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A. VVISO AL LETTORE 

/ 

Per non allontanarmi dallo scopo di questa nostra Bi

blioteca medif'o legate, che e, come dicemmo, quello di o(frire 

1ma auida 1walica ai m.edici rite innanzi al {Oro dovranno 

(tm::.ionare da periti, Ito lasf'iato di parlm·e, declinando cost 

dall' 11so comvne, di tittle quefle opera::ioni tneccaniche, fisiche 

e chiniir:he in 9ra:ia delle qtrali si isolano dalle materie so

sprttr i L'eleni cite i•i si trovano niescolati o combinati, JJerclte 

la cognizione e lo ;,ianualitri delle medesime spettano esclu

siMmr11te al perito chiniico: JJCrD nello studio di ciascun 

singolo avvelenamento, ho creduto bene di tene1· parola delle 

JH'incijJali e j)if! esseu.ziali t·ea.::ioni chimiche caralteristiche 

dei diversi vele11i, e ci() pe1·che costituendo esse un elemento 

rliagnostico dci piU imporlanti, non devono e non possono 

cssere ignorate dal J1erito ;nedico. 

n· altronde bt non JJOchi casi di avvelenamento si formu

lrmo dai magistrati e dalln. accusa dei quesiti, si sollevano 

dalla di(f!sa d·'lle obiezioni, che il JJerito medico non saprebbe 

nella loro totalitti risolvere, se non conoscessc le rea:;ioni ac

rennate ed il loro valorc come criteria dimoslrrttivo, la esistenza 

(lei i•eleno, 
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Per i giuristi g1·eci pe1b ii veneficio era c3uale a 11un.lun11ue 
altro omicidio: lo stes~o dic.asi per il co<lico toscano e per 
ljUello dclla conte<luazionc de! Nord, che non fanno dcl vcncficio 
un deliLto sui gene1·is, ma lo consider1ll10 como ogni altro orni
cidio. E inlanto il maggior numero dci giuristi ne fa un delitto 
sid generis, pcrchC, come now. ii prof. Carrara, ii vencficin prc
senln un critel'io speciale di g1·avih\ per la iusidia e la difiicolta 
di <lilCndersene. Non ?! vcro, come si ~ creJuto, chc ogni veaeficio 
implichi fatalmente la prcmcditazione, potendo ii deliac1ucnlc 
percorrerc qui, come in quc.1\unque altro omicidio, tutla quanta 
la t.asticra della intenzionalitil responsabile dal piu irre!lessivo 
impelo al piu cupo c freJdo tradimcnto. D' altrondc non man
cano 0scmpi, ed uno ce lo r iferisce il Car1•ara, di avvclenamenti 
consumati per impcto d' animo. 

L ' avvelenamcnto si distinguc in tcntato, maucato c consu
mato. E tent.ato quando ii velcuo C mescolato ad uua bevanda. 
ad un alimento cc., cho quindi dovrit esse1·e pl:lrto ad un indi
viduo designato dall'assassino. E mancato quando per qualunque 
siasi ragione non ha prodotta per se la morte della vittima a 
cui fu porto: e consumato quando la morte e i.tala. la conscguenza 
dclla sua propinazionc. 

I cr iterii csscnziali del vencfi.cio sono in g iu risprudenza ne· 
cessariamcnte il velena, la JJropina.:;ione, e la uccision.e. Per 
cui per constatare il corpus c1·im.inis in queslo delitto, e neces
sario provare 1.0 la presenza del veleno nel C..'ldavere; 2.0 che 
que l veleno fu propinato; 3.0 che quel veleno fu causa di mor
te. Le due prime condizion i non bastano, perchC pub cssere 
stato propinato il veleno e la morte essere avvenu ta per altra 
cagione , nel qual caso si m-ra un vencficio mancato , ma non 
consumato. ' 

L ' opera dei periti per la constataziono del materiale del de
litto, cho e per rcgola generale in ogni genere di omicidio , ~ 
assolutamente indispensabile nella constatazione del materiale 
del veneficio ; perche senza di essi non si pub porrc in essere 
la presenza e la effettiva operosita del veleno. 

Io non starb qui ad agitare la questione se debba o no spa
ri re dai codici in cui esiste, il veneficio come dclitto speciale o 
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wi .'Jf'nl'1"1s, pcrchC mcntfo c c~-:a uni\ 11ucslio11e grave, non mi 
!-:embra fldattata per un )ifanuale come 1111csto clic non ha altro 
scopo chc quello di far.J 1lei pcriti mcdici e non clei giuristi. 
Solamcnto dirO chc io !'Ono con coloro, c non :-:ono pochi, i qua1i 
consi<lct'<UlO ii vcncficio come tutU gli altl'i omicidii. 

Dell' itiuerario teuuto llai Yeleui 
nell' auimal.e orgauismo. 

A:;.'iorl.Jiou:nto dei velcni. - Tutti i nostl'i csterni tessuti si 
1n·e,tano al pas~aggio dci vcleni, purche dcssi sicno ~olulJili o atti 
a diveuirlo oppurc :sicno ga~so~i o volatili anc.:hc n b:1ssa tcmpera
tura. Pero l'assorbimento nun avvicne in tutti con egualc prontezza, 
ti& oho tiene principalmcute alla co~Liluzione anatomica dei tcssuti 
mcdcsimi. Casi quclli cho sono sp1·ovdsti <li cpitclio, come ]e cel
lcttc polmonali e il tcssuto ccllularc, si lasdano attraversare dai 
vclcni piu presto dclle membrane sierosc e urncco!"c chc ne souo 
provvistc, e le sierose poi si Jasciano attmversarc piu presto 
delle muccose, percM quelle Lanno un cpitclio molto piu sottile 
di queste. La pelle poi che C ricopcrta ornnquc di uno strata 
cornoo piu o meno dcnso c stipato, si lascia attraversare len
Lissimamente dai veleni. La copia del murco sulle muccosc e le 
matci·ie sebacec e untuose che si trovano sulla pcllc, infiuiscono 
pure a ritardal'e piu o mono il passaggio clei veleni nella interna 
cconomia. 

·alla celcritA maggiore o minore dell' as!l;orbimento prende 
pa.rte ancora la natura clci veleni: cos\ i veleni gassosi e quelli 
cha sono vclatili anchc a bassn tempcratura, a circostanze 
cguali, sono assorliiti pii1 presto ilei veleni solubili, e fra questi 
ultimi sono assorbiti piu presto i piU diffusibili dei meno dif
fusibil i. Lo stato poi in cui si trova il tessuto con cui il veleno 
vieuc in conW.tto 1 e le modificazioni che csso medesimo vi in
duce sono altre condizioni che ne ritardano l'assorbimento: 
cos\ un tessuto che sia sede di stato congestivo, o del processo 
di flogosi, si lascia attraversare meno facilmente dai veleni di 
quello cha e in conclizioni normali; come pure un velcno che 
entra in combinazione con i materiali albuminoidi dei tessuti 
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con i 'luali t! messo in contnttn, e assorliito piu h'ntamente di 
qucllo che ,-j rimane libero cd immutato. 

Yi sono poi dellc con<lizioni generali ch0 influiscono a ral-
1eatarc o ad accclerarc I' assorLimento; lo 1·allcntano lo stato 
di plotora natm·ale a artiliciale, gli stati asf1ttico, sincopale, ti
foidco, ancstcsico, ii pcrioclo algiUo del cholera, ii forte niovi
mento febbrile; mcntrc Jo accelcrano lo stato ancmico, e spe
cialmcute quello che on.see impron·iso in g1•azia <lclle emorragic 
natm·ali o artificiali. 

Diffusione dei celeni pPr entro la econouiia, lo1·0 accv
mula1nento e tratteni/J1ento nrlla medesi;1Ut, e vie che gli eli
minano e gli portano alto estrrno. - ~lentre C certamente il 
:;angue quello che sopraccal'icandosi dei velcni chc per elfetto 
rlcll' assorbimcnto passarono net sistema rnscolarc, gli diffonclc 
per la intera economia, c che in grazia del vario grado della 
sua velociU\, gli porta nella intima lrama degli 01·gani e dei 
tessuU con di versa pronlct.Za; 1rnre a fronte <li cib si osserva 
che qucsta diffusione C p:u pronta per i velcni gassosi e per 
1iuelli che sono volatili anchc a bassa tcmpcratura, che per i 
vcleni liquicli; e pill pronta pe1' i piu diffusibili, che per i meuo 
diffusibili ; e pill pronta per quP.lli cbc si mantengono sempre 
solubili, che per quelli chc gi·unti nel seno c]el sangue si fanno 
meno solubili, di quello fossero innanzi, a si fanno affatto inso
lubili i e poi pure piu pronta quanta minore C la distanza che 
pasc;a fra i tessuti in cui si opera l' assorbimento dei veleni ed 
il Sistema arterioso e viccversa, finalroeote 0 piu pronta per quei 
veleni cbe non si fissano in alcun organo spccia\e, cbe per quelli 
che vi si fissano. Infatti l'arseuico che si fissa specialmente m~l 
cervello e nel sistema ne1•voso, si trova in questi organi molto 
prima che sia pervenuto nel fegato , nei muscoli c altrove. 

I veleni quantunque si cli[ondano piu o mono prontamente 
per la economia, pure non si trovano ovunque accumulati nella 
stessa copia, e mentrc in genere si pub dire cha gli organi i 
pill vascolosi come il fegato, la milza, i reni, ne contengono una 
copia maggiore dei mcno vascolosi, ci1) non ostante ti sono delle 
eccezioni. Infatti, come abbiamo detto, l' arsenico che si fissa 
specialmente nel cervello e nel sistema nervoso che sono, or~ 
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gani poc.'.> vascolosi, si trova quivi accnmulato in maggiore co

pia che net fegato, nella milza e nei renl. 

La durata clel soggiorno clei veleni nella economia e varia 

per i diversi vcleni, e in tesi generate si puo dire chc vi si 

traltcngono per breve tempo tutti <Juei "releni che vi si man

lengono liberi ct.I immutati, e quelli che subendovi delle com

binazioni danno luogo a dci composti soluLiti e facilmente eli

minabili, e fra questi poi per piu breve tempo quelli che sono 

ga~sosi e volatili ancbe a ba;;sa temperatura, di quelli che sono 

fissi; che vi si trattcngl)no invccc pe1· un tempo piuttosto lungo 

quci veleni che, nel saugue e nella trama organica si fanno in

solubill o chc si fis:sn110 tenacemente nclla intima compagc di al 

cuni organi , sostituendo molto probabilmente alcuni dei loro 

matcriali integrali; a circostanze eguali poi i vdeni si trattengono 

per un tempo tanto piu lungo, quanto la loro somministrazione 

fu maggiormente prolungata, e viceversa. 

Come si vede, la scienza non possiede clei dati positi\i in 

questo proposito, c lascia una lacuna molto importante che in

teressa grandemente sia presto colmata , pcrclie questo piu o 

qucsto meno non ci socco1·rono nelle interessanti e clitncili que

stioni che si sollevano riel !Oro, c bisognerebbc che di ciascun 

vcleno si conoscesse ii tempo preciso del suo trattenimento neila 

economia, non tanto in relazione alla durata clella sua sommi

ni~tr .. 1zionc, quanto in relazione alla· sua azione fisiologica, cd alla 

eta, al sesso, al tempera men to, alla costituzione, allo stato di 

salnte o di malattia dei <livcrsi iu<lividui ec. l fincM la scienza 

non avra acquistato un patrimonio cos\ fatto, sara sempre im

potente, o insuillciente a guidaro ii pcrito nei suoi giuclizi. 

I veleni col loro dift'ondcrsi per la cconomia non solo passano 

nella intirua trama dei tessuti e degli organi, ma anche in tutti 

quanti i prodotti delle funzioni di secrezione e di separazione 

di quelli fra essi che sono incaricati di queste funzioni; per cui 

passano nella suli,·a, ncl mucco, nei sui::chi gastrici, nella bile. 

nell'umorc pancrealico, nei succhi enterici, ncll'umore sinoviale, 

nell' umore sieroso, in qi.rnllo acqueo dei globi oculari, nel tra

spirato cutaneo, nelle orine e nell'aria espirata, non che nel 

mucco che Ju
1

briftca le vie aeree ec. 



-6 -

Alcuni di questi prodotti, 11uali l'aria c:.ipimta. ii u·a.;;pirato 
cutaneo, l' orina, gli con,lucono nel mondo c:stcriore cd operan1J 

cos\ una vera e propria climinaziona. mentrc tutti gli altri per 
la massima partc farnriscono ii loro riassor!Jimcnto, e gli fanno 
tornarc dell' interna economin, per Ci.Ii si '."tabiliscc cos\ un cir
colo di eliminazioni c di riassorbimenti che debbon rendere nc
cessat·iamente piu lungo il trattenimento dl!i velcni ncll' orga
nismn. Pero con r at'ia eco:pirata non Ycn'!ono allo cstcrno tutti 
qu::mti i veleni, ma goJo ri.uelli rhe sono ga.,.:-;osi c rnlatili anche 
a ba-.sa temperatura , c{l anzi le vie aeree, sono un mezzo di 
eliminazione rnolto importantc clegli accennati vclcni, tJercht' fa. 
voriscono la l<H'o venuta allo cstcrno prima chc passino nel si-

. stema arterioso c cli:<:pieghino i loro effeLti deletcl'ii: mcntre la 
pei\e e i reni scrvono ri'd climinare i Yc\cni clopo chc ha1rno 
rlispiegata. la }()ro azionc still' unii·crsale organismo. La \'ia di 
eliminazione piu larga dei v1llcni ga~so::;i c di quelli chc sono 
\"Olatili anche a ba.;is:l tcmpcralura sono i polmoni; mentre dei 
velcni lir1uidi c so!ubili :oi<mo i reni, quando invece la mono larga 
di questi c di quelli e la pelle. La climinazionc dci ,·eleni che 
si fanno insolubili a che si fissano ncgli organi c nei tcssuti 
non ll continua, ma si fc_\ ad intcrvalli pii1 o meno lunghi di 
tempo, mentre 0 continua pol' quci veleni che Jibed ed immu
tati ::.i mantcngono nc\l'animale econom ia. E poichO i veleni che 
.~i fanno insohbili o che si fissano negii organi compa1·iscono 
sempre nei prodott i delle funzioni di secrezione o di separazione 
poco dopo che furono assorbiti, cos\ {! a l'itcnersi chc la loro 
insolubi\ita o la loro ftssJzionc non avvengano subito. ma dopo 
qualche tempo. 

Dei priucipali ed a1iprezzabili cambiamenti 
cbe i veleni subiscono uella economia. 

Incontrando i veleni sugli esterni tessuti, ncl sanguc, nella 
intima trama dagli interni tessut.i cd organi, e nei prodotti delle 
funzioni di secrezione e di separazione, non pochi corpi rcatti,·i 
normali alla ceonomia, 6 naturale che, se non tutti almeno non 
pochi, vi debbano andarc incontro a dello combhMzioni c a delle 
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~composizioni nel modQ mcdc~imo che si OS!'ler,·a nei no:3tri la
borntori. Solamente alcunc r..!azioni nclla cco11omia a\'\"engono 
piu t:u·di chc nei nostri tubi da saggio, perchr. come e noto, 
la materia organic..'\ ~ in gcnere di ostacolo al git1oco delle rc
ciproche affinit:.) . 

I principali reattivi chc incontrano i \·eleni nella economia sono 
gli acidi organici e questi nci succlii gastrici, in cui vi sarebbe 
anche I' acido cloridrico, ncl tra~pirato cut<\nco, c nellc orine: 
snno i carbonati, i solfati, i ro~fati e i cloruri alcalini. i quali. 
meno alcunc differenze di quantiLa, si trovano tnnto ncgli umori 
che nei ~olidi organici; sono i materiali alhuminoidi 1 il glucosio, 
i carpi grassi, i quali sono <la per tutto. meno in alcuni pro
dotti dclle funzioni di soc1·ezionc e di separazionc; firialmente sono 
il gas ossigcne, ii gas neido cnrhonico 'chc si trovano principal
mentc ncl :::angue, ncll' aria espirata e inspirata, c in piccola 
copia nel tubo al11ncntare, e ii gas iclrngene che si trora nello ste!':SO 
tubo nlimcntarc, c che uascc di continuo dagli alimenti, non che 
l' idrogcnc carbonato e solforato e il <:olfuro di ammonia, cha 
alhcrgano principalmentc nclle cra>:.se intcstina. 

Un Jatto pcrO chc (;- mo11itcvole di E'Sser notnto, si cha i 
clorm·i o i carlnnati alcalini. cha come vcdremo piu pren-
tlono una gl'an p:irle ncllc mctamorfosi cli alcuni vclcni 1 non si 
trovano nella stes~a copia spa1·:<;i e diffusi in tutti quanti i punti 
dell'anim~le economia. [ cloruri c i carhonati alcalini i;:i trovano 
in copia maggiore ncl sangue che nella intima trnma dci tcssuti 
e dcgli organi, ed i clorul'i poi in un modo sc non ~cmprc asso
luto, almeno relativo, si frornno in maggior ropia nctla orina 
che nclla intima trama clegli organi e dei tessuti, rhc nel seno 
di tutti gli altri umori di sccrezione c di Reparnzi<me; e stando 
alle analisi del Lehmann, ncgli stessi materiali componenti ii 
sanguo i cloruri sarebbrro contenuti in copia Trtaggiorc ne! siero 
cha nei globetti rossi 

Spcnta la ,·ita, ~i s\·olgono tosto dei prodotti acidi in seno 
a tutti quanti i tessuti cd organi, non che ncl sanguc stesso, 
nel qualc ultimo non si rcuclono prontamentc scnsibili atte::.a la 
sun forlc nlcalinili\, chc ~ solo distrntta e supcrnh da quclli 
molto tarcli; c ncl mcntrc si producono questi ncidi, si svolgono 
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dell' idrogene carbonato
1 

fosforato, solforato e del solfuro di am
monia, e in tanta maggiore copia quanta piu l! a,·anzata la pu
trcfazione. 

Tn prescnza di tutti qucsti carpi reattivi, ceca quello chc accadc 
<li sensibile. Tutti i metalloidi che fuori del col'po contraggono 
combinazione con l'ossigene c con l'idrogene, fanno altrettanto 
nella cconomia, c si convcrtono nei loro prodotti acidi e idracidi; 
tanto questi carpi che si sono prodotti. quanta quclli che ven
gono direttarnente porti 1 si salific..1.no a spese dcgli alcali car
bonati del sangue 1 e se gli acidi erano organici i sali chc si so no 
p1'odotti vi bruciano e passano allo stato di carbonali alcalini. Non 
poahi metalli giunti ncllo stomaco si ossidano tanto a spese 
do3l!O ossigcne clie vi trovano libero, quanto di quello che si svolse 
dall'acqua, ncl qualc ultimo caso e messo in libertn <lei gas idro
gene. Una cos! fatta ossidazione ~ sempre poi favorita e pro
roossa dagli acidi del sueco gastrico. Per cui ~i da luogo alla 
produzione di saii metallici, i quali si producono anche quando 
vengono propinati gli ossidi dei medesimi. 

'rutti questi sali che si sono prodotti, e quclli che vengono 
direttamente somministrat.i, se sono di quelli che nei nostri tubi 
da saggio formano coi mate1·iali albuminoidi, coi carbonati, solfati, 
e fosfati alcalini cc. dei composti insolubili, fanno altrcttanto 
con qucsti stessi materiali dei nostri tessuti ed umori; e dei 
composti formatisi, taluni sono resi solubili dagli acidi gastrici, 
tali altri dai soli cloruri o da questi e da quelli , ed altri poi 
Jallo ecce3so dei carbonati ajcalini. Quella che perb e degno di 
esserc notato si e, che molti dei sali metallici perdono la proprieta 
di formarc con i matcriali alburninoidi un composto insolubile, ed 
alcuni anche di essere in parte condotti, o di esserlo comple
tamentc allo stato insolubile dai carbonati, clai solfati c dai 
fosfati alcalini del sangue, se si trovano in presenza di un as~ 
soluto o relativo eccesso 1li cloruri alcalini, e tornano di nuovo 
3 godere di questa proprietc\, di passare ciOO allo stato insolu
bile, tostocM i cloruri alcalini si fanno difettivi. E in tanto que
sto e un fatt-0 importante, in quanto ci rende ragione del loro 
facile diffondersi per la economia, percM circolanti col sangue 
che, come dicemmo, e molto ricco di cloruri alcalini, e del loro 
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flssarsi e pcrma.nere per piU o mene tempo nella intima trama 
dei tessuti e clegli organi, in cui i cloruri accennati iovece di
fetlano 

Dei clorul'i metallici insolubiii\1trodotti nella cavita clello sto· 
maco, alcuni sono resi solub"li dai cloruri alcalini, nel qual caso 
si cla luogo alla formazione di sali doppi che con estrema faci
lita sono assorbiti. I sali metnllici pervenuti negli ultimi tratti 
del canale alimcntare, eel incontranclovi ii gas solfi<lrico e il sol
furo di arumonio vi sono tutti condotti allo stato di solfuri. 

Tutti {1uci metalloicli, come :-;olfo, fosforo ec. e q uei metalli, 
come ant.imonio e ai·seuico, che si cornbinano all' idrogene na
sccnte nei nostri apparecchii di laborato1'io, Fanno lo stesso nella 
cavHU dello stomaco e delle intestina, in mezzo al cui contenuto 
nasce incessantcmente questo gas. 

Alcuni dei sali degli alcaloidi a acido minerale, in grazia dei 
carbonati alcalini doll'organismo, sono 1wivati del loro acidp, altri 
no, e ciO in ragiono della mnggiore o minore affiniti1 cbe gli 
acidi hanno per gli alcaloidi stessi, per cui ne avviene che gli 
alcaloidi chc perdono ii loro acido, perche meno solubili, si trat
tengono piu a lungo nello organismo di quelli che restano tut
tavia salificati. Se i sali alcaloicli erano a acido organico, allora 
questo fatto si verilica per tutti, perch6, come dicemmo gia, gli 
acidi organici bruciando, abbandonano necessariamente le basi 
a cui erano uniti. Taluai alcaloidi ncl srmgue si ossidano, altri 
si rcsinificano e ve na sono alcuni che vi restano distrutti, o 
sdoppiati, cib cho sembra avrnnga principalmente o esclusiva
mente nel fogato, come resulterebbo da delle esperienzo dcllo 
Schiff, eel alcuni corpi perdono ossigene e sono perciO ridotti 
in presenza clel glucosio, dell'acido formico e della stessa materia 
organica, altri inrnce assumono l' ossigene e bruciano quali l'al
cool, l' etere, gli olii essenzialt cc. 

Se durante l' a.vvelenamento furono somministrati gli anti
doti cllimici, nllora non pochi veleni nello stomaco e per cib pri
ma del loro assorbimento si trovano condotti allo ~tato insolu
bile, ed altri vi sono convertiti in composti solubili pochissimo 
o punto deleteri. 

Spentn la Yitn, gli acidi organici che, come dicemmo, si svol-
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gono nel seno !lei tcs~uli c clegli organi rcndcranno !-'olubili quei 
compnsti insolubili metallici che vi si erano fotti tali durante 

l' avvelenamento, c a putrefazione avanzatn si dari.\ luogo alla 
formazione rli solfuri mctallici, in grazia <lei gas solflddco e dcl 

solfuro di ammrnio che in copia a!lora si producono. 

Del campo tli nzione tlai veleni. 

II campo di azione dei veleni non e lo stcsso, ne egualmentc 

~steso per tutti, c non~ \·era che tutti quanti abbia110 bisogno 

per dispie.:;are i loro effotti deleteri e produrre la mart' di 

esserc a<o:sorbiti, come C sostcnuto rla qualche modcrno tossico
logo. Stando infatti a qucllo chc c' insegna la prat?ca, troviamo 

che alcuni veleni, quali gli aci1\i miner,\\i e gli alcali forti c 

conccntrati, hanno per campo di loro azione i tessuti csterni con 
i quali rengono in immctliato contatto e tutti i fcnomeni mor
bosi partono direttamcn te op pure per giuoco rcflesso cerebro
spinale c vaso-motorio da quei tessuti medcsirni, e la morte si 
deve al\e lesioni che si Ol'discono su di essi: chc altri, quali il 
gas ossido di carbonio, ii gas solfidrico ec., hanno prr campo 
di loro azione ii sanguc, mentre talnni alt.ri invece hanno per 
cam po di loro azionc pri11cipalmente chi 1' asse ccrebro-spinalc, 
chi il sistema nervoso rnotore, chi la fibra muscolare cardiaca 
e volitiva ec., e ho dctto principalmente, perch~. per csempio, la 
stricnina, mentre si fa opero3a sulla midolla allungata e spinale, 
se C data specialmcnte a dose al ta, agisce anche sui ncrvi 
motori: lo ste_sso si pu6 dire di altri velcni i quali quando sono 
dati a dose generosa cstendono il loro campo di azione a molti 
orgnni c sistemi organici. 

Vi sono dei ve\cni, qualc ad esempio l'acido arsenioso, che 
se sono dati concentrati, o allo stato soliclo csercita'lo Ia loro 
azione anche sni tessuti esterni e per cio prima del loro assor
bimento, mentre pOrti diluti lasciano intatti quei tcssuti erl agi
~cono solo dopo cbc passarono nel sangue. Ve ne sono altri in
vece, quali per esempio le canbre11e, ii nitro, che hanno un 
campo di azione svariato e molto esteso, cioC gli esterni tessuti 
sui qnali Yengono posti, alcuni degli ot'gani interni, e l'apparec-
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chio urinal'io col qualc \·cngono in contalto- immediato allol'cM 
tol'nano ncl mondo csleriore con I' odna. 

Fenomcni morbosi che sono prodotti dni veleni. 

I fcnomeni morbmii chc sono prodotti dai velcni si distinguooo 
in comuni c patognomonici. r comuni sono quelli stessi con cui si 
est.rin~ccano le orclinaric malatlic. Solamenle in gencre si di3tin
guono da 'luelli di quc~te ultimo, per cib che ncgli aneleoa
mcnti tengono suhito o poco dopo dietro alla ingestione di un 
mcdicame11to 1 di un alimento, di una bev~mla, oppuro al\a inie
zionc di un clisterc ucl rctto, a\Ja medicatu1·a di una forita, di 
una pbga, ad anchc alla introduzionc di un li(1ui<lo, di un corpo 
solido nclla vagina, o finalmcnto ad una inoculazionc ipoder
mica cc. : c ~i cli~tingnono inoltre dai medc~irni, per cib chc 
ordinal'iamcnte insorgono cl' improniso c in mezzo alla migliore 
Rn\utC', c procedono c :::i aµ-graYano con una c~lrcma rapiditi\ . 
cd il piu d' ordinario troncano la vita, o granclcmcnte la minac
ciano in poche Ol'C, in pochi giorni. I fenomcni patognomonici sono 
di clue specie, assoluli cioe e relativi; gli assoluti l-icaturiscono 
di rettamentc dal prcso o propinaLO velcno, c con~istono in una o 
piu dcllc sue qualiU1 fisico-d1imiche1 cha 01·a !'li offl'ono !'lpontaneo 
a chi le indaga, ora si ottengono con un qualche rcattirn; i rc
lath i scaturi~cono dallc modifirazioni suh1tc tlai tessuti, dagli 
organi, dal ~anguc, c sehbenc isolatamentc presi :::ieno comuni, di
rnngono perO vatognomonici studiati nci loro nccidenti Ci tempo, 
d' i n ten ~ i tfl, di ilurata, di concomitanza ec. Cosl, a modo di c~cm· 
pio, la pupilla dilatata 1 la vista oscuratn, r occhio insensibile 

alla lucc, il <lelil'io, la faccia stupida, I' eritema scarlaUiniformc 
alla pclle, non ci direbbero cia!'\cuno per 8C stesso se si tratta di 
malattia comune o di avvclenamento e molto meno di quale, 
mentrc nel loro complesso ci dicono cbe I' indi,·iduo che off re 

qucsti fenomeni morbosi, C isotio I' az o"e di una r1ualche solo
nacca virosn, o di qualche suo alcaloide. e molto probabilmentc 
della atropina. 
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.Uternzioni nnatomo patologiche cite sono 
prodotte 1lai veleui. 

Anchc le al terazioni anatomo-patologiche si distinguono in 

~~n~~~~o:/~~~g;;:~:~.~h:i ~~ ~:~,~u~~r50u~~a ~ur~:~a~~~s:a~~:ti:~ ~ 
Solamente in gonere si distinguono da queste per ciO che negli av
velenamedi tengono dietro piu o meno presto a quelli stessi fatti 
chc abbiamo accennati parlando dci fenomeni morLosi, e come 
questi insorgono ordinariamente d' improvviso, e in mezzo al la 
migliore salute e si fanno con rapidita estese, intense e gravi ec. 

Lealterazioni anatomo-pato\ogiche patognomoniche sono anche 
esse di due specie, assolute cioe e relative. Le assolute scatu
riscono direttamen te dal preso o propinato veleno, o da alcuna sua 
combinazione coi materiali alhuminoidi dei tessuti, e consistoao 
in una o piu dolle loro qnalita fisico-chimiche, che ora si offrono 
spontanee a chi le ricerca, ora si ottengono con qualche reattivo. 
Le relative emanano direttamente dalle modiflcazioni sub'1te dai ~ 

tessuti, clagli organi, dal sangue, c sebbene isolatamente conside-
rate sieno comuni1 clivengono perO patognomoniche studiate nei 
loro accidenti di tempo, di intensita, di durata, di concomitanzaec. 
Cos\, a modo di esernpio, lo stato dil!solutivo del sangue, le pic-
cole ecchirnosi, ii giallore itterico delta pelle, la degenerazione 
o la infiltrazione grassosa del cuore, del fegato, <lei reni, dei mu-
scoli ec. ciascuna per so stessa non ei direbbc se si ha che fare 
con una malattia comune, o con un avvelenamento, e molto meno 
con qualc. quando invcce studiate complessivamente e nella loro 
estensione ed intensitll., non che nel modo di succedersi, accen-
nano all' avvelenamento prodotto dal fosforo, ed accennano a 
questo avvelenamento anche quando la chimica non abbia ritro-
vato il veleno nelle materie sospette. 

Delle circostnnze uelle quali ordinnriamente 
si pro1lucouo i fatti di avvelenamento. 

'futte le malnttie che comincia.no bruc;;cameute, i di cui sin
tomi rapidamente crescenti procedono, persistono e si aggravano 
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con un;t g-rande violenza, cd hanno un amlamento insolito, e delle 

•1uali la tcrminazione e prcmtamentc fune.;;t:i.; ogni morte rapida 

o istantantanea sopranenuta in circostanze mal definite. possoM 
fal'C nasrcrc o suscitar e molto freon""ntcmentc ii <;ospetto cli av
,·clenamcuto . 

.\Ia, mcno chc ii medico stesso ne constati dcgli indizii accusa-

t.ori, 11 raro cilc vcn:a in mcntc a1Uici o a 11uelli chc stanno 
into1·no al malato, che si tl'atti avvelenamcnto e che ricorrano 
per cio alla giustizia. Cil> non {'\·,·iene chc piu tardi, allorche cioe 

la rifle3sione fa apprezzare ccrte circostaa.zc inatLcse o sospette, 
le <1uali non cssenrlo spicgabili con una caus<l naturale, fanno 
nasccre dei dubbt sopra una malattia cos) improvvisa, c danno 

adito al so~petto, cho persuade allora a formulare una accusa, 

una denunzia, la quale pt'ovoca poi i1 proccsso giudiziario. 
Quoste rirnlazioni tardive hanno dal punto di vista della 

medicina legate una conseguenza importante a notar£i, cd e di 

a~giungerc una clifficoltl't di pin al giudizio di gia co."1 difficile 
c delicato in matel'ia di avvclcnamcnto. lnfatti 1 mentre che per 
gli altri generi di morto criminosa ii perito i! chiam1to il piu 
d' ordinario a constntaro le tracce di un delitt() quac;i net momenta 

stesso o pochissimo dopa che venne c.msumato, non C sovcntc 
che dopa pil1 seUimanc, dopa pil1 mesi cd anche dopa pill anni 
che l' avvclenamcnto pub esscre ric~rcato, vale a dire a una 
epoca in cui i suoi caratteri saran no in partc distrutti, e dai 
qunli la scicnza senzoi c~~C'rc completamente disarmata, non lJO · 

tra piu frattanto ritrar1'c tutli i critcri sui quali ii perito puo 
fondare la. certczza della morlc per veleno. 

Dei criterii sui qu ali ii perito 1leve basare la 
diaguosi medico legale di avvelenameuto. 

I critcrii sui quali cleve osserc basata la cliagnosi medico lo
gale dell' nvvelenarnento sono; Io i cliuici, quelli cioe che si 

ricnvano dall' apparato fcoorncnala morboso con cui si estrinsecO 
clurnnte la vita I' avvelcnamenlo, e questi possono csscro pato
gnomonici e comuni; 2° i carlavcrici che constano di tutte le 

modificazioni a cui nel cadavere vanno incontro ii calore, la rigi-
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dit:.'l e il processo putrcfattivo, per opera dei diveri;i velcni; 39 gli 
anatomo patologici, chc risultano di tuttc quc_mte le moLlificazioni 
macroscopiche c microscopidte che i vcleni detel'tninano nei tes
suti, negli organi e nel sanguej 40 i fisico-chimici, i botanici e 
gli zoologici, i quali emanano d:ll veleno che fu prcso o propi
nato, da quello che fu rill'O\'ato nci rc;;;iJui dcl vcicolo o del 
mezzo con cui fu pbrto, e nelle matel'ic sospetr.c, costituite dai 
vomiti, dalle dccezioni alvine dal cont·~nuto .st.011uco intesLinale 
dcl cadavere, clai d.sceri, dal san~ue, dallc orine ec., del ruc
desimo; 50 i fisio-ws.sicologici, che sono iluclli chc si fanno 
nascere a bella posta negli animali, con introdurre nel loro or
ganismo la sostanza che il perito chimico iso\U dalle materie 
sospette, e che non riuscl a nettamente caratterizzare; 6° quelli 
che chiamerO estrinseci o accessori, e che si ric tvano da. t 1tte 
quante le circostanz.c estrinseche che accompagnarono la malattia 
o la morte c che hanno molta importanL.<\ nei casi dubbi di avvele~ 
namento. Queste circostanze quasi sempre si scuoprono nel corso 
della istruttoria, e possono in alcuni casi essere di una grande 
utilita, per cui non devono mai essere trascurate dal perito ; il 
qualo perO si rlovra guardare bene di trarre dalle medesirne 
delle conclusioni quando manchi ogni altro criterio, nel qua! 
caso dom.\ lascial'le alla cura <lei giudici del fatto. 

II Casper asserisce che quando l' anaHsi chi mica ha scoperto 
ii veleno nel cadarnre, si ha la prova sicl1ra clel veneficio, quan
tuoque ne i sintomi della malattia, ne il repcrto c1daverico 
somministrino altri argomenti. Cio perb non e sempre vero, 
perchC ii ri trovato veleno, onde abbia valore di prova certa del 
consumato avvelenamento, bisogna che sia dimostrato che non 
abbia avute altre maniere di origine, che cioe non si trovasse 
nel cadavere perche durante la vita vi passo a titolo di rimedio, 
oppure per ragioni professionali, od ancbe per essere stato 
introdotto nel medesimo dopo la morte, od invece che non lo 
abbiano fatto passare nelle materie animali soggettate alla ana
lisi, i reattivi o gli apparecchi usati per le medesime ec. 

Mancando la prova chimica non e vero, come taluni preten
dono, che si debba negare l' avvelenamento, perche si danno dei 
casi in cui i sintomi della malattia, le alterazl'.oni anatomo pa-
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t.olo~id1e c Jc circo~L.111ze csu·imci.:Le ai mcJc .. dmi. accusano 

concordcmente un collSLHnat.o nmdicio, c sc ne danno ah.ri 

in cui le sole alter;.tZioni ar1atorno·patolo3iche, p0ssono ~were yalore 

a far\? concludere non sulo per l' avvelenamento in gcnel'e, ma 
and1c pc1· un dato avvelc11a111e11to. 

Per cui non e vero chc la prova di convinlione de! consu

rnalo dclitLO consist.a s ltanto, ad csclusiva1nc11Le nel portare 

d' iunanzi al fora il vclcno che fo prcso o p1·opinalo e che fu 
trovat.o nelle materic dci vomiti, nelle viscere del cadarnre o 

ncl .:<anguc; ma puO e:->.-:;crc coslituit.a anchc dal cuorc, o da un 

pezzo di fegato cilc suhirono la degenerc.lzione grassosa, come 

m:L caso di avvelcuamcutu per fosforo, oppure da del sangue 

racc:l1iuso in un tubo di Yclro, come nel caso di anclenamcnto 

per gas ossido di ca!·bunio; ocl anche in una espcr·ieuza praticata 

alla prescnza Uei magist.rati, dei giurati, della difcsa c della ac

cusa sulle rane o sui conigli con una di quclle sostanzc che 

la cliin1ica fin qui non C riu~cita a ca1•attcriZlare colle sue 

reazioni. 

Del come si deve comportare ii medi co che 1n·esta la 
sua assistenza ad 1111 iu<li vi duo avveleuato o cre
duto av ieleuato. 

ll medico che assume la cura di un indi viduo avvclenato o 

creduto talc, deve munirsi di un·a piccola cassetta che coatcnga 

uua lcnte d' ingrandimento, una o clue bacchet.te di vetro, le 

carte da acidi e da alcali, c i seguenti reat.tivi cioo, della solu

zione di potassa1 del solful'O di ammonia, dell' ioUuro di potassio 

c dcl sosfato di soda: c do per pot.er fare tutti quci saggi 

fis ici e c'1 imici sullc '.macchie chc l' ind ividuo potcsse :were sulle 

labbl'a, sulla pelle <lei mento, sulh mucco~a labialc e buccale, 

sui residui del preso o propinato vdeno, sullc materie vornitate 

od emesse per secesso, chc lo poss~mo meLLcre in grado di ac

quistai•e un indizio, ed in alcuni ca~i and1e la certezza della 

presenza od assP.nza di un vele110 rl terminato. 
I primi saggi che fara aal''rmnn i fisici; e:-:amine:-a ciOO suc

cessivamente l' aspetto, 11 colo1·e, la i·eazione al1e carte reattive, 
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l'oclore delle accennate materic, degli inclicati tessuti. NoterA 
se le materic dci \·omili c dei secessi sono omogence, fluide o 
solidc, dm·e. o molli se con I' occh io nudo o armnto rli lentc 
vi riscontrer~t dei c01·pi di um\ forma spccialc, sc quesli rac
colti e posti sopra la lama di un col tello che ~ia eRposto al 
fuoco bruccranno o 1101 c se daranno Juogo allo sviluppo di odori 
speciali. Procedendo in qucslo modo potrfl egli tro\·are nelle 
ruatel'ie vomitate in quclle cmcsse dall' ano. c nei residui det 
preso o propinalo velcno, dei corpi cristallizzati, dci mew.Iii ri
dot.ti allo stato di solfuro, delle pokeri di composli metallici inso
lubili, delle particelle dell~ elitre, delle cantaridi, dclle gocciolettc 
di olio per csempio di croton, clei sem i c <lei residui di lrutti, di 
r:?..dici, di foglie di piantc s:olanacee ec. Anche il colore offerto 
dalle materie acccnnate c della stessa muccosa huccale, sara una 
guida importante per il medico, che qualche volta lo mctterl 
sulla via di concluclcre per uno piuttosto che per u11 altro veleno. 
Cosl le materie vomitate molto coloratc di b'.eu, ea f.1rte reazionc 
acida gli faranno sospcttarc di avvelcnamento per il solthto d' in
daco; come pure qucllc matcrie stessc e la muci.::osa buccale colo
rate !li giallo potranno fare presumere al curante l'miveleuamento 
prodotto dal laudano, tutte le volte perO che abbia egli eliminato 
ii caso si tra tt i di colorazione per bile; se saran no giallo- scure 
e dalle medesime esale1·:'.i l' odore d' ioclio, sara messo in chiaro 
I' a\·velenamento prodotto da questo metalloicle; e se saranno 
gialle oppure nere e duranno forte reazinne acida, il mcclico avr~ 
1·agione di concl uderc per l'avve\enamcnto nel primo ca~o per 
acido nitrico, nel secondo per acido solforico-; e quando si offri
ranno colorate di violctto, di verde o di bleu g li faranno presu
merc invece si tratti di avvclcnam.cnto prodotto net primo caso 
dai frutti di bella clonna, net secondo dai sali del rame. 

La forte colorazione rossa. assunta dalla carta reattiva di tor
uasole che sia stata messa in contatto della muccosa buccale, e 
clelle materie vomitate o dai residui dcl prcso o propinato veleno, 
.potra farli nascere I' idea di un avvelenamento per acidi, per 
cloro o per bromo, mentre I' arrossamento assunto dalla carta 
di curcuma al contrario , gli fara ammettere I' avvelenamento per 
un alcoli libero o carbonato. L'odol'e di quell" stesse materie poi 
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bastera al curante per farli ammettere l' avvelenamento prodotto 
dal tOsforo, clall' aoitlo pr.1ssico o da un cianuro, dalla ammoniaca. 
dall'alcool, dall'etere, dag!i alcaloidi volatili 1 dalla nitro-benzina, 
dall' acido acetico, dallo idro~ene solforato, dal lauclano, dalle 
solonacee virose ec. 

Se esporra poi una piccota porzione delle materie vomit::\ te o 
dei residui del preso 'l propinato veleno al calore, potra ii curantc 
ottenere altri indizii sicuri di alcuni <lei ricordati veleni, perchC 
se otterrli dei fumi bianchi di adore agliaceo che saranno lumi
nosi nella oscurita, concluderfl per f' avvelenamento prodotto dal 
fosforo, se si Rollevera I' adore di aceto o di mandorle amare, 
riterra si tratti di avve1cnamento per acido acetico o per acido 
cianidrico ec. 

Versando sopra llna piccola porzione delle materie in que
stione del solfuro di ammonio, se si dichiarera una colorazione 
gialla, sospettera dello avvelenamento prodotto da\l' acido arse
nioso, op pure dai sali di stagno o di cadmio; se si mani festera 
una colorazione gia\lo arancio, allora si pronunziera per l' avve
lenamento prodotto tlal tartaro ernetico; se la colorazione <la 
prima diverrc\ gtalla c di poi SClU'a o nera propencler1:\ per l' avvele
namento per il sublimato corrosivo, se si far~\ subito scura, restera 
in forse se si tratti di avvelenamento per un sale di piombo, di 
rarne, di ferro ec. 

V ersando sopra una piccola porzione delle materie vomitate, 
o <lei residui del preso o propinato veleno dello ioduro di po
tasl!io, se C(lmparir<\ una colorazivne giallo-verdast.ra o rossa si 
pronur1ziera per l' avvelenamento prodotto dai sali di mercurio, 
se gialla invece per quello prodotto dai sati di piombo. Versando 
su quelle stesse materie del solfato di soda, se si faranno bian
cho do.bitert.t. di avvelenamento per la barite o per il cloruro di 
barici, od anche per un sale di piombo, e potra ammettere questo 
ultimo avvelenaroento quando, versando sulla parte che si e fatta 

~ bianca del solfuro di ammonio questo l' abbia fatto assumere una . 
colorazione scura o nera, perche i sali di barite rimangono bian .. 
castri in presenza del solfuro di ammonia; finalm~nte toccando 
le mncchie gialle della pelle e le materie gialle <lei vomiti con 
la potassa, se spariranno, ciO vorra dire che i1 medico si trova 

Bellini 
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in presenza di un an·elenamcnto prodotto dall' iodio 1 mentre 
se si faranno rosse, si tratter:l di avvelenamento per acido nitrico. 

E da avvertirsi cl1e tutti qucsti saggi chimico-clinici, per 
dare i risultati che Ito accennati, devono essere praticat.i sulle 
prime materie vom:tntc, come 4uelle c!Je contener devono la mag
giore copia dello ingerito vclcno, e quando non sieno fortementc 
colorate di bile verde o di i;;angue, perche alcune reazioni, quali 
specialrnente quelle che consistono neile colorazioni g'iall.J, biancbe 
e rosse, sJreb':iero mascherato dalla bile, e tutte poi o quasi tutte 
sarebbero ecclissate dalla presenza del sangue. 

II medico curante, forinulato ii suo concetto diagnostico, allor
cM si accingera alla cul'a, cercher;;\ di soddisfaro la indicazione di 
fare vomitare con mezzi mcccanici, con l'acqua tcpida od anco 
con la ipecacuana, c hanclir;.\ afl'atto il tm't.o.ro emetico, ii solfato 
di zinco e quello di ramc, e qu,1ndo non ne possa fare di meno 
dichiarera quala 0 di que:;;ti emetici quello che avrti sommini
strato. E allorche propineri1 i preparati del ferro cgme antidoti 
chimici, ne lascer<\ da pm·te una por.lionc per inviarsi al fisco. 

Fat.to tutto qucsto, il c:a\111te dovr;\ alla presenza di testi
moni mettere in tanti tlistinti recipienti di vetro nuovi e hen 
puliti. i residui del preso o propinato veleno, e si intend~ in 
quei casi in c.ii questi si trovino presso ii malato, le materie 
che per le prime furono vomitate ed emesse dall' ano, non che 
le orine, e dovr;;\ ripo_rre in scatole nueve di truciolo o di ca!'tone, 
oppnre in piccolo boccettc di vetro quella porzione degli anti
doti chimici che lasciO in clisparte: chiudert\ ermeticamente i 
vasi e le scatolt; e le formerll ccn spago, munendo il nodo di 
un sigillo; su ciascun vaso, e su ciascuua scatola o boccetta 
mettera una etichl'tta in cui sia indicato ii corpo che egli vi 
avra posto, e la munirtt clella propl'ia firma. 

Scrivera minutamente in app fSito rcgistro tutto cil'.> che ana 
osservato ell operato in <tu~sta prima visita, e form .. ilertl ii suo 
reterto, col quale avvenir .. ii fi-.co de\ caso speciale. dichiarando 
nel m ·rlt!simo con le cldnte riscr\·e ii s . .10 giudil.io diagnostico e 
prog 10..:tico, e not-rndo che sari\ pronto a mod1ficarlo 11u lndo 
1' au la nedto rlel rna e e ulteriori not.ii.ie o nuove ricerd1e in pro
posito Vt3 lo costriugHrauno. 
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Prima di lasciare ii malato, raccomaudera agli astanti di 

conservarc con scrupolo le mat.erie che il medesimo potesse in 

seguito vomitare, o enJettere per secesso, come pure le stesae 

orine. Nelle SUl!Cessive visite C'onservera in appositi recipienti le 

maLerie dei vnmit.i dei sece~si e It: orine, e ciO fino ache durera 

la cura, e contiuuera a scrivere minutamente tutto. 

Su ii mala.ta peggiorert'1, dovra tare un nuovo referto, come 

puN dovra avvisf'lre il fisco della morte avvenuta, tostoche 

l' avv~lenamento abbia avuto questo esito infausto. 

Quando la vi(,a saril per cessare, clovrc.\ tenere canto della 

durata del!a agonia e della maniera della morte, pE-rche quella 

e questa non solo infiui.:;cono sui fenomeni cadavcrici che quindi 

insorgeranno, ma potranno ren • ~ergli ragione ,
1
non raramente 

dello stato congestivo dei polmoni, dt:!ll' enccfo.lo, dei reni ec., 

clie ii perito necMscopo met.tera in essere a\l'autossia. Spenta 

che si sia la vita dell' individuo, ii medico curante non ha 

terminuto i i suo compito. Egli dovra e:-:a·ninare 1' ambito esterno 

del corpo, e attendere al momenLO in cui cessa ii calore animale, 

a qJ&ilo in cni comi11cia e termi11a la rigitliLa cadaverica1 e final

mente a quello in cui si c\ichiara la puLrefazione del cadavere, e 

al motlo di loro ptocedimeuto, perehe dai responsi di questa 

mnnit:lra Ui os:;ervazione, ii perito potr<.\ ricavare <lei dati importanti 

per• la J.iagnosi mellico-leg<1le dd diversi avvelenamenti. 

Qrnlunq.ie sia stato l'esitn dell'avvelena.nento, il medico 

dovra fare una dcttagliata st<1ria di quel.o che ha raccolto, 

oss..:1·vato ed oper;1to, e rlnvra mettere d' accordo i fenomeni 

cad1H·eri0i osservaLi, calla et<\, col sessn, calla custit ·izione, calla 

st tgi.iue, colta durnta della m dattia. e co11 111 speci.1]e carattere 

cll'lb m~ilesima1 calla ma dera tli mo1·te ec. RedatLa la 5toria. la 

fi1"111eri1 e Ll con..;;t•gnl.!1'ii, in;;;il"'tne a tutLi i ref'ipienti in cui l'ipose 

Iv m 1. •r e i r. sidui rld p esi o propinati vele11i, ed i ri-

IllPili u~ lti, o al giu il\ce ii' istruzio11e, g-iurando di 

a1,ei·e dl'l.t::l la \' 1T~U1. i.: iii le materie che real-

n c:~tL! app 1rLL·n1n· 11111 ;1ll11 iu liv'dJo d 1 a1'sistito. Fat to questo 

la ..;n t m s.::i()11tl 1' 1e m;11 ·1ta, a 111eno die 11on ua..::ca ii bi..::ngno 

n l!.1 istr Jzi ne tll' I e nelle iudagini 11e1.:roturnii;he chimi-

cl1e ue., di ave1 ·u llHJ•le.;iuw 1.1\tedo1·i uutizie. 
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Dello nftlcio del perito necroscopo in fatto 
di al'Velenamento. 

pome ii perito necroscopo clebba proceclere nella autossia e 
uellaesumazione, ~ stato di gia detto nt..l secenJo v..,lume di questa 
nos.tra Biblioteca medico ltigale. SJ!amentc VOJlio avvertire qui 
che esso si deve prontJdere dello ste.sso r1Jagental'io che ho 
raccomandato al medico curante, pt!rcM quei mede.;imi saggi 
fisici e chimici che q Jes ti fece sui residui del pre so o propin~Lo 
veleno, e sulle materie dei vornit.i, deve ii perito necroscopo 
ripctcrli sul contenuto stomacale e intesti11ale e sulla 1uuccosa 
dello .::tomaco, speciahuenLe in alcuui di quei punti di essa ave 
spiccano le maggiori alt.erazioni, pei•cbe multi dd sali rnetallici, 
combinandosi con i materiali albumiuoidi della muccosa stoma
cale, danno luogo a delle maniere di ah.erazione anatomo-p'.lLO
logica chc possono assumere speciali e caratteristiche colora
zioni bagnandole col solfuro di ammonia o con I' ioduro di po
tassio ec. 

II perito nccroscopo non solo ha l' obhligo rli minutamente 
indagare e s.tudiare tutte le alterazioni anatomo-p.ttolugii;he che 
gli cffrono i diversi cadaveri, quauto di verific..tre con i provri 
sensi il nesso di causa e di effetto fra le violeuze p 1tite e la 
morte; e ciO deve verifica.re per Joppia via, p!.!r via diretta ri
scontrando di qu~ne viulenze gli effl!LLi imme<liati c l' abilitl'l 
di questi a fare cessare la vita, e pc.H' vic1. in irett..t o per esclu
sione, \·erificando con la ispezioue di tutLe le cav'itil che nessJna 
altra causa di morte intervenue. 

Al perito necroscopo non solo e affidata dal tribunale l'autossia 
e la esumazione <lei caLiaveri in c 1su iii avvelerm111ento, rna () 
aftldata s.oche la sperimentuziun~ ri..;iu-VJss!colugic.l <1u..tudo non 
venga fat.ta dallo stesso perito d1ii11icu, o uou si..t itato inr..1ri
cato di qllesta maniera di indagiue u11 11ualche tli-idnto fisiulugo, 
ciO che si pub verificare nei granJ1 c1•uu· d' i%r1.1ziu11e. 

Ora, il perito ricorrortt a\la sa.>erim~aL..1.t.i.J11.J liih>-LuBicoloJica, 
quan lo ii chimico con i suoi proce .. ,i di an di1i alJbi ~ tr.i .. ata 
una so:itanza che non sia caratterizZ.liJil..J e1i.1 aku.1..1. dd:c note 
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chimiche reazioni, ci6 chc si verificherA specialmente nel caso di 
avvclenamcnto produtto da quelli alca1oidi che non hanno reazioni 
proprie c speciali. 

Egli istituira queste csperienze sui cani, sui conigli e sulle 
ranc. Sc avrb. a sua dispo:Siziune molta copia de1la ritrovata 
sostnnza pre'.eril'<\ i cani, se no si contentera di servirsi dei co
nigli o de!lc ranc; le quali ultime in alcuni casi gli sar<l a 
utilissime, perch~ di una scnsibilita estrema all' azione delle -
stanze vcncfiche, e perch() senza cessare di vivere permettono 
cl1e ~i faccia ~u di esse dellc vivisezioni e si mettano con 
qucstc a nudo i loro visceri e particolarmente il cuore, onde 
mcglio sludiarc le modificazionali funzionali a cui esso va in
contro sotto l' azione di taluni veleni. 

11 perit.o medico evHcra di dare per bocca ngli animali ri
cordati c specialruente ai cani cd ai conigli la sostanza da 
saggiarsi 1 percM, come~ noto, per questa via gli effetti ven· 
gnno in scena moltu tardi, c poi vi voglinno per ottcnerli delle 
dosi piut.tosto alte; nei cnni poi vi Cun alt1· ... ::-.. c::_ , nrl b che \'O· 

mitando cssi con estrcma facilita, possono rigettare ii veleno 
prirua che si sia as:;orbito, e cos\ disperdcre nella sua totalitA o 
in grnn parte iL corpo clcl dclitto. Dovr:\ percio giovnl'si della 
vin ipodcrmica, come quella chc rendenJo pronto c rapido l' as· 
sorLim(•nto di tq.tto quanto il veleno inoculato, gli l'ara ottene"e 
dalle piccole dosi di e1.:so rlegli etfetti pronti cd abbastnnza intensi. 
In alcuni casi, in quclli ciOO iu cui vi sin ragione di presumere 
che la ritrovata sostlnza sia di quclle che agiscono sulla pupilla, 
dovrA applicare direttamcnte una piccola porzionc della medesima 
sul globo ocularc, assicura11dosi prima di adoprarla che non sia 
soverchiarncnte acida1 nel qua.le caso con qualche goccia di am
moniaca, la renrlera mcno acicla, oppure ancho neutra. Quando 
poi ii pcrito vorr<\ Yedcre se la ritrovata sost.nnza C di quelle 
che parnlizzano i ncrvi o i centl'i nerrnsi vaso·motori, dovra 
preferire i conigli e specialmento quelli di pelo bianco, portando 
la sun attenzione sui vasi dello orecchio, perch~ qucsto si presta 
bcnissimo per una tale maniera di ricerca, e allorche llonA veci.fi
cru·c se la sostanza in quistione ~ di quelle che agiscono sui nervi 
motori, oppure_ sul cuorc, o sui nervi chc lo influenza.no, nel primo 
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caso saggera con le pinzetto elcttriche i ncrvi motori medcsimi 
dopa che Ia vita si sara spenta 1 mentre net sccondo caso con 
un colpo di forbici mettera a nudo il cuore, inoculeril il veleno 
sotto la pelle e osservera quello chc accade di questo viscere. 
Fara sempre le sue esperienze tenendo a termine di confronto 
delle rane che avr:l uccise con un colpo sulla testa, e di quelle 
vive in cui ~ia stato soltanto messo a nudo ii cuore. 

Dei casi di morte naturale o di malattie spontanee 
che possono essere attribuite ad un avvelenamento. 

lo distinguerb col Tardien i casi di morte naturale ,o di ma
lattie spontanee che possvno cssere attribuite ad un avvelena
mento, in quel\i nei quali la causa materia\e dclln morte C ma
nifesta, e la sua constatazione basta per fare caderc ogni sospetto 
di avvclenamento, ed in quclli in cui la causa della mortc non 
~ messa in chiaro alla autossia cadaverica, e quindi e d' uopo di 
ricercarla la mercC della analisi chimica, che sola pub dilcguare 
i dubbi e mettere in eviJenza ii veleno. [ casi nei quali la causa 
materiale della morte e evidcnte, e pcrcib ii sospetto di avve
lenamento non deve essere accolto, sono quelli d'i\eo o di stran
golamento intestinale interno, le ernie, la febbre tifoide, )e 
rotture viscerali, le ul1:eri semplici dcl tub<> digestive, le perfo
razioni spontanee del medslmo, la peritonitide, i tumori sangui
gni del piccolo bacino, la meningite, l'idrocefalo acuto, le ma
lattie del cuore c dei polmoni. Io non mi fermeN qui a descr·ivere 
tutte le speciali alt-erazioni anatomo-patologichc che sonf) proprie 
di queste malattie, percha ben note a chi funzionar deve da perito 
necroscopo. Solamente avvertirb che la semplice autossia in 
questi casi basta da se sola ad escludere il sospetto di avvele
namento, perche quelle alterazioni hanno una impronta cos\ 
caratteristica, da oon poterle scambiare con le lesioni anatomo
patologiche che sono prorlotte dai veleni. 

I casi poi nei quali la causa della morte e dubbia, e in cui 
si Ca necessaria l'analisi chimica per escludere od ammetterc l'av
velenamento, sono il colera, l'enterite, la gastro-enterite, l'emor
ragia inte~tinale e la indigestione. Le prime epidemie di colera che 
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eruppero fra noi, fecero a\meno nel lot·o esordire nasccre dei so
spetti di avvelenamento e specialmente di quelli avvelenamenti che 
piu d'ordinario si estrinsecauo con la forma cholerica, quali quelli 
prodotLi dal sublimato corrosivo, dall' acido arsenioso, dai sali 
de! rame ec. ; e quantunque le lesioni analomo-patologiche ed 
alcuni fenomeni morbosi manife::itatisi cluraute la vita possano 
non raramente valere a ford distinguere qucsti avvelenamenti 
dal cholera, pure possono clarsi dci casi in cui il dubbio di av
velename11to rimanga, ed allora non vi e che l'analisi chi mica 
che possa dileguarlo o confermar\o, 

I casi di enterile o di gastro-entcrite, in cui pub riuscif>e diffi
cile di meltcre in chiaro, se si tratti o no d'un avvelenamento, sono 
quelli nci quali la ttogosi A semplice ed 6 sorta idiopaticamente, 
perchtl l' apparato fenomcnale morboo::o e le lesioni anatomo
palologiche clel tuba alimentare sono affh.tlo a comunc con non 
pochi avvelenamenti, c particolarmente con quelli che sono 
l' effctto della ingcstione di sostanze irritanti. Pero vi possono 
essere dei casi in cui l'antossia sia per se stessa valevole non 
solo a farci ammettere ii clubbio di av\·clcnamento, ma a farcelo 
ele\'are anche at grado di certezza 1 e cib quando con le lesioni 
anatomo-patologiche si intrinscchino alcune <Jelle qualitc) fisico
chimk:he de! preso o propinato \'eleno, come ad esempio, si ve
rifica quasi sempre negli avvelenamenti prodotti dagli acidi, dagli 
alcali e cla non pochi sali metallici. 

L' emorragia intestinale per vcril;.) si prescnta raramente 
sot to forma essenzialc, e quindi non accadc quasi mai che si possa 
prenrlero come cspressione di avvelenamcnto; ma poi non tutti gli 
nvvelcnamenti che si estrinsecnno con delle emorragie intestinali 
possono simulare la emorragia intcstinale idiopatica, perche hanno 
essi clei caratteri clinici ed anatomo-pntologici che facilmente ce 
li fanno distingue1•e da ((llCSta malattia. lnfatti I' emorragia puO 
nversi ad avvelenamento avanzato quando e reffetto dell'azione del 
sublimato col'rosivo, del fosforo ec.; ma ncl primo casl) abbiamo 
la stomatite, le gravi lesioni della muccosa de\\o stoma.co, lo 
stato dissolutivo del sangue, le ccchimosi, le peteccbie estesc 
e generali, nel secondo ll! degencrazione gra~sosa ec., cha par
lano abba.stanza in favorc dello avvelenamento. ll dubbio forse 
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p3tra nascere in quei casi di avvelenamento per soslanze dra
stiehe, in cui non di rado si ha la emorragia specic..lmente dclla 
m tccusa del retto intestiuo, ed e in ques1,i casi che l'analisi chi
mica pub da se sola schiarire la quistione. 

[ casi d' in<ligestione, specialmente nella loro forma grave o 
qualche volta mortale, costituiscono certamente l'affezione che 
pill di alLra e difficile distiuguere dallo avvelenamento senza H 
soccorso della chiinica. 

Quando il perito necroscopo si trovi d'innanzi a dei casi ove 
non sia possibile ne con i criteri clinici, nC con quelli anatomo
patologici, di ammettere chc si tratti, anzicM di morte naturale 
o per malattie comuni, <ll un vero c Peale avvelenamento, dovra 
sempre dichiarare che C necessaria l'analisi chimica; ma in quei 
casi al contrario nei quali i criteri c\inici e anatomo-patologici gli 
rivelino chiaramente la causa della mortc, egli non dovr:l esitare 
un momenta a dichiarare che non si tra1ita Oi morte per veneficio, 
ma della tale o tale altra morte naturale o per malattia comune, 
g!acche la riserva e il dubbio sarebbero qui completamente fuori 
di proposito, eel avrebbero ii (lopµio inconveniente di prolungare 
la durata della incolpazione che peserebbe sopra un innocente, e 
di comprometterlj od almeno di fare forviare la Giustizia. 

Dei priucipali e piil importanti quesiti che l' A.ntoritil 
giudiziaria snole formulare nel caso di avveleua
meuto. 

L' Autol'i ta giudiziaria suole durante la istruzione dcl pro
cesso, oppure durante il dibattimento, formulare ai periti dei 
quesiti, i quali in genera souo quelli che ora passeremo a stu
diare. 

Quesito 1irimo. - La malattia o la morte devono essere 
attribuite alla amministrazione o all'uso di una sostanza ve· 
lenosa ? E data che st, qua! e e quest a sostanza? 

Una tale quistione e capitale e <lamina tuLte le altre. E qui 
possono darsi due casi, o che la morte non sia avvenuta, oppure 
che ne sia stata la conseguenza necessaria. 
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Nel primo caso i criteri per ammettere, od escludere I' av

•telf'namcnto e per dichiarare, quan lo vi C stato, quale f.J la 

propiuata sostanza, i pcriti li l'icavuanno dallo apparato feno

rL.cnalc morboso, dai responsi delta anali3i cbimica., c'. .e fu isti

tuita sugli avanzi dcl pre.--o o propinato veleno, ::mile rnaterie dei 

vomiti, su quelle dt!i secedsi c dcllo orinc; mentrc nel secondo 

li ricaveranno dai responsi della ispezione del cadaverc, della 

autossia dcl medcsimo e da q11clli della analisi c!dmica anche 

dei visccri, dei tessuti e dagli umori del cadavere, e in alcuni 

casi dai responsi, anziche dell' analisi chi mica, dclla sperimen

tazionc fisio-tos:iicologica, quamlo le realioni chin)iche facciano 

tlifotto. E quantuaque in alcuni pochi casi i soli siotomi o le 

sole alte:-azioni anatomo-patologiche, sieno per :oro mec!esime 

capaci di at1torizzarc i periti a dare un giudizio assoluto di 

avvclenamcuto e a decifrare ii veleno che lo produssc, e cib in 

grazia del\a csistenza di fenomeni clinici e anatomo-patologici 

patognomoniei, pure sara sempre bene che intervenga anche la 

cliimica a confermare l'emesso giudizio, perche in medicina le

galc le prov~ non sono m'li tl'oppe. 

I peri Li perb per asscri1·e che b malattia, o la mo rte furono 

l'effetto dei ritrovato vel.:no, non devono contentarsi delle pro\·e 

posi1,ivc cha ricavarono dai critcri clinici, cadaverici, anatomo

patologici , chimici c fisio-tossicologici, ma dcvono anche stu

diarsi di dimostrarc che la malattia non e sostenuta e alimen

t.ata da alcuna cagionc prossima o da ahmno stu.to morboso 

comuoe; clic i feuomeni clinici che ce la rappresentano scaturi-

11cono dirett.amcntc erl esclusiv.uncnte dal ritrovato veleno, e 

dallo lesioni materiali dal medesimo imlotte nella economia, 

e che la mcrte non riconoscc alcuna dellc ordinarie cagioni ap

prezzabili chC solitamcntc la producono 1 ma C strettamcnte col

legata con la quantitll e natura dell' inge.rito vcleno, e con le 

alterazioni anatumo-patologiche da questo primitivamente o 

secondariamente pl'odotte. 

Queslto secondo. - Sotto quale stato il oeleno t stato preso 

o propinato? 
Jnteressa molto quasi sempre all' AutoriU giudiziaria di sapere 
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sotto quale st.ato ii veleno (, sta.to introdotto nclla economia, e 
cit'.> per meglio ch1arire la istruzione de! processo, e mettere 
d' accordo coi trovati chimici, gli iudizi delle deposizioni. H 
perito chimi..:o, per escmpio, ha :rovato dcl mercurio nelle ma
terie sospette, ma spesso la Giustiiia non puO ricavare dello 
conclusioni da questo data sommario. II mercuric infatti pub 
essere stato intJodotLO allo stato di calomelano, corpo quasi 
inoffessivo, o a quello di sublimato corrosivo, corpo eminente
ment.e velenoso, ed cssc!'e ii primo riuscito vcnefico, perch() 
trovb, per escmpio, nello stomaco dell'ioduro di potnssio, del
l' iposolfito di soda chc poco innanzi con scopo terapeutico 
erano stati somministrati; lo stesso si puO dire del mer
curic ingerito allo staw cli cinabro, corpo inerte o quasi inerte, 
e di quello assorbito allo stato di cianuro, corpo micidialissimo. 

La soluzione di questa quist1one, di cui ognnno vede tutta 
la importa~za, non sara. sempre possibile in tutti i casi: sart\ 
possibile quando :;:ia stato trovato presso ii malato ii residua 
det preso o propinato veleno, quando sia noto che r individUo 
che ingerl una polvere bianca o rossa ec., avcva poco innanzi 
preso dell' ioduro di potassio, dello iposolfito di soda a titolo 
di rimcdio, quando nellc materie chc per le prime furono vomi
tate si trovino i sommin?strati veleni o in i:ezzi, in po1vere di val'io 
colore, quanrlo il perito nelle materie sospette, oltreche ii mer
curio, vi abbia ritrovato anchc degli ioduri alcalini e degli ipo
solfiti egualmente alcalini ec.; ma allorch6 non si trovi nulla di 
tutto questo, e il perito non nbbia potuto mettere in essere altro 
che del mercurio, non :3artt possibile di dire sotto qua\ forma 
questo fu porto. 

Queslto terzo. - La sostanza impiegala JJ'W} produn·e o 
ave1·e prodotto la morte? 

Qui possono verificarsi clue casi, o che si tratti di avvetena
mento che si residu6 allo stato di tentativo, o di avvelenamento 
consumato. Nel primo caso, mentre i periti potranno dire che la 
sostanza impiegata puO produrla, non potranno sempre asserire che 
l'avrebbe prodotta, percM, come~ noto, la velenosita scaturisce 
nelle sostanze piU dalla dose, che d~lla natura loro, e il riuscire o 
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no mortali, si deve alla quautita alla qua.le turono p6rte, alla natura 
de! veicolo col qua.le furono somministrate, all'esserc state riget
tate coi vomiti piu o mcno presto e in copia maggiore o mi
nore, a\lo stato in cui furono sommini!'trate, alla esisteuza nello 
stomaco di sostanze normali o anormali che favorendone o con
trariandone la solubiliic'I flO aft'rettarono o ne imperlil'Ono l' as
sorbi men to, all a csistenza o no di alcuni speciali stati patologici 
locali al tuba alimentare, oppure generali chc ne favorirono o 
contrariarono l'azione. Per cui i periti asseriranno che l'avrebbc 
prodotta, quando le materie chc furono per le prime vomitate 
ne contengano una copia talc che per unanimc consenso e rico
nosciuta per mortale, c si faranno nd indagarc le cagioni per 
Jc quali no11 si ebbc qucsto csito infausto, c trovate\e le clichia
rc1·anno alla Autorit~ giudiziaria. 

Ncl sccondo ca:-:io, ((unndo cioe la morte sia rcalmentc av
vcnuta, i periti concludcranno chc questa si deve alla ritrovata 

sostnnzn, anche quando non l'abbiano rinvenuta nelle materie chc 
sogg-ettarono al1c loro analisi, in quella copia chc e giudicata 
mortale, purche pero sia e~clusa ogni altra cagione di mortc 
naturalo e morbosa; perchO 'i sono dcgli individui che risentono 
per specinli idiosincrasic a grncli molto di\·ersi l'azionc <lei veleni, 
a pcrcM le sostanzc che i chimici ritrovano nelle materic sospette 
coi loro mezzi di an1\isi, non rappres~ntano mai la quantitA 
precisa cho ne fu ingerita, sia perchC questi oporano sopra una 
porzionc e non su tutto intcro un cadavcre, sia perch~ con i 
loro processi chimici ne disperdono un poco, sia perch;,\ dul'antc 

la vila sc nc elimina una quantit~1 maggiorc o minore ec. 
JI Tardieu non vuole che i peri ti si preoccupino dellc circostanze 

che attenuando o annicntando l'azione dei veleni, nc impediscono 
i loro titfetti mortali, perchC queste, secoodo csso, non si rife
riscono in alcuna manicra alla capacitti velcnosa clclla sostanza 
di cui essi da questo solo puoto di vista determinar devono la na
tura. l\la a me pare che ii Tardieu non abbia a questo proposito 

ragionc, perchC, lo ripeto, le sostanze di cui ci occupiamo sono 
Yelenose per la copia a cui sono p6rte, e non per la; loro na~ 
tura: infatti sc fossc altrimcnti, non potrebbero esse costituire 

la maggior parte del nostro patrimonio terapeutico; per cui la 
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quantit:.\ della sostan~ de"·e entrare come elemento essenziale 
nelfa sn\uzione dcl problema, e }a natura della medesima solo 
come elemento secondario. E non possono i periti, perchll certe 
sostanze si chiamano acido arsenioso, sublimato corrosivo, sol
fato di rame, nicotina ec., dire che in quel data caso in cui fu
rono propinate potevano dare la morte', seuza aggiungerc pero 
che la potevano dare subordinatamentc alla dose alla quale fu
rono ingerite. E per dimostrare sempre pill che ii Tardieu nel 
sostenere la tesi accennata, C dalla parte del torto, ricorderO 
come egli ne suoi stud! medico-legali c clinici sugli avveleaa
menti forwuli un quesito, che e quel!o che ora passeremo a 
studiare, col quale e domandato a qual dose la sostanza impie
gata e capace di dar luogo alla morte, quesito che a col po d'oc
cbio non solo contrasta granJemente con gli enunciati priucipi, 
ma gli disLrugge affatto. 

Quesito ftuarto. - A qual dose la sostan.::a che fu ritrovata 
e capace di dar luogo alla nwrte? - Questa ~ una semplice 
lJUistione di Catto, cbe non pub essare risoluta che per cia3c11na 
specie di av\•elenamento in particolare. Intanto farb avvertire in 
una maniera generate, che una tal questione non puO essere ii 
piti spesso risoluta se non in modo approssimativo e che la 
determinazionc della dose venefica e subordinata alla eU, alla 
costituzione , alla stato di salute o di malattia, al clima, allo 
stato di pienezza u di vacuita dello stomaco ec. , per cui non 
si puo stabilire nulla di assoluto in questo argomento. Le espc-
1'ienze fatte sulli animali non possono esscre qui di alcun soc
corso, e bisogna esclusivamente lasciarsi guidare dai responsi che 
ci danno la terapeutica e la tossicologia clinica., i quali piti di 
ogni altro si approssimano al vero. 

Qnes ito quinto. - La sostan.::a velcnosa t stata ingerita 
in, quantitci su{ficiente per dar luogo alla morte? - Quan do 
risulti che dietro la propinazione di un veleno sia avvenuta 
la morte, e sia messo in evidenza che questa non si pub at
tribuire ad altra nota cngione, ii pel'ito e in diritto di asse
rire ebe la quantit:\ t\ stata sufficiente per produrla, e non vi 
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~ hhmgno c:he la chin1ica concorra a dimo~trarlo. NOi abbia

mo altro m1niere di mortc, quC'lla, per esempio, per combu

stione, in cui a questa stesc::a domancla ii perito risponde che le 

ustioni prodotte sono ~tate la cngione delia morte, abhcnchC 

apparentcmente per la loro poca estensione e profondiLA sem

brac::sero insufficienti a questo effctto, tuttc le Yolte che l'esamc 

attento e sc1·upoloc::I) del cadarere non gli di:~rn}a alcuna altra 

cagione capace di averla p1·odotta. 

D' altronde la deterrninazione quantitativa precisa il perito 

cliirnico non la pub fare quasi mai. 

Quesi to scsto - Pe1· r;val via il veleno e stato ammini

strato? - I vcleni, come ~ noto, possono passare nello interno 

della economia per molte vie, c la storia mentre registra rnol

tissimi casi di anelenamenti avvenuti introducendo i veleni per 

bocca, ncll' intcstino retto. nclla vagina, in una fcrita, ponendoli 

sopra una piaga, nel fondo di un cauterio, ue regisu·a anchc 

alcuni chc sono avvcnuti applicandoli sul globo oculare, iniettan

doli per via ipodermica, oppure faccndoli pMsare per la via dei 

polmoni se erano gassosi o volatili anche a bassa temperatnra. 

Le circostanze est1foseche ri:eribili al fatto, ed ii sapere che 

i fenomeni morbosi tennero clietro subito o poco dopo alla in

gestione di un alimento, di una bcva11da1 di un medicamento, o 

alla iniezione di un clistt!re nel retto, oppure a una inoculazione 

sottocutanea, od anche alla medicatura di una forita, di una.piaga, 

di un cauterio, e alla applicazione di un rimedio std globo ocu

larc, o alla introduzionc di uno stuello medicato nella vagina, o 

:finalmente alla respirazione di un gas o di un corpo volatile anr.he 

a bassa temperatura, sara gia molto per asserire che la sostanza 

venefica penetrb per I' una o per l' altra delle accennate vie. E 

qunndo ii veleno sia di quelli che irritano pill o meno vivamente 

gli esterni tes<:tuti, la manift!stazione dei fenomeni di irritazione 

o di ftngosi nell' uno o nell' altro degti indicati siti, sarA un altro 

criteria per stabilire qua.le fu la via di introduzione del velcno. 

Come pure se si tratter!l. di veleni poco solubili o che sieno 

stati usati in polvere o in pezzi, un altro criteria in questo pro

po:JiLo, l' avrA il perito nella esistenza sull' una o sull' altra 
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delle acceonate parti del velcno, il quale poi la chimica ve lo 
ritrovera sempre in copia. maggiore che negli altri siti ddl" ani
male economia, specialmente quando la mort.e fu p1·onta. 

AllorcM si rinvenga un cadavere che abbia avvolto attorno 
alla faccia un asciugamano. uno scialle ec., che contengano della 
ovatta imbevuta di et.ere, di cloroformio ec., oppure allorch~ esso 
si trovi in una atmosfera ricca di vapori di carbone 1 di gas illu
minante ec .. ii perito necessariamente sa1·c\ coudotto a ritenere 
che la via di introduzione dei veleni souo stati i polmoni. 

Quesito setthno. - In qual momento ha avuto luogo la 
ingestione o la introduzione del veleno? - E sempre di una 
estrema importanza in tutte le istruzioni criminali di g iungere 
a stabilire con certezza 1' ora e~atta nella quale un delitto e 
stato commesso; l' accusa e la difesa sono egualmente interes
sate a questa determinazionc precisa. Se in tutti i casi i primi 
fenomeni dell' avvelenamento esplodessero subito o poco dopo la 
introrluzione del veleno nell' animate organismo, sarebbe sem· 
pr~ facile al perito di potere rispondere a questo quesito; ma 
vi sono non poche circostanze che si rifel'iscono alla natura del 
preso o propinato veleno, allo stato in cui fu, pbrto, ciOO in pezzi, 
in polvere, oppure disciolto, al\a natura de! veicolo con cui fu 
somministrato, alla Yia per la qua\e si fece strada all' interno, 
allo stato di pienezza o di vacuita dello st•)maco, alla natura 
degli alimenti che vi ha incontrato, allo stato di pletora, o di ane
mia, allo stato di esaltamento o di depressione delle fJnzioni 
cen-ebro-spinali ec.; le qua Ii ri tardando od affrettando la roam fe
stazione dei primi fonomeni morbosi, rendono non sempre age
vole la solllzione del proLlema. Pero in gene1·e si pub dire che 
non si fanno attenclere molto, tostocM i veleni vennero in con
tatto tlei nostri tessi.1ti c f.irono as:-:orliiti. 

Nei casi poi tli avvelenamento lento, nei quali J'amministrazione 
dei veleni si fa dagli as;;assini a piu riprese e ad intervalli piu o 
meno loutani, la t tJ.e:Stione~ meno facile a risolversi,ed e~ige un•at
tcn ... ione tutr.a speciale. Se ogni e.sacerba.done Jei fenomeni mor
bnsi cm c.ti si estrinsccano o-li avvelenamenti lenti, stas~e a 
rappresentarci la nuova somministrazione del veleno, sarebbo 
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facile rispondere al quesito, ma la osservazione clinica ha dimo
slrato che in non pochi avvelenamenti }t)nt.i, e specialment.e in 
quelli prodotti dall'arsenico, dall' oppio, dal tartaro emel ico, dalla 
stricni11a ec., ddle esacerbazioni (Jiu o rueno prolungate di fe
nomeni morbosi possono prodursi naturalmente e seuza che nuova 
dose di veleno sia stata p6rta. Un crit.erio perO che potrebbe 
a\'ere molw valorc, in ques ta questione, potrebLe cssere ricavato 
dall' anali'li delle orine, percM se avvenis.:;e di t1 ovare che le 
ol'ine contcnessero maggior copia di veleno durante le esacerba
zioni chc ne\le remissioni, ii perito avrebbe ragion~ di ritener<> cbe 
la e'l~lcerbaziond rappresentava ii momeuto in cui l'as.sassino 
aggretliva con nuove dosi di veleno la vitt.ima. 

Queslto ottavo. - L 'avoelenamento pw) avere nvuto luogo 
e il veleno pub essere scomparso senza che se ne rilro1'ino 
delle tracce e ciO dopo quanta tempo? - Questa qnist.ioue ha 
poco o punt.o int.erei.SC in cio che concerne ran-elerumeut.o re
cente. lufatti beucM s• pos$a ammettt!re che quasi tut.La la qJan
titu di uua sost.anza velenos.t possa essere st.at.a 1·igi::t.tat.acoi pron Li 
e targhi vomiti e collu cvnc..1hzioni alvine, e le l~::;µc1ls_· mat.ede 
sieno state disperse, e bcn raro e spi.!SSO a11che impossil.Jile 
che u;m cert.a l11.unc.itc\ di ve!cno non sia stata aS::it>l'bita, e p.: rciO 
che non possa essere discn1JL:1ta con l'analisi chimica neilc crine 
se I' iudividuo sopravvisse, oppJre auche nei visccri, 11.Ji ~e .. ~Jt.i , 
negli um1wi se cl ive11ne ca hvcrl.!. Ma se l'ilvvclenarnc11t.0 ha ~ I u·aLO 
per al..:uni giorni, e mo\Lopiu sc la morte C avvenuta t!uµo c1u•\lche 
sett.imJ.na, o dop"I alcuni mci>i, pth) ac1.:ade1e ch~ Jc\ vel ... ·no non 
non ne sia. rim ;\~LO nel c ld ii.•erc alcuna Ll',H:ci;\ app!·czzalJil..:; .-ia 
percM nlcuni nella loro Lotalit.a f1rono ~Ii ninaLi 1Lw.iut.i: la viLa, 
come avviene per gli all·al1111li e V1Jlc.1i dw su1111•re si 
maut.e 1go110 ')nlul.ii l i~ sia pc1· ·Iii' ucll\1rg.rni-
smo. forono piu o m'-'ll'' pr't!s·o l''IUVCL'Llt.i p10 lntli -ll'i Ii. co•ne 
ad CS\!• lljlifl av'/ie 1u Ud f,, ... ii.J.o, ii q ulc I' l"" l J•r.-•to allo ..:ta to 
di acidn fi>•t:wi..!o, c 111c•~ 1 .\ •p ·Iii J, f.l-l° Li 1~- .h 11: •·.\ .,. · • 1 
talu:1i altr·i, com1~ ii dort. ii :,,,·0111, 1'11 ;,,_ a;,1 1·11 · 1 ,,L.l
nMntc r j Jr 1gc11U de1 \,.•H lLi t' .Jc.di U 11.)J'l <l l l I f' •'hln I ·11 
prusonzu clelle IJ.l$i al.:J. ituu u .. rh 1i1ate .1"1\a cu 111<1.111,l al -:•.;LI.I.I 
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di clorul'i 1 bromuri c ioduri alcalini; i qua1i sono poi con cele· 
rita eliminati; sia percha alcu11i alLri irt grazia del mctodo cu
rativo furw10 durante la vita nella loro totalit<'l neutralizzati, coml' 
ad eserupio, gli acidi minerali, gli &lcali coucentrati. Non vi sono 
che i veleni metallici 

1 
e fra questi piu alcuni che a Itri, che pos

sono essere ritrovati nel s~no clei cadaveri di C'lloro che perirono 
non solo dopa Pelle sett.imane, ma anche dopa dei mesi. In molti 
casi perb se non e data di ritrovare ii veleno chc fu prcso o 
propiuato, pos~ono trovarsi i prodotti delle combinazioni e de
c..:impoRizioni a cui an lo es~o incontro nella economia, c possono 
questi avere valore a rappresentare I' avvel~n,\mC'nto, o percM 
non sono propri dell a economia medesi ma, o perchP essendohl, vi si 
trovano iu una copia di gran l..111ga superiore a quella normale: 
possono tro•mrsi delle alterazioni anatomo-patologiche, che per le 
Ioro speciali qualita posso110 elevar..;i a segno certO di un dato av
velenamento. e rappresentare cos\ ii veleno che non fJ possibile 
ritro··are calla indag•ne chimica. Non solamente pe!"O in questa 
qnestione si tratta di sapere qnellQ che avviene rlella sostanza 
velenosa nel vivQ organismo ~;.nimale, c in quali conclitioni possa 
scomparii'e dal medesimo 1 ma intercssa anche di cleterminare 
se esistendo nella economia al memento de!h morte, abbia potuto 
scomparire per opera del prore.sso putrefattivo, o delle acque 
di fiJtrazione del terreno in Clli 0 inumato i\ Cadavere. Questa 
quistione pJo na~cere nelle amossie tar !ive e perciO nelle esu
mar.ioni, o cnme e agevole a comprcndersi non rnanca d' im
portanza: perO la scienza C ben !Jngi, per ora, di potere offrire 
t.1tti i lumi neressad per la sua sd .1zione. Frattanto vi SOl10 
alcuni fatti generali che suuo stati conquistati alla scitmza e che 
possono es(lere messi a p1·oat.to dei peri~i in proposito Ora e a 
sapersi che le diverse so~tauze velcuose, non si comportano 
t 11tte nello stesso modo in m~no a cada,·ef'i, clie sono in putre
fazione. La natura org;mica o inorga11i1·a inftui..:ce infat.ti sulla 
ritrovabilita o no clei velen1 ncl seno dei cadaveri putrefatti 
tardiva"Tlente sezionati. 

II fo~ f iM <pan 'lo nel mnmcnto <lel\a mnrtc esist.e pur tut
tavia liL1· •' e I i:nmntato 11etla ... c0 inn111ia. ii pi·rito pm'.> essere 
aicuro .i ri l'·~·;;J rvelo dupo uu tempo auclie niolto luugo, perch~ 
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nel seno dei cadaveri o non soggiace, o lentissimamente soggiace 
alla combustione; tutt"al piu in grazie dell'idrogene nascente 
chc scaturisce dalla materia organica in vi.!I. di decomposizione 
putl'ida, potrA in parte disperdersi allo stato di gas idrogene 
fosforato. I veleni metallici il perito ve Ii ritrovera sicuramente 
c, come dissi g·A, alto stato di solfuro i gli alcaloidi che durante 
la vita non rimaserC\ tutti quanti eliminati , il perito li potra 
ritrovat e nel seno dei cadaveri dopa qualche mese, percM, come 
le espel'ieoze hanno dimostrato, quasi tutti questi carpi resistono 
al processo putrefattivo con una rimarchevole tenacita per molto 
tempo. 

Quanta poi a potere essere le sostanze venefiche sottratte 
al cadavere da\le acque di filtrazione dirb che, ciO e possibile 
piU per quelle che vi si trovano allo stato solubile, che per 
quelle che vi esistono insolubili. (n questo caso la questione potra. 
non raramente ricevere una soluzione la merce dell' analisi delta 
terra che circonda ii cadavere. 

Quesito BODO. -L'avvelenamento 8 il risultato di Un omi
cidio, d' un suicidio, op pure ~ accidentale?-Come ogni altro 
genere di morte violenta, l'avvelenamento pub essere avvenuto 
per caso, oppure per deliberata volouUt. di togliersi la vita, od 
anche per assassin;o; ed egualrncnte che per le nitre morti vio
lente la quistione della morte per veleno, sotto questo punto di 
vista non ~ sempre facile a risolversi. Essa non e tutta, e 
vero, del dominio della medicina legale, e le circostanze estrin
seche all'avvelenamento possono sole ii phi spesso darne la 
soluzione. i\Ia basta che questa questione sia in certi casi for
mulata alla scienza, percbe nasca la necessit;.) di ricercare se 
nell' avvelenamento stesso non sia possibile di trovare qualche 
volto delle ragioni determinate che militino in favore piuttosto 
della morte accidentale, che volontaria o crimiaosa e viceversa. 
Ora, ii perito per la soluzione di questo quesito dovra tener 
con to dei seguenti fatti : 

1.0 Della facilita pill o meno grande di potersi procurare 
un veleno, sia percM e di quelli cbe servendo alle arti, alle in
dustrie, o agli usi domestici, sono venduti seaza difficolU alcunai 

Bellini 
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sia percha e di quelli che per ii mestiere o per la professioue 
esercitata era per le mani della viltima, o dell' assassino. 

2.0 Della possiLilita o no di propinarlo scnza che la vit
tima possa accorgersene, e cio o per ragioni insite al veleuo, · 
o per ragioni relative a\lo indiviJuo che lo dona ingerire. 
lnfatti coloro che per malattia o per alLra ragione rnancano 
dell'odorato e de! gusto, pren<leranno senza alcuna difficoltft 
dei veleni che in grazia del loro forte adore o sapore sono ri
cusati da coloro che si trovano in condizioni normali; lo stesso 
si pub dire di un demente, di un delirante, a cui si possono dare 
con molta facilita dei veleni, che suno <li impossibile propinazione 
nelle coullizioui ordinarie della vita, mentre in queste condizioni 
sarnnno facilmente propinabili quci veleni che non hanno ne oclore 
ne sapore, e che si tanno oporosi a piccolissirne dosi. 

3.0 Della esistenza o no di esterne violenze, giacche quando 
si trattl di veleni che sono clifficili a propinarsi, la mancanza 
di esterne violenze accenna pill al suicidio o allo avveleoamento 
accidentale, che all' omicidio. 

4.0 Della et~l, percha in un neonato un avvelenamento con~ 
sumato con un veleno di difficile o di facile propinazione , ac
cennera sempre all' infanticidio, anziche all'avvelenamento YO!on
tatfo o acridentale. 

5.0 Dello stato sano o morboso, perche un indivirluo che 
si trovi inchiodato nel letto per paraplegia o emiplegia, per una 
frattura o una lussa~ione ec.: e offra i fenomcni C.ell'avvelena
mento, e sia morto per questo, accennera sempre all' omicidio, 
quando, s'intende bene, sia eliminato ii caso1 che l'usato veleno 
fosse di quelli che l' individtio prendeva come rimedi, quali la 
stricnina, il clo1alio, l'oppio, 1' etere, ii cloroformio ec., percl1e 
potrebbe darsi benissimo che noiato della vita invece di prcn
dere giornalmente quei rimedi a do3i ternpeutiche, se Ji fosse 
serbati e quando ne aves::::e accumulata una certa quantita se 
Ji fosse ingollati. 

6.0 Del moclo col quale fu ingerito, perche quando di un 
veleno sono stati mascherati l'odore o ii sapore. quando e stato 
pOrto insieme a dei veicoli soliti n.d esscre usJ.t.i dall'inrlividuo 
avvelenato. vi t\ rnol b ragione rli presumer~ si tratti di omi-
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cidio. Pure si sono dati dei casi jn cui queste cautele sono state 

usalc anche da chi yoJcva metter fine ai suoi giorni, e cib per 
1wn avere a pentirsene nell' atto di ingerire i1 v~leno. 

L'analogia poi di colore, di consistenza siropposa, oleosa ec. 

traLLandosi di liquidi, come per esempio l'acido so\forico. ii qua!e 

pub e3serc preso pe1' un sirnppo; o trattanclosi di polveri bianche 

come l'arsenico, l'acetato di piombo cc.: che possono csser prese 

pel' farina, per zucchcro, po.c::sano renrlerci ragione di uno sbaglio 

o fare ammettere \' avye\cnameuto accidentale. 

Quesi to decimo. --L'avvelenamente pub essere sirnulato ?
Clio realmente l'avvclcnamento, come un gran num~ro di stati 
fisiologici, cli tlsichc o di malaltie pos::::a essere 

l' oggctto di piL1 a roeoo perfott:'I , la storfa ce lo ha 
dimostl'nlo. Ed io nel primo volume di questa Biblioleca medico
Jegale ne ho tenutg proposito, ed ho indicato ii modo di rico

noscere la frode; pe1· eui µrego ii lettore a rivolgersi al volnme 
accennnto. 

Delle principali e pin importanti obiezioni che snole 
formnlare la difesa nel caso di avvele11amento. 

Nel par!are del!o molte obiezioni clte sogliono essere formu

late dallu difesa, io faro rilernre quando e cl1e la obiezione potrii. 

essere avanzata, I} qJando no, perche accade sovente di vedere 

venire fuori la difesa con de!le obiezioni che la semplice lettura 

della relazione cbe i periti rilascial'ono nelle mani del fisco, fa 
conoscere immssistenti alfotto 

Obiez ione primn. - La sostan.za che fu ritrovata nelle ma-
te1·ie sospelte non e di ma clerivb invece dai 
rim.edi messi in uso per soccorrere auvelenafo?-
E noto come i preparaLi ferruginosi che sono usati in non pochi 

avvelenamenti a titolo di antidoti chimici, contengono dell'arsenico. 

Ot>ot. nel caso che il chimico abbia ritt·m·ato dell' arsenico 

ne\le materie la clit0.')a viene fuori con questa 

obieiionc, e si qunndn clurante J:.i. un qualche fer-

ruginn~(l n .. noe pbrto come nnLidoto chimico. 
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lntanto dirO che questa obiezione non pub essere posta in

nanzi dalla difesa, allorcM il perito chimico ab!Jia trovato del
l' arsenico nelle materie vomitate1 in 11uel10 re:-;c per I' ano, fl 
nelle orine cmesse prima cl1e ii curornte ammini~trasse i ferrll
ginosi, c al\orche essenJo stati analizzuti i forruginosi 11s;1ti dal 
curante, questi furono trovati esenti di arscnico: e cle\·e essere 
poi rigettata auche qunnrlo l' arsenico sia. stato ritrovato nelle 
materie sospette che furono mccolte <lopo la propinazione degli 
antiJ.oti chimici ferruginosi e questi fossero stati trovati arse
nicali, percM i ferruginosi contengouo solo tracce di arsenico, 
mentre nel vero c reale avvelenamento per arsenico, dalle ma
terie sospette ii chimico perito ne estrae ordinariamente delle 
quantita rilevanti; e poi mentre l'arsenico clei ferruginosi si 
trova solo nelle materie dei vomi ti o <lei secessi che furono 
emesse dopo il loro uso, quello di avvelenamento si trova non 
solo in queste materie meJesime ma si l'inviene anche nelle orine, 
nei visceri, nei tessuti e negli umori del cadavere. 

Obtezione seconda. - La sostanza che fu, ritrovata nelle 
materie sospette non ~ di avr>elenamento, nia derivD invece dai 
reatthi e dagli apparecchi adop1·ati nelle riccrche tossicolo
giclle. - Questa obier.ione non potrU oggi specialrnente essere 
sollevata che di rado, perchll chi si accinge a funzionare da pe
rito chimico deve sapere Qi dovere adoprare <lei reattivi purissimi 
e degli apparccchi eJ. ut~nsili nuovi e bene puliti, 9 poi a mag
giore garanzia fa funzionar~ i suoi apparecchi come suol dil'Si 
in bianco, prima di porvi le materie sospette. 

Obiezioue terza. ·- La sostanza che fit t•itrovata nelle ma
terie sospette non e dt aDvelenainento, ma e norrnale oppure 
.1i trovava accidenta ·mente nel!o organismo dell'indwiduo cre
duto avvelanato. - Que5ta obiezione pub essei>e sollevata prin
cipalmente nel ca:w <li avvelenamento prodotto dai sali del ferro, 
dalla soda, dalla potassa, dai loro carbonati a <la qualche sale 
alcalino che perda facilmente ii proprio aci<.!o, perche organico 
trascorrendo per la econurnia, dal }Jiombo e dal rame, percbe il 
forro la soda, la potassa sono normali all' organismo animal a, 
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ed il piombo e ii rame vi Ri possono trovare accidentalmente. 
percM cN1dotth·i <la.lie bevan1le, dagli alimenti ec. 

Se d,1lla relazionc fatUt ti.ti periti chimici risultera che met

tcntlo a digerir~ nella ac 1ua a··idulata con aci<lJ acetico le ma
terie sosp~Lte riuscfrono a<l estrarre dalle me.lesime molta copia 
<li l~1·ro, di rame e di piombo, la dife'5'1 non avra ragione di 
fare <1uesb obiezio1w1 e 'lu rnilo \'enLBe fat.ta ii perito la riget
tera imme·liatamcnte, per :hl! ii forro normal!.! eil ii piorubo e 
il rarne accHentali si mettono in evi.Jenza di.:itrllggendo e cine

facendo il san~ue, i tessuti e !.di organi. 

::>e inv~ce da quclla "te;;~:i rt!hzione ri.;;;ulteri'\ che ii ferro, 
iL rame e it piombo furono rlai periti chimici ottenuti carbo

nizzando e cinefacenrlo le materie •lei vomiLi, dei secessi, ii 
sangue, i lessuti c gli organi, il pcrito rigCLtcra la obiezione 
11uan1lo abbiano trovato molt.a copia dei ricnrdati metalli ncllc 

materie che per le prime f'ut·nno rnmitate, c quando dalla re
lazione falla dal mcJico cnranto ris 1\ti che coi feuomcni mor

bosi comu .i ve 11e crano clei p:1to~nomonici, qnan lo mancando 

la relazionc medica percli1\ l'intlividuo non fu assistito da alcuno. 

e Jc materie d~i vomiti t'tmmo di-;perse, i periti chimici ab

hiano rinvcnut-0 molLa capia di quci metalli nel contenuto :;;to

maco-inte~tinale, e nelle pa1·0Li di 11ue'3to condott.o clie cal'bo

nizzarnno c C'inefoccro: perch<" nclle contli1.ioni ordinarie it ferro 

normalc e ii rame e ii piombo accidcntali sono sempre contcnuti 

in :;car'la copia nelle arct'Unatc materie sospetle. :\la poi nel 

caso di awelenamento pe1· un sale di piombo, di 1•ame o di ferro 

ii pcrito medico a\la autos!iia riuandn questa non sia stata ec
cc;;sivameute urt!iva, aVl':) potuto tro\•are nclla muccosa del 

canalc di~crente alruna di quelle alterazioni anatomo-patolo

giche che sono cattcristicho r patognomonichc rlegli avvelena

mcnti in cliscorso. 
;'\'cl caso poi di esumazioni e percib di autossie molto 

tardive, in cui non ~ia po~sibile di metterc in essere alcuna 
k•sione anatomo-patologic<l, e gi ;\ tutti i visceri sieno ridntti econ

fu~i in un amnia.,so di putrida polliglia. pot.ranno sol'gcre dei dubbi 

soltanto quanto al Yalore dl'l fe1ro che fu rit.rovato percM <li 
11ucsto metallo e piuttoslo l'icco ii sangue, mentre lo stesso 
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non avverra per gli altr1 metalE ii perito avra sempre modo 
di concludere o no per l' avv~lenamento prodotto dal piombo 

o dal rame, perche la copia di questi e quando si lrovano 

accidentalmente nei visceri e negli umori nuirnali r. sempt·e cli 
molto foteriorc a quella che vi pub esiste1·e allorchC essi vi 

passarono a titolo di releni. 
Venendo ora alla potassa e alla soda normali, avvertirb 

che se dalla relazione dei periti chimici si saprll. che cssi hauno 

fatto c.lelle ricercbe compar..ltive, e chc da queste ~ risul tato 

che nelle rnateric sospette que.ste basi \'C le trO\·arono conte
nute in una quantita che er,1 Joppia e tripla <li quella che rin· 

vennet'O nelle stesse materio tolte da un cadaverc non avvelenato, 

la obiezione non potri\ <were luogo: e ~e per caso fu essa formu

lata dalla ditesa, il pcrito avrtt ragione di rigettarla immediala

mente. ~e poi queste esperienze comparative non fctrono fatte, 

allora il perito dovr<\ chiedere che sia fatta una nuova perizia e 

se per questa resultera che la copia della soda o della potassa nor 

mall ~ cli molto inferiore a quella r,he fu rinnnuta nelle materie so

spette, rigettera la formulala obiezione~ ma allorche la differenza

fosse piccola, it perito si clecide1·a p<:r l'avvelemlmento quando i 
responsi clinici e quelli anatomo-patologici met,tano in chiaro la 

esistenza di tenomeni patognomonici. Perb mancando i criLeri' 

clioici e gli anatomo-patologici, percM r individuo non fn assi -

stito· da un metlico, e la autossia fu fatta dopo lunga inuma

zione, allora la obiczione puO avere ,·alore, e puO essere escluso 

ii fo.tto dello avvelenamento sospettato, percha non possedendo 
una cifra media normale a\J'organismo della potassa e della soda 

a cui riferire le cifre otteuute dai periti chimici, sulle piccole 

ditfe1·enze in pill il pcrito non pub coscienziosamente basare un 
giudizio di avvelenaruento. 

Obiezione quarta. - La sostan.za cite e stata ritrovata 
nelle materie sospette non e di aDvelenamento .na esisteva 
gid. nello interno organism.a, perche passatavi a titolo di ri1ne
dio. - [n moltissimi casi puo essere sollevata questa obiezionc 

perche, come e noto, la suppellettile ter.:i.pcutica consta per la 

massima parle di sostanze cbe riescono deleteric c mortal i 
quando 8ieno pbrte a dosi e.~agerate. 



Ora se si trattera di sostanze che sono volatih anche a 
J.assa temperatura, come etere, cloroformio, anche che queste 

fosscro state u..;atc a titolo di rimedi pochi giorni innanzi dalla 

nvvem1ta morte, la clifosa non a\·ra ragione di sollcvare questa 

oJie;donc, e quando la sol\evi ii llerito la rigetterA sull'istante, 

perclic qu,$LC so~tanze che \'Cngono u-:;ate a dose terapeu t.ica si 

trattengono pel' brcrissimo tempo nella economin. e quando 

~ieno St:l.lo ritrovate nel cadavere di un iwlividuo che per\ in 

breve tempo, attcstano scmpL·e L' an:elenamC'nto avvenuto. 

Se si trattera poi di so::itanze liqui,lc e solubili che nella 

oconomia si manten~ono libero ed immutate, se ii loro uso fu 

sospeso, 30, o .lQ giorni inn1nzi della anenuta mortc, la obie

:done non avrJ ragione di cssere formulata, percM in questo 

spazio di tempo ltl lol'O eliminazione e complda; ma se solo cla 

pochi giorni 11e era. ~tat•l la-;ciata la somministrazione, allora, 

quanclo la obiczione fo~se s1.ata fatta, ii perito la rigettcrA 

allorchc i chimici abbiano ritr1.H'ata nello prime materic Yomi

tate, lt1 qucllo chc furono prontamenttl evacuate per seccsso e 

nellc prime ol'ine cmc~.se molta copia di 11uelle sostanze; e quando 

ii contenuto stomacal • c inte~tinale t) I<' varcti de\ canale di

ger..?nte, ii fegato, h milla, i rcni 1 si tOssero mostrati egualmente 

ricchi dellc mede.;;ime, perchP non vi e c1so che le sostanze 

accennate po.ssano rin,·enii·si in molta copia nellt! ricordate mate

rie, che a titolo di rimedio fuMno po1'te, e ii di cui u~o fu ab

baudouato pocbi giorni innanzi della morte. 

Se si tl'attcrk di =-ostanze che rnello orgauismo bruciano 

con facilit 3, come ii 1o.sforo, oppuro di quelle cbe assumono 

ridrogene come l'iotlio, kl obiezione non polra es.sere sollevata 

dalla ditesa anche quan:lo <la un giorno o due sia stato lasciato 

ii Ioro u.~o terapcutico, p~rche il fosforo ler.:tpeutico sia che sia 

.stato porto in natura, sia che sia stato dato allo stato di fo

sfuro di zinco~ in grazia tlella piccola quantitc\ a cui puO ammi

nistrarsi vi brucia con l'J.pidita 1 mentre quello di avvelenamento 

pub tronu·~i uella cconoruia. dopo 3, 41 6 e in alcuni casi anche 

dopo piu giorni; pcrchC l' ioclio terapeutico }JOl'to S•Jtto forma di 

tintura. ac,1uosa o alcoo\ica, o solto quella di ioduro d'amido, 

nttesa la piccola cop~a <.t cui pub essero dato, ben presto paua 
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allo stalo d' ioduro alcalino, mentre quello di av,•elenamento, 
perche porto in gran capia si rinviene in natura nelle materie dei 
vomiti e nel contenuto stomacale del cadavere anche dopa alcuni 
giorni di avvelenamento. :\Ia poi vi sono le 1esioni aoatomo·pa
tologiche, i fenomeni morbosi se furono osservati, e la molta 
copia di fosfato nel primo caso, la molta copia di ioduri alca
lini nel secondo cbe mettono in grado il perito di pot.ere riget
tare questa obiezione. Ma se si trattera di sostanze che si fanno 
insolubili sia in contatto dei tessuti prima di essere assorbite, 
sia nel seno del sangue, o nella intima trama dei tessuU e degli 
organi, oppure di quelle che si fissano pilt o meno stabilmente 
in alcuni di essi, la obiezione potra se non sempre, almeno in 
taluni casi, essere avanzata dalla difesa, anche quando alcune 
di qneste sostanze non sieno state pill amministrate da qualche 
mese. I casi in cui non vi sara ragione di avanzare questa 
obiezione, saran no q uelli in cui, nella relazione che il medico 
curante deposiLO presso il giLidice d' istruzione, figurino clei 
fenomeni patognomonici e il perito medico abbia constatate 
alla autossia egualmente delle alterazioni a11atomo-patologiche 
pure patognomoniche. Percha un avvelemlmento che si estrin
seca con fenomeni patognomonici, e che dopa la morte ci fa 
apprezzare delle lesioni anatomo-patologiche pure patognomo
miche, non pub essere dichiarato una malattia comune, e ii 
veleno che fu quindi ritrovato nelle materie sospette e «he 
e capace di rivelarsi con fenomeni e con alterazioni anatomo
patologiche speciali e caratteristiche, non puO essere ritenuto 
come terapeutico, ma deve essere considerato di avvelenamento. 
In questi casi anche la molta copia di veleno ritrovata nelle 
materie dei vomiti, dei secessi e delle orine che furono per 
le pdme emesse, sara un altro argomento che dimostrera irra
gionevolc la obiezione di cui ci occupiamo. 

Nel caso che si abbia che fare con un cadavere esumato e 
sia messo in soda che apparteneva ad un individuo che usb 
per molto tempo l' uno o 1' altro dei rimedi teste accennati, 
la obiezione sarA rigettata immediatamente se si trattera di 
mercuriali, il di cui uso era st.a.to lasciato da 50, 60 o 90 
giorni, perche in questo spazio di tempo e a ritenersi av-
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venga la sua completa eliminazione, mentre il perito non potra 

fare altrettanto se si trattera di arsenico, di piombo, di rame, 

perchb in queilo stesso periodo di tempo la loro eliminazione e 
hen lungi dall'essersi compiuta. In questo caso ii rigetto della 

obiezione lo potr<'I fan tare sulla varia copia che dell'arsenico, del 

piombo e del rame fu ritrovata nelle materie sospetLe; pure a 

fronte di cib gli si offriranno <lei casi che lo metteranno in grande 

imbarazzo e talora anche nelfo. impossibilita di decidere la que

stione relativamente ai sali de! rame, i quali pbrti anche a titolo 

di rimedio pos~ono trovarsi in molta copia accumulati nel fegato. 

Quando sia noto che la cura mercuriale fu lasciata da pochi 

giorni e si abbia sempre che fare con un cadavere esumato e 

percib sezionato tardivamente, la molta copia del mercurio cbe 

fu ritrovato nel contenuto stomaco-intestinale, nelle pareti di 

questo canale quando sia possibile di trovarlo intatlo, e nel fe

gato, far .a rigettare la obiezione, mentre la piccola copia la 

fara accogliere, o lascert:i. nel dubbio. 

Obi ez ione 'Luiuta. - La sostanza che (u ritroi•ata nelle 

111aterie sospette non e di ai'velenainento, ma derivO dalla 

terra del ciinitero in cui rimase per ttn tempo piU o nieno 

lmigo innu.rnato il cadavere. - Questa obiezione 0. in genere 

sollevata nel caso cha it perito abbia ritrovato nei resti del 

cadavcre chc fu esumato dell' arsenico o del rame, c il ter

rcno sia arsenicalc e rameico. La difesa perl> non doH<\ fare 

quesla obicziono quando la cassa in cui e racchiuso il cadavere 

sara st.ala trovata intatta, quanclo essenclo stato ii cadavere 

inumato avvollo in un semplice lenzuolo o con le proprie vesti, 

quello e queste sieno state trovate intatte, od anche quando 

la pelle clel medesimo difenda tuttavia gli interni visceri, 

e quando pure i visceri come fegato, milza reni ec. scbbene si 

tro\·ino in contatto immediato del terreno, sooo tuttavia interi 

e uon per anche distrutti datla putrefazione: perche prima di 

tutto I' arsenico e ii rame si trovano nel terreno allo stato 

insolubile, ma anche quando per qualuuque siasi ragione vi 

esistossero allo stato solubile, non potrebbero per ii puro e 

semplice giuoco della imbibizione farsi strada nei primi c.ui 
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nello intel'DO della e0ouomia, ed in quello in cui i visceri paren
chimatosi si trovarono ·a nudo col terreno, nellc loro parti 
pill interne e ceritrali. Infatti le esperienze hanno dimostrato 
che dei fegati, dei reni, clelle milze tenute per moltissimo tempo 
nella soluzioue di un sale di rame e in quella dell'acido arscnioso, 
mentre hanno con I' analisi mostrato di contl'nere queste so
stanze nella loro parte cort~cale, ne crano affatto esenti nelle 
loro parti centrali, quando invece, come C noto, i visceri accen
nati nel caso di avvclcnamento contengono ii rame e l' arsenico 
egualmente sparsi c <liffllsi in Lutto il loro parenchina. U unico 
caso in cui questa obiezione poti'ebbe cssorc giustificata, C qucllo 
in cui tutto ii cadavere si fosse saponificato o ridotto allo stat.o 
di terriccio, e cib anche quanclo l' analisi chi mica dimostrasse 
cbe ii sapone e H ten·iccio fossero pilt arse11icali c rameici. del 
terriccio del cimitero chc preso in clistanza dalla sepoltura fu sog
gettato alle ricerche chimiche, perche potrcbbc benissimo essere 
accaduto che il terriccio del sito ove giace't·ano gli avanzi del ca
davere fosse stato reso piu ricco di arsenico e di ramc da altri cada
veri che vi er•ano stati in antecedenza inumati c chc appartenevano 
ad individni chc avevano fatto per molto tempo una cura arse
nicale e rameica. Pure anche in questo en.so potra avvenire che 
i periti chimici Lrovino il banJolo di rigcttare <1uesta obiezione; 
e ciO quaudo analizzando le ossa rimastc intatte e <lopo averlc 
bene pulite e lavate, mostrassero di contencrc nella loro trama 
una certa copia di arsenico o di rame, e fosse poi messo nella 
pill chiara evidenza che I' individuo a cui appartcnevano ques te 
ossa non aveva mai fatto, <lurantc la vita, uso di questi mctalli, 
e di rimed! che Ii contengono. 

Obiozioue ses ta. - La morte non e avve1wta per la so
sfanm che e stata trovata nel can.ale dige1·erite, ma ver altra 
ragione. - Questa obiezione pub essere da\la difesa posLa in
nanzi solo nel caso in cui la sostanza <leleteria sia stata r'it;·o 
vata nel tuba alimentare ~ non negli interni visceri, nel sangu e 
c nelle orinc e non aia ue uu ncido mincrale ne un alca.li caustico 
concentrato, ma di quel\i che per far.si operosi e distruggere 
la vita hanno cluopo di essere assol'biti 1 di circolare col san-
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gue e di rliffondersi per tutta quanta la economia. D' altronde 

la scienza possiede dei casi in cui un vcleno e stato ammini

strato, ma nei quali la morte 6 sopravvenuta per un alu·a ca

giono, c prima che iI veleno abbia avuto tempo di essere assor

bito. Quando si verifichino questi casi, Ja obieziune di cui ci 

occupiarno deve es~ere accolta, e deve essere esclusa la morto 

per veneficio. 

Oblozione scttima. - £(1, sostanza che (u rit1·0Mta net 
rn.dauere non e di ll"1Jelena1n.cnto, ;;rn e costituita dall' uno o 
dall'altro dei pro,lotti del pror.•sso 1mtre(aftivo. - Quesla 

obiezione puo essere sollavata soltanto nel caso che ii fisco 

manchi di una storiil medica c !tUando it c::uJ.avcrc sia in cos\ 

avanzata putrefazione da non potcre in alcun modo iI pei-ito ne

rroscopo riconoscere alcuna alteraziooe anatomo-patologica, sia 

comunc sia speciale c caratteristica. Gli nvvelenamenti che pos· 

~ono dar luogo a queata obiezio11e 1 sono riuelli per ammoniaca, 

per :;as idrogene soll'orato, per il solfuro di ammonia, c pt!r i 
solful'i di potassio1 di sodio c di bario. Pera nel ca~u di questi 

ulLimi solfol'i ii perito potra alcune voile trovare ruodo di ri

gettarc la obiczione, mettenclo in essere con l'analisi chirnica la 

hai·ilc c la potassa eh soda dei solfuri, c facendo vederc la merOO 

delle .111alisi comparative che nei resti del cadavere in discorso 

la soda e la potassa sono contenute in una quantila che b dop

pia a tripla de\ normale. 

Obiczioue ottnrn . - La sostan~a cite (u 1·itrovata nel 

cadavere non e di avvelenmnento, ma e quella sostanza tos
sica che si prorlure nel cadavere wnano ('l·esco e net putre
falfo per ragioni cite per 01·a ci sono sconoscitae. - Questa 

obiezione pub cssere sollevata clalla difesa solo in quei casi in 

cui si ll'.ltli di an•clenamento per sestanze organiche especial

mente per quelli alcaloidi che non hanno reazioni chimiehe e 

fisio-tossicologiche caratteristiche e spec:iali. Pero anche in questo 

caso :)<.1l'il dempre o quasi sempre facile al perito di poterla 

rigettar..:-, percM ii 11Ioriggia con I' ullima serie Ji esperienze 

ehe ha istituite per studiare I' alcaloide del cadavere, avrebbt1 
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trovato, che spinti a dovere e nel modo stesso <!he per l'estrA
zione degli alcoloidi. i processi di depurazione degli estratti vi
scerali di cadaveri umani assai putrefatti, non si ha piu punto 
a temere il ,·eleno cadaverico i per cui la sostanza che sarl\ 
stata ritrovata non stal'B. a rappresentare questo veleuo, ma un 
veleno che dallo esterno durante la vita passO ncll' organismo 
dell'individuo che quindi divenne cadavere. 

D' altronde ii Vella che ha sperimentato l' alcaloide che il 
Selmi ha ritrovato nel cadavere umano e al qualc ha dato il 
nome di ptomaina, assicura che non riuscl velenoso iniettato 
nella giugulare di un coniglio e cimentato sulle rane. E vcro 
che i dottori Se\mi, Casali e Pesci i quali focero ulteriori ricerche 
su1\i alca\oidi propri <lel cadavere puLrefatto, dei quattro alca
loidi che misero in esserc, nc trovarono uno solo deleterio agli 
animali e questo fu quei\o chc non era solubile nel11etere1 ma 
nell'alcool amilico; pure stando alle esperienze de! ricordato Mo
riggia e presumibile che conrlotti, come dicemmo gift, a dovere 
i processi di estrazione degli alcaloidi possa essere evitata la 
introduzione del ve\eno o dei veleni cadaverici nel prodotto ot
tenuto e che i rcsponsi clelle esperienzc :fisio-tossicologiche isti
tuite con questo sulli animali, abbiano valore almeno per ora a 
dimostrare che si tratta di vero e reale avvelenamen to. N uovi 
studi, e noi facciamo voti perch~ sicno instituiti 1 dilucidernnno 
qucsto punto importantissimo di tossicologia forensc che si 
riferisce a questioni di una estrema delicatezza c difficolta. 

Dei casi in cui l'accusa 1n10 e 1leve chiedere cite 
sia fatta una contro11erizia chimica. 

L' accusa pub e deve chiedere sia fatta una controperizia 
nei seguenti casi: quando cio~ si tratti di uno di quei veleni 
che sono normali all'organismo c non sia stata fatta clai periti 
chi1bici l' analisi comparativa per stabi\i 1·e di quanta la loro 
copia supera la cifra fisiologica; oppure quan<lo si tratta di uno 
di quei veleni che non sono normali per loro medesirni, ma 
che nella economia si convertono con prontezza in prodotti 
normali, come ad esempiv ii cloro che passa allo stato di clo-
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ruri alcalini, nel quale C<i50 la esistenz11 del veleno pub acca
<lere cho debba essere argomeutata dalla copia di que;;ti, e non 
sia sLata fatta l'analisi comparJtiv<\ per determinare di quant.o 
i clol'uri superavano la cit'ra. fi,;iologica; quando i periti chimici 
per isolat·e c svincolare i ve!eni dallc matel'ie sospeltc con cui 
si t1·onwano UlC.iCOlati o combinati, misero in uso dei processi 
che pote,·ano ~\Vere di"perso c distmtto il rice1'cato veleuoi 
quan<lo trattandosi di un alcaloide i periti usarouo come me
slruo soh-ente urto di 11uei li!1uicli che sono impotenti a tliscio
gliedo o che ne disciolgono solo delle tracce, giacche come e 
noto, di a\cuni a\caloidi e solveute la benzina, di altri ii petrolio 
rettiflcato, di tatuni altri ii cloroformio ec.; quando i periti chi
mici non abUiano fatto innanzi l'~spcrimento in binnco per cono
scere la pur•ezz.a dcgli usati rcaltivi, o questi sieno stati pre . .:;i 
dal commcrcio senza depurarli; quando sieno stati usati degli 
apimrecclii che altra volrn. servirono allc stesse riccrchc tossi
colngichc; quando le aualisi chirniche non sieno state fatte in 
una stanza appartata in cui non dorevauo accederc altro che i 
soli pcriti, ma invece ncl laboratorio comune, e le materie so
spctlo <la analizzai·si 0 i resultati di gi<\ otteuuti non sieno 
state tenute sotto c!iiavc durante ii tempo in cui crano assenti 
i periti, o sia stato dalla difcsa affacciato il dubbio che il ve
hmo fos3e stato aggiunto a quclle materic da mano malrngia, 
nel 1iual caso la nuorn analisi dovra essere jstituita sui resti 
dei tessuti e degli organi del cadavere a cui apparlcne\•ano 
qucllc matcrie c che era stato \li gia inumato: quando i periti 
chimici per mettere in evidenza i veleni, lasciarono di usare di 
alcuna di quelle reazioni che sono l'iconosciute per pill sensibili 
e per piu caratteristiche, e non ricorsero trattandosi di alcaloidi 
alla sperimentazione fisio-tossicologica in quei casi in cui le rea
zioni chimichc furono incertc c dubbie, oppure vi l'icorsero e 
11011 oitcnnero alcun rcsponso pc1·cM scelsero la via della bocca, 
m~nu·e do\·ernno introdurre la sostauza sospetla sotto la pelle 
de.!li animali. 

'futto questo puo accadere benissimo, percM non l! raro <li 
\'edel'e dai giudici d' istruzione o dai magistrati affi<lare le 
ana.lisi tos~icologiche nl primo chimlco venuto, oppure a dei 



-40-

chimici che hanno dato un indirizzo tu tto industria\e e tecnico 
ai loro studi1 e chc fanno le ricerche tossicologiche motto alla 
buona e nei laboratori com uni, c in mezzo all a stcssa scolaresc.t 
che accorre in quei labm·atori pratici di chimica; pcr-
cLC non si deve creder0 chc essc~e cliimici per esscra 
Luoni periti. Si interroghi infatt.i Francesco Selmi che Ja uu 
pezzo funziona come perito chimico fiscale, ell egli ci dire\ che 
non basta l'~n-ere fatto studi di chimica per essere tossicologo 
abile, come non sono suflicienti gli studi generali delle discipline 
mediche e chirurgiche per acquistare capacith. Speciale, ad esem
pio nella oculistica. Le ricerche tossicologiche, segue cgli a dire, 
domandano un corredo tut.to particolare di cognizioni pratiche, il 
quale non si acquista che per una data abitudine nello speri
mentarvi intorno, richicdono cautele, diligenze, avvedutezze, a 
cui forse mo\Li non sono senza di che si corre il ri~chio o 
di sperdere la sostanza nell' atto stesso di cercarla, o 
d' introdurre ioscientemente qualche principio tossico in materie 
che ne erano prive. 

Quando cib succeda, ognuno vede quali sono le conseguenze 
gravissime: - o la sostanza venefica fu dispersa, ed ii reo esce 
salvo ingiustamente, o nn principlo tossico fu intromesso coi 
reat~ivi impuri ed in altra maniera, e si imputa all' innocente 
un delit.to non commesso. 

Dei ra.pporti medico-legali in fatto 
di venetlcio. 

Tutti i rapporti medico le~ali e perciO anche" questo, si 
compongono di tre part.i essenziali: l,o de! preambulo,· 2.0 delta 
esposizione dei fatti,- 3.0 delle conclusioni. n vrearnbulo con
tiene il nom.e, ii casat.o, la qualit'.\ e il domicilio dei periti, ii 
nome, il cq.sato, le qualit:'t de[ magistrato che ha invitati offi
cialmente i pel'iti, il giorno e l' Ol'a in cui questi si sono portati 
sul luogo del!a convocazione, la natura della missione e in fine 
ii peestato giuramento. 

L' esposizione dei fatti os9ia la narra.zione, la desc1·izione 
di tutto cib che si l'ifel'isce alla ricevuta ell accettata missione. 
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devu c-isere completa senza essere prolissa e deve essere re
datta "'ugli appunti che i periLi avranno avuto cul'a di prendere 
vacnzione per vacazione, per tutta la durata dcl lavoro. I pe
riti dovranno guardar.si b~nc di affiJnre alla memoria le cose 
anchc le piu semplici a notnrsi, perche !'i esporl'ebboro a degli 
inconvenienti spesso t;l'a\•is:~imi, e donanno regb;Lraro anche lo 
case che a prima vista pott~ssoro scmbrare di poca o niuna im
portauza, perche potrcbhAro acquistare in :;:eguito un valore 
estremo. 

Le conrlusioni constaJ\I) ii piu spesso del\e rispoi:;te clirette, 
positiv..:i o nt!,;ative alle 11uistioni che r'urono formulate dal g'in
dice d'istruzione, o <lai magistraii: es30 dovranno csscrc nctte e 
precise, ue douanno da1'i:i ~vlito al dubbin, alla incerlezzza, onde 
non rl!ndere titubanti i giurati nel lol'O vcrdetto, nc dare 
adito alla clifeiia di solleval'O dell!.! oLiezioni in pro del reo, e 
non port'•) i magistr.iti o I' arcu'5·1 110\l' obbli!!o di cn•1linal'e una 
controperizia. 

Allorch~ le concll1sioni lct'l"<mno dietrl) n una esposizione 
:mfficicntemente corti. e sufficie.1tcmente pre ·isa da non renclere 
neccsS<Wio cli l'icortlare i fatti da. cui Jcgittimn.mento discen
dono, n)n importer<\ di riproc\urli c si mettemnno subito dopo 
la esposizione medesima; mentrc i11 altri casi pin complicat.i, 
sar:'l bene chc innan.d di fo1•mu\J.re It! conclusioni sieno riepilo
gmi e discussi se non tutli almeno i fatti p1•incipali. 

[n en.Ice alle conclusioni dcYe csser0 messa la data del ~iorno, 
de! mc~e e dell' anno in cui fu ultimate c consegnato ii rap
porto, a cui dcrono ossere apposte le firme dci periti che lo 

hanno redatto. Ne\ medesimo tempo che conscgnano ii rapporto 
dcrnno pure consegnare al gilulice d'istruzionc tutti i fogli che 
cbbero nulle m:l.ui, c chc si 1•;fol'iscono alla istt'uzionc de! pro
ce:;;~o, come la stori:i mcU.ic:l., ii rapporto che fu redatto da chi 
prat:c,) l'a:1to~-;ia cc., e b prova C')Sl detta di convin::ione del 
con•mruato dclitto, pt'o\·a che, come dicemmo, ora consistera in 
una por1innc dd veleno chc fo preso o propinato, ora in alcuna 
delll' su0 c'.)mbinazioni le piu caratteristichc e1l cs~cnziali, ora 
and1('• in p~ai di visccri, o in porzioni 11i ~:mgue cite sieno 
SC'clt~ di altcra7.ioni anatomo-patolt1~irhe P rhimichP proprie e 
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speciali di taluni avvelenamenti, om li.nalmente consistera in 

un prodotto ottenuto coi processi chimici, che doHil essere 

sperimentato sugli animnli dai periti in presenza <lei magistl'ati, 

<lei giurati e della accusa, per mettere loro sott'occliio <lei feno

mcni fisio·tossioologici speciali che stanno a provare che il ritro

vato prodotto non solo c un alcaloide velenoso, ma e stricnina, 

atropina, digitalina ec., 



TOSSICOLOGIA SPECIALE 

p ARTE 2.• 

I . 

De~li anclcnarnenti pro!lotti !lai metalloldl. 

L' avvelonamento prodotto tktl cloi•o C stat!> almeno fin qui 
sollanto accidentalc, eil alcm1i <.:liimici ne sono stati le vitlime. 
Sc ne cono~cono di gi:.\ almcno cin p1e c:-tsi mortali, fra i quali 
si citano c1uelli dcl chimico Pelletier a Da.rnnnc e del ch imico 
Rue a Dnbliuo. 

Que<.;LO ve\eno Mn semhr11 ch,.. <::ia ilq')orbito in natura, o 
se lo t\ non i;i mant iene t'.\lc n '1 ..-p 1ri ii•'\ o;;anguc che per bre
vi~~i1no tempo, e cil> in grazia ilt·ll ~ pl'ontc cri:nbinazioni alle 
quali ,.a incontro Jll'incip:tlm~nte 1whn~ t!el '.)WI a~sodiirnc:itoj 

pPr cni d11bito forteml~ntc rh<> rriloro clw "' - · 'n.u•·1no il l','\davere 
dul chimit·O HOe, abhiano potutn :lPiH'ecnrc l' o.hwc clel cloro 
m1..•ntrc aprirnao il Ji Jui cr~tnio. II cl•wo a\'iih M:llt' 1' dt'il.idro
geJlf\ lo Ll1:rli~ a\la molecola of.;..:-anie'.l. dei te5s.1ti c d1•gli umnri 
dclla eco:lo:uh appcna vi ~ vcnuto in contatlo, e si l~1r;n1 r.on 
cslloma pl'onLezza dcll'acir.lt) cloridr'ico, il qnn.le me:1tre si man
tienc lihuro su.:;li e.~tcrni tc~~uLi non fo. a\Lrctbnto nel sanguo 
in cui in1·.ontra11Jo in copia le basi alcalinc carbonate vi si com-

Bellini 
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hina e forma cloruri. Per cui in qucsto avvelenamento aumenta 
nell' organismo la copia dei cloruri e diminuisce quella dei car
bonati ahalini; perb se durante la vita fnrono pOrti la magnesia 
o il bicarbonato di soda come antidoti chimici, allora il difetto 
clci carbonati alcn!ini norrnali non si rende sensibile, percM i 
cloruri a.ument.ano anchc a spese dcgli antirl~ti accennati. 

In questo avvelenamento, per le case <lotto, il cloro non puO 
esscrc eliminato dalla cconomia in natura, ma solo allo stato 
cli cloruri alcalini. 

Nella pratica rnedico-Jegale possono darsi qua.ttro casi, e sono; 
che ii cloro sia stato deleterio percM fu respirato allo stato gas
soso; oppure percM fu ingcrito allo stato liquido; ed anche 
perch0 furono ingeriLi degli ipocloriti alcalini, i quali, come ~ 
noto. operano principalmente per non dire esclusi vamen te, per 
ii cloro che da essi si svolge allorch~ giunti nello stomaco vi 
incontrano gli acidi gastrici; o finalmente puO darsi che degli 
assassini dopo di avere ucciso un in<lividuo, abbiano posto il di 
lui cadavere in una stanza in cui abbiano fatto svolgere de! cloro, 
per far credere ad un avvelemunento volontario o accidentaie, 
m..!ntrc si tratta di un omicidio. 

Primo caso.-Quello in ctti la morte sia avvenuta per avere 
respirato il gas cloro. - ln questo caso, ora puO accadere che 
ii perito necroscopo abbia che fare col cadavere di un individuo 

• che per\ per avere respirato il gas cloro e che abbia a sua di
sposizione la stm•ia dei fenomeni che precedcttero la morte e 
che fu redatta dal medico che presto la sua assistenza al malato; 
ora invece che manchi ogni ragguaglio in proposito, perche esso 
peri senza assistenza di sorta. Se dalla storia resulterA che in 
una stanza, la di cui atmosfera era riccamente inquinata di 
cloro, fu trovato un inrlivicluo che era in preda a della tosse 
secca, a degli starnuti, a una dispn~a soffocativa pronunziatis
sima: che aveva gli occhi arrossati e lacrimosi; che emetteva 
coi cofpi della tosse degli e:o:creati mucco:o:i sanguino~enti, i quali 
alle carte reattive clettero forte la reazione acicla; che asool 
tato ii petto, vi e~istevano gia i scgni propri del\a bronchitide 
c <lc ll a pneumonitidc acufou;irue; e che intine in mezzo ad una 



-51 -

estrc_ma prostrazione di forzc avvenne dopo breve tempo la mor
te i cgli avr;\ gia tan to in mano da concludere che la malattia 
e la morte sono state l'effetto della respirazione del gas cloro, 
e l'autossia non fara che conformare questa conclusione. :\Ian
cnndo la storia clei fenomeni morbosi che precedettero la morte, 
ii pcrilo formuhm'l. questa stessa conclusione, l1uando il cadavere 
che fu rinvenuto in una stanza la di cui atmosfera era inqui
nata di cloro, otfrirc\ la ca vita della bocca · e delle nari, la tra
chea c i bronchi ripieni Ji una spuma densa sanguinolcnta, a 
holie piu o meno fini; quando la membrana muccosa di queste 
pal'li e spccialmente della trachea e dei bronchi sarc\ arrossata 
Yivamente e ricoperta di pscudomerobrane; quanclo i polmoni 
saranno iperemici, in alcuni punti cpatizzati, in altri come cotti 
c clel colorc della cioccolata, e quando la spuma e la muccosa 
lmccalc, nasale, trachoale e bronchiale daranno alle carte reattive 
chc avr;.\ poste in con ta Lio della meclesima, forte la re::azione 
acidn. 

Secondo coso. - Quella in cid la Hwrte sia avvenuta 7Jer 
avere ingerifa l' acqua clorata. - La ingestione delracqua clo
rata non pub avero luogo che per sbaglio o volontariamente, 
porcM, meno il caso di un imbecilic, di un' icliota, di uno che 
non a\·esse ne odoratu, nC gusto, O,.)pure di un npenato nella di cui 
bocca fossc spinta di quest' acqua a vira forza da una madre 
snaturata, non C po:rnibilo di porgere sudrlolamente quc.sto vc
leno. Qui pure il perito nccroscopico puO a\""er che fare col ca
dnve1'c cli tm individuo che perl per l'ingestionc dell' acqua clo· 
mta, e puo averc a propria di~posizio11e anche la storia dei 
fenomeni morbosi c:hc si dichiararono ionanzi delln morte; oppurc 
puO non avere che il solo cadavere. 

Ora, se egli saprtt dalla storia, che l' individuo di cui deve 
sczionare il cadavere, aveva presso di se una bottiglia conte
nente un liquido trasparente gia\10-verdastro, clal quale spirava 
l'odore de\ cloro, che si era lttmentato di vivi e strazianti dolori 
di sloruaco e d'intestini, che ebbe dei ritomi alla gala di un gas 
che aveva I' adore di questo corpo, che fo sorpreso da vomiti 
prontissimi, da cui apirava adore di cloro; che offr\ la muccosa 
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buccale tumida e rossa, che una carta da acidi si arrossb post.a in 
contatto questa membra11a, che versando sopra una piccola por
zione delle materie vomit.ate della colb di amido e dell' ioduro 
di potassio, si ebbe una colorazione bleu; che ron prontezza si di
chiararono tutti i fenomeni della gastritide e de\la gastro-enteri· 
frJe acute, c cite dopo alcuni giorni an-enne per queste la mo1'te, 
il perito potr;\ pronunziarsi per Llll tale a-Helenamento, nnchc 
prima di aprire ii cada'vere. :\Ia se non sara stato trovato presso 
il malato alcun residua de! pre:;o o propinato veleno , se egli 
si ostinera, perchc suicida a non voler dirP. qual fu ii veleno 
che ingeri, e se ii medico curante non pate apprezzarc, perche 
al'rirnto tartli, no nci ritorni al\a gala, nl' nelle materie vomitalc 
l' odol'c cli clo1·0, o sc questc non si colorarono di bleu \'Crsnn
dovi sop1'<\ dclla \'Olla di amido c dell' ioduro di polilssio. c cib 
perc:hi:! , come Jissi , C pron ta la disparizione del cloro, per la 
s~a convcl'sione in acitltl clol'idl'ico, ma solo '1uclle matcric c la 
muccosa buccalet saggiatc c.:olle carte di tornasolc, dcttcro forte 
reazione acida, ii perito non ana ragione di concludere per que
sto avrnlenaruento; and sara condotto invecc ad ammettcre rav
ycJenamento per 1111 11ualche aci<lo mincrale, o organico, perchc 
molto piu facile ad incontrarsi in pratica. 

L. autossia in questi ca~i non din\ uulla in favore dell' a,._ 
velenawento per l' acqua clorata, perche le lcsioni anatomcrpa
tologiche che pott'<'l l'ivelare al pet'ito necrosco~o, sono precisa
mente qnclle stessc che si hanno nel caso di avvelenaroento pet· 
un t1ualche acido minerale o organieo. 

Anche la stessa chimica sarti irupotente a fare forruulare 
una conclusione positiva in proposito, giaccM il perito chimico 
non potra dire nltro che trovb dell'acido cloridrico nelle materie 
clei Yomiti, e<l in quelle che alla autos.sin furono rinvenutc nel ca
naie digerente. Jn questi casi non possono essere che le circo
stanze estrinseche al fatto quelle che possono mettere il pet•ito 
in gra lo di ammettere l' a\'Veienamento per l'acqua clorata, piut
tostocM per l'acido cloridrico, e viceversa. 

Terzo caso. - Que/lo in cui la rnorte sia avvenuta per 
"vete ingeriti gli ipocloriti alcalini. - L' tlVYelenamento per 
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la ingestions degli ipocloriti alcalini , come ad esempio I' acqua 
di Labaraque (ipoclorito di soda) o I' acqua di Jave! (ipoclorito 
di potassa), in genere e accidentale o volontario. Questi veleni, 
come ho detto, si fonno se non eschtsivamente, almeno 
priucipalmente per il che da essi si distacca in gra-
zia degli aci<li e ho detto principalmente, perche quelli 
del commercio contenendo delle basi alcaline libere e carbonate 
devouo farsi operosi anche pel' queste. Nell' avvelenamento in 
discors'J a differem:::i. cbe in que\lo pro.:lotto da\l' acqua clorata, 
puO mancare la reazionc forlemente acida delle materie vomitate 
o di quelle che s i trovarnno racchiuse nel canale digerente clel 
cadavere, perche l'acido cloridrico che si ii cloro che 
si distacca dagli ipoclorit.i, trova tante 
e specialmente in quel\i del commercio da esserne 
alfatto neLltralizzato. Se I' individuo fu assistito da llll 

o questi scrisse la storia e la consegnO al giwlice di istruzione, 
ii perito potra ricavare da questa dei Cl'iteri per ammette1•e u1.1a 
talc maniera di avvelenamento. Prima di tutto ii curante avra 
avvertito nei ritorni gassosi clie tormentarnno il malato, l'odoro 
manifesto di cloro; ma poi avn) ri!evato nellc materie VG!I.Litate 
un c1·iterio 1 che mentre va le ad escluderc I' avvelenamento 
1' acqua clorat.a, vale perb ad ammettere yuello 
rati , cd e che versauclo sopl'.:t nna porzione che 
furono per le p1·ime rnmitatc, dell'aceto o un altro acido, cresce 
grandemente l' odore di c!ol'O sc gia esahwa dallc meJesime 1 

oppure si rende sensibilissimo se prima non e1·a piU avverti 
bile: quando invece un aciJ.o qualunque versato sulle materie 
vomit.ate cla chi inged non rende piU mani-
festo l' oclore clel cloro, ue lo se innanzi non esi-
steva pi ll. 

Nel caso che manchi la storia dei fenomeni morbosi che 
pi'ecedettero la rnorte, ii perito necroscopo non avra che l'antos
sia per forrnulare il cliagnostico medico·legale dell' avvelenamen
to. B se 

1 
aperto lo stomaco, ·li trov~ranno tuLtavia racchiuse 

delle matel'ie che sapranno di cloro, che si svolge continuarnente 
dagli jpocloriti tuttora in parte es istenti entro il medesimo, per
ch!'> attaccati dagli acidi che si producouo perennemente nel seno 
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delle materie organicbe; oppure se versando sul contenuto 
stomacale un qualche acido si renderA piU sensibile, o si ma
nifesterA I' adore di cloro, egli potra concludere per questo av
veleaamento. 

Ma se lo stomaco sari\ vuoto, e vuoto sara cgualmente tutto 
il canale intestinalc, se dalla sua muccosa non spirera !'adore del 
cloro, le lesioni anat.omo ·patologiche non solo non potranno mi Ii tare 
perquesto, ma non stal'anno neanche in favore di un avvelenamento 
per un acidJ, e molto meno per l' acido cloridrico, percM come ho 
di gia detto a causa della presenza di molta copia di basi alcaline 
libere e carbonate negli ipocloriti del commercio, e di quelle che 
vi sono messe in libert;;\ per l'azione degli addi propri dei succhi 
gastrici, l' acido cloridrico di questi succhi e quello che si produce 
a spese del cloro degli ipocloriti, restando neutralizzati, non 
fanno assumere alie alterazioni anatomo-patolog:che medesime la 
reazione fortemente acida che e la caratteristica dello avvelena
mento indotto dagli acidi; per cui gli arrossamenti, i coartamenti, 
le abrasioni, le ulcerazio!li delJa muccosa buccale e faringea, ma 
specialmente di quella gast1·ica e intestinale non avranno valore che 
ad attcstare che un veleno piu o meno irritante venne in con
tatto con la muccosa del canale alimentare. II perito chimico sc 
avra a disposizione le materie che furono ... omitate e quelle che fu
rono trovate racchiuse nel cana\e digerente, del cadaverc potr~t 

confermare le conclusioni del perito necroscopo, constatando in essc 
la esistenza di una parte degti ipocloriti alcalini che rimase in
decomposta. Ma se non pott·a operare che sui tessuti clello sto
maco, sui visccri interni c sul sangue, non tro\·era modo di 
risolvere la questione, perche non trovera che un aumcnto nella 
cifra dei cloruri alcalini, aumento che quando superasse di gran 
lunga la cifra normale lo potrebbc, messo d' accor<lo con le le
sioni anatomo-patologiche del canale digerente, condurrc, a fare 
le seguenti supposizioni, o cite si trattas~e cioe di un avvc
lenamento pP.r ingestione di acido clorhlrico, in cui fosse man
cata la reazione acida de\la muccosa stonJacale, e non si fosse 
mantenuto libero questo acido, percM durante la vita l'inJividuo 
prese la magnesia, il bicarbonato di soda, la terra delle stra
de ec. a titolo d1 antidoti chimici, o che si trattasse d'inJ?estionc 
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di acqua clorata e che 1' acido cl(}ridrico prorlotto~i fosse stato 
neutralizzato durl\nte la Yita con la somministrazione degli alcali 
acceunati, o finalmenle chc si trattasse di av\•elenamento prodotto 
dalla ingestione degli itJOcloriti. fn questi casi ~aranno le circo
stanze estrinseche all'avvelenamento quelle chc polranno diluci
<iaro la qui.;;tione, od anche risolrnrla all'atlo. percM clu1nd'l ~i 
:sapcsso chc r individuo cho si a\-·velent) non f.t in alcun modo 
:-;occorso, e si potesse mettcrc in sodo chc cla ~c non pre~e 
alcuna ,.;ostanza alcalina a titolO di anlidoto chimico, la man
ranza di rcazione acirla, militercbhc in favorc dello avv~lena
mento prodotto dagli ipoclorili a1calini: c quan,lo consta~--e che 
I' indivirluo ii maneggiava }l('I' ragioni del proprio mestiere o Ii 
fabbricarn, allora la conclu-.ionc acqui3tercbbe \'a\ore e potrebb•"' 
ritoncr~i per corla que~la ca·.!ione di morte. 1'\el caso di an'e
lenamcnto per l' ipocloriln di calce. la esi'.-il<'nzn iii molta copia 
di l'alcc nel contenuto stomacnle () nellc mntcl'iP rnlllilate, ii loro 
aspetto hinncastro, l'e.salnre l'odore di cloro e.·., -.nmnno critel'i 
piu che !-iufficienti pl'r formulare la diagno~i medico-lcgale clello 
a\VC'lenarnento in disrflrso. 

Quu.rto CllSO. - <Jl11•flo rioC in Cl'i lfl 01ortc sia avvenutt1 
per 1'll alt1·a r·a.r;ionc c si 1'oglia /Or rrcd<'1"" rlt1• siff staltt 
Jll'<rlotta dal gas dQro res1W·afn rfofla 1·itti111rr - \ ttucsln 
propositn in ho istituitc 1lcllt• e--pcriC'OW ani11nli, ucci1len 
rloli iu Yat·ic mnnicrc, l' tcnt•ndn inlmer:"">i i l'1chl\ Cl'i pct• K. 
I:! crl nnl'lh"' 21 ore, in nl:nMfr•re pin o uwno <.:aridlC' di ~·i-
cloro. nellc qua.Ii pe1· ll'rminc di confronto awrn n1l::-i'i anl'llL' 
dL•gli animali \ ivi. ])a qucste t'SPL'l'icnzc risulto i:ost:mlt~mcntc 
chc 1le~sLma altcrazionc anatomo·patologicn si dicltiam nclln 
apparccchio 1·espiratorio dci radavcri cus1 lrattali. c chc la muc
cosa trachcale e hronchialo dei mcdesimi a rnalapcna diL' rcaziouc 
a<'ida, reazionc chc per ~rado iuten,ivo nnn (• di,cr..:a da quella 
chc danno i tcssuti dcll'uo1110 e ch•:.:li auimali dopo cloic si ~ spenta 
la 'ita. Per cni ii pcrito nccroscopo1 quando in llll l'nda\'cre chc C 
s.tato riil\"cnuto in una stanza la cli cui atmos!Cra t· rh~ca di cloro, 
trovcr~l le lio ae1·ee iu ~tato normalc_, oppure trovandolc scdc 
di alterazioni anatomo-patoloµ-iche. la spuma Mlla trachea c <lei 
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bronchj e la muccosa· ch~ riveste questo canale e quella stessa 
delle fosse nasali e della c.avitil buccale non daranno forte rea
zione acida, escludera questa maniera di avvelenamento, e riterra 
cbe l' individuo sia stato vit:tima di un' altra cagione, e sia stato 
quindi <lopo essere divenuto cadavere, gettato nell' atmosfera 
indicata per nascondere un omicidio e simulare un avvelenamento 
volontario o accidentale; nel qual caso procedera alla ricerca della 
Vera cagionc della morte, esaminando minutamente il cadavere 
e all'occorrenza facendo sottoporre i di lui visceri all'analisi 
chimica per mettel'e in soda, se si voleva o no, nascondere cos\ 
anche un qualche avvelenameut.o criminoso. 

Tanto nel caso che un individuo sia morto per avere respi
rato il gas cloro, quanto in quello in cui un cadavcre sia stato 
gettato in una atmosfera ricca di questo gas, si osserya un fe
nomeno comune. ed e la rcazione acida dei capelli, dei peli della 
barba, della pelle, delle vesti ec., reazione cho si deve all'aiione 
del clo10, ii quale assumendo ridrogene di quelli c di queste da 
luogo alla formazione dell'acido cloridrico, per cui questa teazione 
non ha va'cre alcuno come criterio diagnostico differenziale del
l'azione del cloro sul corpo vivo o sul corpo morto; solamente pub 
in ragione del suo grado intensivo, far presumere al perito se 
e da poco o da molto tempo che il cadavere si trova immerso 
nell'. . mosfera in ituistione, percha, come resulta dalle esperienze 
che ho istituite, vi vuole un certo tempo di contatto del cloro 
coll' ambito esterno del corpo, o colic vesti che lo ricuoprono 
prima che si renda sensibile la reazione acida; la quale poi va 
crescendo di intensita quanto piit prolungato 6 il contatto del 
me_desiruo. 

La storia registra un solo caso di avvelenamento avvenuto 
prendendo volontariamente per bocca il bromo. Questa metalloide 
si camporta quanta allo assorbimento, alle combinaziani a cui da 
luogo e all a eliminazione precisamente come il clora; solamente 
anziche acido cloridrico e eloruri alcalini , in questo si formano 
acido bromidrico e bromuri ~lcalini. Nella avvelenamento di Cl\i 
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ci occupiamo, possono darsi in pratica i ruedesimi casi cbe -ora 
abbiamo studiati relativaruente all' avvelenamento prodotto dal 
cloro, c per quelli valgono gli stessi criteri che per questi. So
lamente nell'avvelenamento per it bromo abbiamo alcuni criteri 
di pill che ne rendono molto piu facile _il diagnosLico medico-le
gale: questi critert consistono nella esistenza di macchie gialle 
sulla pelle de! men to. sulle labbra. sulla barba c nella colora
zione gia\la delle inaterie chc per le prime furono vomitate cla 
coloro che ingerirono ii bromo, nello sparire delle medesime to· 
stoche vi ~ vcrsata sopra della soluzione di potassa; ncl res taro 
piu o meno profondamentc alterati i tcssuti che el'ano scde delle 
macchie; ~onsistono in vapori rossi che si sollevano dal residuo 
del preso o propinalo velcno 1 quando aV\'cnga di trovarlo presso 
ii malalo, e nel\o speciale odore esalato da questi vapori 1 e dalle 
materie rnmitatc, odore che si avvicina a quello de! cloro; 
consistono finalmente nella esistenza dell'acido bromidrico e dei 
bromuri, sia nel tessuto polmonale e nel sangue che vi si radunb 
allorchC ii bromo fu respirato, sia nelle matcric <lei rnmiti e 
nel contcnuto stomaco intestinalc del cadavere, ailorcM ii broma 
fu preso per bocca, c nclla csislcnr.a dei soli brorouri ncgli in
terni visceri c tessuli dcl cadavere stesso. Per cui in questo 
~wvelenamcnto l'analisi rhimica ha molto piu valore che in 
quello prodotto dal cloL'O, perchC in ltucllo basta che i chimim 
abbiano ritrovati i bromuri per contermare o ammettoro la esi
stenza dell' avvelenamcnto in discorso, quando nell' altro invece 
ci rnolc I' ana\isi quantitath·a dei cloruri, e si res ta poi sempre 
in dubbio ~e si tratta di avvelcnamento per cloro o per acido 
cloridrico. 

Le cspcrienze che ho i~tituile tenenclo immersi nei Yapori di 
bromo degli animali sia vivi, sia morti, mi hanno clati gli stessi 
risu!Lati che ho ottenuti col cloro; per cui C con gli stessi criterf 
chc ii perito pub risolvere la questione della morte pet' i va
pori di bromo, o per un' alt1·a cagi·me, quando sia stato tro
vato un cadavere umano in una stanza sul cui pavimento vi sia 
una bottiglia rovesciata o rotta che era piena di bromo. 

II perito, per dare ai bromuri che furono ritrovati ii valore 
rli ssgno dell'av"Velonamento in questione. dovra elimiaare il c3-;o 
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~be l'indhiduo durante Ja vita, e ·specialmente in un' epoca "'i
cinissima all' a\•venuta morte, facesse largo uso di bromuro di 
potassio a titolo rli rimedio. 

La presenza dell' acido bromidrico e dei bromuri nelle ma
terie sospette, il perilo. chimico la metterc.\ in essei·e con la 
seguente reazione, egli intbndera goccia a goccia ne\la soluzionc, 
ottenutane dell' acqua clorata che non sia troppo carica, e TC

dr<'t prodursi uoa. colora.zione giallo-arancio caratteristica: con
vertir<'t. quindi i bromuri alcalini che ritrover<.\ nelle materie so
!pette in bromuro di argento, che, come pNva di convinzionc 
del consumalo delilto, presentera al tribuuale, avendo cura di 
prescrvarlo dall' azione della luce; c potr:.\ anchc in pre~enza 
dei magistrati ripristinare da questo ii bromo, bagnaridolo con 
l' acqua clorata . 

. \VYELENAMENTO PROD01'TO D.\l L'lOl>IO. 

La storia regislra qualche caso di suiciclio cClllsumato con 
la tintura alcoolica di iodio, o con l' iodio in scagliette. Questa 
metalloide venuto in contattto dei nostri tessuti assume al pari 
dcl cloro o del hromo l' idrogeno loro, e for ma acido ioclridico 
ii qua le inconi..rando nclla economia le basi alcaline carbonate. 
passa allo stalo di iocluri alcalini, per cui in c1ue~to avvclena
mento si trovano presenti nclla interna economia medesima 
gli ioduri acccnnati. Es"cndo l'afHnitit doll' iodio per l'idrogene 
molto meno energica di 'Luella del doro c clol bromo, no rc
sultano due fatti importanti e sono: chc l' iodio al\orche C ingc
rito in dose vencfica non sparisce prontamentc come ii c:Ioro e ii 
bromo, che anzi rcsta per un tempo piu o meno lungo im
mutato nella carit1\ dcllo stomaco c dellc intcstina, e non fa 
assumere ai tcssut i con cui sta. in contatto che molto tardi la 
rea'i'.ione acida, e poi e <1uesta sempre piui.tosto debolc: per cui 
qucsto avvclenamento, mentrc non si puO confondere con quello 
prodotto dalla ingcstione di un qualche acido, e poi di facile dia
gncstico. Infatti coloro chc ingcrirono la tintura alcoolica cl' iodio 
o J'iodio in scagliett.c, offrono sulla pelle de! mento, sulla barba. 
~ulla lingua, sulla mucco:-:a huc~le, una colorazione gialla piu 
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0 meno seura, <ln cui esala l' odore speciale d' iodio, e che si 
di!'isipa all' istante bagnando le parti che ne sono la. sede, con 
la soluzione di potassa. Lo s1esso si verifica nelle materie che 
per le prime furono vomitate, le quali sono gialle; esalano 
J'oclore dell ' iodio e il loro gial101•e ~i dissipa con la potassa. Peril 
re~to i fonomeni morbosi comuni con cui si estrinseca questo 
avvclcnamento sonn c1uel\i stesdi, meno differenze di grado, con 
cui si ruaoifosta quello proclotto dalla ingestione del bromo. 

L'aulossia quando la morto avrenne con prontezza, puO pure 
mettere in essere nelle materie clw sono contenute nel tuba 
aliment.are c nella. muccosa clel medesimo, l'iodio in natura, che 
pub essel'e riconosciuto al suo colore ed adore speciali, e alla 
l'eazione accennata. Quando mancasse ogni clato storico c la m01'te 
fosse avvenula molto ta11cli, allora le alterazioni anatomo-patolo
gichc rappresentative la gastriticle o la gastro-enterit.i le di av
,,.,,.lcnamento da un lat.o, e la presenza dell'ioduro alcalino nella 
cconomia dall' altro, faranno concludere pet• l'avvelenamento per 
r iodio, purch~ sia eliminato il caso che l' individuo poco innauzi 
di amntala1·e, o di morire. avesse fatto uso a titolo di rimedio 
di tm qnalche ioduro alcalino e metallico. 

L'esistcnza clello ioduro alcalino nellc materie sospette, il pe
rito chimico l' ammettel'<-'l, qtlando nel corpo chc svincolO dalle 
mcdesimc otterr;.\ le seguenti reazioni; vedra cioe colorarsi in 
bleu la colla d'arnido che avr~\ mescolata alla soluzionc tld mede
simo tosto che vi versera. alcmll' gocce di acido ipoazolico, oppure 
\"\!di'<-\ formarsi in quclla '<Q\uzione un precipitato giallo infon
cle11<10,·i l'azotato di m·~euto, o un precipitato giallo brillante. 
vc1·~andod I' acetato di piombo o I' azotato di I hallio; un preci
pitato i·osso col sublimato corrosivo, eel un p1•ecipitato vercie 
con I' azota~o di mercm·io. Tutti r1uesti prccipitati possono es
~ere riJisciolti parzialmcnle ed alcuni anche nclla loro totalit<'l. 
crt•:Jrndo con µ-Ii accennati reatti\'i . 

Come prom di convinzione del eonsumato avvelenamento. ii 
perito chimico poLrtl presentarP al fOro ii precipitato rosso ot
tcnuto col sublimato co1'l'osivo, oppure la calla d'amido colorata 
di blcu, vale a dire r ioduro cl' amido. 
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AVVELENAMENTO· PRODO'fTO DAL FO!ffORO. 

L'avvelcnamento prodotto dal fosforo ii pill spesso o volon
tario e solo e qualche volta accidentale o criminoso; nel quale 
ultimo caso non infrequentemente si residua allo stato di tenta
tivo, essendo difficile e direi anche impossibile di mascherare ii 
cattivo adore e sapore del fosforo. In genere e colle teste dei 
fiammiferi stemperate nella acqua che si commma questo avve
lcnamento, allorche e volontario e criminoso; mentre l'accidentale 
e consumato quasi sernpL·e invece con la pasta fosforica , che 
essendo stata preparata per uccidere i topi , le piattole o le 
cimici, venae per sbaglio ingerita. 

Il fosforo clel commercio O spessissimo arscnicale, e que
sta e cognizione importante per il perito chimico, il quale 
sapra dare il suo giusLo valore nlla manifestaziono simu!Lanea 
del fosforo e dell' arsenico nei casi di avvelenamento prodoLto 
dal fosfol'O. Questo metalloide e ruicidiale a piccole dosi, e Secondo 
alcuni le test~ di 40 o 60 fiammiteri sono pil1 che sufficienti a 
produrre la morte. 

Il fosforo, come dimostrai in un lavoro cbc pubblicai fino 
dal 1864 nello Sperimentale, e assorbito in natura; pero qLiaudo 
trova nel canale digerente dell'ossigene libero, vi brucia in parte, 
dando luogo alla formazione cleli'acido fosfatico che e un mi
scuglio di acido ipofosforoso, fosforaso e fosforica·; ma la sua 
pil1 larga e completa combustione ha luogo dopa ii sua assor
bimento, e specialmente nellc reti capillal'i arteriose, c nella in-
tima trama degli organi e dei tessuti, ave in della 
osmosi gassosa, si trava in ~opia ii gas ossigene G Ii acidi 
che in questa combustione si praducono, incontrando le basi al-

. caline carbonate della economia si combinano, ad esse per for
mare degli ipotbsfiti, fosfiti e fosfati alcalini. 

II fosforo nel tubo alimentare si combina anche al!o idro
gene nascente di continua dagli alimenti ingel'iti, e t01·ma idrogenc 
fosforato, il quale assorbita e passato nel sangne sarebbe, se
eondo l'opinione <lei tossi'.:ologi moclerni, quel composto a cni si 
dovrebbe attribuire la velenasita del fosfora. ll gas idragene fo-
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sforalo, gl'ipofosflti c i tbsfhi trornndosi in presenza dell'ossigenc 
attivo del sangue, pas~ano piu o meno presto allo stato di fo
sfati; per cui in questo avvelcnamcnto in ultima analisi cresce 
la copia dci fosfati alralini , diminuisce quella dei carboaati al
calini, chc sono no1•mali all'cconomia, e stando alle mi~ espe-
1·ienze !;u~li animali. in alcuni casi i carbonati sal'cbbero tuttiquanti 
com ertiLi in fosfati, per cui non solo sparirebbe l'alcalinit<\ del 
:o;angue. ma questa sarebbc anche talune volte 1'impiazzata dallo 
stato acido del medcsimo. 

Se durantc l'avvelcnamento furono pOrti in copia i bicarbo
nati alcalini, allora ::;i intendc bcne, non si vcrifica la diminnzione 

o In. l'iparizionc di 11iiclli che souo normal i alla cconomia, c ii 

sanguc conscl'rn la sui\ alca\iniUt. 
Siccomc la combustfonc dd fosforo nell' organismo non ha 

cJfotto ran c~trcma pronlc1.za1 abbencliC si trovi in presenza dello 
11...:sigcnc att irn rlol :::anguc. c ciU pcrch4'.• la prcssionl' yascolare 
t' \'ac1pta di quc~to umorc la ost.acolano non poco, cosl si inlendc 
come dcl fo!lifuro po.s...:a allo stalo rnporo.C\O uscire dal corpo 
coll' aria cspirata, col lra~pirato cutaneo c colle orinc1 come·C 
1nesso fuori di ogni dubbio clallc cspcricnzc sugli animali c 
datla ossc1·\·azionc clinica ncll'uomo. 

I~ difiicilc. e dirci impossibile di stabilire quanta tempo im

picgn il fosforr1 a completnmente combinarsi con I' ossigeoc c 

con r idrogene' e dopa 11uanto tempo pw'e ii gas idrogene fo
i-;forato c !!Ii tpofosfiti c fosfiti pas . .;ano allo stalo dci lbsfati; in 
UHL\ parola dopo 11uanto tempo si cancellano le prom chimiche 

di que to avrnlenamento, dcsumibili dal fosforo in natura. dal
l'idrogeno fusforato c dagli ipofosfiti e fosfiti alcafini, carpi tutti 

che non sono normali all' organismo anirnale. Le ~spcrienze che 

sono state islituite in proposito c le osservnzioni nell' uomo, 

hanuo Jati Oei respon~i l'l1c ~cbbcnc sieo molto rnriaUili. pure ci 
permettono di sta.bilire chc 11ucsto tempo non sia minol'c di 2 a 3 
giorni, ne maggiore di 4 o 6. Solamente pull accadere di ritrornre 
clel fost'oro in n'ltura nel tuba alimentare dopa un tempo anche 
piu lungo, e cio quando clei framruenti di teste di fiammiferi 

rimasero iucuneate nelle pieghe della rnem brana muccosa spe

cialmente enterica; e quHta uaa notizia di altissima importanza 
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che rende avvertiti i periti necPoscopi d'ispezionare 0011 uaa lente 
tutto il tratto del caaale rligcrente dalla bocca aWano. 

:\Ioltissimi individui avvelenati col fosforo non solo si amma
IRno assai leggermenf.e, ma. di piil, soprattutto sullc prime, np
pariscano sani dcl tutto, e all' infuori di qualche l'itorno fosfo
rico essi possono accurlire ai prop1'l 1avori , fare delle lunghe gitc 
a piecli, darsi a clure fatiche cc., perchl' 0 solo dopa due o tre 
giorni che sogliono incominciare a venire in scena rlei fenomeni 
morbosi. Questi casi sono degni di considcmzione, pcrche, ave 
non si conoscessero, si potrebbero facilmentc declurre conclusioni 
erronee rispetto al tempo in cui fu preso il velt>no; la qual cosa 
nei casi criminali e di grandissimo momento; si potrebbe, per 
esempio, dichiarare dal perito che un dato pasto non contenesse 
,·eleno, menh'e per avventura veramente ne contencva, e questo 
c!'rorc potrebhe p1·occderc appllnto da ciO che ht persona cbe morl 
mostrossi ancora pee clel tempo assai bene nella satuW, e non 
si ammalo se non CJllalche tempo pii1 tardi e forse anche dopa 
di averc mangiato alcun altra cosa in seguito. 

E anchc singolarc la maniera di morire per questo av
velenameuto, la t1uale non si assomiglia a quella degli altri 
avvelenamenti, non suole cssere cioC, in generc, costituita da 
quel complesso di sintomi intensissimi che per lo pii1 occor
rono nel maggior nllmero dei venefici, come convulsioni, priva
zione dei sensi, so pore, soffocazione, ran to lo tracheale ec., ma 
assai spesso ~ un subitaneo spegnersi, un franquillo cessare della 
vita, con sorpresa dei conoscenti, amici e vicini. 

Ritt.er avrebbe costatato che durante l' avvelenamento pro
dotto dal fosforo, i globetti ros:::i diminuiscono di nuroero, si 
offrono dissociati, e nel sangue si vedono apparire con molta 
rapiditc\ dei cristalli di emoglobulina. Questa maniera di alte
razione del sangue non e perb Speciale di questo avvelenamento, 
e si osserrn nella itterizia grave a forma tossica, e, come ve
dremo , negli avvelenamenti prodotti dall' arsenico e dall' anti
monio; e lo stesso Ritter l' avrebbe veduta nascere per la inie
zione degli acidi biliari nel sangue e in special modo del tauro
colato di soda. 

Tre casi posS!ono darsi nella pratica medico-legate, quello cioe 
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in cui l'a1)parato sintomale consti oltreche dei fenomeni comuni 
anchc di quelli pa.lvgnomonici, c poco o punlo rnanifeste sieno 
le lesioni analomo-patologiche, e ii perito chimico ritrovi nelle 
mnterie sospctte ii fo~foro in natura: quello in cui non si abbia 
contezza dei fenomcni moi·bosi che precedettc1•0 la morte, perchl:l 
I' indivicluo non cbbc alcuna assistenza medica, oppure n1anchino 
i fcnomcni patognomonici, perche il curante. essendo stato chia
moto tardi ail assiste1·e il malato, non pate melterli in essere, 
c gia crano state disperse le prime materie cmesse coi vomiLi 
coi i-cccssi, le prime orinc; c le alterazioni anatom1>-patologiche 
sieno :--piccatis:-:ime, cd ii pe1·ito chimico non ritrovi ii fosforo 
in naturn. ma ~olo le sue ('Ombinazioni; quello in cui sia morto 
un indivi<luo cite ha offiJrto dm·ante b vit.a tutti i fcnomeni di 
una itlet'izia. e dnpn molto tempo clacch~ fu inumat.n. ~ia nnto 
ii ~ospclto che sin ~Lato an·elenato col fosfo1•0 

Pr imo cnso. - Quello in ('Ui si abbim10 i (enomeni pato· 
g11011umici, e nelle materi1• sfJspette 1;i sia del {os(oro 1·n na
tm·n, 11W non esistano o sieno ]JOco•o pmito mani(este le altera
~ioni nnalOiiW-patalogiche. -Sc il medico si troYel'tl dill<lnzi ad 
un in<liYiduo chc abbia dclle cruttazioni di adore agliacco, che si 
lamcnli cli ht·uciorc allo epiga1.:trio, cd abbia dci vomiti le di 
rui 111atcl'ie offrano lo stesso l1dorc ·dell' alito, c sieno Juminose 
nclla osc,ll'iUl. sc esponcndo ai \'apori ch0 si inalzano dalle me
desi1111! una cart.a bagnata nclla soluzione di nitrato d' argent.a. 
1luo~ta in breve si far~l nera, mcntre rester<\ bianca affatto. 
fo.ccndo lo stes5o con una L'arta bagnata nella soluzionc di ace
tnto di piombo i se Ycrrnnuo in scena dei dolori rolici e delle 
scarichc \'l'ntrali, e le m;1te1·ie cmesse dall'ano offriraono queste 
~Hesse caratteristiche; se si fan\ clolentc la regione epatica 1 e 
\' indivitlno cad1•;.\ in una gTande p1•ostrazionc di fo1·ze, e si fart! 
itlerico; se avrA dei deliqul, tlclle sincopi e dopo 5. G od 8 
giorui di malattia in mezzo ad una di queste ressera di vi· 
vere, dopo a\·ere nrnto o no <lei delirio ec. il medico curante 
non esitcri\ un momcnto n dichiarnre col suo referto <ii Tri
bunale che l' iadiYiduo presso del quale e stat.a chiamato e 
in preda ad uu avvotenamento per fosforo 1 cd e stato vittima 
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di questo ve!eno. Ed egli terni fermo questo concetto, ancl1e 
quando l'autossia giudiziaria non riesca n mettere in essere al· 
cuna di quelle speciali alterazioni anatomo-patologiche che sono, 
se non per 101•0 stesse, almeno per la estensione, per la inten
sita, per it Joro insieme ec .. caratteristiche e proprie di questo 
avvelenamento , come le degenerazioni grassose, ]a dlssoluzione 
del sangue, le estese ccchimosi ec. In questo caso la cbimica non 
fara che confermare i responsi della clinica osservazione. 

Quando il giudice d' istruzione ricevera tm referto cosl for
mu[ato, dovra farsi sollecito di invitare il medico curante che 
lo formulo, ad inviare al Tribunale le materie dei vomiti, quelle 
dei secessi e le orine, e dovrti immediataroente consegnarle al 
perito chimico, il qualc dovra intraprendere sulle medesime le 
sue ricerche piit prontamente che sia possibile. e cib perche ii 
fosforo cbe ncl\e inviate matel'ie I) contenuto, ossidando-si non 
sfugga alle sue investigazione. E rnro che si sono dati dei casi 
in cui le materie <lei vomi ti e quelle fecali hanno conservato 
nel loro seno ii fosforo immutato per moltissimo tempo, e cib 
quando disseccandosi nella lorO esterna superficie, hanno formato 
uno strata impermeabile allo accesso dell' aria; pure a fronte di 
cib sara sempre bene che it peri to chimico operi presto suJle 
materie in quistione , e per la stessa ragioue su quelle ancora 
che dopa la autossia giudiziaria gli saranno state inviate dal 
perito necroscopo. 

n chimico se con I' apparecchio del Mitscerlich o con quello 
dell' Agnolesi potrU constatare nelle rnaterie sospette i lampi lu
minosi , aifermerti che realmente si tratta di avvelenamento per 
fosforo; se questi lam pi non si dichiareranno, allora si assicu
rera se cio dipende da presenza di essenza di trementina che 
a titolo rli antidoto fu porta dal curante al malato, oppure da 
presenza di alcool, col quale fossero state mescolate la materie 
sospette per meglio conservarle; nel qual caso mettel'il in es
sere il fosforo coovertendolo in fosfuro d'argento, e quando egli 
abbia realmente ottenuto del fosfuro di questo metallo ricono
scibile al!a fiamroa verde smeraldo ottenuta metteudolo in un 
apparecchio a idrogene nascente, concluder~ per la presenza del 
fosforo in natura; se poi il fosfuro di argento non si produsse, 
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allora, mentre non neghera l'av\'elenamento, dicbiarera che le 
materie sospette che gli furono consegnate dal giudicc· d' istru
zione o dal magistrato non contcngono fosforo in natura. 

Secondo caso. - Quello in cu'i manca la sto1"ia, oppurt: 
questa consta dei soli fenomeni morbosi comuni, le alteraz.ioni 
anatomo-patologiche sono spiccatissime, e manca nelle nialerie 
sospette il fos{o1·0 in natura, e solo vi si trovano le sue com
binazioni. - In questo caso e chiaro, che ii diagnostico medioo
Jegale dello avvelenamento C affidaio principalmente alle alte
razioni anatomo-patologiche, alla esistenza dei fosfiti e dei fo
sfati, quaodo perb questi ultimi superino di gran lunga la ci&a 
normale. lnfatti l' itterizia, il dolore a lla regione d~ L fegato, la. 
grande prostrazione dellc forze, qualchc volta la febbre, il va .. 
neggiamento, il delirio, 1' anestesia o la iperestesia cutanea, i 
deliqui la sincope, il coma ec., sono fenomeni che per loro stessi 
non dicono nulla, perche comnni a molte malattie ordinarie, a 
molLi avvelenamenti. Noi abbiamo fatto ii caso cha possa man· 
care al perito la cognizione anchc dei fenomeni comuni, percM 
l' individuo avvelenato non fu assistit\J da alcun medico; ora 
interessa di ricercare che valore abbiano le alterazioni anato
mo-patologiche, riuandl) sono isolate, oppurc quando si tro,•ano in 
compagnia dei fenomeni comuni di questo avvelenamento. 

Prima di tutto e da avvertirsi che dessc non sono costanti, 
e che perciO la loro assenza non esclude l' avve)enamento per 
fosforo. 

Quando l' individuo ingerl le teste dci fiammiferi stempe
rate nell'acriua e bevve anchc i rimasugli che si trovavano nel 
fondo della tazza o del bicchiere in cui fu fatta la infusione, non 
raramente la mnccosa gastrica si trova arrossata e tempestato. 
di numerosissime piccole ulcerazioni a fondo nel'O. Quando questo 
nlcerazioni sieno state ritrovatc dal pcrito C gilt qua\che cosa 
ver ammettere l' avvelenamento per fosforo, non avendole io 
ritrovate mai in altri avvelenamenti. l\Ia se quei rimasugli non 
sono stati ingeriti ed e stata presa la pasta preparata per ucci
derc i to pi, le piattole cc. , o non si trova nulla sulla muccosa 
del canalc digcrente, o vi si trovano solo degli anossamenti 

Bellini 
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che non hanno alcun valore, per<.:hC comuni non solo ad alll'i 
avvelenamenti, ma anche a molte malattic ordinaric. 

Se l' individuo mor\ in 2 o 3 giorni, pub non il'O\'at'Si 

nulla, ma se campO 4, 6, 8, 12 e piu giorni, allora il fo
gato, it cuore, la milzn, i reni, i ruuscoli volontari ec., si pos
sono trovar sede di infiltrazione o di dcgcnerazione grassosa, e 
ho dctto, si possono trovare, perche dn. quc11o che ne dice il 
Casper, non si trovano sempre in preda ad una tale alterazione. 

Quando poi la dcgenerazione sia cstesa a tutti questi visceri, 
ed il perito abbia trovato nella muccosa stom'b.cale delle piccole 
ulceri a fondo nero 1 e di piu ii snngue sin disciolto, i suoi glo
betti rossi sieno stellati o rotti, e si notino in copia le ecchimosi 
sottomuccose, sottosierose e interstiziali, e la pelle del cad:were 
sia itter·ica, il perito necros('opo potii asserire che si tratta di 
avvelcnamento per fosforo, ancorchC non vi sia alcun ragguaglio 
storico, c il perito chimico non abbia. trovato il fosfol'O in na
tura; e sc nella storia che fu redatta dal curante , vi sono regi
strati i soli fenomeni comuni, essi allora doventeranno rappresen
tativi di questo e non di altr·o av-.•elenaruento. :\Ia se le piccole 
ulce1·i slomacali mancheranno, allora il pcrito necroscopo non po
tra asst:rire, ma solo sospettar·c questa maniera di avvelcnamento, 
moltopiu se esso non avr~\ che far~ che con un cadaverc, perche, 
come n0ta il Frerichs, negli individui morti subitamente in mezzo 
alla pill prospcrosa salute si pub trovare il fegato secle d'infiltrazione 
grassosa; in prova Ui che egli narra <lue casi di morte rapidamente 
avvenu ~a i>er ferite nei quali si trovO pure il fegato molto cal'ico 
di adipc. ll Casper poi riporta 0 casi di ma\attie in cui ii reperto 
anatomico fecc veJcre l' infiltramcnto adiposo nel fegato, nei reni, 
ncl cuorc cc., eppure non si trattava di avvelenameNo per fo
st'oro; c fa notare che neanche la presenza delle ecchimosi ha 
valol'c pct• amtucttcrc un talc avvelcnamento, perche lJUeste !i 
rinn::ngono pure quan<lo la inflltrazione grassosa e esprcs->ionc 
di malatlie comuni. Pero se il perito chimico troveril nclle ma
tedo so.i.;pettc dell' acido fo.sfol·oso o dell'acido fosforico liberi 
oppurc anchc dei fosfi Li, allora, ancorchC manchino ·le piccol~ 
ulccri a fondo nero sulll\ muccosa stomacale, la dcgenerazio.1e o 
la inflltrazione grassosa sia iucipiente e limitata ad 11n solo 
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viscere, e vi sicno o no le ecebirnosi , lo stato dissolutivo del 
sangue c le alterazioni pill sopra notate dei globetti rossi, il pe
rito dovr~t dichiararsi per l' avvelenamento prodotto dal fosforo; 
purchc egli abbia eliminato il caso cbe gli acidi ricordati e i 
fosfiti sieno stati somministrati durante la vita a titolo di ri
medi; e potr<:'l. fare questa stessa dichiarazione aacbe quando il 
chi111ico non alJhia trovati questi composti inferiori del fosforo, 
purch() fattos i a 1·iccrcai·e i fosfati comparativamente, abbia tro
vato che 1Lucsti supercwano <lei doppio, dcl triple o del quadruple 
la q iantiu1. normale. 

l\"cl caso di cui C que~tionc non clevo ii pe1·ito fra"curare di 
studiare tutte le circostan1.e c:;trinscche al fatto, perche potra 
accadergli di raccogliere ta.lune volte dei dati pl'cziosi in questo 
proposito. La storia chc vado brevemcnte a narrare ne e una 
prova Lumiiiosi ssi m~. «Corrcni. voce 1 ci dice ii Casper,che un uomo 
fo~se sta.to avvclenato datl'amante di sua mogtie, d'accordo con 
essa. Quell' uomo avcva mangiato mcU1 solo clel pane che aveva 
perchl'l ne senU nausea; e poco dopa fu col to da gravi sintomi 
di aFclenam~nto e mar\ dopa breve ,malattia. Non fu allora 
aperto ii cadavcre, it qualc venue e.~umato soltanto clopo qualche 
tempo. L'avanzata putretazione impedi di conslataL·e le altera
zioni anatomo-pato!ogiche, e salamente sembrhche la muccosa inte
stinale fossc sect.~ <lei processo di fiogo .~i. La chi mica dette risultati 
negal.ivi. La istruttaria preliminare fra malte altre circostanze 
a.ggrarnnti assa.i, conteneva anche questa, che consisteva nelle 
gravi concorcli dcposizioni di piu testimoll'i, gente semplice e 
campagnuola, i qLtali dichiararano che le dita delle quali quel
l'uomo si era Sf'l"\-·ilo per mangiare il pane, furono vedute risplen
dcrc nella oscuritc), essendo egli entrato nclla stalla di sera e 
scnza lumc subito dopo di arcr mangiato q_ucl pane, i cni avanzi 
mandavano ancora ii giorno dopo adore cguale a 14.uello che si 
scnle fregando i fiammiferi fosforici. 

1'erzo cnso. - QuPllo in cui sia morto zm individuo che ab
bia offe1·li d11raltte la l:ita tutti i (enorneni propri dell a itterizia. 
e do1 ·o ;nolto cl<t clir (u immiato il cadavere sia nato 
ii s 1spetto di per (os/bro. - E naturale che' in 
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simili evenienze, H sospetto di avvelenamento sin nato dopa un 
tempo piU o meno lungo da che fu inumato il cadavere, e per 
conseguenza quando non si puO avere esatto canto dei sintomi 
osservati durante la vita dell'individuo che marl, quando necessa4 

riamente mancano le materie vomitate e le orinc, e quando le 
lesioni anatomo-patologichc non si possono constatare che mala
mente e pill. o meno imperfettamente. II perito necroscopo inca
ricato della esumazione giuridica, osservera tutte le regale di 
cui e stata tenuta parola nel secondo volume di questa nostra 
Biblioteca me<lico-legale e si studiera di constataro e mettere 
in essePe la degenerazione grassosa dei diversi visceri , sin 
dove e per quanta potra, e consegncra al giudice d' istruzione 
tutte le materi~ che avra potute raccogliere, nelle quali il 
perito clrimico prima di tutto ricercherA il fosforo in natui-a. 
Se 1' individuo morl quando l' assorbimento e l' ossidazione di 
questo metalloide avevano avuto luogo parzialrnente, il pe-
1·ito necroscopo potra sperare di ritrovarlo in natura in mezzo 
al contenuto stomaco-intestinale, perche dalle esperienze che 
ho istituite in questo proposito resulta, che nell' organismo 
animate clivenuto cadavere non ha piit luogo l' ossidazione di 
ituesto metalloide, ii quale pnO ritrovarvisi immutato anche 
dopo 3 o 4 mesi e piit, e ciO in ragione della copia che se ~~e 

trovava nel canale digerente al mornento della morte. Pero una 
parte piit o meno grande di esso si perde, percM impiegata 
a formare dell' idrogene fosforato in presenza dell'idrogene che 
nasce e si svolge dalla materia organica in via di decomposi
:lione: ma se l' assorbiment.o e la ossidazione del medesimo si 
erano completati al momento della morte, allora il perito ehi
mi<'o non trovera altrimenti nel contenuto stomacale il fosforo 
in natura, e solo potra metter.:! in essere questo avvelenamento, 
ritrovando nelle materie sospette i fosfiti, o molta copia di 
fosfati alcalini. 

Alcuni hanno creduto cbe i lam pi luminosi i quali s' inal
zano dalle materie sospette in piena putrefazione, poste che 
sieno a distillare nello apparecchio dell' Agnolesi, 0 in quel\o 
del Mitscerlich , non sieno un criterio sicuro a concludere per 
H fosforo di avvelenamento, perche possono benissimo quei Iampi 



-69 -

scatm•il'e Jal fosforo che come elemento entl'a nella composi
:tione della materia organica, od anche possono emanare da degli 
idruri fosforosi luminosi: ma per quante ricerche in proposito 
sieao state fatte nel mio labo1·atorio con l' apparecchio del
l'Agnolesi fino dal 1864, adoprando lo stesso cervello a diversi 
gradi <li putrefazione, non ~iamo mai riusciti ad avere dei lampi 
luminosi; cio che C stato confermato di recente dal Dragendortr 
il quale non ha giammai \'eduti questi lampi, sott.omettendo 
alla putrefazioue e in condizioni le pill diverse un gran numero 
di materie organiche di origine animate e vegetabile. Per cui 
una vol ta che il perito abbia ottenuto, distillando le materie so
speUe puh•efatte, Uei lampi luminosi bcn manifesti, pub ritenerli 
quale cspressione del fostb1•0 di avvelenamento. E ho detto hen 
manifcsti, perche il Selrni ha talvolta dalle materie sospette tolto 
con la distillazione con acqua, un composto di natu!'a basica 
volatile che contcneva dellc tracce di fosforo. 

11 perito chimico perO in qucsti cru:;i, in lJUelli cioC di pu
trefazione molto avanzata, per non cadcre in el'rore, escludcra 
Jalle materie sospette che si sottoporranno alla distillazione il 
cervello, perche lo stesso Selini avrebbe ottcnuto costanterucate 
<la\ medesimo ii composto accennato. 

Quando poi la esumazione fosse stata fatta allorche il cada
vere era ridotto in un putridume tale d<t cssere tutti gli organi 
e tessuti affatto dislruW, non sa1'elibc pii1 possibile di frovare 
il fosforo in natura, ed ii perito non potrebbe dalla copia dei ritro
vati fosfati, anche chc fosso doppia.1 tripla o qua<lrup1a di ql1olla 
normale, concluclel'c per l' avvelenamento, perche questi fosfati 
poternno benissimo per una parte viu o mcno grancle derivare dai 
detritus <lei cada\'Cl'i che furono nello stesso luogo inumati antece· 
dentemdnte. E neanchc la p1·esenza dei fosriti messa in essere con 
un appareccllio a idrogene nascente, potrebbe aver valore, perche, 
come fa osserva1·c ii Sclmi, non e improbabile che i proclotti fosfo
rati Ji l'iduzionc. esistenti principalrnente nel cervello ed anclie in 
a1L1·0 pai·ti dcl co1·po umano, nella l'eazione fra lo zinco e l'acido 
fosforico, in g!"l\zia dello id1·ogeuc nascente 1 pOS$ano clar luogo 
ad un qualchc prodotlo aeriforme conteneute fo:-;foro e simulante 
l'idrogcno fosfomto. D'alt!'onde lo sto.sso Selmi ottennc con l'ap· 
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parecchio a idrogene nasccnle del fosforo 1 come se pro,•enisse 

dai suoi acidi miMri. Per cui si pub conclurlcre che per questo 
anelenarnento vi e una pro~crizione nel tempo, prcscrizione che 
sarge quando la putrefazione abbia cancellate la degenerazione 
grassosa e le piccolo e numcrose ulcerazioni a fonclo nero u bicate 
nella muccosa stomacalo, e le materie sospette sottoposte alla 
distillazione non dieno piu manifesti i lam pi fo~fol'ici, perche il 
fosforo si ossido tutloquanlo durante la vita, o pcrche qucl poco 
che era dmasto fu condotto allo stato d' idrogene fosforato nel 

scno stesso del cadaverc datl'idrogcnc che inccs~antemente nasce 
clurante ii processo putrefattivo. 

II pcrito in tutti i clivcrsi casi che ho rontcmplati or Of(l'1 

prescntera al tribunale come pt'ova de\ consumato avvelenamento 
un pezzo di fegato o ii cul)re degencrati in gl'asso conservati 
nell'alcool, e qucsto in qnei casi in cui all'autossia ii perito ne
croscopo verificO le piecolc ulccri a fondo nero sulla muccosn 
gastrica; perche, come di.:-:si gi<:1. la dcgenerazione grassosa dei 
visceri ha valol'e a rapprescntare queslo avvclcnamento, tutte le 

volte chc ha a compagnc quelle ulcerazioni mcclesime: oppure 
presenter<\ ii fosfuro cl' argento ot,tenuto coll' apparecchio del

l' Agnolesi 1 col qualo si cbbct'O pur manifostl i lam pi fosforic i , 
distillando le materie sospctle. Potra anclic poriare d' innanzi 

ai magistrati l' apparecchio slesso dell' Agnolc::::i, col quale ot
tenne qnei lampi , e in cui avr<\ lasciato le malel'ie sospette 
per sottoporle a nuova distillazione in taro prescnza, onde met

ter loro sottoccl1io ii fenomeno il pill carattcristico dello avve
lenamento in quistione. 
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II. 

Degli avvelenamenti pt·oclotti da quei composti cha 
risultano da dne o piil metalloidi cite lrnnno a 
comnne la reazione acicla o che si comportano 
cltimicamente come gli acidi. 

,;\\"\'ELENA:O.IENTO PRODOTTO DA.L GAS ACIDO CARRONlCO. 

Degli avvclena•nenii accidcntali c qualche vo1ta anche volontari 
pc1· \'acido carbonico si sono vcrificati specialmentc nei fabbricanti 
di vino, di sidro, di bim1, nc:;li opcrai addtJtti alle fornaci di 
calce, in coloro che si sono arrischiati ad entrarc in alcune ca· 
vcrne, o in alcuni cratcri di \'U lcani spenti, la di cui atruosfera 
con<.;tava quasi c..:clusi,·amente di acido carbonico. 

Questa acido non e un gas soltanlo irrespirabile, ma e anche 
un agente tossico, cd uccide con cst1·ema rapidita, attentando alla 
\' ita del sistema nervoso e muscolare, come Jo provano non 
porhe esperienze sugli animali. 

E asso1·bito con pronlezza, si cliffonde per tuita la econornia, 
dalla quale esce itnmt1tato coi pl'odotti dcllo fllnzioni di secre
zione c di separazione, ma principalmente per i polmoni e per 
la pcllc. Nell'inquinamcnto cal'bonico i globetti ros~i offrono di
mensioni pilt piccole dell'ordinario, ciO che tiene alla diminuita 
ossigenazione e non at.I una speciafe azionc dispiegata datl' acido 
<·arbonico su di essi. 

Un solo caso pub clarsi in pratica, eel e quello che sia stato 
trovato ii cadavere di un individuo in 1111 tina ave erano ad erana 
state a fermentaro dell' uva, dell' orzo, delle frutta, oppure in 
uoa cavcl'na, o in un cratcrc di rn1cano spenta, e venga daman
dato se esso appai•tcnga ad un indiYic111a che sia morto per 
ATere re3pirato r acido carbonico, o se vi sia stato gettato 
quando gi~ innanzi era di\'0r'luto cadaverc per altra cagione, 
oudo nascondcre cos\ un omi::idio. 
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11 perito giunto sul luogo far:i estrarre collo dovutc cautele 
l'individuo dal tine>, dalla caverna, dal cratere ec. e si assicurerA 
se in esso si e reallllente spenta la vita, e quando vi possa es
sere il sospetto anche remoto che sia in stato di morte appa
rente, fara sul medesimo tutte quellc manovre e metter:'l in uso 
tutti qnei mezzi cbe valgono ordinariamente a ripristinare la 
1·espirazione e la circolazione e dei quali e stato parlato nel 
secondo volume. Quindi con un lume ai.:ceso, o con l' ac11ua di 
calce, o calla soluzione di acctato di piombo, si assicu1·era della 
esistenza dcll'acido carbonico nella atmosfera che circondava il 
cad.avere, e trovato che il lume si spcnge , e chc nell'acqua di 
calce e nella soluzione di acetato di piombo per poco che sieno 
state agitate con quell' aria, nascono ui1 inalbamento e un de
posito biancastro, si pronu11zia1·a per l'esistenza dcl gas in di
scorso. 

Fatto ctuesto, egli passel'<\ all'esame <let cadaverc, c se tro. 
vera che resiste alla putrefazione per un tempo assai lungo, e 
che questa allorche e comindata procede cot1 minore lentorc 
llel solito; se le ecchimosi effctto delle stasi cadaveriche sa
ranno rnolto scure e il sanguc nelle cavit...\ dcstre dcl c:.10re c 
nei g1•ossi tronchi venosi sari.\ molto nero, diiliucnte, o soltanto 
un poco addensato, e i suoi globetti rossi diminuiU di volume; 
sci polrooni, il fegato, la milza, i muscoli ec, saranno di colore 
scuro; se i principali viscct'i si offriranno congestionati, egli 
propcndera per la mortc proclotta dall' acido carbonico. Ma 
se non verifichertl nulla di tutto questo, allol'a an<lera in cerca 
di qualche altra manicra di roe.rte; e quando con la sola au
tossia non riesca a mctter\a in esserc, chiedera che sieno fatti 
analizzarc clal chimico i viscer·i del cadavcre, ondc eliminare od 
ammctlere il caso di avvolcnamento pro<lotto da un qualche 
somministralo velcno. 

Sc nel cadavere ollrc i fcnomeni eadarnrici e le altcra.zioni 
:rnatomo-patologiche accennate, ii perito trovertt le tracce fli 
estcrne Yiolenze e quesle per la scde, per la forma, pe1• la di
rezionc, per la estensione slaranno a di1nostrare che l' individuo 
dovette sostenere una piu o meno vim e durevole coltuttazione 
dichiarer;). che la morte per acido carbonico non avvenne ne pe;. 
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caso, n6 per pL·opria volonta, ma per altrui violenza; se invece, 
meutre trover~ delle scalfitture, delle echimosi nello ambito 
esterno del corpo, sentira esalare nell' apL'ire lo stomaco forte 
l'odore di alcool, allora propenderfl. per la mo rte accidentale av
venuta per essere caduto l' inclividuo pcrcbe ubriaco nel cratere 
o nelki. caverna ec. 

Le stesse circostanzc cstrinseche al fatto concorreranno a 
mettere sulfa via il perito per stabilire, se l'incli,,iduo fu per casc.i o 
per propria o per altrui volonta vittima dell' azione deleteria 
dell'aciJo carbonico. Infatti so si tratter<l <li un naturalista o di 
un geologo che sia stato trovato cadavere in una caverna o in un 
cratere, se si trattera di un garzone di contadino che dut·ante la 
vcndemmia sia stato trovato morto t?ntl'O un tino, in cui termen
ta.· .. a o da non molto tempo avcva fel'111entato dell'uva, egli pro
prenderc.\ per la morlc accidcnlale; mentre se l'individuo sara 
stato dcrubato ec., questa circostanza. lo far~L propendel'e per 
l'assassinio. • 

.-\.Y\"EL'".~AME~TO l'Il.ODOTTO )) ,\ LI.A. MU:\ CONFIKATA 

0 XON RlKNO\'ATA. 

Io pado qui di 11uesto avvclcuamento perche non si puo esclu
Jcre affa.tto che anche l'acido cm·bonico vi prenda partc. Quando 
uno so:;gioma in una atm0sfera chc non si riunovi, !'aria di questa 
perde un certo volume tli ossigcne, ii quale si trova rimpiazzato 
da un volume sensibilmente cgualo di gas acido carbonico, e nel 
tempo stesso si sopraccarica di vapori acquosi c si inquina di 
m::iteric animali miasmatiche che ~i sollevano dalle vie respi
ratorie c dalla superficio cutanea. 

In passalo si crcdC che l'ac.ido carbonico prendcsse col suo 
cccesso la parte p1'incipalo nci fonomcni mor·bosi e nella morte 
che si vcrificano in chi sog~iot'na in una al'ia confinata, e si 
ritcnne chc pet• riuscirgli letalc bastarn. cl1c l'acido carbonico <li 
pochissimo si allontanasse dulla sua cifrn normale. Ma. le espe-
1·icnzc di Paul Berl, per le qua.Ii 6 <limostrato chc l'a1·ia sot
tomessa alla pressionc baromctrica media di 76 cenlimetri nou 
ricscc tossica per l'acido carbonico, altro che quando questo gas 
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vi si trova nclla propor,done de\ .24 per 100, restando la 

stessa quelh de\l'os.;;igene, focero cnngiaro rli pensiero e feccro 
ritenere che nell' aria confinata, nella quale I' acido carbonico 
non raggiunge mai quella cifra. esso non prcndo alcuna parte 

negli effetti deletert e rnortali che si dichiarano, c tuito dipencle 
quasi csclusivamente <lalla cli11.parizione dello ossigenc. Per cui 
non si Pub pil1 <lire og~i come prima, che una atmosfcra che 
contcnga il 5 per 100 di acido carbonico e dannosa, e «1uella 
che no contenesse da I 0 a 12 sa1·ebbe mortale; ma si deve 
dire cho una atmosfera che ha perduto ii 5 per l 00 di ossi
gene 0 dannosa e quella che ne a\·csse perduto 10 o 12 per 
I 00 sarebbe mortalc. fn qucsto modo noi intcndiamo pcr

chO i lavorauti possono soggiornare per assai lungo tempo nella 
miniera di Poullaonen che conliene ii 4 o 5 per I 00 di acido 

carbonico, e ii 14 o 15 di ossigcne; mentrc ii soggiorno dei 
1avoranLi diviene hen prc~to impossibile nella miniera di Huel
goat, ave l'aria contienc poco acido carbonico, ma non piu del 
l O per 100 di ossi!!·ene, perc)H'.! qucslo gas e tolto a11' aria 
dalle piriti. Con cib perll non intendo dire che l'acido carbonico 
non sia deletcrio, ma solo chc ncll' aria confi nata non prende 
roai altro che una partc scconclaria. 

Oltre al ditetto di ossigene, l'aria confinata deve la sua tos
sicitA ai vapori rniasmatici che si elevano di continuo dagli 
individui e chc vi si accumulano necessariamcnte. Infatti Dumas 

e PCclct rimasero quasi soffocati, allorche rcspirarono i gaR 
espulsi da un camino di richiamo dell' aria di una sala conte
nenle una assemblea numero~a. A.nche in questo avvelenarnento 
il diametro dei globetti rossi si trova diminuito. 

Possono nella pratica medico-legalc ch1rsi lre casi da recla

marc rintcrvcnto de! pcrito; quello ciof: che in una stanza solte1·
ranea chiusa, in cui abbia difficile ;1ccesso !'aria, si trovi un indi

viduo tuttora vivo; l'allro chc vi si trovi un cadavere; e ii terzo 

che si trovino sotto una frana di una miniera, per csempio, piu 
cadaveri d' individui morti per avere dovuto soggiornare in 
una atmosfera che a causa della frana non si pot.e rinuovare, 

e interessi di sapere agli etfetLi civili chi ~ morto pdma, chi 

do1>0. 
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Primo caso. - Quella di un individuo che t stato tro
vato chiuso in wta stanza, in cu.i non aveva od aveva di(
ficilmente accesso l' aria. - fn questo caso interessa di sapere 

se l"aria della stanza roalmcnte non potova rinnovarsi a se si 
rinnovava difficilmente, c se l' individuo chc vi fu trovato era 

stato passiro degli effetti dcleterl dell' aria confinata. - 11 tro
vare che la stanza 0 sotterranea, che non ha nltm npertura cbe 

quella della porta alla quale si accede per uno angusto e stretto 
andit.o, ii s:ipe1-e che questa veniva apcrta tut ta i giorni, ma per 

quel solo tempo che era neccssario per depositarvi gli alimenti 
e le bevande, ed estrarne i vasi da notte ec., e l' avvertire neJ. 
l' entrarvi quello speciale odore di tanfo che emana sempre clai 

luoghi che stettero sovorchiamonte chiusi, e il sentirsi mancare 
ii fiato, saranno criteri piu che sufncienti per ritenere che real
menle I' atmosfora della stanza in questione si rinnovava diffi
cilmente cd imperfottamente. 

11 tr°'rare poi l'individuo pallido, con l"aspetto vecchieggiante, 
ora scarno, ora tumiGo, che si bgna di freddo, di clifficolta di 
respirare c di cefalalgia, cho C impossibilitato nei movimenti, chc 
i:l afono, oppure che e in pre fo ad uu assopirnento piu o meno 
protondo, od anche cha ha di tanto in tanto ii d~lirio c insie
me qualche convulsione ec., saranno fenomeni morbosi che con

durranno ii pel'ito a concluclcre che quell'indi\•iduo e in preda agli 
effetti dell'aria confinata. ll ·rnrio grado intensi\'O dei fonomen i 
ricordati, rnrra anchr a stabilire in un moJo approssimafo·o ii 
tempo de! soggiorno in quella atmostera, e lo stui io e la \'alu
tazione delle circostanze est1·in::;eche al fatto conformeranno le 

conclu;;ioni del perito, e disveleranno i motivi di questa reclu

sione. 

Secondo cnso. - Quello in cui il cada1.:ere 'di w1 indi-
. viduo e st'l.lo ritrovato in. una stan..;a soUerranea chiusa. -

[n questo caso interessa di sapere se I' individuo chc e divenuto 
cadaYel'e e stato vittima dell' aria cor.finata o di altra cagione. 

Le circostanze estrinscche al fatto potranno spargere molta luce 
in qucsto proposito. !\fa poi se ii perito trovera che ii cadavere 
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apparticne a un individuo robusto, torosO, con masse musco-
1ari bene sviluppate, l'icco di pannicolo adiposo ec., elimi11era 
il caso che sia stato vittima dell' aria confinata, e con ogni 
premura si fara ad indagare qual possa essere stata la cagione 
della morte. Ma se il cadavere sara pallido, il tessuto cellulare 
sottocutaneo conterra molta sierosita, se le cavita del cuore 
e i grossi tronchi venosi saranno ripieui di un sangue nero e 
diffluente, se vi sru'<\ quatche iperernia meningea, se le roasse 
muscolari saranno ftosce e pallide, e non sara stato i:)Osslbile di 
mettere in essere alcuna altra nota cagione di roo1'te, il ·perito 
propendera per h morte avvenuta per l'aria confi.nata. 

Terzo caso. - Quello in cui si trovino piii ca.daveri 
d' individui sotto ima (rana ed interessi di sapere chi e 
mo1·to prinut. e chi dopo. - Ora, in genere si pub ritenere 
che sieno morti prima i pil1 giO\'ani clei pill. vecchi, percM 
questi che hauno 1anguide e lente tutte le funzioni organiche, 
hanno meno bisogno di ossigene dei giovani i quali le hanno 
energiche e molto operose; che sieno per le stesse ragioni 
morti prima gli uomini delle <lonne; cl1e se alcuno dei ca
daveri sara s tato trovato con la faccia prossima od in contatto 
di qualche fessura, da cui un poca di ai·ia esterna poteva farsi 
strada all'interno, allot\1 questa circostanza fo.ra ritenere al perjto 
che l'individuo a cui apparteneva quel cadavere, sia morto pil1 
tardi degli altri. 

Se fra questi iudividui \"e ne saranno stati dei malaticci, 
come anemici o idl'oemici, il perito a\'l'<) ragione di presmuere che 
sieno morti piu tardi di coloro che ,non erano malati, perche chi 
si trova in stato anemico o idroemico ha di gia ii sistema uer
voso ed il cuore abituati a funzional'e con un certo. difotto di 
ossigene, avvicinando:si da questo lato agli animali a sangue 
freddo, i quali, come e noto, ri seutono pill. tardi gli effetti del
l'aria confinata dogli animali a sangue caldo, e fr-a questi ta 
risentono pill tardi i mammifcri degli uccelli, che sono i piu 
grandi consumatori di ossigene. 
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AV\"ELENA.MEN'TO PRODOTTO DA.I VAPOR! DI CARBONE. 

I vapori di carbone, come e noto, constano di acido carbo
nico, di gas ossido di carbonio e di tracce di carburi d'idrogene, 
che sono l' effetto della decomposizione dell' acqua propria del 
c0mbustibile. 

L'avvelenamento per i vapori di carbone ora 6 accidentale, 
ora il pill spesso volontario, e qualche rnlta, sebbene di rado, 
criminoso. 

Quando i1 carbone brucia bene all' aria non dil, si pub dire, 
che dell'acido carbonico, percM l' ossido di carbonio che pure 
si forma e in minimi.ssime quantita; ma quando si mette del 
carbone nero sopra del carbone perfettamonte incandesccnte, 
l'acido carbonico che da questo si svolge nell'attraversare lo strato 
del carbone nero fissa del carbonio P. si trasforma in ossido di 
carbonio. Lo stesso verificasi allorche i1 carbono fossile, la lignite, 
la torba, le legna bruciano in mia stufa di ferro che in grazia 
della combustionc si sfa arrovenLata; e cib percM a.llora l'aciclo 
carbonico in contatto dclle pareti della sLuCa perde dell' ossigene 
e si converte in ossido di carbonio. 

I vapori di carbone non constano sempre della stessa quan
tita d'a.cido carbonico e d'ossido di carbonio, cib che e agevole a 
comprendersi, quando si pensi che l'ossido di carbonio si forma 
.!Ilia per ossidazione incompleta del carbonio, sia per la ridu
zione dell' acido carbonico. AllorcM ii carbone non e perfetta
mente acces:o spande un adore speciale molto pronunziato che 
non si deve all'ossido di carbonio, come qualc1mo ha creduto, ma 
sembra dipendere da un corpo gassoso .di natura sconosciuta, 
che sfugge agE ordinari mczzi di analisi. 

Sebbene i gas che compougono i vapori di carbone non ab
biano lo stesso peso specifico e l' ossirlo di carbonio sia molto 
meno pesante dell' aria atmosferica e dell' acido carbonico, 
pure dopa un certo tempo cl1e i! avvcnuta la combustione si 
trovano qtwsti gas ~ella stessa proporzione nei diversi strati 
dell' atmosfera dclla stanza, perciocclu~, corne ha dimostrato il 
Dalton, un fluido elastico non pub stare sopra un altro pill peso 
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di lui senza mescolarvisi. Tan to l'acido carbonico questo l'ossido 
di carbonio sono assorbiti con estrema prontezza <lal polmone. 

L'acido carbonico, come dissi, rimane libero ed immutato nella 
economia, mentre l' ossido di carbonio contrae con l' erno
globulina una combinazione· fissa e stabile, cha fa. assumere 
ai globctti rossi una colorazione ,·ermiglia ca1·attel'istica; pure 
a fronte di ciO questo si elimina dal\'organismo -animale al pari 

dell' acido carbonico iu natura. come lo hanno dimostrato le 

ricerche di Grehant. Ncll'atto chc l'ossido di carlJonio si fissa 
all' emoolobulina discaccia I' ossigene e l'acido c..U'Lonico con c11i 
si trovava unita, ed impedi:-ce ogni ulteriore fissa:t.ione di questi 

gas; in una parola si oppone alla osmosi gassosa. 
L'emoglobulina ossicJ.rLonata dtl uno spettro molto analogo a 

quello clel sangue ossigcnaLo, solarneutc le bande di assorbimcnto 
sono un poco spost..atc YCl'/50 destra. Quello perO c}1e ha di 

ca.mttel'istioo, queslo spetu·o si e che non subisce alcun cangia· 
mcnto per gli agenti riduttori, come pdr 1a solul.ione ammo
niacale, per quclla di acido tartarico, di fosfato di protossido di 
forro, per ii solfuro di ammonia ec., in una parola le due 
banUe non sono convertiLe ue\la banda unica di ridLltiono di 
Stocke::;, come avviene ve1· l ' emoglobulinn. ossigcnata. Questo 
spettro perb non ~ prop1·io o rappresentativo soltanto di una ta! 
maniera di avvelenamento, percM si ha pure allo1·che si fa 
operoso sul sangue il bios$ido di azoto, ii qua\e si cmnbina alla 
emoglobulina anche piu slabilmeute dell'ossido tli ca1·bonio. 

Nella pratica si <lanno diversi casi che possono interessare 
il Fbro. Pub darsi cioC il caso che uno o due individui si tro
vino nd ldto gia ridotti cadavere in una camcl'a nella fJ.uale 
esiste un bracieL'e in c,ui e arso del carbone1 c int,eressi di saper ... 
se sono 111orti o no per i vapol'i di carbone1 e dato che s), se iot\ 

tratta. <li morte accidentale, volontaria o criminosa. Oppure puO 
darsi ii cac;;o che uno o due individui si frovino niorti nel letto, e 
non csista nella slan:..i. nC il braciere, ne altro che acccnni ad una 

combu)tionc che vi sia avvenuta, e venga domandato perche sono 
morLi. Oncro pub accailcre chc uno o piu in<fo·idui si trovino 
morti nd let to av\•clcnati dai vapori di c'lrbon", men tre la stanza 
ove avvenne qucsta triste sccna ha la porta o una finestra se-
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michiuse, e sia domandato se poteva av\·enire questa maniel'a 
di morte a fronte che la cameril non fossc crmeticamente 
Serrata . Finalmente puO d•u·si il caso chc gli indi\'ic.lui che furono 
trovati cac\averi in una camem in cl.ii vi era un braciere, sieno 
tre o quattro, di ditferente sesso ed alcuni in un letto 
piultosto alto, altri stcsi sul suolo, e di sapere agli 
etfetti. civili chi e morto prim:i, chi e morto dopa. 

Primo caso. - Quello in. cui si tralta di sapere se uno 
o pUt indioidui che si trovano nel letto di gid cadaver i, 
sono morli per i vapori di Carbone e dato r:he si, se si tratta 
di morte accidentale, volontaria, o cri1n.inosa. - La esistenza 
di un braciere che con tenga della cenere, in una camera uel di 
cui let.to sono stati ritrovati uno o piu cadaveri, l'odore speciale 
che si solleva allorclie il carbone brucia imperfettamente e 
che si avverte entrando ndla camer<l. stes:m, ed il senso di 

soffoc.izione che si prov<l, saranno i t:riteri che faranno nascere 
forte ii sospctto di mol'te avveuuta per i vapori di carbone. Se 
poi i! caclavere od i cad.weri si manterran·10 caldi e flessibili 
per n1olto tempo, se la putrefazione si dichiarer<i molto tardi, dopo 
cioe 8 o I 0 ed in inverno anche dopo 15 giorni, se su\I' ambito 
csterno del corpo vi saranno delle macchie di un rosso chiaro, 
se tutti gli intcrni organi e tessuti saranno di un bel colore 
rose(I, se tutto il sangue si offrir<\ di un rosso rutilante, il pe
rito non esitera un momento ad asserire che la morte avvennc 
per i vapori di carbone, e piu particolarmcnte per il gas ossido 
di carbonio che entra netla loro composizione. 

Q1·ando manchino i fenomcni cadaverici e le alterazioni ana
tomo-p.:i.lologiche acccnnate, il perito escluderii questa maniera di 
mortc, e ritcrr<' che sieno stnti posti ndln camera stessa dopn 
che ftirono in altro modi resi caduve1•i par nascondere un as
sassin:o; percui allora si fara n ricerco.re se nei cadaver i stessi vi 
sicn0 le trocce di altra maniera cli morte, non escluso l'avvc
Jennruento consmnato con un qualclie veleno, che mm sia I' os
sido di carbonio . .l\fa una volta trornto che la cagionc della morte 
so110 stati 1 vapori cli cm bone, saranno lo cit'costanze estrinse
cho al fatto qltelle che farauno deciderc il perito per la morte 
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volonlaria accidentale o criminosa. Cosl se non trovcra alcun 
segno di colluttazione sofferta; se i cadaveri saranno stretta
mente abbracciati ed apparterranno a due amanti contrar!ati; se 
le porte e le flnestre saranno ben chiuse; se con del cotone,. 
con della carta ec. saranno stati turati tutti i buchi delle ser
rature, tutti gli spiragli; se la porta sarfl. chiusa per di dentro, 
il perito dovra concludere per il suicidio piuttosto che p~r l'as
sassinio, mentr~ dovra concludere per questo, quando il cadavere 
od i cadaveri offrano dei segni di colluttazione anenuta; quando 
abbiano delle ferite che per la direzione, numero, estensione e 
sede mostrino di essere state fatte dalla mano altrui; quando 
il let to sara in scompiglio, gli oggetti di valore clie erano nella 
camera saranno stati derubati ec. 

Se poi ii perito trovera uno o due cadaveri asfissiati in una 
camera in cui ~ un braciere con della conere, se si trattera di 
un inverno rigido e di povera gente che male sia coperta, se 
le porte del\a stanza saranno socchiusc ec., il perito si dichia
rera per l'avvelenamento accidentale. 

Secondo caso. - Quello in cui in una camera si tro
vano uno o due cadaveri in un letto e non esista nella 
medesima ne il braciere, ne allro che accenni ad una com.bu
.~tione che vi abbia avuto effetto e venga domandato pe-rcltt 
sono morti. - Se ii cadavere o i cadaveri presenteranno le 
note cadaveriche e anatomo-pato1ogiche or' ora descritte che 
sono caratteristiche delta rnorte per i vapori di carbone, se co
loro che per i primi entrando nella camera constatarono il fatto 
della morte avvenuta, avverti1·ono l' odore speciale del carbone 
che brucia imperfettamente oppure l'odore del fumo, e sperimen
tarono un senso di sotfocazione inoltrandosi nella camera stess~ 
i1 perito concludera che la cagione dtflla morte sono stati i va
pori di carbone. E se si fara a r icercare d'onde possono essere 
scaturiLi quei vapori, trovera che eiisteranno delle tessure nelle 
muraglie delta camera in corrispondenza della cappa di un camino, 
di un fornello ec. oppure che i vapori del carbohe che fu acceso 
ln una stanza contigua penetrarono nella camera per le fessure 
della porta ec. 

I 
i 
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Ten:o caso. - QitPllo in cui l' avvelenamento per i vapori 
di carbone si e verificato in 1rna camera di cui la finestra 
e la porta erano seniichiuse, eel e domandato se poteva avvenire. 

questa maniera di tnorte a fronte che la camera n9n {osse er
meticamente sen-ata. - E una opinione generalmente accredi· 
tata quella che rigtmrda come indispensabile per l' asfissia la 
chiusura esatta della stanza in cui brucia del carbone, ma que
sto ~ un errore. Certamentc la chiusura perfetta t: una condizione 
favorevolissima a queslo genere di morte, ma non e una con
dizione indispensabile. E le esperienze che sono state istituite 
a questo proposito sugli animali e l'osservazione nell'uomo, hanno 
dimostraLo chiaramente che l' asfissia ha luogo nello stesso modo 

o che le camere sieno chiuse ermeticamenle, o che non lo sieno. 

Per cui il perito, Eiuando abbia constatato questa maniera di 
morte, dovra asserire che la cagione della medesima sono stati 
i vapori di carbonc, ancorcM la camera non fosse stata perfet

tamente chiusa e quando, s'intende bcne, non trovi alcun alt ra 

cagione che possa spiegarla. 

Qunr to caso. - Quello in ciii 3ono stati trovati in una 
stanza 11iii. individui ver sesso e per eta diversi, alcuni mo1·ti 
in tm letto piuttosto alto, altri sul suolo, e interessi di .ra~ 
pere agli effetti civili chi e morto p1·ima 1 chi e niorto in
vece dopo. - 0l'3. cla che si sa che i gas che si producono 

durnnte la cambuslione del carbone si mescolano prontamente; 
da chc si sa che si trovano le medesime proporzioni d' acido 
carbonico e di gas O;;\sido di carbonio, d'illrngenc carbouato, di 
ossigono o di azoto in basso ncl mezzo e in alto di una stanza 

chiusa ove avviene qucsto fatto, s:embrerebLe che si dovesse 
concludere non pater l'anelenamento avvenire piu prontamente 

in coloro che si trovano :-;tcsi sul suolo, che in colol'O che gia 
sono in un lotto alto 1 c pcrcio a distanza <lal suolo medesimo ; 

pur nondimeno, non U\"\'trnen,lo il completo mescolamento dei 
gas accennati al momenta stesso che si pi·oclucono, ma dopa un 
tempo variabile, come si dimo.o;;tra co\l'esperienza cla me stcsso 

l'ipctutn
1 

cho mettcntlo in una stanza, ore bruci del carbone, 

Bellini 
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diversi animali, ad altezze diverse, muoiono prima quelli che 
sono situati i pill alti; cos\ il perito non si allontanera dal vero 
asserendo che dei diversi individui trovati morU per i vapori di 
carbone, sono periti prima quelli che erano nel Jet to alto, degli 
altri che erano distesi sul suolo. Quanta all' eta e al sesso poco 
o punto di preciso potrA dire il perito; pure se fra quelli indi
vidui vi sara un neonato o un piccolo bambino, potra presumere 
che sieno morti questi prima degli altri e specialmente dei phi 
adulti. 

Vi sono perb, oltre quegta, altre circostanze r.he ii perito deve 
valutare prima di formulare le sue conclusioni. Egli dovra bene 
attendeN alla posizione relativa degli individui divenuti cada
vere; cos\ se troverA che alcuni di essi hanno la faccia ri
volta verso le muraglie, inentre altri verso le finestre o le porte, 
e se queste avranno delle fessure o saranno semiaperte, riterra 
che sieno morti prima quelli di qllesti, e fra q11esti ultimi prima 
quelli che si trovavano pill Jontani dalle porte e dalle finestre 
di coloro che vi erano pill Yicini. Quando accada di verificare 
un fatto di tale natura molte ore dopa che avvenne, allora il 
perito terra canto anche di altre circostanze che sono della 
massima importanza. Si accertera de\la esistenza o no dei fe 
nomeni ca.daverici, e se trover<\ che in alcuni individui il calore 
animale si e di gia dileguato, mentre in altri permane tutta
via; se in alcuni vedr~ gia manifesta la rigiditt>. cadaverica 
mentre in altri no; se in taluni la putrefazione si sara iniziata, 
quando in altri non ve ne sari alcun segno, egli tenendo calcolo 
della eta, della qualita e quantita dei panni di cui sono rivestiti 
ec., giudichera che sienci morti pill iardi quelli individui cbe 
1000 sempre caldi, non rigidi, ne in via di putrefazione, e piil: 
presto quelli che si trovano in condizioni opposte. 

I magistrati in fatto di asfissia per i vapori di carbone 
formulano altri quesiti, e sono; quale r1eve essere la quantitA di 
carbone che deve bruciare per a'.·velenare un individuo, avuto 
riguardo alla estensione della stanza in cui esso si trova? quale e la 
quantita delle ceneri che pub esse1'e fornita da una data quan
tita di carbone? un individuo che si sia svenuto e si mantenga 
tale per un certo tempo , pub sopravvivere a\la azione dei vapori 
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di carbone? un individuo pub aver soggiaciuto all' avvelenamento 
per i vapori di carbone, quantunque entrando nella camera vi si 
trovi un lume tuttavia acceso? 

Al primo quesito il perito non ha modo di rispondere, per
cha le stanze in cui si verificano i fatti di avvelenamcnto per 
vapori di car bone, non sono mai o quasi mai ermeticamen te 
chiuse; per cui dalle esperienze che si fanno sugli animali in 
luoghi perfettamente chiusi, per determinare la quantita del 
carbone occorrente, non si pub dedurre quello che avverra nel
l'uomo che si trova chiuso nella sua camera. Ma poi pub ac
cadere che una piccola quantitA di carbone produca la morte in 
un individuo, mentre ve ne vorra una quantita maggiore ed 
anche doppia per prod.urla in un altro; e ciO solo percM nel 
primo caso fu acceso il carbone nella camera stessa, mentre 
nell'altro vi fu portato quando era io piena e completa incan
de3cenza. 

E ne anche il perito pub rispondere al secondo quesito, 
perche non tutti i carboni che si trovano in commercio danno 
Ia stessa quantita di cenere, la quale variera pure secondo 
che il carbone adoprato e umido o secco. Ma anche quando 
si potesse da un dato peso di cenere stabilire quanto sia 
stato il carbone che bruciando ce l' ha data, in pratica Vi 
sarebbero altre difficolta che reuderebbe1•0 impossibile una ri
sposta: infatti potrebbe un braciere contenere non solo la cenere 
del carbone che bruciO nella camera 1 ma quella pure che ri
sultO dalla combustione del carbone che ave,·a avuto luogo 
fuori della camera nei giorni antecedcnti al fo.tto, per cui in 
questo caso la copia della cenere ritrovata nel braciere ci da
rebbe dei responsi bugiardi. 

Al terzo quesito it perito potra solo rispondere, che la 
morte dallo stato di svenimento potra essere ritardata, ma non 
impeclita. Potra essere ritardata, perche essendo grandemente 
rallentati gli atti respiratori e circolatorl sotto il peso dello 
svenimento, in un dato tempo pe!letrerc\ minore copia di va
pori di carbone nell'interna economia: non potr~ essere impedita 
]a morte, percM sebbene lente sieno la respirazione e la circo
lazione, pure l' assorbimento gassoso Im luogo nel polmone ed 
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avendo luogo ne scende di necessita che i vapori. di carbone 
possono per questa via farsi strada all' interno, inquinare l' or
ganismo animate e fissare il loro ossido di carbonio sulla emo
globulina e cos\ uccidere, tanto piu che non vi vuole molto os
sido di carbonio per produrre la morte. 

All'ultimo qucsito egli potra rispondere che, come resulta 
dalle esperienze istituite in proposito dall' Orfila, puO benissimo 
un individuo soccombere avvelenato per i vapori di carbone in 
una camera, mentre tuttavia un lume vi brucia; e la ragione 
e facile, percbe ~ il gas ossido di carbonio cbe avvelena ed uc
cide, e non ii difetto di ossigene che e la conseguenza della 
combustione del carbone, per cui l' ossido di carbonio si fa ope
roso, quando nella stanza vi e sempre ossigene sufficiente ad 
alimentare la combustione di una candela. 

Del modo di deter1ninare la capacita delta camera ove e 
avvenuta la morte per i vapori di carbone. - Questa deter
minazione non raramente e richiesta dal magistrato. 

Se tutte le stanze offrissero uella loro costruzione dei pa
rallellogrammi regolari e fossero prive affatto di mobili, niente 
sarebbe pill facile che il determinare per mezzo di un semplice 
calcolo la loro capacita: basterebbe moltiplicare da prima l'al
tezza della camera pcL' la sua larghezza, poi il prodotto della 
moltiplicazione per la lunghezza e si otteL'rebbe il cubo dello 
spa2io, servendosi sempre di misure metriche affine di rendere 
il calcolo piit semplice . .\Ia, ora IJSistono nella camera pill com
partimenti, delle alcove ec., ora vi ~ un corpo di caminetto 
che sporge, e via discorrendo. Per vincere qucste difficoltA biso
gna µiisurare isolatamcnto ciascuno degli spazi cd i mobili che 
vi esistono doro aver loro data, la forma di un paralellegrammo 
poi riunirli in segui to col calcolo. In caso di disuguaglianza per 
vizt di conformazione della camera, bisogner<\ frazionare gli spazt 
per modo da avere <lei cubi e dei parallellogr~unmi assai rego
lari; e quanta alle frazioni di sr>azio dipendenti dalla obliquita 
di un muro e di una scorniciatura, si potranno trascurare o 
calcolare in un roodo approssiruativo, perch~ sc volessimo arri
nre ad un caleolo esatto, bisognerebbe fare delle operazioni 
assai complicate. 
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Ricerche dell'ossido di carbonia nell'aria e nel cadavere 
di coloro che Jlerirono per i vapori di carbone. - Pub in 
qualche caso speciale interessare di dimostrare l'esistenza del
l' ossido di carbonio nell' aria di una camera, nella quale furono 
rinvenuti uno o piu cadaveri; questo caso perO avviene di rado, 
perche le lesioni anatomo-patologiche prodotte rla un tal gas sono 
troppo caratteristiche per ammettere che esso fu la cagione 
della morte c per conseguenza che inquinava l'aria della stanza, 
eel era penetrato nell'organismo della vittima. 

Ora ii parito ricercheri'.L l'ossido di carbonio nell' aria, serveu
dosi del cloruro di palladio, il quale e ridotto da questo gas. Perb 
una tale reazione ~ caratteristica ad una condizione, che cioe nel
l'aria non si trovi ne ammoniaca nt'.l gas idrogene solforato; per 
cui il perito per toglicrc questi carpi fara passare l'aria prima 
di cimentarla sul clo1'uro di palladia attraver·so un tuba che con
tenga dell' acido solforico Iler formare solfato di ammoniaca, e 
dello acetato di piombo per formare solfuro di piombo. E da 
avvertirsi chc anche l' idrogcno riduce il cloruro di palladio, 
ma molto piU lentamente del gas ossido di carbonio. 

Ricerchcn\ poi questo stesso gas nel sangue del cadavere, 
servendosi dcl dorurO di palhidio c dell'analisi spettrale, e non 
concludera in maniera affermativa, allro che quando l'aspetto 
fisico del saugue, il cloruro di palladia e l'analisi spettrale gli 
avranno dati dei risultati concordi. Queste ricerche ii perito le 
po tr a in traprendere con successo ancbe quando la mo rte sia 
a\"venuta da tre a quattro giol'ni, purche la temperatura del
l'aria sia rimasta bassa. Le rfoerche riescono meno facili al
lorche ravvelenamento ha avuto luogo per un miscuglio gassoso 
in cui predominano altri gas; in tal caso perO l'esame spet
troscopico riescira sovente per se solo a risolvere la quistione. 

AVVELE"NAMENTO PRODOTTO DAL GAS ILLUMINANTE 

Quantunque il gas illuminante non offra le proprieta dei ve
leni che sono riuniti in questo gruppo, pure ho creduto bene di 
trattare qui di un tale avvelenamento, percha ha molti punti 
di analogia con i precedenti. Non sono rari i casi di avvelenamenti 
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avvenuti anche di pill persone a un tempo per il gas illuminante, 
e cib specialmente allorche in una camera per caso o a bella pasta 
sono stati lasciati aperti i beccucci del gas, oppure allorche si 
e rotto un qualr.he condotto incassato nelle sue pareti e il gas 
vi si e raccolto a traverso de\le crepe che vi si trovavano. 

La composizione del gas illuminante non ~ sempre la stessa, 
e varia a seconda della maleria che ha servit.o per ottenerlo. 
In genere si pub ritenere che esso consti d'idrogene, di idrocar
buri fra i quali predominano l'i \rogene proto e bicarbonato, di 
gas ossido di carbonio, e di minime quantitA di acido carbonico, 
d'idrogene solforato e di solfuro di carbonic. L'ossido di carbonio 
vi figura nella ragione del 10, 12 ed ancho de! 14 per 100. 

Come resulta da numerose esperienze, gli effetti deleter! del 
gas illuminante si devono al gas ossido di carbonio, e quando 
nella loro composizione non entrasse questo gas non sarebbe 
piU questione di avvelenamento vero c proprio, perche i gas 
idrogene pro to e bircabonato ch e vi figurano per la massima 
parte, non sono venefici e riescono asfissianti solo perche so
siituencio l'aria atmosferica in cui si versano, prendono ii posto 
dell' ossigene che e 1' unico gas atto a sostenere la vita, e 
percM gli altri gas, quali l' acido carbonico, l' idrogene solfo
rato e iL solfuro di carbonio1 vi sono contenuti in quantita non 
venefiche. 

Quei pochi casi che la scienza ·possiede di avvelenamento 
ne11'uomo, confermano quello che e stato ottenuto negli animali 
che sono stati immersi in una atmosfora di gas illuminante, che 
cioe i fenomeni morbosi, quelli cadaverici e le alterazioni dna
tomo-patogiche non differiscono per nulla da quelle prodotte dal 
puro gas ossido di carbonio. to ho voluto ripetere queste espe
rienze sul gas che serve ad jiluminare Firenze, ed ho sempre 
avuti gli effetti del gas ossido accennato. 

In pratica si possono dare i medesimi casi che abbiamo ve~ 
duto occorrere nell'avvelenamento per i vapori di carbone; per 
cui crediamo inutile di fermarvisi sopra, mollo pill che ii perito 
non ha da fare altro che ba.ttere la stessa via per risolvere 
le svariate quistioni che nel Faro possono essere sollevate, a 
proposito de llo avvelenamen t.o di cui ci occupiamo. 
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AVVELE?L\NENTO PRODOTTO D.UL
1
.A.ClDO SOLFIDRICO, 

0 DAL GAS JDROCENE SOLFORATO , 

L'acido solfidrico quando ~ respirato, e uno dei piit deleteri 
veleni. E assorbito con cstrema rapidita; sernbra che in parte 
piu o meno grande si fissi sulla emoglobulina discacciartdone il 
gas ossigene. Per6 non sembra che formi con essa una com
binazione molto stabile; infatti il sangue che ha sublta l'azione 
di un tal gas esposto all'aria torna a farsi vermiglio. Se si fa 
passare una corrente d' idrogene soll'orato nel sangue defibri
nato o in una soluzione di emoglobulina si vedono questi liquidi 
prendere una colorazione 1cura e dare uno spettro particolare, 
ii quale presenta tre bande di assorbimento, cioe le due bande 
della emoglobulina ossigenata piU una banda situata verso ii 
mezzo dcllo spazio C. D. Se l' acido solfidrico e in poca copia 
questa terza banda o non apparisce o e molto debolc1 e quando 
si e prodotta sparisce con grande rapidil<), appena si fa passare 
nel sangue defibrinato o nella soluzione di emoglobulina una 
correnle di ossigene che prenda ii posto del gas solfidrico. 

Questo idracido nella gran<le circolazione capillare e nella 
intiroa trama <lei tessuti c degli organi trovandosi in presenza 
dell' ossigene attivo, vi brucia e forma acido solforico e solfat.i 
a spese delle basi alcaline carbonate della economia, mentre 
quello che sfugge alla combustione se ne csce con i prodotti 
delle funzioni di secrezione e di separazione e specialmente per 
i polmoni e per la pelle. Per cui nello avvelenamento in di
scorso cresce nel san!Sue la copia dei solfati e diminuisce quella 
<lei carbonati alcalini e dell'ossigenc. 

11 gas solfidl'ico C un vcleno normale della economia che si 
tron\ in quantita pill o meno grande nclle intestina, e deriva 
dalla combinazione del solfo proprio degli alimcnti proteici con 
l'idrogene che nal)ce incessantemente dal contenuto stomaco-inte
stinale. Di questo gas se ne svolge poi molta copia in alcuni 
stati morbosi e specialmente durante le cattive digestioni e al
lorche s'ingerisce del solfo. 

Nella pratica mcdico-legale ii caso che puO darsi e f}uesto; 
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che ciOO in una atmosfera naturale o artificiale di gas idrogene 
solforato sia stato trovato un cadaverc umano, ed intere:;si di 
sapere se l'individuo a cui apparteneva quel cadan~re, mor\ per 
avere respirato questo gas, oppure per altra ragionc e fu iru
merso in quella atrnosfera per nascondere un omicidio c fare 
credere ad un avvelenarnento accidentale o ,·olontario. 

Ora, se tenuto con to dello stato igrometrico o termometrico, 
il cadavere si sara putrefatto con rapiclita~ se all' apertura dd 
torace i polmoni si troveranno congestionati, o comprimendo 
il parenchima Jara mentre il perito ticne d' innanzi al\a aper
tura della glottide una carta bagnata nello acetate di piornbo, 
cpiesta diverra nera; so tutti i tessuti cd organi saratmo di co
lore scuro; se il sangue sara nero e diflluente e si arrosso1•t\ 
lascialo all' aria libera; so nelle intcstina specialmcnte crasse 
alberghedi. quel po' <li gas iJrogenc solforato che solitamcntc 
vi si trova, il pcrito concluderil che la mortc C anenuta pet• 
avere respirato quesLo gas. ~Ientre so il cadavere non sara in 
preda ad una prccoco putrefazione; sc alla apertm·a clal to1acc 
risulteril che i polmoni sono nello stato normale, c c:he la cart.a 
di acetato di pio111bo tcnuta crinuanzi all'aperLur;.\ dclla glottidc 
non si fara nera mentl'e si comprimc il pa1·enchima polmonalc; 
se ii sangLie non sar~t <lisciolto, ne ecccssiv<uncnlc nero, e i tes
suti e gli organi non saranno scuri, il pcrito riterra che la 
morte non sia avrnnuta per ii gas in discorso, c in questo caso 
si farh ad indagar~ qualc ne ~ia stata la cagionc. 

Quando I' autossia fosse stata fatta mollo tarcli. perchC tardi 
fu rinvenuto il ca<lavere nella localit:.) accennat..1, allora il perlto 
sarA quasi sempre ne\Ja iiupossibilit<\ di risolverc la questione, 
perche questo gas C un prodotto del processo putrefnttivo: so
lamente tenendo conto de!le circostanze estrinseche al fatto o 
di alcune lesioni cha si cancellatio molto tarcli, come feriLe del 
cuore, di altri visceri cc., poti:a offrire del lumi al F6ro. 

lo ho creduto bone di parlare qui di questo avvelenamento, 
perche la cagione dei fcno!ncni morbosi e <lella morte dove ri-
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conoscer&i nel gas solfidrico che1 come ora Tedremo, si stacca 
dai solfuri alcalini. 

l solfuri alcalini pervenuti uelio stomaco e nclle intestina 
c giunti per as,;;orbimento nol sanguc, sono scomposti nello sto
rnaco dagli acidi gastrici, nel sanguc dal gas acido carbonico, 
e nelle intcst.ina da questo gas, non che clagli acidi lattico e 
butirrico chc si producono nella rCrmentazione lattica e butirrica 
che ha luogo nelle materie contcnule ne11e crasse intestina. In 
questa scomposizione si svolge del gas solfidrico e si precipita 
del solfo, il quale alla sua volta, pill specialmente nel tubo 
alimentare, da luogo alla formazione di nu•JVO gas solfidrico 
in grazia dell' iclrogene chc di continua nasce dalle materie ali
mental'i che subiscono il lavorio dige.stivo. Ho cletto pill special
mente, porche cla alcune mie cspericnze risulterebbe che il solfo 
reso libero nel seno del sanguc venoso per la scomposizione dei 
solfuri 1 vi C pure condotto dal gas idrogene cht: vi si svolge 
allo sl;ato di gas solfidrico. 

Questa ga~ attacca l'emoglobulina e brucia in parte nella 
generale ci1·coluzione capillal'e e nella intima trama organica 
nel modo che ho indicato or' ora, ed esce in copia maggiore 
o minorc priacipalmcnto per i polmoni e per ii tl'aspirato cu
tanco. Sc una pa1·t·~ degli assorbiti solfuri pote sfuggire alla 
a;donc clecompononte dal gas acido carbonico, questa allora se 
no vienc all'estcl'llo coi prodotti delle funzioni di secrezione c di 
::;cparazionc e specialmcnte con le orine, in mezzo alle quali, 
perchC aci<lc, sono de~omposti. In questo anelenamento a dif
forenza chc ncll' altro qui sopra stu<l iato 1 i sol fa ti non si formano 
a spcsc delle b:tsi alcalioc carbonate del sangue, ma di quelle 
dc~li ste . .;:::i solfuri a\calini, per cui mentre crescono i solfati a\
calini nella economia, non diminuiscono corrispondentemtlnte i 
carho11ati. 

ll caso che pub darsi in pratica e quello che ii perito inca
ricato di::lla autossia del cadavere di un individuo morto av
yclenato, abbia a propria disposizione la uarra ti va dei fenomeni 
che preccrlettcro la mortc; oppure cl.le abbia il solo cadavere. 

Se dalla sto1·iJ. resulter;.\ che un iudividuo, dopo di a\'ere 
ingerito ii li11uir.lo di una bottiglia che doveva servire per ag-
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giungersi all' acqua di un bagno, sentl un sapore acre bru
ciante, un senso di ardore nello esofago e nello stomaco, e"'bbe 
dei ritorni di uova putride a\la gola, dl3i vomiti spasmodici, 
delle coliche e la diarrea; se dalle materie emesse per di 
sopra e per di sotto che erano ricche di solfo, spirO forte l'o
dore del gas solfidrico; se a questi fenemeni tennero dietro un 
pronto collasso, la perdita <lei polsi, la respirazione difficile de
bole, la tosse secca, i sudori freddi 1 la cianosi alle labbra, al\a 
fo.ccia e alle estremita superiori e inferiori, i deliqui, la per
dita della conoscenza, la sincope e la morie, e chia1'0 che il 
perito concludera per l'a\·velenamento prodotto dai solfuri alca
lini. E quando anche senza questa narrativa abbia trovate le 
alterazioni anatomo-patologicbe e i fenomeni cadavei•ici che ho 
descritti parhmdo dello avvelenamento per il gas soltidrico, e 
inoltre lo stomaco e le intestina distese da questo gas e sede 
del processo di flogosi, e la loro muccosa, specialmentc quella 
dello stomaco, intonacata di un induito muccoso o muccoso 
sanguigno commisto a del solfo e il perito confermera la fatta 
conclusione, o Ia formulera, quando per la mancanza di storia 
non ebbe a prop1·ia disposizione che il solo cadavere. 

11 perito chimico non solo si contentera di mettere in essere 
ii gas solfidrico e i solfuri, se pur ne rimasero indecomposti neUe 
materie dei vomiti e in quelle dei secessi o nel contenuto sto
macale del cadavere, ma dovra anche ricercare quale era ii 
metallo alcalino che era uaito al solfo · 

A\'VELENAMENTO PHODOTTO DALL 1 ACIDO SOLFORICO. 

Uavvelenamento per J'acido solforico e qualche volta. acci
dentale, spesso volontario e solo di rado criminoso; nel quale 
ultimo caso o C stato introdotto a viva forza nella cavita della 
bocca per consumare un infanticidio, oppure e stato mescolato 
alle acquavite per agevolmente propi11arlo a chi el'a abituato a 
ingerire larghe dosi di alcool. E stato consigliato anche come 
mezzo aborti\·o mescolato a\l'olio, di che un caso ne riporta ii 
Casper seguito dalla morte della madre e de! feto. 

L'acido solforico specialmcnte diluto sembra che sia assorbito 
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con facilitA; infatti esso si diffonde molto rapidamente attraverso 

le membl'ane animali. TostocM concentrato e venuto in contatto 

doi nostri tessuti toglie loro l'ossigene e l 'idrogene, cioe gli ele

rneri ti dell'acqua per la quale ha tanta avidita, e quindi Ii carbo

nizza e si impadronisce delle basi alcaline carbonate dclla econo

mia per formare solfati alcalini. Passato in circolo coagula i mate

riali albuminoidi del plasma e dei globetti rossi e fa assumere 

al sangue una colorazione scura rendendolo neutro o acido, come 

pure rende acidi i prodotti di secrezione e di separazione coi 

quali viene all' esterno, quanrlo gon sia stato tutto neutralizzato 

dalle basi alcaline carbonate che incontra nell' economia. Per cui 

in questo aY\ elenamento il sangue resta depauperato di basi 

carbonate alcaline, nel mentre che si arricchisce di rnlfati alca

lini, e ciO quando la morte non sia prontissima, perche quando 

sia stata tale ordinnriamente pochissimo e l' acido che per as

sorbimento ha tempo di passare nel sangue. 

In pr..i.tic1 pJs so no darsi tre casi; che cioe durante la vita e 

nel cadavere si possano constatare i fenomeni morbosi ed ana 

tomo-patologici patognomonici di questo avvelenamento;; oppure 

che manchino ora i soli fonomeni morbosi patognomonici, ora 

anche gli anatomo-patologici pure patognomonici;od invec e che 

l'individuo si sia o sia stato av\·elenato col solfato d'indaco cbe, 

coinc e noto, riesce deleterio soltanto per l'acido solforico. 

Primo caso . - Que/lo in cui esistono i fenomeni rnorbosi 

e 9li anatomo-patologici patognomonici dellq avvelenamento -

Qui puo accadere come no che il perito abbia a sua disposizione 

la storia clei fenomeni che precederono la morte della vittima. 

Se ii medico narrer<-l nella storia, che entrando in camera 

dcl malato lo trovo estrcmamente agitato, con le labbra nere 

come fuliginoseJ con delle macchie sul mento, e con clelle linee 

a modo di colaturo agli angoli delle labbra egualmente nere; 

se esaminando r1ueste macchie e queste colature rinYenne di

strutta l' epidermide su cui si erano formate; se la muccosa 

lalJiale, Jrnccalc e faringea erano rosse, e molta era la saliva

zione; se le parti macchiate, la saliva e l' accennata muccosa 

dettcro l'Cazione fortemente acirla; se i vomiti crano dolorosi e 
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difficili e le materie rigettate ribollirono cadendo sul pavimento 
ed erano acidissime e scure o nere; se la regione epigastrica 
era oltremodo dolente, mentre ii rnntre era trattabile, e vi era 
stitichezza; se le orine erano soppresse, la pelle fredda e co
perta di glutinoso sudore, le estremitA cianotiche, i polsi celeri 
fuggevoli che pill tardi si perderono al carpo; e se in mezzo a 
tutti questi fenomeni dopa poche ore o dopa qualcho giorno, 
rimanenclo integre le facolta della mente, avvenne la morte, il 
perito necrocopo non esiterA un momenta ad emettere il suo 
giudizio di avvelenamento per acido solforico. 

Se esistendo o no la storia dei fenomeni morbosi che pre
cedettero la morte, ii perito troYera che i i cadavere ha resistito 
alla putrefazione molto piu di quello che comunemente si osservi, 
come ha constatato il Casper, il quale l' l1a veduta rifardare 
anche di 4 e 5 giorni; se sulle labbra, ai Iati delle rnedesimc e 
sulla pelle del mento esisteranno delle macchie nere, e sotto 
di esse sara distrutta l' epidermide ed alterato il derma; se 
la lingua, la muccosa buccale e faringea saranno rosse tu· 
mide e cosperse qua e ta di macchie nere; se lo stomaco sulla 
sna superfice sicrosa offrir~. i vasi a modo di cordoni rilevati 
duri e ripieni di sangue scur.o e coagulato, e la muccosa si of
frira in tutta o nella massima parte della sua estensione come 
carbonizzata e ricoperta di una pol tiglia . scura o nera c sede 
di flogosi, di ulceri e di petforazioni a bardi neri; se i visceri ad
dominali e ii diaframma con cui in grazia delle perforazioni venne 
in contatto il contenuto stomacale saranuo anche essi come cot ti 
e carbonizzati; se .Ja muccosa dalla bocca al duodena non che il 
contenuto dello stomaco c quello che passo 11ella cavita ad
dominale, daranno forte reazione acida; se ii cuore e i grossi 
vasi venosi conterranno del sangue colore ciliegia o scuro, ag
grumato, coi globetti sformati e distrutti e, se sara neutro o 
acido, come non pocbe volte ha constatato il Casper, egli asse· 
rirc\ trattarsi di avvelenamento per acido solforico. 

Potrebbe non avere avuta la reazione 3.cida dalla membrana 
clello stomaco e dal suo contcnuto, percM durante la vita fu 
somministrato con generosita un qualche alcali come antidoto 
chimico; ma questo non csclude che il perito possa formLllarc 
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la conclusione accennata, percM gli restano tutti gli altri criteri 
su cui basarla. 

La chimica poi verr<) a convalidare quesla conclusione. II 
perito chimico constatata la reazionc acida nel liquido che proeurO 
di ottenere privo di solfati da\le mnterfo sospettc, potra asse
rirc che in esse esiste dall' acido solforico libero, se diviclendo 
quel liquido in due po1•lioni e infondendo in una di esse del
l' acelato di piombo, veclrfl formarsi un precipitato bianco in
solubile nell' ac<iua c solubilc negli acidi cloridrico e azotico 
bollcnti: se infondendo nell'allra porzione del clort1ro di bario vedra 
proclursi un precipitato pure bianco, insolubile perO nell' acido 
cloridrico e azotico impiegati in eccesso e diluti; e se calci
nando infine quest'ultimo procipitato fuori del contatto dell'aria 
con ui1 miscuglio di carboue e 'Ii carbonato di soda lo vedrh. 
convertirsi in solfuro di bario. Qualora ii perito chimico non 
abbia potuto averc a sua disposizione le prime materie vomi
tate, percM furono per caso o a bella po~ta disperse, ma solo 
quelle che furono rigettate coi vomiti dopa che furono pbrti 
come antidoti gli a\calini, cercher~ di mettere in essere ii ve
leno ~straendolo dal sangne in quei casi in cui questo umore 
dia reazione acida; oppure si contenter~ di vcdere, la mere~ 

di espericm:e comparative, se le materic sosp(~ttc che durantc 
la cura furono neutralizZ'lte dagli alcali, contcngono una copia 
di solfati che superi del doppio, de\ triplo o del quadruplo 
quella normale, e trovatala, dichiaren'l. chc le materio sospctte 
contenevano l' aciclo solforico, il quale non vi era piu libero pe1•
cM neutl'alizzato dagli antitloti somministrati. 

Secondo caso. - Quello in cui tnancano, o i soli (eno
.ui!lni ;norbosi patognoinonici, ovvero questi e gli anatoino
patologici pure vatognoinon ici. - Possono mancare le mac~ 

chie e le colaturc nere, l' arros:-:amento dclla muccosa labiale, 
buccale ed anche faringea, pub mancare la reazione acida del
l'accennala muccosa, quan<lo I' individuo, come si rnrificb qui 
jn Firenze, abbia usato la C[\lltcla di mettcre l' acido in una 
boccetta a collo motto lungo, e di porlark• proprio sulla aper-
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tura esofagea. Possono mancare i vorniti caratteristici a causa 
dello spasmo esofageo che gli rese impossibili, o perche non eb
bero tempo di dichiararsi a causa della prontezza dclla morte. 
In questi casi saranno i fenomeni cadaverici e le alterazioni ana
tomo-patologiche quelle che metter•anno in essere avvelenamento, 
che l' analisi chimica non fara che confermare. 

Possono poi ruancare anche i fenomeni anatomo-patologici 
patognomonici, came verifico il Casper in una donna gravida, la 
quale aveva preso dell'acido solforico mescolato 1.10n olio come 
mezzo abortivo. fn questo caso l'olio impedl la carbonizzazione 
del\a muccosa stomacale e delle materie contenute nello sto 
maco, e quindi tolse alle alterazioni anatomo- patologiche il 
carattcre di patognomoniche, perche gli arrossamenti e le ulce
razioni della mf:'mbrana rouccosa stoma'""cale, la reazione acida 
di essa e del contenuto stomacalc che era costituito da un li
quido bruno giallo ec., verificati alla autossia, sono fenomeni 
comuni e non propri dello avvelenamer.to in questione. E allora 
non vi O che la chimica che possa spargerc della luce in pro
posito; ed infatti fu la chimica che mise in essere l' acido sol
forico nell'esempio ora ricordato dal Casper. 

Terzo caso. - Quella in cui e stato ingerito U solfato 
d'1"ndaco. - In questo caso la muccosa buccale e faringea, la 
pelle del mento, gli angoli delle labbra, e le labbra stesse, le 
rnaterie vomitate, il contenuto dello stomaco del cadavere e la 
muccosa di queste viscere si offrono colorate di bleu pill o meno 
scuro; tutte queste parti danno inoltre forte reazione acida e i 
sottoposti tessuti e specialmente la muccosa stomacale sono non 
solo arrossate ma erase e ulcerate. 

La chimica rnette in questi casi facilmente in essere la pre
senza <lei solfato d' indaco. fnfatti versando su di esso 1' acido 
azotico, si vede cangiare il colore bleu in gial!o rossastro, 
e trattandolo con del glucosio e della calce lo si vede trasfor
marsi in indaco bianco, che Lorna <li nuovo bleu in contatto 
dell' aria. Volendo poi constatare se r indaco solforico cantiene 
realmente questo acido, ii perito non fara altro che distruggere 
l'indaco col mezzo di agenti di ossidazione avanti di impiegare 
come reattivo il cloruro di bario. 
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Nel caso irt discorso ii pcrito chimico presenterA come prova 
di convinzione dello avvelrmamento avvcnuto il solfato di barite 
che ottenne. 

Delle inacchie p1·odotte dall acido sol(01·ico sulle sloffe di 
Zana, di seta, di cotone, di lino. - Pub interessare di sapere se 
ce1·te macchie cbe sono state trovate sulle vesti di un data in
dividuo cbe si sospetta essere stato l'asssassino di colui che fu 

vittima dell'acido solforico, sono o no rappresentative di questo 
acido. Se le macchie sui tessuti neri saranno rosse e sugli altri 
nere o scure; se sui tcssuti di lino e di colone che la merce dei 
ripctuti bucati sal'anno stati condotti a\lo stato di cellulo5a quasi 
pura, saranno a malapena manifeste; se saranno umide ed un
tuose al Latta, e i tessuti che ne sono la sede daranno reazione 
acida e si romperanno facilmente nel silo ov·~ la macchia; se le 
parti macchiate isolate colle forbici <la quelle intatte, poste nel
l' acqua distillata le faranno assumere 1a reazione acida, e se 
questo Jiquido dara un precipitato bianco col cloruro di bario, 
il pcrito potr<:\ asserire che le macchie in quistione sono state 
prodotte dall' acido solforico. 

AVVELENAMENTO PRODOTTO DALL' ACIDO 

AZOTICO 0 NlTRICO. 

Questo avvelenamento e meno frequente di quello prodotto 
dall'acido solforico. [ tcssuti con i quali viene in contatto l'acido 
azotico sono attaccati mono profondamente che dall'acido solfo
rico, e invece di offrirsi neri e carbonizzati, sono colorati di gia\lo 
per la formazionc dell'acido xantoproteico. Le basi alcaline della 
economia salificano l' acido azotico sia innanzi sia dopo il suo 
assorbimento ciOO nel tubo gastro-enterico e nel sangue, e 
danno luogo alla formazione di azotati alcalini, di sali cioe che 
non sono normali all' organismo animate. 

In un tale aHelenamento possono verificarsi i medesimi casi 
che in quello prodotto dall'acido solforico, per cui non staro a tor
narvi sopra; e solamente faro rilevare qui i caratteri cbe gli sono 
propri e speciali o cbe Yalgono a differenziarlo cla quello pro-
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<lotto dagli altri acidi. Ora, un carattere essenzia1e e questo, che 
la pelle del mento, le labbra, i loro ango1i, la muccosa buccale, 
que lla faringea, stomacale e duodenale, i borJi delle perforazioni 
quando queste hanno luogo, le matel'ie vomiLate e quelle che 
rimasero nel canale alimentaro del cadaverc, si offriranno pill 
o meno colorate di giallo, colorazione chc avr<'t qucsto di spe
ciale, di passare ciOO al giallo rossastro bagnando con la soluzione 
di potassa le parti e le materie cosi coloratc. 

Nei casi in cui durante la vita mancassero le macchie gialle, 
perchC l'acido fu ingerito per modo da non toccaro la muccosa 
buccale nC colare su\le parti esterne, e i vomiti non ebbero tempo 
di dichiar•arsi a causa dclla morte pronta, non vi saranno che 
l' autossia c la chim ica che metteranno in $rado i periti di for
mulare la diagnosi medico-legale di qucsto avvelenamento; la 
prima col constatare le lesioni comuni che sono prodotte dagli 
acidi e la reazione acida, e la colorazione gialla della muccosa 
gastrica e clel contcnuto stomacale; la seconda con mettere in 
essere l'acido azotico nclle materie sospette. 

Ora il chimico metterJ. in essere questo acido per le seguenti 
reazioni; per lo svolgimento cioc <lei vapori nitrosi gettando in 
una porzione del liquido acido ottenuto dal trattamento delle 
materie suspette, dopo di averlo concentratro, dclla limatura di 
rame; od anche per la formazione di una zona colorata dal rosa 
al bruno, che si formeril al dintorno di un crista\lo di solfato 
ferroso che sia stato mcsso in una altra porzione dello stesso 
li4uido; ed in fine per la formazione di una color:lz:one rossa ver
sando del solfato di anilina o un sale di brucina in un altra por
zione del medesimo. Gli azotati gli potr<\ mettere poi in es:::ere 
nel liquido non aciclo che ana il pe1'ito ottenuto dalle raaterie 
sospette con queste stcsse reazioni, purchC vi aggiunga tanto 
acido solforico puro da decomp~rre quosti sali e mettere in 
liberUl. l'acido azotico, 

E vero che le reazioni accennate il perito le avrebbe egual
men te, se si trattassc di avvelenamento per acido awtoso e per 
azotiti; ma egli potrA con altre reazioni eliminare il caso in 
cui si tratti di questi veleni anziche di acido nitrico. fnfatti 
mentre l'acido azotoso o gli nzotiti rendono bleu b colla d'a-



- 97 -

mido iodurata e ii nitrato di argento vi p1'0duce un precipitato, 

non avviene lo stesso quanllo si tratta di acido azotico o di 

azotati. 
Ne! caso in cui manca:5so l' acidit<\ dei tessllti e delle ma

terie contenute ncl canale digerente del cadavere dell· individuo 

chc ingeri dell'acido azotico, e non si avesse alcun ragguaglio re

lativamente ai fenomeni morbosi cbe si dichiararono durante la 

vita, e mancasse la coloraziono gia\la caratteristica, e quindi 

non .;:.j avessero che i tenomeni comun i anatomo-patologici tlella 

gasiritide o dclla gastro-enteritide, ii perito necroscopo non 

~emprc potr~l stabitire se i riU'O\'ati azotati sono espressione 

dell' avvcienamento prodotto dall' acido azotico, o piuttosto cli 

quello prodotto da una dose gcnerosa di nitro i perche, come 

\'cdremo a suo luogo, iL nitro preso in dose alta cla egual

meute luogo alla gastrite e alla gastro-enterite. Perb se lo sto

maco sara pcrforato, 1iuesta nmniel'a di alterazione anaLomo

patologica fa!'<) ammcttere l' avvclenamcnto per acic.lo azotico, 

percbe non vi e esempio die ii nitro abbia data luogo alle per

forazioni st.omacali. Se vi sara sola gastriticle e non nnche en

teritide, iJ perito proponder~l piu per l' avvelenamento pMdottO 

dall'acido azotico, che per qudlo prodotto dal niLro, pcrchO in 

11uello la entc1•itide puo mancarc, in 11uesto no. s~ ii crasso 

intc3tino sara pieno di matel'ie forali, propenderc.\ pure piu per 

qucllo anzi c!J.c per questo nvvelen::uuento, percM l'acido azo

tico non d1.) quasi mai luogo alla diarrca. cM auzi suole m·crsi 

J)CI' esso la stitichezza, m€ntre ii nitro ac.l al ta dose agisce in 

genere come valitlo purgatirn, quindi produce delle al.ibondanti 

e,·acuazioni ventrali, che lasciano le intestina mote o quasi vuote. 

Finalmente se la gastritide o la gash'o-enteritidt? non a\Tanno 

per compagna la flogosi renale e le orine non si offri1•anno ne 

albuminosc, ne sanguignc, e ii microscopio non vi cliscuoprirll 

in copia le cellulc epitcliali dei coudotti oriniferi . propendera 

egua\rucnte piu per l'anelenamento di cui ci occupiamo, che 

per quello prodotto dal niiro, pe1·che la tlogosi renale c propria 

di questo e non di quello m·velenamento. 

;\el caso poi che r autos:-:ia sia stata fat ta molto tardi, e 

quantlo pc!' ciC1 ii proc1~9;;o pu! l'efattivo n.bhia cancellate aff.lt t.n 

Belli1ti 
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le alterazioni anatomo-patologiche di cui abbiamo ora parlato. 
ed il chimico abbia trovati in copia gli azotati alcalini nei rest.i 
del cadavere, non vi sara piit modo di stabilire di quale dei due 
ricordati avvelenamenti si tratti; e quindi restera incerto il 
giudiz io1 a meno che le circostanze estrinseche al fatto non spar
gano della luce in favore dell' uno piuttosto che dell' altro. Per 
fare perb elevare in questo caso i ritrovati nitrati a segno dello 
avvelenamento, bisogna eliminare il caso che essi provengano 
dal terreno da cui venne esurnato ii cadavere, eliminazione que
sta che ii perito far;\ facilmente, analizzando la terra clel cimi· 
tero, non solo clel sito in cui giaceva il cadavere, ma anche di 
quello che ne e pill o meno distante. 

Delle dall' acido azotico sulle stoffe di 
Zana) di di lino. - Anche in questo avvele-
namento pub sapere, se certe macchie gialle che 
sono state trovate sulle vesti di un individuo che si sospetta 
essere stato l'assassino della vittima, nel di cui organismo e stato 
ritrovato r acido azotico, sieno realmente espressione di questo 
acido. Ora il perito le riterra quale espressione dell' acido in 
dis:corso, quando bagnanclo i tessuti maccbiati con l'alcool, con 
l' etere o calla bcnzina, la colorazione gialla non subira alcuna 
modificazione; quando bagnando le macchie con l' ammoniaca o 
con la soluzione di potassa non spariranno, ma prenderanno in
vece una tinta rossa o giallo-arancio; od anche quando si colori
ranno intensamente di rosso o di giallo arancio, bagnando1e 
con un miscuglio di potassa e di cianuro di potassio, e disscc
candole ad una temperatura un poco elevata. 

AVYELENAMENTO PRO DOTTO DALL
1 

A.CIDO CLORIDRICO. 

Quantunque questo acido sia assai frequentemente impiegato 
nelle arti e in medicina, pure l'avvelenamento per ii medesimo 
e piuttosto raro. Esso attacca i tessuti molto rneno dei due acidi che 
abbiamo sfiudiati fin qui, e allorche ~ ingerir.o non produce quai;:\ 
mai la perforazione dellc pareti de\lo stomaco. Questo acido al 
pari deg1i altri 0 assorbito cd e salificato dalle basi alcaline 
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della economia, per cui si formano in essa cloruri alcalini, men
tre vi diminuiscono le basi alcaline carbonate. 

Possono nell'avvelenamento in parola ve:rificarsi nella pratica 
gli stessi casi, che negli all.ri avvelcnamenti ora prel'li in esame; 
perO, mentre in questi si possono avere <lei fenomeni morbosi 
eel anatomo-patologici patognomonici, in quello non abbiamo in 
genere che dei fenomeni com11ni. Ho detto in genere, perche 
quando l' acido idroclorico sia stato pOrto o preso molto conccntrato 
pub aversi un fenomeno che e patognomonico; e cousiste nei 
fumi bianchi abbondanti che 'si manifestano teneudo presso la 
bocca del malato e delle materie da esso vomitate una bac
chetta di vetL'O o un pezzetto di tela bagnata nell' ammoniaca. 
Le materie vomitate raramente sono scure e la membrana muc
cosa della bocca e della faringe non solo e tumida e rossa, ma 
si trove. anche cospersa di pseudo-membrane bianco-g1'igiastre. 
La muccosa stomacale e rammo1lita, si distacca facilmente e 
puO essere sede di p-:rou,h-membrane bianco-grigiastre ed anche 
di ulceri a fondo nero. 

J,a diagnosi medico-legale dell' avvelenaroento prodotto dal
l'acido cloridrico non tanto si basa su questi pochi criteri posi
tivi, quanta anche su quelli negativi: per cui il perito potra as
sDl'ire trattarsi molto probabilroente di un tale av\-·elenarnento, 
se durante la vita si ebbero i fumi bianchi accennati, e la for~~ 

acidit1:\ della muccosa buccale e delle materie dei vomiti; se nel 
cadave1'c si constatarono oltre le alterazioni anatomo·patologiche 
proprie deUa gastritide o della gastro-entel'itide di aV\'elenamento, 
anche le pseudo-membrane bianco-grigiastre o le ulceri a fondo 
nero; se mancarono le macchie nere sulla pelle, sulle labbra ec., 
e lo strata carbonoso sulla muccosa gastrica, oppure se man
carono le macchic gialle sulla pelle e sulla muccosa gastrica 
slessa. 

La esistenza norrnalc dell' aciclo cloridrico nello stomaco, 
che secondo Schmidt vi e nella proporzione de! 3 per 1000, e 
la presenza di molLi cloruri alcalini e specialmente di sodio nella 
economia, rendono i.n qualche caso difficile la dimostrazione chi
mica di llucsto avvelenamcnto, spccialmente quando nel cada
vere di un imliYidLlO c;he non s! sappb co:11c e p~rcbe 0 mono, 
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:-.i lrovi l' acido quasi tutto salificat.o e conclott.o per cio allo 
8lato di cloruri. Pcrb quando si trovino nel cadavere molto 
dispicgate le altcrazioni anatomo·patvlogichc proprie della ga
slritide o della gastro-cnteritide di avvelenamento I quando 
nelln muccosa dclla bocca, del~a faringe c dello stoma.co vi 
sicno delle pseudo-membrane bianco·grigiastrc, c lo stomaco 
slesso sia sede di ulcerazioni , la prC'scnza di molta copia di 
cloru1'i alcalini ncllc materie che furono frovate racchiuse nel 
canale digerente, militer3 in favore dell'avvelenamento prodotto 
dall'acido c1oridrico: c tanto pill se questi cloruri saranno per 
la massima partc di magnesia, di potassio, di calcio , perch!) 
allora staranno ad csprimere, che clurante la vita furono porte 
la magnesia, la ccnere, il calcinaccio o la polvere di marino, 
come antidoti chimici atti a neutralizzare l'acido che fu ingerito, 

Se ii Iiquiclo ottenuto dalla distilla.zione delle materie sospette 
dar:.'I reazione acida per presenza di aciclo cloridrico, ii perito cbi
mico lo riconoscerc'\ al suo odore e ai fumi bianchi che spander:.'I a 
contatto dell'ammoniaca, e al precipitato caseoso chc formera sopra 
una bacchetta di vetro bagnata nella soluzionc di azotato d'a'r 
gcnto. Sc poi il liquido ottenuto dal trattamento delle stesse 
mat.erie non sarU acido, egli vi ricerchcra i cloruri akalini non 

solo, mail melallo alca\ino con cui e combinato ii cloro, e presen
ter<\ al tribunale come prova di convinzione clel consumato delitto 
il cloruro di argenw, che otterra infondendo la soluzione d'azotato 
d'argent.o, tanto nel liquido acido, quant.o in quello non acido che 
ottennc dalle materie sospette. Se, come ho dctto, il metallo al
calino staccato dal clol'O, sara il potassio, ii magnesio, il calcio, 
aiiche che non Sieno molti i cloruri ottenuti , potrc\ concludcrc 
per l'avvelenamcnto, quando esistano insieme le lcsioni anatomo
patologiche or ora accennate; ma quanclo sarc) il sodio, allora 
bisogne1·a che la dose <lei cloruri sia doppia, tripla o quadrupla 
della normale per 1 icavarc que<;>ta stessa cc•nclusione,. perche e solo 
1wl primo caso che quellc stesse lesioni anatomo-patologiche pos
sono ele\·arsi a critcl'io dell'a\'velcnamento in discorso. Le circo
!-ilanze estrinseche al fatto non rarament.e verranno a proposito 
per avvalorare la couclusione accenuate. 
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Dtlle macchie p rodotte dall' acido cloridrico sttlle •toffe di 
lana, di seta , di cotone. di lino. - In questo avvclenamento 
puo pure interessare di sapere se certe macchie che furono tro· 
\'ate sulle vesti di un dato individuo indiziato di assas::;inio, sono 
o no di acido cloridrico. 

Ora quest' acirlo arrossa le resti vcr<li. bleu. marrone, ne
re ec., di cui il colorc non e punto solido; le macchie se sono 
reccnti danno dei fumi hianchi anidnandovi una bacchetta ba
gnata nella ammoniaca; sono di un l'<tSSo piu chiaro e non sono 
punto umide n~ untuose al tatto, come quello dell'acido so\forico; 
calla potassa non clivengono piu rosse nC giallo-arancio 1 come 
qu~ lle dell'acido azotico; i tcssuti non ne sono punto eorrosi, ne 
si rompono cos) fucilmento come quando le macchie sono state 
prodoLte dai due acidi ricordati. 

Per dimostrarc la natura clclle macchie, ii p.erilo constaterc.\ 
la reazione acida dell' acqua dislillata in cui saranno state messe 
le parti macchiate: e se infondcndo in que.sf acc1ua de! nitr.lto 
d'argento si former<\ un coagulo bianco, solubile ncll'ammoniaca 
c insolubile nell' acido azotico, ii perito dichiarcr<\ d1e quelle 
macchie erano l' effetto dell ' az ione dell' acido c·lol'idrico. 

AV\'ELENAMENTO l'RODO'J'TO DAT~L' ACIVO tiOI,1"0ROSO. 

L'acido solfbroso e assorbito con facililA specialmentc dalle 
vie aeree : nel trascorrere per l' animale economia assume l'os
sigene libero e combinato, chc vi incontra, e forma dell'acido 
solforico, il 1luale a sua volta produce dei solfati a spese delle 
basi alcaline carbonate di cui C ricca. 

In pratica pub darsi il caso di trovare il ca.davcre di un 
neonato o di un adulto in una stanza ove s'imbiancano i tessuti 
<Ii Iana, la paglia. da cappclli ec., c la di cui atmosfera sia ricca 
dei vapori solforosi. In tal caso interes~a di slabilirc se l'in
di \'iduo a cui app:!.rtienc quel cadavere mori per :were respirali 
quci ' 'apori , ot.l i1wcce mol'l pm· altra ragione e fu trasportato 
in quella stanza per simularc una morte accidentale o volontaria, 
c cos\ nasconderc un infanticidio o un omicidio. 

:-;c ii pel'ito nccro~copo trover;.\ chc la muceosa dclla tl'a-
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chea e dei bronchi e colorata di rosso: se it parenC'.hima pol
monale sara iperemico ed edematoso; se sprem~ndo i pol
moni mentre egli tiene d' inuanzi all' apertura delta glottidc 
una carta d' amido bagnata nell' acido iodico questa si fara 
violetta ; se toccando la muccosa tracheale e br·onC'hiale con la 
carta di tornasole questa si arrosseri'l; so le caviU1. destre deI 
cuore e i grossi tronchi vcnosi sa1•anno ripieni di un sanguC 
denso, piceo e solidamcnlo aggrumato, egli potra asserire 
che vi fu av\•elcnamcnto per ispirazione dei vapori dell' acido 
solforoso in mezzo ai quali fu trovato ii cadarnre. Questa stessa 
conclusione la potra ricarnrc anche quando non abbia la rea
zione della carta amidata bagnata nell' achlo iodico 1 pcrche 
questa manca quando tutto l'acido solforoso che si trovava ncl
l'albero aet·eo, C passato allo stato di aciclo solforioo, sia durante 
la vita, sia nel cadavere. 

Ma se i polmoni e la muccosa bronchiale saranno in slato 
normale, o se essendo sede dcl proces~o llogistico non daranno 
le reazioni accennate, esclndera questa maniera di avvclcnamcnto 
e riterra che l'individuo che fu rim·enuto cadavere in quell' at
mosfera ruori per a'ltra cagione; nel qual caso si fara a ricer
care qual sia stata la vera cagione della morte. 

Le circostanze poi estrinseche al fatto metteranno sulla Yia 
ii perito di stabili re, sc la morte per i vapori d"acido solforoso 
avvenne per caso, oppure sc f'u rnlontaria o criminosa. E quando 
sia un neonato rindividuo trovato morto, ii perito si dichiarera 
per l' infanticidio, dopo che pert> avra costatato che sia stato 
immerso in quell'atmosfera medesirua dvo, cit> che gli riuscir<\ 
facilmente aprendo ii torace. Infatti trovera che la muccosa delle 
vie respiratorie, ii parenchima polmonale ed ii sangue offriranno 
le alterazioni di cui ho tenuto pi1rola. Nel caso contemplato l'am
bito esterno de! cadavere e le sue vcsti, sia cbe csso appar
tenga ad un individuo che mori per arnrc respirato i vapori di 
questo acido, si~ che appartenga ad un individuo chc ccs~o di 
vivere per altra. cagione offl'Ono in generc reazione acida. Ho 
detto in genere, perchC nelle esperienze che ho istituitc suo-Ji 
animali qualche volta la reazione acida e mancata. ~ 
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A,.VELENA.MENTO PROOOTTO DALL• ACIDO IPOAZOTICO 

0 IHOSSJDO DI AZOTO. 

Questo acido che come e noto si presenta sotto forma di 
rnpori rutilanti irritantissimi, e che si produce in alcune in
dustric, come in quella di togliero con l'acido azotico la rug
ginc ai metalli: nella preparazione delrazoiato di mcrcm·io, nella 
feltrazionc dei Cappelli, nella fabbricazione dell' acido solfQ1·oso 
cc., ha dato luogo ad un ccrto numero di avvelcnamenti gravi 
c mortali. 

L' acido ipoazotico C assorbito con prontezza; in contatto dei 
materiali proteici <lei te::isuLi e dcgli umori dtl luogo in partc 
nlla fbrmazione dell' acido xantopl'oteico, in partc salifica le basi 
a\calinc carbonate della cconomia. formando nitriti alcalini che 
non le sono normali c 0!10 sono climinati principalmenle con le 
ol'inc. Pare chc esso attaccbi anche r emoglobulina e la scinda 
in nlbumina eel ematina, e renda cliftlucntc ii sangue, sformi 
c distrugga i suoi globetti. i 'lllali si offrono di coloro ciocco
lata piu o meno scuro. Lo spcttro del 8nnguc chc ha sublta 
1' azionc di quest'acido, come dissi giil, C iclentico a quello dclla 

emoglobulina ossicarbonata. 
Anche qui pub accaderc di <lo,·ere stabilire, so un indidduo 

che fu trovato cada,·ere in una stanza in cui erauo dei vapori 
d' acido ipoazotico, mor\ per avere respirato quesli vapori o per 
altra cagione. Ora. tl'(H'ando sleso a lerra ii cadarnre di un 
neonate o di un adulto in una stanza la di cui atmosfora sia 
inquinata clai vapori di qucsracido, e nella qualc vi sia una bot
tiglia d'acido azotico ro,·esciata o rutta in vicinanza o in contatto 
di oggctti metallici e spccialmcnte di rame o di ottonc, <ippure 
nella. quale si cserciti alcuna delle industrie accennate, ii perito 
roncltlllera chc la mortc sia avvcnuta per a,·ere rcspirato i vapori 
dell" aciclo in '}uistione, allorchC trovi le estremiu't delle mani 

e dei piedi cianotichc, la muccosa dclla trachea c dei bronchi 
arrossala ed i polmoni f!ogo:mti c disorganizzati i allorcM le vie 
aeree sicno ripiene d'una spuma finissima, abbondante, bianco
~ia\!ai;;tra od anchc :sanguigna, chc al pari dolla muccosa arrossa 
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la carta di tornasole, e hagnata con la potassa fa volgere ii suo 
colore giallo a quello ros!'astro o giallo-arancio, mentre mescolat.a 
alla gelatina cl'amido la colora in bleu versandovi qualche goccia 
di iodm·o di potassio; allorche infine il sangue apparisca sciolto 
e color cioccolata nel cuorc e nci grossi vasi venosi, l' odna 
albuminosa ec., e l'analisi chimica discuopra nel sangue e nelle 
orine la presenza dei nitriti alcalini 

Se poi non esisterfl nel cadavere alcuna dellc accennate al
tcrazioni anatomo-patologiche; se non si avranno le reazioni del
l' acido ipoazotico e dcgli azotiti, ii perito 1·iterrh che si tratti 
di un individuo che m.ori per un'altra cagione, e cbe allorquando 
fu di\'Cnuto cadavere fu mcsso in una stanza cal'ica dei vapori 
di quest' acido per simulare una morte accidentale volontaria e 
nascondere cos) un omicidio o un infanticidio. 

I cada\ eri che hanno soggiornato in un' almosfera ricca di 
quest.i vapori , o gli indivitlui che sono morti J1er averli respir8.ti, 
offrono la pelle giallastra, c tanto questa che le loro vesti danno 
reazione acida, e sc samnno vecchi, la loro barba, i loro baffi, 
i loro capelli bianchi. offriranno qua e IA clelle chiazze giallastre 
piu o meno grancli, le quali insieme alla pelle si faranno giallo
arancio o rossastre bagnandole con !a potassa. 

A.\'VELENA:i.IENTO PRODOTTO DALL' AZOTA'rO ArIDo 

lo ho creduto bene di parlar qui dell' avvelcnamento prodoito 
da questo sale acido, pcl'ch<.'> i fenomeni morbosi, le alterazioni 
anatomo-patologiche e la stessa morte si de'i-·ono quasi esclusi
vamente all'azioue dell'acitlo azotico. Si conosce soltanto qualche 
caso di suicidio avvenuto per la ingcstionc di qucsto sale. II 
nitrato acido di mcrcurio produce sulla pelle c sullc muccose le 
stcssc macchie giai\c che I' acido azotico, c clisol'ganizza piu o 
meno profondamcnte i tessuti su cui si fa operoso , producen
dovi un' escara rosso-bruna:;tra circondata da un' areola gialla. 
L' apparat.o sintomale morboso e le alterazioni anatomo·patolo
giche sono precisamente quelle stesse cbe souo propric clel!'av
velenamento peL' l' acido az()tico. 
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11 medico al letto del malato e ii perito necroscopo alrautossia 
polranno riconoscere qtu.·~t'avvelenamento e distinguerlo da quello 
prodotto dall' acido azotico, percbe bagnando colla soluzione di 
potassa le macchie girt.lie delta pellc e delle muccose, c le ma
teric <lei vomiti in quei punti in cui si offrono gialle, le vedranno 
far.:ii rosse o giallc-arancio, come in qucst'ultimo avvclcnamento; 

projettundo invcce ~ ulle mc<le~ime dcl gas solfidrico o bagnandole 
col solfuro d'ammonio, le vedranno di,·enire cla prima piu gialle e 
poi scure o nere, per la fo;:mazione del solfuro tli mc1'curio. ll 
perito chimico nelle malerie sospetle cercher;) di metterc in 
cssere l'acido azotico non solo, ma anche ii melallo dell'azotato. 

An'ELE:-."AMENTO PllOUOT'l'O D.\L C LORURO A.CIOO 

o' AN'J'll\tON IO. 

Quesravvelenamcnto almrno finora non c stato criminoso, ma 

volontario o acddcntale, c nc tcngo parola 11ui pcrchC- i sintomi, 
lo Jesioui anatomo-palologiche c la mo1-te sono dornti piu al
l' aciclo cloriclrico chc all' antimonio. II medico curante al letto 
1lel ma\ato, c ii perito llCd'Oscopo all' autossia polranno rico

nosccre facilmentc trn talc avvclenamento e distinguel'lo da quello 
prodotto dall' acido clol'idrico. lnfatti tro,'eranno sulle labbra, 
~ulla pelle del mento, sulla muccosa stomacale e buccale dellc 

cscare bianche piu o mono )JI'ofondc e nelle materie dei rnmili 
de\la polvcrc bianca, c vcdranno. proiettando <lei ga:s solficlrico 

snlle cscare e sulla polvel'c, oppm·c bagnandole con ii solfuro 

d'ammonio, proclursi una coloraziooe giallo-arancio cile C carat· 
ristica dei compo~ti dcl\'antimonio. Anchc qui ii perito chimico 
cerchc1·a di mette1·e in cs.sere l' acido cloridrico e l' antimoniC'. 

\\'H:!,ENA).11~:\TO l'HOl)()'fTO D.\Ll,' A<'lDO AC'ETlCQ. 

Quc~t:acido, a diffcrcnza degli acidi miuerali piu sopra studiati, 

non coagula i materiali al!Juminoidi dci tessuti 1 pcrcui C assorbito 

con maggiore facilil<.\ di quclli. Passato nel sangue si combina alle 

hasi alcalinc 1..·arhonatc, c tbmw. acetati. i £1uali bruciano nel seno 

di 'lllf'5:lO umorc to1·nnndo carhonati alcalini: ma siccomc ciO av-
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viene piii o meno lentamente, cos\ una parte degli acetati sfugge 
a\l'azione dell'ossigene ed esce da\la economia con i prodotti delle 
funzioni di secrczione e di separazione e specialmente con le orine. 
Vacido acetico gelatinifica i tessuti con i quali viene in contatto, 
eel attacca i globetti rossi distruggendone il loro involucro. 

Nella pratica medico-Jegale pub darsi che il perito necroscopo 
abbia a propria disposizionc ora il cadavere da sezionare calla 
stol'ia dei fenomeni morbosi che precedettero la morte, ora in
vece il solo cadavere. 

So uella storia sarh detto che l' individuo visitato dal me
dico quasi subito dopa la ingestione dell'acido acctico, ordinario 
oppu!'e cristallizzabile o glaciate, aveva le labbra, le gcngive, 
la lingua, la rouccosa dellc guancc increspate e bianChe; che esa
lava daUa bocca l' odore caratteristico di questo acido ; che le 
parti accennate davano forte reazione acida; che le materie vo
mitate ribollirono cadendo sui matloni e tramandarono lo stesso 
odore, ii perito non esitcra a concluderc per questo avvclena
mento. Se invecc sara detto che l'individuo \'eduto dal medice 
troppo tardi aveva le labbra, la lingua, 1a muccosa buccale co
sperse di macchic nere; che la reazione di questc parti men trc 
era acida non fu possibile di apprezzare l'odore caratt.eristico 
t.lcll' acido acetico; che le materie per le prime vomitate erano 
state disperse, ed egli non aveva potuto avere chc quelle 
vomitate piil tardi, le quali crano soltanto acidc scure o nere, 
il perito non sara in grado di formularc un concetto diagnostico 
sicuro, e rcsterc't in forse se si tratta di avrnlenameuto per acido 
solfor·ico o per acido acetico. [n questo caso saranno I' autos
sia c la indagine chirnica quelle che lo metteranno in grado 
di pater concludere per I' uno o per l' altro avvelcnamento. Sc 
specialmente fu ingerito l' acido acetico glaciale possono tro
varsi prcsso a poco lo stesse alterazioni anatomo-patologiche 
che sono proprie dell'avvelenamento per l' acido solforico, non 
escluse le perforazioni stomacali, come ebbe ad osservaro l'Or
fila sui cani. Solo e da notare che in qLiest'ultimo avvelenamento 
i tessuti che vennero in contatto immediato dell'acido sono coar
tati e iuduriti, mentr0 in quello prodotto dall'acido acctieo sono 
invece gelatinificati: ma vi e di piu. ii contenuto stomacale che 
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e anch' esso sc11ro e nero, ~ raro che non ci faccia apprezzare 

1' odore carattcristico di tale acido, per cui il perito lasciandosi 

guidarc da questi due criterl potra 1 se non altro, propendere 

piu per I' avvclenamento per l'acido acetico, che per que11o per 

l' acido soltbrico. 
IL per·ito chimico perO sar:\ sempre in grado di togliere ogni 

dubbio in qucsto proposito. Quantlo avrh ottcnuto clalle materie 
sospcHe un liquiclo acido, puro, cscnte da acctati e che abbia 

l'odore dell'acido acetico, lo dividcra in due porzioni; e sc ver

sando sulla prima porzione una soluzionc di cloruro ferrico, ve

dr:i comparire una colorazione rossa di sangue clle si fara an

che piti intensa colraggiunta di una piccola quantit.\ cl ' amroo

nbca; se cvaporando poi lrt seconda porzione con della soda, e 

mcscolando con acido arsenioso partc del sale ottcnuto, e q uincli 

calcinandolo sentira srolgersi l' oJore di cacodilo: se infine scal

clantlo l' altra pm·to del sale con alcool c acido solforico an:\ 

I' odorc gmcle\•ole dell ' eterc acetico, cgli polr<.\ a~i-lerire trattarsi 

di av\·elenamento per acido acctico e non per acido solforico. 

Qualora l'autossia fosse stata fatta motto tanli, e che per cib non 

fosse pill possiLile di constatare le le.sioni anatomo-patologiche, ne 
si aYesse alcun ragguaglio storico dei fcnomeni morbosi che 

precedettcro la morte, e solo fossc stato sollevato ii dubbio di 
anelenamento, ii chimico quand' anco avesse potuto ottcncrc 

dal trattamcnto de\lc materic ~ospette nn liquido che gli aves~e 

clal:! tulle quanlc lo reazioni clell'acido acctico o degli acelali 1 

non avrebbc ragiune di concludcre per l' anrclrnamento in di
scor~o, pcrchl:' I' acido acetico si e trornto in alcuni umori dclla 

ccoMmia come prodotto passeggero di dccomposizione di ccrti 

carpi. 
ro lascio di parlare degli anelenamenii 1n•odolti dagli acidi 

cili·ii.::o e tal'tarico, perchC sono rarissimi. Questi a\•velenamenti 

non hauno fe:iomeni morbosi patognomonici, nC alterazioni ana

tomo·patologichc speciali chc Ii cai·alterizzino, e solo 80n mei-:Si 

in csscrc b mcrcL' dei critcri chimici. Neppur qui la sola pre

::;enza dcgli Midi lartal'il~o c citrico, c dei tartrati e citraU nclle 

materie so~pcttc basla per fare concludere per l'avvelenamento, 

perch!." l'acido tartarico c citrico passano nell' intcrna cconomia 
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animale con un gran numero di vegetabili e di bevande che sono 
d'uso comune. 

AV\'ELEXAMEXTO PRODOTTO DALL' AtlDO OSS..\L ICO. 

L'acido ossalico e di tutti gli acidi vegetabili quello a cui 
C dovuto ii maggi0r numero degli avvelenamenti; i quali ordina-
1·iameute sono volontat'i o accidentali. 

Un tale acido 6 assorbito con rapidit<\ e :i differenza degli acidi 
organici ora ricordati, non scmbl'a che bruci nel\'economia, ma cbe 
solo vi si salifichi; per cui se n' esce in questo stato dalla me
desima coi prodotti delle funzioni di secrezione c di separazione 
c specialmente con le orine. Quest' avvelenamento avendo, romc 
ve<lremo, molti pun ti di contatto con quello prodotto dal gas 
ossido di carbonio, potrebbe far crederc che l'acido ossalico nella 
econoruia si sdop1Jiasse in acirJo carbonico e in ossido di carbonio, 
ma per ora non vi e un esperimcnto che dimostri silfatto sdop
piamento. D' allronde l' emoglobu!ina si comporta allo spettro
scopio diversamente da quando ha risentiLa. l' azione del gas 
ossido di carbonio. lnfatti Rabuteau avendo esaminato allo spet· 
troscopio del sangue a cui aveva mescolato dell' aciclo ossalico, 
ha veduto che le due bancle di assorbimento della emoglobulina 
da prima non erano modHicate, ma che poi impallidivano a 
poco a poco per sparire completamente. 

In genere la morte aniene piit per gli effetti sull'universale 
che per quelli locali snl tubo stomaco-intestinale, eel e la paralisi 
cardiaca ii fonomeno chc precede sempre la morte. Quest'acido 
uccide a dosi tnolto minori di quelle che sono necessaric perche 
gli acidi organici di cui abLiamo parlato riescano rnortali. Sem
bra che 15 o 20 grammi siano la dose venefica per gli adulti. 
L'avvelenamento in discorso e piu comune in Inghilterra, che in 
Francia, in Italia ec. 

A.nche qui puO avvenfre in pratica che il perito necroscopo 
abbia a no dei ragguagli storici sui renomeni morbosi ch~ pre· 
cedettero la raorte. 

Se ii medico che fu chiamato ad assistere un individuo av
velenalo o creduto avvclenato trovO presso il medesimo una boccia 
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od alLro f•lCipiente clle contencva un liltuido aci<lo, ed ii malato 

era in prcda a dei fenomeni gcnerati chc non tc1tevano propor

zione con i patimenti stomaco-intestinali , sospettera di avvele
namcnlo per acido ossalico , e far~ satire questo sospetto al grado 

di veritA dimostrata, quando oltrc i fenomeni com uni , tan to 

locali che genernli propri dell'avvclenaruento per gli acidi, tro

vcri\ che ii matato e caduto con rapidita in un estremo collasso, 
che le pupille sono dilalate, la vista oscurata, i polsi piccoli, 

celcri, cedevolissimi, appena percettibili al carpo, e quando dopa 

poco insorgeranno delle convul8ioni come tetaniche, oppur~ l'in· 

divi<luo si lamentcrA d' informicolimento ne\le estremit<-'1. infcriori 
e ca<lr<\ nel coma c dopa poche ore cessen'l. di vivere. 

Anche l'nutossia, come vedremo, offre delle alterazioni ana

tomo-patologiche che sono carattel'istiche di questo avvelena

mento c che ii perito necroscopo incaricato di eseguirla, potr:1 

clevare a criteria del medesimo, inJipendentcmentc dalle notizic 

storiche tlei f~nomeni che preccdettero la morte. Infatti se tro

vera la muccos,l della bocca, cle!la faringe·, dell' esofago bianca, 

rammollita e spogliata in alcuni punli dal suo epilelio ed avcnte 

reaiione acida; sc lo stomaco contcrra un lic1uiclo acido piu o 

meno brunastro, come fondata di c..'lffCi se la muccosa di qucsto 

\'i scere si offioiri\ liiancastra , rammollita eel anche distrutta, 

oppure in diversi tratti iperemica; se i polmoni e le mcningi ce

rebrali saranno a no iperemici; He ii sangue e i tessuLi presen

teranno una colorazionc ros~a, come presso a poco nell' avvele

namento per ossido di C..'ll'bonio; St! ii sangue stesso sari\ acido, 

come el.ibe ad osscrvare ii Tompson, eel i rcni contcrranno <lei 

cristalii di ossalato di calcc, cgli pcl'ito potrt't asserir~ trattarsi 

di avvelenamcnto per I' acido o:.;salico. E p0tr1.\ asserir ciO, 

anche quando ii sangue non s i uffm rosso vermiglio , perchO C 

questo uu fenomcno chc si ,·crificn specialmcnte allorl:M l'autossia 

c stata fatta molto presto. 
ti pcrito cliimico poi conformertt la formulata conclu~ione 

estraendo I' ncillo ossalico dallc materie sospcttc e caratteriz

znnclolo per• le seguenti reazioni. PrenderA una porzione del li

quido ncido otlenuto, lo neutralizzcra esa(famcnte con ammo

uia .. :a. yj n•r,C'ri1 tlella <::oluzionc di clorm·o di calcio. e \ cdrit 
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formarsi un prccipitato bianco insolubile nell' acido acetico, ma 
solnbile nell' acido. cloridrico, e chc sam di nuovo precipitato 
tornando a 11ersarvi dell' ammoniaca. Dissecchera ii precipitato 
e lo trasformera al fuoco vh'o in calcc, In 11ua\o non si anne
rirtl allorche l' aci<lo sara puro. lnfonder;.\ in un' altra porzione 
cle l liquido ottcnuto dalle materie sospctte dell' acqua di calce 
o del solfato di ca\ce, e vedra immediatamcnte formarsi un 
p1·ecipitato che sartt insolubile al pari dell' altro nel cloruro 
di ammonia. In una tcrza porzione fara caclcre clella soluzione di 
azotato d' argento, e vedra nascere un prccipitato bianco che 
sarll solubile nell' acitlo azotico, e che imbrunira o si fara nero 
nel liquido in cui ha prcso nascimento, e detonerll quando si cal
cina. In una quarta porzione verser;i de\la soluzione di clorm'o 
<l' oro, e riscaldando ii miscuglio vedrll. ridursi l' oro e deposi
tars i in pagliette brillanti sulle pai·cti dcl tubo cla saggio. Scal
dera una quinta quantit<:l <lei liquido accennato insieme con c.lel 
permanganato di polassa acidnlato con una goccia di acido sol
forico, c lo vedr<'l decolorarsi. Finalmente infonder;\ in un'ulti
ma porzione una soluzione di acctato o di sottoacetato di 
piombo, e vedrc\ formarsi un precipitate bianco cli ossalato di 
piom.bo. 

II perito ch imi >!o scrbera come prova di convinzione dell'av
vcnuto avvelenamento, ii precipitato di ossalato di calce, oppurc 
i cristalli prismatid, trasparcnti, obliqlli, a quattro facce, d'acido 
ossalico puro, se nc avra potuto ottencre una cerla copia. 

E da notarsi che l'acido ossalico e gli ossalati possono esi
stere nella economia animale accit.lentalmente, e cil> sia percM 
vennero clall' esteruo con dcgli a\imenti vcgetabili, oppure con 
dei medicamenti, come ad esempio l' oxalis acetosella: le raclici 
di rabarbaro, di genziana, di valcriana, l' ossalato di ferro ec.; 
sia percM si produssero in grazia di alcuni stati mo1'bosi, o 
specialmente di quclli che rendono minorc I' assorbimento delio 
ossigene nel polmonc. lnfatti si sarebbero trovati I' addo ossa
lico e gli ossalati nelle fcbbri tifoidi e durante la loro convale
scenza, nei parossismi della gotta, nelle malattic del cuore, 
nelle leucorree ec., Sembrcl'cbbe pure che l' abuso delle be
vandc gassose c dcllo zucchern face.i;;~c comp:u·ii·t! nclle 01·ine 
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l' acido osso.lico e gli ossalati. Per cui la presenza isolatn. 
di questi •:orpi non bas ta per concludere per l' avvelenamento, 
ma bisogna che gli indivir1ui, durante la vita, abbiano offerLi 
i fenomcni morbosi di cui ho tenuto parola, e i loro cadavel'i 
abbiano rese manifeste quelle a lterazioni anatomo-patologiche 

. che vedcmmo esserc spcciali di queslo avvelenamcnto. 
:'\on sar;.\ poi mai facile di scambiare 11 avvelenamento per 

acido os~alico con qucllo per i vapori di carbone, o per il gas 
illuminante, che sono deleteri per l' ossido di carbonio, perche 
f:ebbene abhiano dei fenomeni morbosi e delle alterazioni anatomo
patologiche cornuni, pure ne hanno di quelli che sono propri e 
speciali di ciascuno di essi. 

lntanto dir·b, che nel caso di avvelenamcnto per i vapori di 
di carbonc o pet' il gas illuminante, i cadaveri si t1•ovano in 
un ambicnte cosliluito in pai'te piU o meno grandc da qucsti 
gas, c inoltre il color rosso vermiglio e conse1·vato dal sangue 
per molli~simo tempo dopo la morte, mentre in quello pc;> acido 
ossalico no. I globetti rossi allo .~pettroscopio, allorche hanno 
sub1ta l' azione del gas ossido di carbonic. si comportano molto 
dkersamente da qL1elli clic hnnno risen Lita l'azionc dell' acido 
o~salico. It sanguc nell'avvelenamento pe1· quei gas non si olf1·c 
mai acido, la muccosa delle vie digestive non si trova mai ram
mollita c gelatinificata, e il suo contenuto non e rnai fo1•lemente 
ncido, e nei reni non si rinvengono i cristalli di ossalato di calce, 
come nell'avvelenamento per l'acido ossalico. 

AVYELENA~IEXTO PRODOTTO DALL
1
0SS.UATO ACll>O DI POTAS:>A 

0 SALE Dl ACETOSELLA. 

Io parlo qui di un tale avvelenamento, perche e principalmeote 
1' ncido ossalico quello a cui csso si deve e chc si fa cagione di 
morlc. In genere l'avvelenamento per queslo sale acido C r.:tato 
accidentale, e i periti lo possono meLtere in es.sere, giornndosi dei 
medesimi critel'i clinici, anatomo-patologici e chimici. Solamente 
le matel'ie dei ,·omiti e quelle che si rinvengono nelle stomaco 
sono mcno acide che nel caso di aV\'elenamento per acido ossa
lico, e non !<i trova mai i i ~angne acido come in ftucsto. 
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AVYELEN!1.MEN'l'O P IWDOTTO DALL' ,\CJDO l'ENICO. 

L'avvelenamento prodotto dall'acido fenico e avvenuto con 
frequenza specialmente in 11uesti ultimi anni , e pin che altro 
in lnghilterra. E stato in genere accidentalc, e la storia non ne 
registm fin qui che un solo caso criminoso, narrato da Scherer, 
nel quale si sarebbe fatta prendc1·e questa sostanza a viva forza 
ad un fanciullo. 

L' acido fenico e assorbito con facilita, e si diffonde per la 
economia; coagula I' albumina del sanguc senza pero ccimbinar
visi; e impotentc a discacciarne r acido carbonico delle basi al
caline carbonate, per cui si mantiene libero nel sangue stesso, 
e viene all'esterno egualmente libero insieme ai proclotti delle 
funzioni di secrezione e di separazione, e specialmente con !'aria 
espirata e colic orine. 

Nella pratica medico-lcgale pub avvenire al solito che il fisco 
inviti un anatomico a fare l'autossia cl'un cadavere, e gli consegni 
o no la storia chc fu rcdatta da chi presto la sua assistenza 
durante la vita all' individuo a cui quello appartiene. 

Se nella storia sarf1 raccontato che ii medico curante avvi· 
cinatosi al malato avvert't l' odore proprio di questo acidQ che 
esalava dalla bocca di lui; chc questi aveva la muccosa la
biale, buccale e fal'ingea tumefatk'l. rossa e sede qua e la di 
placche bianchcj che dalle matcrie che furono vomitate spirava 
il me:lesimo odorej che le pupi\le cran contrattc; la congiuntiva 
insensibile; che vi era insensibilita risoluzione delle 
fol'7.c, grande in viii men to delle 
fredda e l'icoperta di vischiosa 
dopo un tempo variabile tenne dictro coma e quindi ayvcnne 
la morte, ii perito avra ragione di ritenere chc si tratti d·avve
Jenamento per questo acido, ucl quale raso l'autossin non far<I 
che confermare la fatta medico lcgale. 

Se poi manchera la <lei fenomeni morbosi pregressi, 
c il perito necroscopo stesso lroYera chc ii cadavere ha resi
stito aila putrefazione per un tempo mol to piU lungo di quello 
.;;; o~o;:ervi comunemcllte; ~c appcna apel'to!o senti1·a ma11ifosto 
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l'otlore dcll'acido in questione; se la muccosa delle vie digestive 
sara rossa e presenterA delle macchie biancast.re od anco delle 
cs~nre nere, e il sangne sara tlui<lo e brunastro e spanderl 
lo stesso adore; se oUre a cib 7 quando la morte sia avvenuta 
tardi, trovera i polmoni congestionati, arrossata la muccosa delle 
vie aerce, iL fegato e i reni sede di incipiente degenerazione 
grassosa, e l'orina ricc..1 di bile e di albumina, concludera pure 
per questo avvelenamento: e qualora dalle materie contenute 
ncllo stomaco, dal sangue, dall'orine non spiccasse manifesto 
l' adore accennato, il perito non dovra fare altro che versarvi 
sopra dell'acido solforico e riscaldarle e avrh tosto ben manifesto 
I' odore <lei veleno. 

Tl perito chimico non farA cbe confermare la ricavata con
clusione, sottoponendo le materie sospette alla distillazione con 
acido solforico o fosforico, percM avra sempre modo di ricono
score net distillato l'acido fenico al suo speciale adore, alla sua 
solubilit.a nell'alcool e nell'etere, alla sua trasformazione in acido 
picrico trattandolo con J' acido azotico mediocremente concen
trato, al colorare la pelle in bianco, e a precipitare l' albumina, 
la gelatina ec. 

E a ricordarsi che nelle condizioni ordinarie della vita, pnO 
trovarsi accidentalmente qualche traccia di quest' acido nelle 
orine ed ancbe nel contenuto stomaco-intestinale, dove puO es
sere passato con le vivande affumicate, delle quali si fa US(• con 
una certa targhezza in alcuni paesi i per cui quando mancassero 
i critert clinici e gli anatomo-patologici e i cadaverici teste ac
cennati, il perito chimico, trovando in un cadavere esumato delle 
tracce di quest' acido non potrebbe concludere per l' avvelena
mento, a meno che tutte le ci1·costanze estrinseche al fatto non 
militassero in favore del medesimo, e fosse escluso che l' indi
vidua facesse uso di vivande sa1ate affumicate, sebbene anche 
allora egli dovrebbe limitarsi a sospettare soltanta o presumere 
questa maniera di avvelenamento. 

Bellini 
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AVVELENAMENTO PRODGTTO DALL'ArIDo l!JHOCIANJCO 

0 PRl!SSlCO E D,\l CIANURI ALC'ALJ:'\'I E METALLTC'l. 

L ' avvel~namento per l' acklo iJrocianico c per i cianuri ra
ramente e cdminoso, ii piu spesso C accideulale o volontario. 

Questa avvelenamento pub avveni1'e per r acido cianidrico 
anidro, per tiueilo meclicinale, per 1' acqua coohata o distillata 
di laura ceraso, per le mandorle amarc, per l'olio essenzialc che 
si estrae da queste, che O l'icco di un tale acido, per i cianuri 
alcalini e metallici , i quali pervenuti nella cconomia anima\c 
riescono velenosi per I' acido acccnnalo che ,.j si rende libero 
come fra poco vedrcmo. 

L'acido idrocianico e assorbito con estrcma rapidit<'t, e con 
altret.tanta rapidita :s i spandc e tliffonde per tutta la cconomia. 
Sembra che esso formi con r e01oglobulina un composto stabile, 
i di cui cristal li hanno la roedesima forma dell' cmoglobulina 
ossigenata, e dei quali lo spcttro C del tutto simile a qucllo 
di questa ultima. i\on e pel'O climostrato che I' acido ciani
drico scacci l' ossigene dai globuli rossi pe1· combinarsi con la 
loro emoglobulina, ed 0 probahile che a differenza dell' ossido 
di carbonio, si combini direttamente con l'emoglobulina ossige
nata. Da quesL'azione ne resulta chc ii sangue si offre di un 
rosso-ciliegia e che i suoi globetti si pre~tano difficilmcnte .al 
giuoco osmotico gassoso a cui sono destinati. Infatti Gaehtgens Ju~ 
riconosciuto che sotto la influenza dell'acido ciauidrico non sola
mcnte l' acido carbonico C csalat.o in copia minore, ma anche 
l'ossigene e assorbito in minor quantitfl. Ed egli troYa una pron.l 
indiretta della diminuzione dell' assorbimento dell'ossigene nella 
colora1.ione rosso ciliegia de! sangue che scorre nelle \·ene, co
lorazione chc si apprezza nel cominciare dell' avvelenamento. 
Sotto l' azione dell' acido cianidrico, i globetti l'Ossi aumentano 
di volume. 

I cianuri alcalini e metallici operano come acido cianidrico, 
percha giunti uello stomaco sono decomposti dagli acidi gastrici 
ed e messo in libert('t qnell'acido; ed i cianuri alcalini sono poi 
anche decomposti dall' acido carbonico che incoutrano nel canale 
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alimenlare e nel sangue. Le mandorle amare si fanno anch'esse 
operose per 1' acido cianidrico che si svolge in grazia della fer~ 
mcntazione amigdalica, chc subiscono quando sono triturate e 
inurniJitc. 

E raro che in pratica si abbia la storia dei fenomeni mor
bosi che prcccdettero la morte, perche cssa o si dicbiara in 
genere tosto che fu ingerito il veleno, ovvero dopa 8, 10 12 
minuti. Pure vi sono dei casi in cui non solo la morle avven
ne piu tardi, ma i fenoroeni morbosi si fecero attendere 
alcun poco di tempo e permisero al malato di accudire a qualcho 
faccenda. Uosl il Casper racconta di un individuo cbe si era 
avvelenato con l' acqua di laura ceraso, e che sotto i suoi occhi 
visse pur ben cin·1ue 01·e. Questa individuo 11011 aveva smaT'riti 
i sen':ii, quantunque fosso in preda alla paralisi di tutti i nervi 
motori, c mostrava benissimo di capire chi parlava. Taylor poi 
narra di una donna che avcrn ingerita una mezza oncia di olio 
e:isenzialc di mandorle a mare, la q uale potC prendere un secchio, 
am1are nella carte, attingere dell'acqua, beverne una quantita, 
tornare indietro, salire le scale per andare nella sua camera da 
letto om marl dopa 20 rninuti. 

La morte pert> non e sempre la conseguenza necessaria di 
questo veleno; ed io non ~ molto sono riuscito a salvare con 
largo uso di sostanze eccitanti. come caffe, cognac ec. un indivi· 
duo cha si era aV\'clenalo con una dose generosa di olio 
cssenziale di mandorle amare. 

Quando la vittirn.l non sia morta immediatamente e sia stata 
assislila da m1 medico. sara sempre facile di stabilire che si 
tratta di avvelenamcnto per f]_Ltesto acido, peL·cM dalla storia 
dcl fatto risultera che l' alito Jel malato aveva offerto l' adore 
di man<lurle amarc, che la carla reatthra di SchOnbein tenuta 
J!Cr all1uanti minuti d' innanzi alla bocca e alle narici del malato 
si color~ di bleu, che lo facolta della menle subito o dopa qualche 
minulo si era.no oscurate o abolite, che era sorta una insensi
bilitll generale, che hl respirazione si era fatta difficile convulsa, 
le azioni cardiache erano di\'enulc fiacche deboli, ii polso non 
era pill gensibile al carpo, Yi era risoluzione dellc forze, gli occhi 
erano prominenti brillanti, le pupille dilatate, I~ faccia pallida, 
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la pelle fredda, le estremilll cianotiche e che in mezzo a qualch~ 

convul:gione tetanica ed al coma avvenne la morte. 

Quando manchi la storia percM l'individuo morl con estrema 

prontezza o percM non fu chiamato il medico, sara in gencre pos

sibile al [.oerito necroscopo di formulare la diagnosi medico-Jegale 

di questo avvelenamento anche quando la autossia sia fatta 4 o 5 
giorni dopo la morte. Intanto egli troYer~\ che ii caclavere si 
i;ara putrefatto molto pill tardi del solito, e che sar<.\ tuttavia 

in preda alla rigidita • se non al tro nellc estl'emita superiori 

e inferiori. Aprendo lo swmaco e Ju intestina avra manifesto 

I' adore di mandorle aruare, ed esponendo ai vapori che si inal
zano dal contenuto stomacale la solita carta di ScbOnbein, se si 
fa1·a bleu ciO vorril. dire ~he si tratta di aciclo idrocianico, e non 

di nitrobenzina, la quale come ~ noto ha a comune con quel

l' acido l' adore di mandorle amare. Questa stesso odor-e l' avrti. 

anche aprendo ii cranio, come non poche volte l! stato verifi

cato, e in taluni casi lo sentir<'t diffuso a tutte le par•ti del cada

vere. Oltre questo ienomeno patognomonico ii perito potril tro

vare gli occhi tut.torn prominenti, brillanti e con la pupilla 

dilatata, la pellc e le estremita cianotiche, le dita e le mascelle 

contratte; le meningi cerebro- spinali gli appariranno ora ipc

remiche, ora anche ancmichc, lo stcsso si dica dei polmoni; il 
sangue sciolto e meno fosco dell' ordinario e 41ualche vol ta di un 

rosso chiaro che lo avvicina a ftUello chc si osserva nell'avvcle

namento per l'ossido di carbonic: esso avra inollre per caral

tere di resistere mollo alla pulrefazione, e sccondo SchOnbein 

decomporra ii biossido d'idrogene. Trover<\ pure delle ecchimosi 

pill o mcno piccole sotto- muccosc e sotto-sierose e interstiziali, 

e la muccosa gastro-entericn in siato normale oppure imbevuta 
qua e la dal sangue. 

Nei casi pcrO in cui la auiossia sia stata fat.ta al di ltt dcl 
4.• o 5° giomo dopa la mortc, cJ a pulrt'fazione molto avan

zata, pub mancare ed anzi manca quasi sempre I' adore carai

teristico di questo acido, percha esso l! molto instabile e si fa 
anche piu instab.ile allorche si trova in presenza di 'materie 
organiche. 

Quando vi sia molta ragione di credere che l'avvelenamento 
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~ia anenuto per un cianuro alcalino o metallico, e dal cont.e4 
nnto· stomacale, dal rerrnllo ec. non spiri l'odore di mandorle 
amare, il perito dovra prendere una porzione delle materie che 
erano racchiusc nello stomaco e versarvi sopra dell'acido idro
clorico perchC se in quelle materie vi fosse rimasto in parte 
immutato ii cianuro alcalino o metallico che fu somministrato, 
la imtuediata decvmposizione cui esso clar;:\ Juogo rendera sen
sibilc l' adore di acido cianidrico. Quando perO i1 perito non abbia 
avuto neanche con qucsto mezzo l'odore caratteristico di un tale 
acido non potra essere aut.01'izzato a concluderc c0i soli responsi 
della necroscopia per l' aYvelenamento in quistione. 

L' analisi chi mica dO\'l'il non solo essere istituita nei casi in 
cui fu constatalo durantc la vita o dopo la morte l'odore accen
nalo, e fn escluso che esso potes.:;e essere espressione della 
pr~senza della nitrobenzina, ma anche quando questo adore non 
pate essere apprezzato. 

L' analisi chimica dovra essere diretta a ri cercare l' acido 
o i cianuri in natura e non i prodotti della decomposizione del
l' acidoi perche da un Jato non sono tutti conosciuti e dall'altro 
i formiati, l'ammoniaca ec. chc prendono nascimento da questa 
decomposizione possono csisterc nccidentalmente nella economia, 
o formarsi dm·anle la putrefazione. 

fl perito chimico istituir<'l l' analisi del sanguc c <lei polmoni, 
non che del cervello, quaudo I' avvelenamento avvenne per ina. 
lazionc polmonale o per assorb:mento cutaneo; mentre quando 
fu l' effetto delta intr-ocluzione del veleno per la via della bocca 
sotlometterd all' analisi le ruaterie dei vomiLi, ii contenuto sto· 
macale, lo stomaco, ii duodena, il fcgato, ii ccrvello ed il sangue 
stesso. Dragenrlorff snrcbbe riuscito in un caso di avvelenamento 
per cianuro di potassio a ri trornrc l' acido idrocianico in un 
cadavere esumato dopa 8 giorni, e nello stomaco di un cane che 
arnva tlV\'elenato con un cianuro 4 settimane dopo che era morto. 
Nel caso di qucsto arvelenamcnto ii perito chimico dona ricercare 
non solo l'aci1lo cianidrico, ma anclte ii metallo con cui esso era 
combinaio, perche, come e noto, oggi specialmente che i cianuri 
sono usati nella fotografia e che corrono per le mani <lei popolo 
rJ11ali mozii att.i a ripulire l'argenieria, e figurano ia alcune indu· 
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strie, l'an-elenamento per i cianmi e piu comune di quello per 
l'acido iclrocianico libero, eJ f> del massimo intercssc in mcdic:na 
legale non solo di stabilire che si tratta di anclenamento per 
acido idrocianico, ma anchc di sapere quale fu il composto 
cianiddco che venne somministL·ato per produrre la morte . Ed 
am:i alcune volte pub accadere di h'ovarc i 80li mctalli con cui 
l' acido era combiuato, i quali mes..;i d' accordo con i fenomeni 
morbosi osservati poco prima dclla mortc, coi trovati necro
scopici, coi fenomeni cadaverici e colle circo~tan1.c estrinseche 
al fat.to, possono avvalorare non poco Ia conclusione di avvelc
namento per un cianuro alcalino o roetallico. 

Quando perb sia stato sommini.3fl'ato un cianuro alcalino, il 
perito c nell' obbligo n'Jn solo di fare l' analisi CJllalitativa, ma 
anche la quantitativa, perchr la potassa e specialmcnlc la sod'\ 
si tNvano in copia nella cconomia: e l' ana\lsi dovrc.\ ec::serc 
fatta cornparativamentc. II mio ajuto chimico Agnolcsi in un 
caso battendo questa via potC aHalorare il concetto di avrnlc
namento consumato col cianuro di potassio. II perito chimico 
prima di sottoporre le maieric dci vomiti c quellc che troYO 
ncl tubo alimentare al\a disiillazione, le don·:.'t minutamentc 
esaminare con una Jonte per vedet·e se Yi fossero dei picco\i pcl
zetti biancastri o in pa1·te colore marrone chinro, i qua!i lo fa1·eb
bero sospettare di avvclenamcnto prodotto da\la ingcstione di 
mandorle amare; so~petto chc elernrft al grado di certezza 
quando dopo avere raccolti e lav::ni cluei pezzetti con:..tatera al 
sapore e all' odOI'C che sanno lli manr:lorla am:ira. e <"he pestali 
in un piccolo mortajo c ba:znati csaleranno r adore cl~ll' acido 
idrocianico c t'iscaldati coloril'anno di bleu coi Yapori che se ne 
inalzano la pill rnlte ricordata carta di Schi:>cnbcin. 

T.Je reazioni chimiche che dovr:.\ dare il prodott.o disli\ lato 
da\le materie sospette, per poterlo caratterizzare pc1· acido idro
cianico, sono le seguenti, di dare cioe un precipitato hlcu con un 
miscuglio di saith.ti ferroso c ferrico; di dare una colorazione 
rossa neutralizzando il liquido con clella potassa ed aggiungen
dovi qualche goccia. di un:i !)Oluzione di acido picrico c scaldando 
poi ii tutto fra i 50° o i 60°; di dare una colorazione rossa 
di sangue, evaporando una parte de\ liquido di~tillato con del 
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11olfuro di ammonio, disciogliendo il residuo ottenulone con un 

poca di acilllil arldiziomna rli una o due goccie di acido cloridrico 

c di una goccia di pereloru110 di ferro; e se mai la colorazione 

appafr.;-:e Yio!C'tla, hastcl'il aggiungeni un' altra goccia di acido 

tlnl'i<lrico n di perclnruro di form per farla volgere al rosso di 

~an;.;uc; cli dare un prccipitato bianco cascoso insolubile nell'acido 

azntico allungato, ma ~olubile nc\la pota~sa e nclla ammoniaca, 

Yersanrln nel liri.uido distillato una soluzione di borace e dell'acido 

azotico C' quin<li infon1lr!n1!ovi una soluzionc di nitralo d'argento; 

iinalmenlc cli dare mHt colorazionc blcu, n.ggiungendo al liquido 

cli:-:lil\ato mu. goccia <ii uua s1llu1.ione al 1/,000 di solfato di rarpe, 

c 11ualche gocda di tinlura alcoolica di guaiaco (3 per 100). 

II pcrilo polr<l prcscntarc come prom di convinzione del

r anenmo anelenamcnto ii hlcn di Prussia cho egli ana otte

nuto col miscuglio forro:.:;o fcrrico. 
I~ ,;tato dmnandato so dolle piccolu quantiUt di acido prus

:-:i1~u non pOlC'~sero 1m>vcnirc dalla decomposizione che subiscono 

nnrtnalmcntt• ~Ii org<rni sani o malati <lnrante la vita o dopa 

i<l mortr: cd alc:ini Jw.m10 preteso che se ne produrono delle 

Li·arce nel tifo. ncl cholc1·a ec .. •ra,vlm• ha e~aminato sotto que· 

-;lo punto di yj:.:;ta ii contcnuto di ua ~ran numero di stomachi 

Lolli ai Ci.l.' hwc1·i di pcr:;one morte nelle condizioni le piu di,·erse 

e non(>. mai riu"c.:ito a ri,contrarvi tmcce di acido prussico 

~i i_• pure prctcso che questo aciclo potesse produr~i durantc 

le opCl'<V:ioni chc i~lituisce il chimic•1 per decomporre le mate-

l'ic ma Dmgemlorff nega liwnulmcnle la possibilita 

di allor<'hi· il prrito chimiro si ~err& del proccsso 

rhr CQnsigliato in ·"imili ric('rchc. 
L'.l. prcc:;cnza <lei cianuri alcn.lini c meb.llici la metterA in 

C'"St're ii pr1·ito con !c rcazioni caratteristiche dei metalli alcalini, 

potao;:;..,jo, sodio ec. c dci metalli propriamente detti, zinco. argento, 

oro ce. 
Qnalchc ~·olta pu1'l intcres~arc di stahilirc la close clcl vele

no: e 1101 ra-;I') di av,·clenamcnto per i cianuri alcalini, cii'l inte

re:o:,.a semprl', ma spccialmentc quando non si ll'ovi, come dis.::i 

gi;L. nrlle mntcric soc:;pettc chc la potassa o la soda: pcro 

1v1n Q'.ll'il :o:~mpre aq1•\•ole cli trm•at'e molt'\ copia di metalli 
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alcalini, perch6 i cianuri sono velenosi a dosi piutto~to pi~· 

cole, per cui avverra di rado che dalla copia di quei metalli 
si possa argomentare dell' avvelenaroento per un cianuro, e non 
sara poi mai possibile di argoroentarlo quando mancO ·la storia 
dei fenomeni che precedettero la morte, op pure q uando in cssa 
non figuri alcuno dei fenomeni morbosi che sono patognomonici 
dell' avvelenamento in questione. Ne si potra invocare, per dare 
valore alla presenza nelle materie sospette di molta copia di 
alcali, il fatto dell'avere resistito ii cadavere alla pu.trefazione per 
un tempo pill lungo dell' ordinario, perche questo non e un fatto 
proprio ed esclusivo all' acido cianidrico, e poi percha anche la 
poiassa e la soda sono capaci di ritarllare la putrefazione. 
Infatti e noto come i naturalisti preservino per lungo tempo 
dalla putrefazione i cadaveri degli uccelli e dei mammiferi iaiet
tando nel loro sistema vascolare delle soluzioni di carbonato di 
potassa o di soda. 

Quantunque la nitrobenzina non sia un acido, pure ho cre
duto bene di parlare qui del suo avvelenamento come quello 
che ha molti punti di analogia con l' avvelenamento prudotto 
dall' acido idrocianico e dai cianuri. 

La nitrobenziua riesce Yenefica tanto che sia respirata, quanto 
che sia presa per bocca. E assorbita piuttosto lentamente a 
causa della sua insolubilit& nell'acqua, si cli(fonde per tutta 
la economia, e viene all'esterno con l'aria espirata, col tra· 
spirato cutaneo e con le orine. Alcuni credono che essa sia 
deleteria perch~ nella economia si trasforma in anilina sotto 
la influenza degli a3enti riduttori che vi incontra1 ma l' aniinale 
organismo non e precisamente un apparecchio di riduzione. 
Forse una parzialissima riduzione avviene ne1 tuba intestinalc 
e dico forse, perche Guttmann e Bergmann nelle loro esperienze 
istituite calla nitrobenzina snlli animali non sono riusciti a di
scuoprire tracce di anilina ne nel fegato, ne nclle orinc loro; 
mentre Lettieby sarebbe stato piu fortunato, perche ripelendo 
queste medesime esperienze ne avrebbe ritrovata un poco nelle 
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orine, nel cervello e nel fegato degli animali soggclto di spe
rimcnto. 

Da questi risullati contradittori parmi, almcno per ora, che 
si dcbba concluderc che la clebole quantit<'t. di anilina che puO 
essere mcssa in libert:l nel tubo intestinale e che c assorbita 
dal sangue, non pub essore la cagione della mortc, la quale 
percio si dC\'e addebitare alla azione dispicgata dalla nitro
bcnzina, clie se-:ondo alcuni posscdercbbe ad ua certo grado le 
proprieta dell' acido idrocianico, 'Luelle propriet::\ in grazia delle 
quali rerrebbe a diminuire grandemente o a sospcnrlersi la fun
zionc osmotica gassosa dei gli>betti rossi che al microcopio si 
oflrono diminuiti di rnlume cd o.ggrinzati. 

'l'rc casi possono darsi nclla pratica medico-legale; quello 
ciOC in cui l' avvelenamcnto e la morte sieno stati l' erretto 
delta respirazione dei vapori di nitrobcnzina; l'altro in cui sieno 
state I' cffetlo della ingcstione della medesima per la via della 
bocca; eel ii terzo in cui il cadavere di uu individuo morlo per 
altra ragione sia stato me.:>iO colla faccia presso un vaso conte
nente della nitrohcnzina, oppurc che sia stato immP.rso in una 
atmo~fora rieca dei suoi vapori, per simulare llll avvelenamento 
acti<lentalo o volontario e nasconde1•e co;,i un omicidio, 

i>rimo caso - Quello in cvi l' avvelenanumto e ta morte 
sono stati l' e/{etlo dei vapori di nitrobenzina che furo
no rcspirati - 'l'rovan<lo iu una ~tanza il cada,·ere di un 
individuo che offra cianotic!ic le labbra, la faccia e specialmente 
la parte infcl'io1·e degli a1·ti toracici e addominali, e che abbia 
presso le narici e la bocca una spugna, dell' ovatla, dei panni
lini cc. da cui cmana forte l' adore di mandol'le a mare, oppure chc 
si trod immerso in una atmosfera ricca dei vapori chc hanno 
qu,•sto stcsso odore. ii perito non potrc\ sospeitare chc di 
an-elcnamento per aC'ido cianiddco, oppurc di avvelenaruento 
per nitrobenzina avvenuto per inspirazione <lei rnpol'i di queste 
.sostanze. Per assicurarsi se si trattn piuttosto dell' uno che 
dell'altro avrclenamento, cspor1•a ai vapori cbe si inalzano c!alla 
spugna, da\I' ovatta o dai panni lini, la carta di Sch6enbein, 
per<'h0 se qucsta si colorira dopo pochi istanti in bleu, cib vorra 
dire <'he ~ i tratta di awclenamento per I' acido idl'Ocianico, 
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mentre se non assumera alcuna colorazione, cib vorra dire che 
si tratta inYece di avvelenamento per nitrobcnzina. In questo 
ultimo caso l' autossia confermera la formulata diagnosi medico
lcgale, percbO dimostrertt in tutte le pal'ti <.1el eadavcrc mani
festissimo \' odol'e di manclorle a mare, ii quale avril per f'arat
tere di esse!'e motto persistcntc e di rendcrsi scnsibilo anrhc 
a putrefazione avanzat.issima; mentre rio non si osscrva nel caso 
dello av\relenamento per r a('ido idro9ianico, ii quale rome tli
remmo, si deqomponc con fai;ilita in 1wcsenza sperialmcnte dclla 
rnateria organiC'a ('he e in via di pulrefazione. Le lesioni ana
tomo- patologic·he non dicono nulla, percliC non souo t·ostanti 
o quando si trovano, sono 9omuni e consistono in iperemie 
viscerali; mentre la chimiea ha modo di ronfcrmare la for
mulata diagnosi medico - legate, dlmostrando la presenza dclla 
nitrobenzina nelle materie sospette, c;omc vcdremo allorc:M 
avremo tcnulo parola clel secondo raso pL·ati(-o. 

Secondo caso - Qurllo in cai la nitrobenzina ha 2n·o
dotto l' avvelenaniento e la morte per essere stata inverita 
nello stomaco -- E qui il perito necroscopo al solito puo arnre 
che fare scmpliccmente con un caclarnrc, oppure puiJ averc a 
sua disposizione anche la storia dci fenomcni m01·bosi f'hc prc
rederono la morte. 

Se dalla storia resulte1-.'t ('he un inclividuo 30, -10, 30 minuti 
O'l anchc qualche ora dopa avere ingerita una bernnda, un a\i

oppure dopa di m·ere prcso un mediramento, ebbe dcl\c 
ed csalO dalla bocca e dallc narid l' odore di man

dor\c amare; cbe questo odore emanU pure dalle orine emesse 
poco do po; che esso piu tardi cbbe dei mini ti di matel'ie 
alimentari, mnccosc o biliosc, dallc quali spirava motto forte 
questo medesimo oclore e chc csaminate p c~ i attcnt::i.meote con
tenevano llellc gocciolette oleaginose insolubili nell'acqua e solu
bili invecc nello alcool, al quale comunicaYano l"oclore di mandorlc 
a mare; che la carta di Sch6enbcin esposta per 5 o I 0 minnti 
ai rnpori che si so\levavnno dallr1 mnierie <lei vomiti. clal\a bocca 
e dal\c narici de! malato non si rolo1\':l di bleu; che quinrli egli 
~i tece cianolico nllc lahb1'.1. intorno agli occhi e nib partc 
infcriore degli art.i toracici e arldominali, off1·\ la pelle fl'crlda.. 
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i polsi pii:-coti c~leri. e rlebnli. e <lopo non mollo c::ulde nel so
pm·e e nel coma e ce'\..;(1 di \'kcrc, il perito avr:\ rag-ione di 

riten ·re che si tratti di anrelcnamento rrodotto datla irnzc~lione 

dclla nitrobcnzina. 
In qucsto caso I' aulossia non fara che confel'mare la for

mulata di;ignosi mc<lico-legale, perch~ dar<\ tluelli stcs~i responsi 
rli cui abbiamo parlato a prnposilo clel pl'imo c:\so pratico: eel 
anzi non !<arO:l rlitficile di lmrnrc in oltre sulla muccosa gastrica 
c•l cnteric'\ 41uclle stesi;;e gocciolettc oleaginose che ii medico 
tron'> nclh~ materie vomitate c chc sono co.stituite dalla nitro

henzina rcstata indisciolta perchC insolubile nei liquidi gastrici 
c<lcnteriti. 

Se in medicina legalc le prove non tb$Sero mai troppe. si 

potrehbc fare cli mcno dci respo11~i rhiruici in 11uei;to aneie
namcnlo1 che C caratterizzato ahbastanza e chc si diffcrenzia da 
1pwlln prodott.o clall' acido idrocianico per ii :;;uo tardivn dichia
r;\rsi, pl'r il suo an·lamcnto 111cnn rapiilo c per non rimanerc 
colorata la carta reattirn di SchOenbein tenuta per 5 o 10 

minuti d'innanzi all·• narici c alb bocca dei mabti, all(! orinc 
cmcs:o;e, alle materic vomitatc al contenuto .--tomaco intcstinale 
c al sangue <lei loro ca<lavcri. 

II pC'~ito chimico soUoponcndo alla dist i!J;17,inne le materie 
~o~pcttc, dopo di m·erlc trattatc con acido solforico a\lungato, 
ottcrri1 come prod.1tto di '!llC<.ita opemzione un liquiclo nel 
11uale somuoteranno dellc g-ocriolclte oleaginose di nitrohen
zina, facili a separar:;;i coll' etel'~ c colla evapo1·azione 1'ponlanea. 
I >opo di arnrc constatato chc r1uc~to corpo i."inlato clall'cte1·e ha 
oilOJ'C di manclorle amarc, e non colora in hleu la carta reattirn. 
pil1 sopr;1. ricortlata, ii pcl'ito potr<.\ cons~n·arne 1111a parte in un 
tuho di Yetro ben chiuso fLualc prom di condnzione dcl consu· 
mato nvvclr•namento. c l'altra potrc\ tra-;forma1fa in ani\ina sot
tflponcndoln nlla azione clci col'pi riduttori, come il IC>rro e l'acido 
R"l'tico, nel qualc ultimo ca..:;o ottcrl'i\ de11'acctatri di anilina. 

II clott. Lima<.ii;;et ha pubhlir!lto non t:> molto nel\a rnion 
11U11 lirnlr> u11n osser\·azionc di avnlenamcnto, l'he per6 riuf-lci 
morLalc, an-enuto in un' uomo a<lulto per frizioni fatte sulla 
pC'lle con quc::;;1a sosla11za all'oggetto di guarire clalla roima. 
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Terzo caso. - Que/lo in ctti il cadavere di wi indivi
duo maria per altra 1·agione e stato messo con la faccia 
prnso un vaso contenente dell a nitroben::ina o e stato foimerso 
in ima atmos(era ricca dei suoi vapori, JJer siniulare un avve
lenamento volontario o accidentale e nascondere cosl wi omi
ciclio. - [n questo caso, sc non sar:.\ sempre facile al perilo 
necroscopo di mettere in esserc la vera cagiouc de11a morte, potr!l 
perO escludere agevolmente quest.:'\ maniera di avvelenamento, 
pcrche all'autossia del cadavere non emanera dalle intcrne pari.i 
di esso l' odore di mandorle amare proprio della nitrebenzina, 
la Qltale non importa dire che quando la vita era di gia ;spenta 
non poteva farsi strada per le vie aeree nell' interna economia 
dell ' individuo che fu esposto alle sue cmanazioni. 

AVYELENAM.ENTO PHODOTTO DALLA C'ANTARlDINA 

f: DALLE CANTARIDI. 

lo parlo qui dello avvelenamento prodotto dalle cantaridi c 
dalla cantaridina, percM e oggi dimostrato per le esperienze di 
Dragendorff e di altri che la cantaridina e un acido organico dei 
meglio caratterizzati. _ 

Questo avvelenamento e meno spesso criminoso che volon
tario e accident.ale. Le vittime le pill frequenti sono i libertini 
spossati, i vecchi impotenti, i quali lungi dallo avere t.rovato in 
questo rimedio le risorse che vi cercavano, vi hanno sovente 
trornta la morte. · 

La cantaridina e ,·elenosa non solo <1uando e amministrata 
sola, ma anche allorche e porta combinata alle basi; e le sue 
soluzioni potassica e sodica sona irritanti e vescicatorie al pari 
di essa. 

La cantaridina c i suoi sali i:enetrano con prontezza per as
sorbimento nel sangue, si dHfondono per tutta l'economia e presto 
passano nei prodotti clelle funzioni di secrezione e di separazione 
e spccialmente nelle orine. La cantaridina sembra sia ajutata nel 
suo assorbimento dai li11uidi acidi e alcalini che incontra nel tubo 
aliment.are, e sembra pure che abbia molta affin:tl\ coi materiali 
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albuminoidi, per cui per estrarla dal saugue e dal corvello bi
sogna distruggere la materia organica. 

Due casi possono occorrere nella pratica medico-legate, quello 
cioe in cui sia stata ingerita la pol\'ere di cantaridi, e l'altro in 
cui sia stata presa la tintura alcoolica o eterea delle medesime, 
oppure la cautaridina nelle coufetture, nella cioccolata, nelle pa
stiglie. In questi due casi si hanno molti fenomeni morbosi che 
sono comuni; perO in que\lo prodotto dalle cantaridi vi e un fe
noroeno speciale che elevandosi a segno patognomonico dell' av
velenamento ce lo fa facilmente e con sicurezza diaguosticare, 
anche indipendentemente dall' analisi chimica delle materie 
sospette. 

Primo cnso. - Quella in cui e stata ingerita la pol
ve1·e di cantaridi. - La polvcre di cantaridi a 40 o 50 cen
tigrammi puO dare luogo a dci fenomeni seri; e a 2 grammi 
pub produrrc la morte. E qui puo pure avvenire che al 
perito necroscopo sia stata come no consegnata la storia dei 
fenomeni morbosi che precederono la morte. OJ'a, se nella sto
ria sara raccontato che l' individuo a cui appartiene il cada
vere cla sezionarsi si lamentO di un dolore cuocente vivissimo 
nella bocca, nella faringe, lungo l' esofago e ne1\o stomaco; chc 
ebbe dei vomiti, le di cui materie spiravano un odoi·e nausea
bondo eel eranO cosperse qua e I<\ di particelle di un vercle 
dorato Yisibilissime con una Jente, e contenenti dei brani di epi
telio ed anco di membraua muccosa; chc aveva la lingua e le 
glanclule mascellari turgidc, abbondante la soli vazione, la muccosa 
buccale rossa c tumida; che a questi fenomeni avevano tenuto 
in breve dietro delle coliche, un tenesmo atroce, dei violenti 
<lolori alla i·egione 1'enale e vescicale, la disuria, la stranguria 
e un penosissirno priapismo, o se era lemmina l ' erezione do
lorosa clel clitoride e un bruciore insopportabile nella vagina 
con forte arrossamento clella sua muccosa; che la poca orina 
emessa era sanguigna, alburninosa e rice..'\ di cilindretti formati 
dallo epitelio dei tubuli orini!eri; che ai violenti patimenti sto
maco-intestinnli e genito-orinari avcvano fatto corredo la cefa
lalgia, le convulsioni tetaniche, il delirio piu o meno violento eel 
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e1•otico o itlrofobico a parossismi che facevano assumere alla 
malattia il caraltere della piu orribilc satil'iasi o ninfomania; chc 
<la prima \"i fo eccitamento, poi invilimento delle azioni cardiaco

arte1·iose, vennero i sudori freJdi, ii coma, le parti genitali 

caddero in gangrena o nello spazio di 24 o 35 ore av,·enne la 
morle, il perito non csitera a dicbiararsi per r avvelenamcnto 

pl'Odotto dalla poh·ere di cantaridi 
l\la sc mancherll. la storia dei fenomeni morbosi prcgressi, 

perch~ l'individuo 7nOl'l senza alcuna assistcnza meclica, il perito 
si dichiarert\ per l'avvelenamento prodotto dalla polverc di can
taridi, quando trovera che la muccosa della cavit~\ lmccale, 
della f'aringc c dell' esofago e di colo1'e rosso vh·o, che quella 
dello stomaco e delle intestina e fiogosata, eel ha l' epitelio 

distaccato, e in alcuni punti c spccialmentc nel colon e nel 
retto presenta clelle vescicole ripiene di tm siero torbido c de\le 
ulcerazioni; l}liU!ldo ii contenuto stomaco-intestinale osserYalo 

con una lente o al microscopio lasce1·a scorgere clelle particellc di 

un vcrde dorato, i rcni saranno iperernici, i loro tubuli <lesr1uam
mati e gli ureteri rossi, la vescica contratta, ecchimotica e la 

poca orin1 che contiene sanguigna; qu;.mdo i carpi cavemosi 
:mranno ingorgati di un sangue nero e aggrumato, la muccosa 

uretrale infii.lmrnata c la verga cadut·l in gangrena; quando i 
polmoni, le mcningi cerebrali e spinali, le sierose c le sinoviali 

saranno iperemicho, ii cuore flaccido ed ii sanguo scm'o c per la 
massima partc disciolto; quando in fine nelle picghc dclla muccosa 

stomaco intcstinale riescir·a a mettere in cs~crc con una lento 

la prcsenza dclle a·~ccnnale parlicellc di apparenza metallica e 
di colore vercle durato. 

Nei casi di csumazione tardiva e quan<lo hl putrcfazionc 
abbia cancellate molte o liUasi tutte le altcrazioni anatomo-pa

toligiclie di cui ho parlato, san't sempre posiibilc al pel'ito di 
mettcre in essere le suaccennate particclle di colol' vcrdc do

rato e quindi sar~1 sempre possibilc di formulare la cliagnosi 
medico-legale di <iuesto arrnlenamento. In fatti Pomet le rit1·on) 
dopo 210 giol'ni, e Orfila dopa O mesi. 

E vero che molti insetti posseggono delle elitre il di cJi 

refie3so rassomiglia a quello ddle cantaridi: ma questo fatto 
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non infrange ii n1lore cliagnostico delle particelle in parola, per

ch{'> le ~ole elilrc dclle canlaritli hanno il privilegio di produrre 

vc~ticazionc applicate sulla pelle e sulle muccosc. 

H pcl"ito potra serbaro come p1·ova di convinziono dt:!ll'avve
nuto avvelenamento un pezzo di intestino disseccato sulla cui 

muccosa sieno manifostc le pal'licelle dellc clitre clelle can
taridi. 

Secontlo caso. - Quella tn. cui e stata ingerita la tin
tura eterea o alcoolif'a di cantaridi oppure la canfari
tlina. - La cantaridina C velenosa alla dose di 5 centigrammi· 

Le ~uo proprietc\ vescicatoric sono talmente cnergiche, che 1/ 2 

willigrammo posto su clella rarta e applicato sulla pun.ta <lella 
lingua d0tcrmina in alcuni minuti una larga flittcna. La tintura 

di cantad1li C egualmente molto attiva e potre~lbe avvclenare 

alla <lose di 20 o 30 grammi. In questo secondo caso l'apparato 

fenomenalo morboso e Jc altcrazioni anatomo-patologiche non 

diver~ificnno da quelle tcste dcscritte altro che in cio, che in 

esso manca ii segno patognomonico rlella esistenza nelle materie 

dci \'Omiti, nel contenuto stomaca\e c nelle picghe della muc

cosa dcl canale digercntc delle particelle d' aspctto metallico 

verde dorato costituitc dagli avanzi delle elitre delle cantaridi, 

chc C> immancabile quanclo I' avvclenamento e l' etrello clella in

gcstione clclh.1 polvere di questi insetti. 
:\Ia se in <1uesto sccondo caso manca il fenorncno patogno

monico acccnnato, l'in:0;ieme dci fenorueni ruorbosi tcstC descritti, 

ii loro modo di succcdcrsi, I' avere sedc contcmporancamcnte 

ncl tuho gn~tro-in testinale, e nello apparecchio genito-orinario, la 

forma de! delirio c la manicra Jelle lcsiuni anatomo-patologiche 

parlano ahbastanza in fiwore <lcll'avvelenamcnto di cui ci occu

piamo. E se I'alito de\ malato, le matcrie Yomilatc e quelle 

che furono trovate racchiuse nel canale digerente del cadavere 

spireranno manifesto l'odore di alcool o di etcrc, ii perito ne

crosropo anll. ragione di presuruere che il ' 'eleno ingerito sia 

~tato la tintura eterea o alcoolica di cantaridi. :.Icntre se nelle 

malcr:c \'Omitate eel in ljUelle contenute n,.l tubo digt3rcnte del 

radtwerc si tro\'cmnno dci pezzetti biancastri, di sapm•e dol-
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ciastro piccante, oppure di colore scuro che sapranno di ciocco· 
lata, egJi . presumera in\Yece che la cantnridina sia ~tata ingerita. 
in pastiglie, in confetti cc. 

Il perito cbimico potra carattcrizzare la cantaridina per le 
reazioni chimiche e per le sue proprieta vescicatorie. Fra le sue 
rcazioni io citero la seguente che C stata designata cla Ebo!i: 
a\lorcM si tratta questa sostanza con l'acido solfoi•ico concen
trato. essa vi si discioglie senz&. colorarlo, ma se dopo avere 
riscaldata un poco di questa soluzione acida fino al punto della 
ebullizione si allontana dalla fiamma e vi si aggiunge un fram
men to di bicromato di potassa, nasce una viva effervescenza 
e si produce una colorazione verde rr.agnifica. 

Mettendo poi una quantita minima di cantaridina, come 
dimostro Robiquet, sulle labbra, determina in un quarto d'ora la 
formazione di una vescicola nel punto ove essa e stata appli
cata. 

IL perito potra anche col mezzo di una quantitA debole di 
alcali trasformare la cantaridina in un sale che cristallizza pet' 
la evaporazione e che offre delle caratteristiche speciali che 
sono, di essere difficilmente solubile nell' alcool e di essere preci
pitato dalle sue soluzioni mediocremente concentrate, in bianco 
dai cloruri di calcio e di bario, in verde dai solfati di rame e 
di nichel, in rosso dai sali di cobalto, in bianco ma pero sotto 
forma cristallina dall'acetato di piombo, dal sublimato corrosivo, 
dallo azotato di argento ec. IL perito potra poi serbare come 
prova di convinzione dello avvenuto avvelenamento la canta1'idina 
cristallizzata ad uno dei suoi sali ad anche ?a sua soluzione clo
roformica, per potere ripetere all' occasione I' esperimento fisio
tossicologico della vescicazione dinanzi al FOro. 

Quando manchi la storia dei fenomeni morbosi che precc
dettero la morte, e dal processo putrefattivo sieno state can
cellate o quasi cancellate le lesioni anatomo-patologiche, perch~ 
si tratta di una esumazione e per conseguenza di una autossia phi 
o meno tardiva, allora una volta ehe sia stata tro-vata nelle 
viscere del cadavere una sostanza che offra le proprieta fi
sio-tossicologiche accennate, ii perito prima di asserire che la 
ritrovata sostanza ~ cantaridina, non sara male che elimini ii 
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ca.so ohe si tratti di una qualche altra sostanza vescicatoria, 
come sarebl.te l"olio essenziale di senapa, ii principio vescicatorio 
della euforbia, !'anemone, la anemonina ec. Se ii perito per libe
rarc dalle male1·ic organiclic la cantaritli na,si sara servito clella 
soluzione di potassa bollcnle, come e di r0oola, eliminer<) ii r.aso 
che si tratti di olio essenziale di senapa, perche in grazia di 
questo processo esso e decompo.st.o e volalizz:1to; eliminerci ii 
caso clie si tratti del principio vescicatol'io dell'euforbia o della 
clafoe mez.zeoron, percha t1uc::;to uon re:lisle alla azicne della 
potassa; eliminera la pr~senza dell" anemone e della anemoAina, 

perche esse, sebbenc sieno disciolte dalia potassa, trattate perb con 
un acido danno un precipitato che non ha piu le proprieta vescica
torie; cli miner~ finalmente la prcsenza del cardol, che (:l ii prin
cipio vescicatorio della noce di anacardo, perrhe questo sebbene 
resist.a alla azione della potassa dilut.a, quantlo non ne sia per 
troppo lungo tempo prolungato ii cont.at.to, e trasformato dalla 
potassa. stessa in una massa vischiosa che si colora in rosso al 
cont.at.to dell 'aria. 

11 perito chimico poi sottoponondo all' azione del vapore di 
acqua a 100 la polveN di cantat'idi blgnata, potril estrarne un 
principio volatile, il quale <lisciolto nell' acqua ha anche esso 
una azione vescicatoria, che Rennard ha dimostrato dipendere 
dalla cantaridina che vi e stat.a trascinata dal vapore dell'acqua. 
In <1uesto modo si spiegherebbe l' azione tossica delln. celebre 
acqua to{ana che si otteneva, dicesi, sottomet.tcndo le canta
ridi a una distillazione con alcool cliluto. 

I medici legali primn. Ji concludere per l' avvelenamento 
calla cantaridina o colle cantaridi riconoscono la nocessitc\ di 
eliminare alcune malat tie com uni che hanno con esso clella ras
somiglianza, e sono 11 idrofobia rabica e non rabica, ii tetano, 
la satiriasi e la ninfomania spontauee. Ma quanta alla idrofobia 
rabica e non rabica ed al tetano diro, chc non vi sono che i 
soli parossismi conrnlsivi i quali potrcbbero lasciare ii diagnostico 
per un istn.ntc :sospe::;o, giaccl1C il fcnomeno patognomonico della 
i>rescnza degli arnnzi delle clitre nelle materie vomitate nel 
caso di avrnlcnam~nto per le cautari<li 1 l'odorc speciale nausea
bondo di t1uellc matel'ic 111cdosinrn1 c i fenomeni morbosi che sca-

Bellini 
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turiscono datl' apparecchio stom:ico-intestinale e genito-orinario, 
e che si hanno tauto per le cantaridi che per la cantaridina, 
non possono tardare a clissipare ogni confu~ionc. La i::atiriasi e 
la ninfomania spontance hanno e vero nella espressione sinto
male una certa rassomiglianza con l'avrnlcnamcnto di cui ci oc
cupiamo; tuttavolta qucstc due a:ffezioni, rare d'alLronde sotto la 
forma icliopatica, non hanno nella loro fenomenologia nC il brn
ciorc dclla bocca c clclla gala, n~ il dolorc epigastrico, ne le 
orine sanguigne, nC f\n·llmente le lcsioni stomaco-intestinali e 
genito-orinarie chc si con~talano sempre negl' iudiYidui ayve
lenati. 

AVVELEN'A.711ENT0 PRODOTTO D,\LL.\ PlC"ROTOXINA.. 

La picrotoxina ossia ii principio attirn clella coccola di Le
vante, si comporta come gli acidi deboli ed ~ per cio che .flgura 
in questo gruppo di anclenamenti. 

Essa l! assorbita con prontezza e produce cffetti gravi. E usata 
da alcuni fabbricanti di birra in luogo del luppolo; quando perO 
fosse adoperata con una certa generosita potrebbe fare assumere 
alta birra delle qualit<'l vcnefiche. Bernet riporta una osservazione 
di 9 persone che 1·imasero avvclenate calla coccola di levante, 
delle quali una sola morl. 

Anche per 'lllesto nvvelenamento puO accadcre nella pratica 
medico-legale che ii p<'rito necroscopo abbia o no a sua di
sposizione la storia dei fenomcni morbosi che costituirono la 
malattia c precedettero la morte. Ora, se nclla storia sara 
narrato, chc l' individuo a cui appartienc i1 catlavere da sezio
narsi, dopa la ingestione di una bcvanda, di un alimento o 
cli un medicamento, caddc in una cerla apatia, ebbe dell' abbat
timento, si addormentO e cosi profonclnmcntc che vi vollero 
delle forti e ripetute eccitazioni per svegliarlo; che piu tardi 
si fece inquieto cd agitato c piu imprcssionabile ed ebbe delle 
convulsioni totaniformi che dall' alto della persona si diffusero 
al basso, come se il veleno percorresse rapidamente tutta la 
midolla spinale dai nervi craniensi fino alla coda equina; che 
durante le remissioni non era di molto aumentato il potere 
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ronesso della midolla spinale e di que!la allungata, che le con
vul~ioni erano piuttosto parziali che generali, per cui quando 
avcvano sede in un mcmbro, con gli altri il malato poteva assai 
bone o.::;o.!ruirc dei movimcnt.i volontari; e che infine la respira
zionc era di."lf.UL'bata, imbarazznta od anco sospesa durante gli 
acci:-~si convul~ivi. in mcz;zo rvl uno dei quali l' indi\·iduo cessO 
cli ,·ivere a,·endo conscrvatc sempre intatte le facolta della 
men tr, il p~rito dovrll c~cludcrc l'an-elenamento stricnico e gran
demente ~cspettarc chc si lratti di morte per ingestione di 
picrotoxina o di cocco[a di Levante. 

L'autossia pcrO 1IJn gli por·ger<.\ alcun criteria per avvalorarc 
questo sospetto, e molto mono per elevarlo al gm.do di certezza, 
perche, tolta qualche ipc1'emia cerebro-spinalo cha non C co
stante, non si trova nicnte ne ncll'uomo che sia stato ,·ittima 
di qucsto vclcno, n~ negli :t.nimali che sieno s~ati sacrificati con 
il medcsimo. 

Sarn solo la c11imica che potr:\ deci:fore la quistionc e sta
hiliro che rcalmcnte si tratla di aV\'elonamcnto per questo veleno. 
I ... c rcazioni caratteristichc del:a picrotoxina sono, quolla di assu
merc un colore chc rnria dal giallo d'oro al giallo zafferano scio
glicndola ncll' acido solforico conccntrato a frcddoj l' altra di 
assumcrc questa soluiionc solforica addizionala di qualche par
ticclla di bicromato di pota'3sa, una colorazione violet ta che si fa 
bruna; l' altra pure di ridurre le soluzioni alcaline cli ossido di 
rame; di non es.sere prccipila.ta dalle soluzioni di baritc, di ferro, 
di ramc, di piombo, di argcnto, di platino; quella infine di pro
durrl~ una colorazione rosso- mattone fu2'acissima aggiungen<lo 
un grandc ccccsso di soda conccntrata al miscuglio di acido 
solforico e picrotoxina. 

Oltro le rcazioni chimiche il perito dovra ce1•caro di otte
ncrc col corpo che fu svincohto dalie materic sosp9tte anche 
quel\c fi~io-tossicologiche come prom dell' avvelenamento in 
quc~tionc .. \. quc:-:.to scopo potrtl. servirsi delle rane, sotto la 
1>elle clclle qnali inoculcra i1 veleno. E se il perito trovera che 
da }lfim:i flUCsti anirnali si fo.1\rnno insensibili e poi convulsi, 
chc IC' Mm'ulsioni tetaniformi procederanno dall' alto al basso e 
che la cccitabilita refiessa sar<:'I di poco aumcntata.; sc <lopo una. 
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eonvulsione forte succedera una certa insensibilita, e le eccita
zioni esterne per circa un minuto saranno incapaci di produrre 
delle convulsioni, o 1iuando saranno avvertite l'animale non farA 
da prima che dei semplici moti reflessi e poi cadra nelle con
vulsioni; se durante le remis:sioni escguirJ. dci moti rnlontari 
e le convulsioni saranno quasi sempre parziali, il pcrito avra in 
questi responsi la confcrma che realmente si traUa di avrele
namento per la picrotoxina o per la coccola di Lcvante perch6, 
come vedremo a suo luogo, la stricnina c la br1Jcina non danno 
}e reazioni chimiche accennate, e non dcstano negli animall la 
surie dei fenomeni fisio·tossicologici di cui abbiamo tenuto di -
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III. 

DeJlo aHeleuamento prodotto tla quei cOmJlosti che 
risultano dalla combinazione di tine o pin metal
loidi, che hanno a comunc la reazioue alcaliua o 
che si COmJlortauo chimicamente come gli alcali . 

. \ \'\'Ef,EXA~IEXTO I'RODOTTO DALL.\ A~f:\fONl.\CA. 

Qucsto avrnlenamcnto in gcnrre e YO!ontario e accidcntale. 

L' ammoniaca ~ a.~sorbill con molta prontczza e circola li
hcra eel immutata per I' organismo animalc, giacche non C vero 

che il di le i azoto .o;; i unisca all' oo;;sigono chc incontra nel sangue 

e nclla intima tmma organica, c dia luogo alla formazionc del

l' acido azotico, come da taluno fu asserito, ed egualmente Jibera 

pa~.'ia "nci prodotti dcllc funzioni di secrezionc e di ~eparazione 

c specialmcnte nclla aria e:r;:picata, nel t raspirato cutaneo e nelle 

orinc. 
Non sappiamo se si unisca o si combini con l' emoglobulina; 

"i1uello chc C ccrto si I! clie la mat~ria colorante del sangue e 

modificata profoncl::tmcnte da.11' ammoniaca. L' emoglobulina os

sidata dh·icne da prima giaha, l)Oi giallo-brunastra, e in fin e 

rnrde-brunastra, e le bancle di assorbimento spariscono a poco a 

poco. Questa modo di azionc dell" ammoniaca ha molta analogia 

con quello dell ' idrogcne solforato e dcl solfuro di ammonio, per 

cui le due bande sono sostituite dalla banda unica di riduzione 

di Stockcs. L' ammoniaca li'}uida 6 velenosa a delle dosi poco 

clcYate i 30: grammi bastano per far perire un adulto. 

Due casi possono darsi nella pratica medico-legale; quello 

cioe net quale sia stato trovato un cacla\·cro in una stanza la 

di cui atmosfora sia ricca di gas ammoniaco; c I' altro ncl q ualc 

l'avvelenamcnto sia avvenuto per la ingestionJ dell' ammoniaca 

li11uidc.1. 
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Primo easo. - Quella nel qtwle un cadavere e stato tro
tiato in 1ma stan.:a la di cui atoios(era e carica di i·apori 
di gas ammoniaco. - Qui pub accadere che rcalmcnte si tratti 
dcl cadavere di un in lividno che sia morto per avcrc respirato 
del gils ammoniaco, opput·e del cadavere di un individuo che 
sia morto per un altra cagione e che sia stalo pusto in una 
atmosfera carica di gas am1aoniaco, per for credere ad un av
\'Clenamento accidentale o volontario, c cosl per nrtscondcre un 
omicidio. 

Questa fatto si pub vc1'ificare in un laboratorio di chimica 
o in una fabbrica di prodotti chiruici, ove si trovi un apparec
chio purificatore del gas, oppurc vi sia ammassato dcl carbonate 
di ammoniaca ec. 

II perito necro~copo invitato a port.arsi nel luogo ove fu 
rinvenuto il cadaYerc, clovra sottral'io tosto tlalla atmosfel'a 
accennata; e se d sar1\ ragione di riteneN chc egli sia in stato 
di morte apparente, dovrcl praticare sul mec.lcsimo la respirazione 
artificiale seguendo la \·ia 1.:he C stata tracciata nel seconclo \'O

lume di questa nostra bibliotcca. 
Una volta che cgli ablJia constatato chc la morte e reale, 

duvri\ mettere nella trachea una grossa siringa di gomma elastica 
m.unita alla sua esiremiU1. libem di un aspiratore, e se facendo 
agirCt l' aspiratore I' aria che uscir~i. dai polmoni sara ammo
niacale, avr~t cioe i' odorc piceante ddl' arnmoniaca cd arrosser~\ 

la carta di curcuma, ii perito pe .. questo solo fatto potra con
cludere che si tratta di avvelenamento e di morte avvenuta per 
avere respiralo it gas ammoniaco; percha immergendo un indi · 
viduo gi3. morto in una atmosfera inc1uinata di un tal gas, le vie 
aeree non lo conter1·el.Jbcro e non potrebbcro contenerlo mai. 

Un criterio cos~ importante ha pero valorc solo quando ii ca
davere che e stato trovato nclle condizioni accennate, non sia in 
stato di avanzata putrefazione, perche allora l' aria estratta dai 
polmoni potrebbe esset·c ammoniacalc anche per effetto del pro
cesso putrefattivo. 

Oltre questo cbe e patognomonico, il perito anU altri cri
tert chc lo metteranno sulla via di poterc decidere la questione 
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anche quando, in grazia dell' avanzata putrefazione, sia slato 
annullato il valore di q_uello che ho indicato; e se egli troYera 
che la muccosa delle narici, della trachea, dei bronchi sara ar· 
ros~ata e sede di pseuclomenibrane come cruppali; se il paren
chima polmonale sar<.\ sede di acuto processo flogistico; se il 
sanguc sara nero, iluido c come moccioso, e i globetti rossi al 
microscopio appariranno sformati e rotti; se vi saranno delle 
ecchimosi sottomucco.1.;c, sottosierose cc., potrit concludere che la 
morte fu l' cffetto dell' averc respirato ii gas ammoniaco. 

Se poi le vie aeree si offriranno intatte, o esscndo sede del 
processo tlogistico, manchcranno pero tutte le altre altera
zioni anatomo-patologiche tcst.6 dcscritfo, allora il perito riterra 
che si tratti di un cadavcrc che sia stato posto in mezzo alle 
condizioni accennate per nascondcre un omiciclio; nel quale caso 
si thr:.\ con ogni pill minuta indagine a riccrcare qua\e possa 
essere sta ta la cagione della mortc. 

Sccomlo cnso. - Quello in cui si tratla di avvelenmnento 
prodotto dalla ingestione delta ammoniaca liquida. - Qui puo 
avvenire che il perito incaricato dal tribunale dclla autossia, 
possa averc la storia cho fu scritta dal medico cho prestb la 
sun assistenza all'incl idduo avvelcnato, come pub pure avvcnire 
che la storia manchi, pcrchC non vi fu alcuna assistenza medica. 
Ora, ncl prime ca.so supposto1 sc dalla storia rcsultcr:.\ che l'in
dividuo fu in prcda a grandc agitazione, con fl.sonomia alterata, 
occhi rossi o Jacrimosi, fu inquictato da frc.1uc11ti starnuti e da 
insi~tenti colpi di tossc; ch~ clalla bocca c dalle narici esalb spic
cato l'oclorc di ammonia.ca, c la carta di curcuma tenub. vicina 
a qucllc apl~tturc si ar1•ossO dopo poco; che vi fu copio.sa sali
vaziono, c la muccosa buccale e fnringea erano rossc tumiJe e 
cospersc di pseudornembrano; che le materie vomitatc erano 
sanguigno muccosc e cl:wano forte adore di ammoniacai che ai 
vomiti tennc dietro ben presto la diarrea sanguigna, c i polsi 
si offrirono ph::coli, ccleri, depressibili, ta pelle fredda e coperta 
di glutinoso sudore e cianotica nelle iaferiori estremitll; se re
sulter;.\ pure che vi furono dei cleli11ui c minacc:e di sincope; r,he 
la regiono dcllo stomaco fu oltremodo dolentc; cha le orine furono 
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scarse ed albumino!'e o ~opprcssc; cl1e infinc le facolb.\ della mcnte 
si oscurarono e dopo alcunc ore o dopa riualchc giorno aYvenne la 
morte prec;eduta o no da 11ualche conYulsinnc, il pcl'ito non esi
terA un momenta ad accogliere la conch1'\ionc di awelenarnento 
prodotto da11a ingestionc dell' am moniaca, chC' ii curantc formulO 
nella storia consegnata al ginclice d' istruzionc in..::icmc colle 
orine, colle materie Yomitatc c con 1p1cllc cmcssc per sccesso 
dal malato. 

Ma se mancherci per le ra:;ioni adJott c1 h storia dei fo
nomeni morbosi pregrcssi, i periti non ananno ch~ la inrlagine 
cadaverica e I' analisi chi mica a cui riconcrc rcr giungcre a 
determinare la cau~a clclla mortc. 

In questo caso, se ii pel'ito nccroscopo troH•r;.) n0lla camera, 
ove giaM il cadavcrc, l' oclorc di ammoniaca, c prc!';~O il medc
simo vi sar<'l una bottiglia 01! altro rccipientc da ctfi spiri questo 
s tesso odore; se sul lctto o per term \'i ~aranno dc!lc materie 
sanguigne che avranno tuUa l'apparcnza di cs~crc state YOmi· 
tate o emesse per sccc~~o c cbranno rc:tzionc alcalina: se al
l' autopsia la muccoM hbial,~, buccal~ e faringc:t ~i offrirauno ar· 
rossate, t urnide, c cos.per::::e di pseuclomcmbrane come cruppali; 
se dallo stomaco tosto rhc sar<'t stato nperto, C$:a\cm\ pilt o meno 
forte I' odore di ammoniaca, c la $:U;t muccMa $:j offrir;\ arros
sata, fiogosata ed anchc ulcei'ata; se questc alterazioni ana
tomo-patologiche avranno sccle anche sulla muccosa duodenale 
e qua e Ia sugli- altri intestini tenui e sui cra.;;!';ii se la muccosa 
delle vie aeree sarh arrossata c tumida, ii sangue ftuido e scuro 
e come moCcioso, ii cuorc fermo in diastole e picno zeppo di 
sangue, egli si dichiarera per I' an1elenamento prodotto dalla arn
moniaca o dal suo carbonate. 

Se la morte dello individuo che ingerl questo veleno avvenne 
tardi, cioC dopo due o tre settimane e piu, allora mentre il 
medico curante avra potuto raccogliere qualcbe fenomeno mor
boso nuovo, ii perito necmscopo trovera alla autossia delle al te
razioni anatomo-patologichc egualmente nuove. Ora, i fenomeni 
morbosi nuovi souo, I' itterizia, gli eritemi, la porpora e qilalcbe 
volta l' erisipela, non che la presenza delle albumina nelle orine: 
le alterazioni anatomc-patologiche nuove, perche. manifestantesi 
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tardi 1 sono la steatos i del fegato e dei reni, e l' inciuinamento 
bilioso del sangue. Ma se in questo caso si allarga ii campo cli
nico c anatomo-patologico di un tale avvelenamento, si ristringe 
non poco quello chimico, e qualora ii curante non abbia avuto 
la avvertenza di raccogliere e di conservare in vaso ben chiuso 
specialmente le prime materie vomitate od emcsse dall' ano e 
le prime orinc, potr:i avv.e nire che ii perito chimico sia nella 
impos:sibilita. di trovare lraccia <lel preso o propinato Yelena, 
perchC l' ammoniaca C uun .di 11uei vclcni clie esco con molta 
celeriUl. clalla economia anima\e. 

Quando poi mancassc la sloria dei fenomeni morbosi che pre
cederono la mortc e non fos~cro state raccolte e conservate le 
rnaterie dci \'Omiti, clei secessi e le orine, ed il perito necroscopo 
non avesse potuto mcttere in csserc le alterazioni anatomo-pato
logiche proprie di questo avvelenamcnto, perch6 it cadavcrc era 
di gi~\ in a\•anzatissima putrefozionc, sari~ impossibile di formu
lare la cliagnosi medico-legale coi soli rcsponsi dclla chimica, 
perchC, come C noto, l'ammoni;ca C uno di quci vf'leni che in 
copia si svolgono nclla fe1·ment..'lzioue pntrida. 

Escluso questo caso, la chimica potri\ sempre corroborare ii 
diagnostico medico-legale che fu clesunto dall'apparato fenomenalc 
morUoso osservato durante la vita, c dalle lesioni anatomo-pato
Jogichc. od nnchc solo da queste ultime, ogniqua\volta ottenga 
libera l'ammoniaca dalle materie sospette, e specialmente <la 
quelle che per le prime f~rono vomitate e rese per sccesso, 
dalle orine e dal contenuto stonl'\cale dcl cada.vere. 

Orn, se le materie sospettc daranno rcazione alcalina, il pe
rito chimico col mezzo clella distillazione potra mettere in esserc 
I' ammoniaca; ma se non daranno la reazione accennata percha 
l'ammoniaca fu. clurante la vita dello indidcluo U\'Veleuato, 
neutralizzata con gli antidoti chimici, allora la pbtr<.\ rendere 
manifesta decomponendo i sali ammoniacali formatisi con la po
tassa o con la soda. 

II perito chimico riconoscer:i r ammoniaca all' adore suo spe
cialc piccante, all' arrossamento' della carta di curcuma che ot
terra tenendola a una certa distanza dal prodotto distillato, alla 
formazione di fumi bianchi avvicinapdo a quel pr-odotto stesso 
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una bacchetta di vetro bagnata nell' acido cloridrico, a\la colo
razionq nera che assumerlt la carta bagnata di azotato mercu
rioso, alla colorazionc violetta presa dalla cart.a. bagnata nella 
tintura di campeggio, alla proprieta di disciogliere il cloruro di 
argento, gli ossidi di rame, di zinco e di caclmio, e a (1uella di 
formare de! cloruro doppio giallo di platino c di ammonia, il 
quale gli potra servire di prova di convinzione dello ayvenuto 
avvelenamento da presentarsi al Tribunale. 

Potrebbe venire chiesto, se l' avvelenamento fu l'effetto della 
arnmoniaca semplice del commercio o se invece lo fu clella am
moniaca metilica o metilamina che e una ammoniaca composta 
primaria, la quale ha un ocl(jre identico a quello della ammoniaca 
ordinaria c la sua soluzione conscrvn pure questo adore. 

Al perito chimtco riuscira facile di distingucre l' una ammo
niaca dall' altra, percbe l'amrnoniaca metilica ha la proprieta 
che non ha l' altra di clisciogliere 1' allumina i<lrata, ed e inca
pace di clisciogliere l' ossido di cadmio. 

Nel caso di avvelenamento criminoso consumato con la am-
la di cui ingestione pptr..!bbe essere stata suggerita, 

come verificato qualche volta, anche con scopo abortivo, 
potrebbe cssere dalla difesa, sollevata fra le altre questa obie
zione, chc cioe la ammoniaca clie fu ritrovata, anziche essere 
<li anelenamento abbia una originc patologic,1.. Se perb da un 
lato l'avvclenamento in discorso puO essere confuso con !'uraemia 
acuta, la quale orclinariamente al modo medesimo degli avve
lenamcnti fosorge d' improvviso e senza fenomcni prodromi, 
e si estrinseca con i vomiti, con la diarrea, con le convu\sioni, 
col deli1io e col ~oma, ed anco con l' odore caratteristico della 
ammoniaca avvertibilo nell' aria espirata; dall' altru lato se ne 
allontana, perche, menlre l' avvelenamento in parola si dichiara 
in genere in ri:l.ezz(a\la migliore salute degli individui e sempre 
subito dopo la ingestione di una bevanda o di un medicamento, 
la uraemia al contrario insorge in coloro che sono sotto iljpeso 
di una qualche malaltia grave, come scarlattina, a\buminaria, 
stato puerperale ec. Ma questo non e tutto; mentre nell' avve
lenamento le maggiori lesioni ,anatomo-patologiche sono nella 
boeca, ne\la retrobocca e ~pecialmente nello stomaco, nella 
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uroemia acuta invecc sono nella muccosa intestinale e consi
stono non in pseudomembrane cha si moslrano sopra un tessuto 

infiammato, ma in arborizzazioni, in rossori piu o meoo estesi, 
in rammollimenti e in abrasioni della stessa mcmbrana. ~ello 

avvelcnamento l' amrnoniaca sj trova in copia maggiorc nello 

slomaco e nellc materie <lei vomiii, quando anzi nclla uraemia 
acuta si trova in copia maggiore nellc intcstina. Per cui sara 
sempre possil>ilc al perito di rigcttare questa oliiczione. 

'futti i sali ammoniacali si fanno operosi sulla economi:.L 
animate per l' ammonia.cache essi abbandonano allo stalo libero, 
tost.ochc dallo slomaco, ovo l'imangono indecoruposti per tro
varsi in un mezzo acido o neutro, sono \'Cnuti nelle intestina, 
e nel sangue in conta.Uo dclle basi alcaline rarhonate; per cui 
mcntre l'arumoniaca C introdotta salificata dagli acidi e per la 
massima partc e cos\ assorbita, se ne esce invcce dalla economia 
allo stato di ammoniaca libera a co.rbonata, e quindi si rilrova 
nclla aria espirata, nel traspi1·ato cutaneo e nellc orinc. A vo
lcre the l' avvclcnamento si produca e ne nasca la morte vi 
vuole in gcuere una:.capia di sali ammoniacali maggio1•e di quella 
della ammoniaCc.'l. 

11 carbonato perO riescc <leletcrio e mol'tale nclb slcssa copia 
t.lclla ammoniaca; produce prccisamcnte gli stcssi fonorucni mor
bosi e dctcrmina le mcdesime Jesioni anatomo-patologiche, che 
sono proprie dell' avvelenamcnto prodotto da\l' ammoniaca stessa. 

Mentre gli altri sali, come sarebbe il cloruro, l' azotato, il tar
trato, ii solt'ato ec. di ammonia.ca, in generc non producono le
sioni valutabili nclla muccosa buccale, faringea e stomacalc, 
oppure al'rost;ano solamentc quest.'\ ultima; mcntre invece nella 

rnuccosa iutestinale dan luogo sempre a lesioni piu marcate che 
consistono nel processo acuto di flogosi. Nell' avvelenamento 
prodotto da questi ultimi sali ammoniacali, il malato esala 
tlalle sue narici l' adore di ammoniaca come nell' anrelena
meuto prodotto da questa a dal suo carbonato, le materie vo

milate non sono per se stesse ammoniacali come in questi 
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due avt·elenamcnti, ma pcrb possono divenirlo versando sopra 
una porzione di csse della acf}ua di ralcc o della potassa cho 
decornpongono i sali arnmoniacal i che immutati vi esistono; i 
patimenti stomacali son0 licvi, c sono maggiori quelli intesti
nali , rappreE'cntati da dcllc co1icLc c dalla diarrca, mentre invece 
ncllo an-clenamcnto per l' ammoniaca o per H suo carbonato 
sono quc!li pil1 intensi di le materie cmesse dall' ano sono 
pil1 ammoniJcali cd arrossano carta di curcuma cite ad essc 
sia tenuta an-icinata, molto pif1 prontamente di quclte cmesse 
da coloro rho sono avn lcnati con l'<1mrnoniaca o col suo carbormto 
All' infuori di qucstc clilfcrcnzc, the sono importanti a notarsi, 
abbiamo un apparato fonomcnaie reorboso comune, eel abbiamo 
le medesimc altcrazioni nnatomo-patologiche e gli stessi rcsponsi 
chimici chc nel c·.'.t')o dcllo anclenamcnto c de!la mortc per yam
moninca c per ii suo carbonato. 

Nel caso cli autoso:;ia motto tar~liva, a diffcrenza di qu~llo 

clie anienc per i ca 1nYcri di coloro rhe perirono per l' ammo
niaca o per ii suo carhonato, il lJerito chimico p0trc\ sempre o 
quasi sempre metterc in csserc la cngionc delta morte; perchC, 
quanclo avYenisse chc dal contenuto stomacale del cadavere 
esumato sottoposto chc tossc ~lla distillazione calla calce o 
calla pntassa ::;caturissc molta ammoniaca, ciO vorrebbe dire chc 
l'ammon:aca svoltasi C quclla di avvclenamento e non quella 
dclla putrcfaz.iono, o che l' anelcnaroento e la morte furono 
prodotte non dalla an1moniaca 0 d:1.l suo carbonato, ma dal 
cloruro, clal solfato, dal ni trato ec., di ammoniaca. Questa ultima. 
conclusione pcrO non potr<\ cssere formulata, finche non sia 
eliminato ii caso che i sali ammoni:lcali ritrovati nel contenuto 
stomacale, non sieno quelli che si produssero nello stomaco a 
spese clella ammoniaca o clel suo c:1rbonato che furono presi o 
propinati e degli antidoti chimici (acido acetico, cloridrico, solfo
rico ec. cliluti) clie furono somministrati a titolo di cura; nel 
quale caso sarebbero invece esprcsSione di avvelenamento per 
l'ammoniaca o per ii suo carbonato. 
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AY\.ELENA:\1ENTO I·RODOTTO D.\L SOLF~RO DI .UDIO~IO. 

Questo avvelenamento in gcnere C accidentale. 
II eolfuro di ammonio, percha volatile, e assorbito con molta 

pronteua, e con molta prontcaa pure pasqa nci prodotti delle 
funzioni di screzione e di separazione e particolarmcntc ncll'aria 
espirata, nel traspirato cutaneo e nelle orine. 

ll solfm'o di ammonio avvelena tanto che sia rc!-:pirato allo 
stato gassoso, quanta che sia stato preso per bocca allo stato 
liquido. I feuomeni morbosi e le lesioni anatomiche a cui d~ 
luogo sono l'etfetto non solo del gas solfidrico, ma anche della 
ammoniaca ed ecco percM ho creduto bene di parlarne qui. 

[ cambiamenti a cui il solfuro di ammonia va incontro nella 
economia sono quelli stessi che vi subiscono i solfuri alcalini di 
potassio, di sodio ec.; per cui nello stomaoo dagli acidi gastrici 
viene o tutto o in pa.rte convertito in lattato di ammoniaca e 
cloruro di ammonia; e in questa reazione si precipita dello zolfo 
e si svolge del gas solfidrico. 

Anche qui pub darsi che ii perito sia chiamato a decidere 
se un cadavcre presso ii quale fu trovata una bottiglia od altro 
rocipiente rovesciato o rotto, nel quale si conteneva clel solfuro 
di ammonia che si era sparso sul pavimento, apparteneva ad un 
individuo che morl per avere respirati i vapori di quel gas; 
oppure se era morto per altra cagione, e fu quindi posto in 
quelle condizioni medesime per nascondere un omicidio e simu
lare una roorte volontaria o acciJentale. II perito risolvera una 
tale questione con quelli st~ssi criteri di cui abbiamo tenuto 
parola, allorche ci siamo occupati dall' avvelenamento prodotto 
dal gas solfidrico e dal gas ammoniaco. 

Quando poi l' avvelenamento sia avvenuto per la ingestione 
del solfuro di ammonia, i periti lo metteranno in esserc con quelli 
etessi criteri clinici, anatomo-pl.tologici e chimici con i quali 
formularono la diagnosi me<lico- leg;ilc del\"an·elcn:i.nh~nto prodotto 
dai solfuri alcalini. Solamcn tc in 11uesto an-elcnamento tro\·eranno 
nelle materje vomitate e in quelle ra.cehiuse nel canalc dige
rent.e clel cadavere, del gas solfidrico, del solfo c una copia pitt 
o meno grande di sali ammoniacali. 
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\.YYELEN.UJF.NTO PRODOTTO DAT GAS nEI POZZI NERI, 

DELLE LATRlN'F. E DELLE FOGNE. 

Ora che abbiamo studiati gli cffniti deleteri proclotti dall'acido 
solfidrico, dall' acido carhonico e dalla ammoniaca. C naturale 
che d0bbiamo trattare t1ui di r1uesto av\'elenamento, 11uantunquc i 
i carpi che lo proclucono non apparLengano tntti al gruppo dci 
veleni di cui ci occupiamo. 

Pozzi neri e latrine. - Le materie fecali in putrefazione 
in un pozzo ncro o in una latrina, possono dare luogo alla pro
duzione di tru col'pi gassos i principali 1 cioe al gas solfidrico, 
al solfuro di ammonia e all' azoto; i primi due SJno Yelenosi, 
l' altro non e che asfissiante indiretto. Questi tre carpi gassosi 
possono esistere insieme oppure isolataroente nella atmosfora dei 
pozzi neri e delle latrine, e ciO anche allorche questi sieno stati 
vuotati delle materie putride che contenevano. Nel maggiore 
1-1umero dei casi non esistono soli, e sono sempre mescolati a 
molta aria atmosfcrica. 

Le esperienze di Tbenard tendono a dimostrare che il sol
furo di am,nonio si trovi bell' e formato nella parte liquida che 
e nel pozzo nero o nella latrina. Talune volte l' atmosfera loro 
si trova composta di 94 parti di azoto, di 2 parti di ossigene 
e di 4 parti di aci<lo carbonico o di carbonato di ammoniaca. 

11 predominio della ammoniaca nella atmosfera in discorso 
pnO essere qualche volta portato ad un alto grado, ed allora 
l' adore dell'idrogene solforato e del solfuro di ammonia restano 
mascherati da quello piccante orinoso dell' ammoniaca. 

Una circostanza che sovente induce in errore gli operai e 
che li fa discendece senza alcuna cautela nei pozzi neri che sono 
stati di gi<\ vuotati delle materie fecali, ~ quella di non esalare 
alcun cattivo odore; ciO che si veriflca quando l' aria e viziata per 
la presenza del solo azoto o dell' acido carbonico. In qucsto caso 
1' avvclenamento avviene lentamente e per uno stato di debolezza 
a cui i lavoranti cercano invano di sottrarsi. 

Lo stato di debolezza pub esserc portato ti.no alla sincope e 
anche fino alla estinzione della vita, se non sono amministrati 
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in tempo i soccorsi. Un pozzo nero o una latrioa vuota pub asfis
siare coloro che vi cliscendono con la stessa rapidittt di quanclo 
conliene delle materic fecali, e ciO percha allora lo sviluppo 
gassoso si fa dallo pareti de\ pozzo nm•o o della latrina che ne 
sono impregnate, c non c chc dopo IO o 15 giorni da che e 
stata n1otata e mantenuta apcrta che la sua atmosfera e quasi 
priva affatto dei gas accennati. 

Ora possono darsi nella pratica meclico-legalc quaitro casi; 
quello ciof> in cu i un lavorante cliscenda senza prnndere le cautelc 
necessm·ie in un poz:w nero o in una latl'ina per farYi clei risar
cimenti e vi rnuoia; <iucl!o in cui un individuo sia invi tato o 
cccitato da un altro a clisccndcre in un pozzo nero o iu una 
latrina vuota o che contenga poche materie dandoli ad inten
clere clie vi sono cadutc 'dellc monete, degli anelli ec. meutre 
\'C lo fa cliscendere percbe vi l es ti aVYelcnato; ii tcrzo in cui 
sia gettato in un pozzo nero o in una }atrina vuota il cadavere 
di un individuo che sia stato altrimenti ucciso, per nascondore 
un omicidio; e finalmente quello in cui vi sia stato gettato un 
feto nato morto, sia per nascondere il frutt.o di disonosti amori 
sia per imputare altrui un infanticidio. 

In tutti r1 uesti cliversi casi ii perito proccdera al\a ricerca 
nelle vie aeree e nel sangue di quellc a\terazioni anato1no-pato
logiche che sogliono proclurre i gas acccnnati, allorche sono rcspi· 
rati, e con un apparccchio aspiratore tenter<\ di estrarre dalle vie 
aeree stcsse i gas che vi penetrarono durante la Yita, per assi
curarsi se sono quclli stessi chc si trovano nella atmosfera del 
pozzo nero o della latrina. 

E se avra dei responsi positivi concluderb. per questa ma
niera di morte; mentre se Ii ana ncgativi la escludera, e ri
cerchcrlt. allora come la morte possa essere av\·enuta: e facendo 
tcsoro di tutte le circostanzc estrinseche ai cliversi casi, si 
mettera in grado anche di stabilirc se la rnanicra di anrele
namento in questione avvenne per caso, fu volontaria o fu cri
minosa. 

Non sempre pero sara agevole al perito di stabilire se la 
morte avvenne per i gas clcl pozzo ncro e della latrina a per altra 
cagione, e ciO quando la loro atmosfera consti di paco azoto e 
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di mollo acido carbonico; perche potrebbe darsi il caso che 
un neonato o un a<lulto fos.sero st1ti soffocati fra morbid i 
guanc:iali c quincli geLtati nel pozio nero o nella h.ttrina, per 
aascondere un infa.ntici<lio credendo <li sottrarsi alle mani dell'l 
giustizia, oppure per nascondere un omicillio e fat·lo passare per 
una morte accidentale o volontaria. In questo caso non si osser
\.·cranno lesioni esterue, perclie ii neonato 11aturalme11te non pot?
reagire o perche l' individuo a<lulto fu dagli assassini sorpreso 
nel sonno; d'altronde le vie aeree contengono dell'acido carbonico 
tanto se l' asfissia e avvenuta nel pozzo nero, c1uanto se C stato 
l' effetto della soffocazione; le lcsioni anatomo·patologiche sono 
poi anch' esse a comune nei due casi. Vi potrebbe perO essere 
un criteria che se fosse costante deciderebbe la quistione, e 
questo co,1siste nelle piccole e numerose ecchimosi sottopleurali, 
sottopedcar<liche, ec., chc sogliouo roanifestarsi nella. soffoca
zione, per cui esistendo queste echimosi il perito potra graude
mente presumere che si tratta di morte per soffocazione, mentre 
non esistendo perche la morte fu pronta, non avra ragione di 
escludcrla. In questi casi dubbi saranno le circostanze estrinseche 
al fatto quelle che potranno non rarameute fare decidere i i 
perito per l' una piuttosto che per l'altra maniera di morte. 

Fogne. I gas che si svolgono dalle materie in putrefazione 
accumulate nelle fogne e specialmente nei loro pozzetti o ser
batoi sono l' acido carbonico, l' azoto, il gas solfidrico e non 
raramente il solfuro di ammbnio. Questi tre gas possono esi
stere nell'aria delle fogne in quantita tale che la respirazio11e 
della atmosfera <la essi inquinata possa avveleoare immedia
tamente le persone che vi si trovino immerse; ciO si verifica 
soprattutto quando vengano rirnosse le materie solide di cui 
trano ripieni i pozzetti o i serbatoi. 

Anche qui possono dars i in pratica i medesimi ca.si , 
possono essere sollevate le stesse questioni e possono nascere 
le medesima difficolta, delle quali abbiamo parlato quando ci 
siamo occupati della azione deleteria dispiegata dalla atmo
sfera dei pozzi neri e delle latrine; per cui per arao1'e di lJre
vita e per evitare iDutili ripetizioni ci dispensiamo dal tenerne 
proposito. 
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AV\.ELE'.'\'A:'IJE~TO PRODOTTO D.\LLA .\~ILI~A 

La storia registra giil doi casi di avYelcnamcnto per l'ani
lina, i quali si sarebbcro vcrificati specialmcnte in Ingltilterra. 

Qc1esta base chiamata anche fonilamin11 come e noto, ha un 
odoru aromatico penetrante ed un sapore acre bruciante; ~ 

a"sorbita con molt.a prontezza ell e molto piu velenosa dei suoi 
);ali; Secondo alcuni vcnuta in contatto dei nostri tessuti e 

passata nel sanguc coagulcrebbe i loro materiali nlbuminoidi; 
mentrc secontlu altri sarebbe incapace r\i queslo cffetto. l glo
belti ro:;si pcr6 scmbr;1 cl'e sieno attacc:i.t.i da questo vc1eno; 
infatt.i al microscopio si olft·ono diminuit,i di volume ad aggrin

zali. Dopo essersi diffusa per tutta la eco:l.omia I' anilina passa 
nci prodotti delle funzioni di secrezione e di separazione, e 
torna nel mondo esteriore con I' aria e!'ipirata, con la csalaziono 

cutanea e con le orine. 
Tre casi possono darsi nella pratica medico-legale; quello 

ci(l6 in cui 1' avvelenamento o la morto::i .sieno l'effotto della re
spirazione dei vapori di anilina emanati, pn esempio, da una 
botliglia che la contenga; l' alLro in cui sieno l'effetto della 
introduzione nello stomaco di qucsto voleno; c quello in cui 
sia stato simulato un tale aHelenamento con mctLcre presso la 
bocca c le narici di un cadavere un redpientc, una spugna ad 

altro che contengano della anilina. 

Primo Caso- que/lo hi cui l' a1,vr/nna·nrinto e la morte 
sono l'effetlo della respira::ione dei vapori di anilina. - La 
diagnosi medico-legale di qnesto avvclenamento 6 naturale che 
si debba fare facilmente 1 e basta entrare nella st:i.m;a ove e av
venuto il fatto, pe1• metterlo subito in essere all' oilore speciale 
che emana tlalla bottiglia o cla un altro qualsiasi recipiente o 
corpo che la contengano a ne sieno imbevuti e che si trovino 
p1·esso In bocca e le narici di un indiviiluu quasi agonizzante o 

che b di gia divenuto cadavere. 
Se l'individuo sara tuttavia vivo, ii medico chiamato presso 

di 1ui lo trovera in preda ad un grancl.e abbattimcnto, le sue 

Bellini 
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pupille saranno dilatatc, an<\ della tosse catarrale insislente, la 
r .:spirazione sara stertorosa, imbarazzat.a e si esegui1·a a scosse, 
i polsi al carpo manchemnno , la pelle sara insensibil~, fredda 
e alle estremitfl. cianotica , i muscoli degli arti e quelli del tronco 
saranno in preda a rnovimenti clonici o tonici che si l'inno\·cranno 
ad accessi, e I' individuo in bre\·e cadl'<i in una sincope mortale. 

Se poi sarll gia clivenuto cadavere, ii perito necroscopo tmver:'l 
che in esso la rigidiLU carbverica persisterJ. per molto tempo, la 
muccosa della trachea e <lei bronchi sarll iperemica, ed ipere· 
mica pure il parenchi ina polmonare, tut to l' albero aereo sar:i 
ripieno di una spuma a bolliJ piU o meno grosse, e compressi i 
polmoni dalla apertura della glottide sentira esalare piu o meno 
manifesto l'odore di ani!ina; le meningi cerebrali saranno iniettate 
massimamente nella porzionc anteriore e superiore degli emisferi, 
non che del bulbo rachiJieno, il quale offrira iperemica la sua parte 
cinerea. [l fegato sar:l rosso brunastro e friabile, i roni ipere
mici, le orine albuminosc, e il cuore e i grossi t1onchi Yenosi 
conterranno dcl sangue nero piceo ed aggrumato; finalmente 
cla tutte le parti d~l cada,•cre sentira esalare l'odore dl:ll'anilina. 
Questi responsi clinici, cadaverici e anatoruo-patologici, rnessi 
d' accordo con le circosLanze accennate de! trovarsi cioe presso 
ii malato o il cadavere I' anilina, saranno pill. che sufiicicnti a 
metter1o in grado di asscrir~ che la malattia e la morte fu
rono l' effetto delia respirazione dei di lei vapori. 

Secondo Caso. - Quella 1·n cui l'anilina e stata presa ver 
bocca - L' anilina presa per bocca esercita una azione irritante 
locale sulla muccosa delle pl'irne vie, per cui allo apparato fe
nomenale mo:·bo3o teste dcscritto si aggiungono tutti i feno
meni che sogliono ra.ppr0s!::ntare lo stato frl'itativo e flogistico 
della muccosa gastro-cntcl'ica, come rnmiti, dolore bruciante 
epigastrico, ccEche, diarrea, tenesmo cc. 

II curante diagnostichcrA questo avvelenamento, all' adore 
di anilina chc esalera dalla bocca e dalle narici del malato, 
dalle materi~ dei vomiti, da quelle dei secessi e dalle 01-ine. 

II perito necroscopo a\la autossia, oltre i fenomeni cada.verici e 
le alterazioni anatomo-patologiche or ora descritte, che perb dal 
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lato delle vie aree sono molto menl) marc1le e talora anche 
mancano, trovel'h la muc1.:osa gastro-enterica in piu punti ipe
remica e flogosata. In queslo caso r adore di anilina emanera 
piu forte dal contenuto stomaco-inte.stinale, chc dal resto del 
cmhnere. 

L' anali.si chimica non fart\ che confermare la cliagnosi 
mdilh.:o-leg.ilc che gin fo1·mularono ii curante ed ii pe1·ito ne
croscnp1. E a notarsi che allor.1uando l' ::wvelenamento fu I' ef
fetto della anilina del commcrcio1 il perito chimico trm·erA nelle 
matcrie sospette non solo q<1esta base, ma anche la toluidina 
e la P"eudotoluidina, e puU csse1·e molto iutercssante in taluni 
casi di sapere se que.sti ultimi carpi accompagnano a no l' ani
lina. Questa ricerca la farll. molto facilmente seguendo le indi
cazioni date <la Rosenstiehl. 

It perito chimico riconC1scel'tl l' anilina allo o<lore speciale 
del prodo1.to ottenuto distillan lo le m:iterie sospette e alle se
guerni r~azioni, che so:to; di \'Ctlerla a<Jsume1·c una magnifica 
colorazione ro~s.l vers::mdo in una porzionc della sua soluzione 
alcunc gocce di solfuro di ammonio molto clilut.o; di vcderla 
fa1·~ i rossa infondcndo in un altra porzionc <le\!a sun soluziono 
dello acido nitrico cleLolc, clic contenga dell' acido clori<lrico, 
mcntr~ si far<\ azzurra se quello aci<lo sarA concentrato; di 
Yedcrht pure prendero quesla ultima colorazione mescolandola 
all' acido solfol'ico e al cromato di potassa; rli vederla final 
mentc1 trattandola con gli ipocloriti e specialmcnte con quello 
di calce, colorarsi di bleu o di Yioletto chc presto passertl al 
giallo bruno . 

. Qualora il perito chimico abbia a sua disposizione una 
quantita sufficientc cli matcria, potr:\ mettere a profttto anche 
altre rcazioni delle quali la piu sensibile e la scguentei discio
glierf\ 1' anilina con qualche goccia di acido solforico e la met· 
ter<'l. sopra una lamina di platino che comui1ichi col pt)IO posi
tivo di una pila di Grawe e terr.i immerso net liquido un filo 
di platino, perche si determini la corrente, a vedl't\ la lamina 
di platino cuoprirsi di un induito bronzino, bleu, o rosa secondo 
la quantita del veleno. II cloruro di mercurio poi versato nella 
1oluziocc alcoolica di nnilina vi proJurrc.\ un precipitate biaaco 



- 148 -

cristallino: ii cloruro d' oro e quello di platino dar,rnno dei pre
cipitati cristallini, color;\ti in ros:;o-bruno o in giallo-arancio ec. 

'l'eno Caso. - Quel/o in, Cui e slalo simu[ato questO Ql.J

velenam.enio con. m.ettere vresso la bocca e le narici di un 
cadavere un recipiente o una spugna che contengano della 
anilina. - In questo caso il perito necroscopo asserira trat
tarsi di simulazione, quando la rigidita cadaverioti non abbia 
persistito oltre l'epoca ordinaria, quando I' apparecchio re3pira
torio sia ncllo stato n01·male e dalla apcrtura deila glottide, 
comprimendo i polmoni, non e!iali r adore di ani\ina, quanclo il 
sangue non si;.t nero picco, n~ molto aggrumato, quanclo man
chino le ipercmie meningce, epatiche, t'euali, e quanclo dal sangue1 
dalle orine ritrovate nelht vescica e dai ricordati visceri non esali 
l' odOI'e di questo Yelenu; e in caso di putrefazione tan to avan
zata da nvn potere apprezzare l' adore di questo corpo, quando 
la analisi cbimica non ne rnctta in esser c la prescnza nel sangue 
e nei visceri del cadavere. 

AVVELE:-fAMENTO PRODOTTO DALLA. STRTCNI'."l.'

E DA.LLE PIA.NT!<: tHE LA. CO:-l'TF.NCJO:iO 

Non pochi avvelenafnenti crim!nosi, acciflentlli c volontari 
gono stati prodotti con la stricnina e con le piante che la con
tengono. 

Tl genere Strycnos 0 rappresentato dtl diverse specie che 
sono quasi tutte emine!1temente Vt!lenosc. Fra le piu dannose 
ricorderemo la Stryr.nos nux vomica, albero che nasce nell' India 
e nclla Cochincina. [ grani ehe sono contenuti nel frutto di 
qnesta pi::rnta sono conosciuti col nome di noce vomica, mentro 
la sua scorza e chiamata falsa angustura. La noce vomica e la 
falsa angustura contengono oltre la stricnina anche la brucioa 
che ~ dotata della st.essa azione venefica, ma per:<> in grado 
minore. La noce vomica racchiude pill stricnina che brucina; 
mentre il contrario si verifica nella falsa angustura 

Vi I) pure la lgna:ia a1nara, i di cui grani, conosciuti 
col nom~ di fava di Sant' Ignazio, conteogono anche essi non 
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liolo i due alcaloidi ricordati e in proporzioni molto pill consi
derevoli, ma anche la igasurina la quale e pure dotata della 
stessa azione venefica, chc consiste principalmente nello aumen
tnre il potere reftesso della midolla spinale e di quella allun
gata e conseguentemente nel fare contrarre tetanicamente per 
le piu lievi e ordinarie eccita~ioni tutti quanti i muscol i. 

La sh'icnina e velenosa e mortale per gli adulti alla dose 
di I centigrammo e mezzo o 2, mentre par i fanciulli lo e alla 
dose di 2 o 3 milligl'ammi. La brucina invece I) velenosa e morta
le alla dose di 15 a 20 ccntigramrni per gli adulti, ed a quella 
di I centigrammo o 2 per i fanciulli. Lo stesso presso a poco 
si puo dire della igasurina. Questi tre alcaloidi non che le piante 
che Ii COQtengono sono dotate di una estrema amarezza. 

La stricnina pura 6 poco solubile e per questa ragione e 
assorbita con piu lentore della brucina e della igasurina che 
sono piu solubili; per() i sali della stricnina essendo invece moho 
solubili son'> assorbiti molto presto. 

La stricnina pura se C ingerita a stomaco pieno C assor
bit.a piu prontamente di quando e presa· a stomaco vuoto, e 
cio percha nel primo caso in pnrte piu o meno grande e ridotta 
nllo stato salino dagli acidi gastrici. 

1 sali della stricnina che sono dii·ettamente ingeriti e 
quelli che si formano nello storoaco in digestione quando si 
ingcrisce questa base pura, giunti che sono nel sangue venoso 
a contatto dclle sue basi alcaline carbonate, vcngono in parte 
piu o meno grande spogliati degli acidi salificatori e quindi e 
resa libera la stricnina, la qualc appunto perche, come dicemmo, 
i! poco solubile, si accumula e si tratticne nel f'egato piu di 
quello che farebbe se rirnnnesse sempre allo stato di sale. Ede 
a questo trattenimento ed accumulamento nel fegato che forse si 
deve il manifestarsi dei fcnomeni venefici assai meno pronta
mente quando la stricnina ed i suoi sali sono presi per bocca, di 
quando sono introdotti nella economia per altra via. U tratte
nersi ed accumularsi della stricnina nel fegato, e un fatto di 
altissima importanr.a specialmente per il perito chimico, il quale 
nella rfoerca di un tale alcaloide non deve mai trascura1·e di 
analizzare il fegato. 
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La durata dell'avvelenamento stricnico e rnria. Orfila aveva 
gia detto essere di 7 od 8 mi1m~i il tempo in cui, dat~ la dl•se 
ruortale della stricnina, doveva insorgere la mortc; mcntrc Guy 
stabi\isce una media fra 6 minuti e 6 ore; Tardiflu ch't per media 
l o 2 ore; Casper e Liman non 1imitano il tempo; Taylor in media 
segna 2 ore, ma da pure notizia di due aYvelenamenti stricnici 
finiLi colla morte dopa 15 e dopo l O minuti. 

Nessuno degli avvelenamenti provocati ncgli animali cla Falck, 
dal Tamassia c da altl'i sorpassO perO I ora; c nelle esperienze 
clel Tamassia. il rnaxinwm fu di 45 minuti, il minimum di 29, 
la media fu di 37 minuti all' incirca. 

fn pratica pos:-;ono d1rsi quattro casi; quello ciOO in cui 
l' avvelenamento sia stlto proJotto dalla iogestionc della stricnina 
pura o salificala; \' altro nel quale sia stato prodotto dalla cstcrna 
applicazione del ricordato a\c~loide o dei suoi sali; quello in cui 
sia stato l' effetto della. inge.stione dclla noce vomica o della 
fava di sant' Ignazio raspate, oppure dell' alcoolato di noce vo
mica o della falsa angustn!'a; e quello finalmente in cui un indi
viduo sia morto per tetano comune oppure con fenomeni tetanici 
dopo di avere fatto uso dell' estratto di Liebig, e scorso un certo 
tempo sLl nato il sospetto che si tratt(\sse di avvelenamento per 
la stricnina. 

Primo cnso. - Quello in cui l'avvelenaniento e .<;tato pro
d6tto dalla ingestione della stricnina o clei suoi sali. - In 
questo caso pn6 accadere che il perito nPcroscopo abbia, come 
no, a propria disposizione la storia dei fenomeni morbosi che 
precedettero la morte. 

Ora, se dalla storia resulterA che un indiYiduo appena ebbe 
ingerita una bevanda, un alimento o un medicamento, avvertl 
»n sapore estremamente amaro e persiste11te (sapore che puO 
mancare quan.:fo la stricnina o i suoi sali sieno stati adoperati 
in pillole), e dopo pochi minuti si fece impressionabile e tanto 
che i pitl piccoli rumori e Ia luce un poco viva gli producevano 
delle scosse e degli irrigidimenti muscolari dolorusi, e quindi 
fu colto <la convulsionl tetaniche che ben tosto si fecero gene
rali e si ripeterono ad accessi piU o meno lunghi e fra loro 
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ravvicinati, e in mezzo al quarto o quinto accesso che eb

bero luogo in pochi minuti, sopravvcnne la morte, restando 

inmtte fino presso all' ultimo le facoltA della mente, il perito 

dovra granrlemente sospettare di anelenamento stricnico, perche 

.sebbene l' apparato fenomenalc morboso accennato c la stessa 

morte sieno prodotte anche dalla brucina, dalla igasurina, dalla 

papaverina ec., pure queste sostanze non sono generalmente usate 

con scopo venefico, e poi in genere producono la 111orte rnolto 

phi tardi del\a stricnina e de' suoi sali . 

La ispezione ca laverica 1 l'autossia e la sperimentazione fisio

tossicologica non faranno che confermare ii sospetto e l' ana

lisi chimica poi lo elevera al graclo di verita. dimostrata, come 

piu tardi rndrcmo . 
.\Ianoando la storia dei fenomeni morbosi prcgressi , perchC 

l' individuo mor\ senza alcuna assisteuza mcdil'a, ii perito ne

croscopo comincer<'l. a sospettare di questn avvclenamento, quando 

trovi che il cfldavere C in prcda ad una ri;;iclit<'l. pronta che si 

mantenne intensa e si prolungO oltre rcpoca ordinaria per piu 

giorni e per piu settimane ed anco per qualche mese, come fu 

verificato nel cadavcrc di Cook avvclenato por stl'icnina, ii quale 

era l'igido due mesi dopa la morte 1 epoca in cui fu esumato. 

Se perO la rigidita non si sara protratta piU del solito non 

escluderll per questo l'avvclcnaruento stricnico, perchC Liman 

c Emmert in qualche caso di morle prodlitta da questa so· 

.stanza non ravrebbero veduta decorrere al di h' del consueto. 

La sospoUerA inoltrc, qunndo veda le di ta piegate, le piante 

clei piedi rivolte in tlentro, la superficie cutanea cospersa di 

maccliie rossc , le meningi spinali eel encefaliche secle d' ipcre

mia semplice od emorragica, e al microscopio la polpa nervosa 

disseminata di piccolissime emorra'.2-"ie; riuando gli si presenti !l 

sanglte fluido o a malapena aggrumato e scm·o, i po\moni con

gestionati eel il cuore ora contratto per rigiditi1 c-:idaverica, ora 

anche fermo in diastole, e quindi nel primo caso vuoto o quasi 

vuoto, nel secondo invece pieno zepro di sangue in tutti e due 

i ventricoli, senza mai offrj.rc, come osscrYO ii Tama::::sia, la 

filtraordinaria ripienezza clel vcntricolo de"tro c la rncuit:l dcl 

sini,tro, come riscontrasi nel ruaggioo numero delle asfissie. 
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Della spcrimentazione fisio-tossicologica ne parleremo piu 
tardi; intanto diremo che la prova chimica dell' avvelenamento 
in discorso, ii perito l' avl'3 nelle seguenti reazioni; versando 
in una soluzione di sali di stricnina il cloruro di platino, avrA 
un precipitato bianco-ginlla.stro che sara appena solubile nel-
1' acqua e nell' etere, e difficilmente solubile nell'alcool assoluto: 
Ja soluzione alcoolica bollente lascerll dcpositare la combina
zione sotto forma di mas~e cristalline chc hanno l'aspetto del-
1' oro musivo. Questa rcazione si produce anche nclle soluzioni 
al tnitlesimo. 

Versando del cloruro cl' oro nella stessa soluzione otterr;'t 
un precipitato che sara poco solubile nell' acqua e nell' etere, e 
solubilissimo al contrario nell' alcool, dalla cui ultima soluzione 
si depositera sotto forma di cristalli di un gia\lo-arancio, Questa 
reattivo precipita ancora la soluzione al diecii1iillesinio. 

L'acido picrico versa.to nella soluzione di stricnina o de'suoi 
sali gli fornira un prccipitato cristailino verde-giallastro, e ciU 
anchc in una soluz.ionc, che per ogni goccia non contenga chc 
1 1

20000 
di grammo di alcaloide. L' acido tannico aggiuntoYi prn

durr:l pure un precipitato. 
L' ioduro di potassio iodurato o la tintura d' iodio protlur

ranno nelle soluzioni acquose c aleooliche dci sali di stricnina 
un precipitato color kcrmes. n precipitato sart\ solubile nell'al
cool bollente; questa ~oluzione abbandonera col raffred<lamento 
dei c1·istalli prismatici di colore rosso bruno , che sono bire
frangenti. 

II bicromato di pot:issa (a 1/ 200 ) colorir:l in giallo la solu
zione di stricnina acidulata con dell' acido solforico, e fara pre. 
cipit.al'C immediatamente dei cristalli di un giallo d' oro che ver
rJ.nno disciolti dall' acid J solfurico concentrato, nel tempo stesso 
che il lil1uido si colo1-ir'~l di ua bleu carico. Questa reazione e 
sensibilissima e riesce ancora con dei liquir1i che non contengono piu 
di due centesimi di milligrammo d' alcaloide . .E qucstn la reazione 
carattcristica clella stri\!uina, e la colorazione bleu si manifest.a 
egYalmentc quando s'introduce una particella di bicromato nella 
soluzione soltOric.i. ratTr.iddata: il colore ~ mo! to fugace , passa 
al violetto, poi al rosso ciliegia, e scompare rapidamente. 
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Una buona maniera di fare questo saggio e la seguente, 
ebe viene suggerit.a da Otto: il residua lasciato dalla soluzione 
dell' alcaloide in un vetro d.a orologio e messo a con tat to con 
una soluzione acquosa motto allungata di bicromato , si decanta 
i] liquido e si asciugano i cristalli con un pezzo di carta da 
filtrare e infine si bagna ii tutto con dell' acido solforico con
centrato. 

11 biossirlo di manganese produl'l'fl nel\a soluzione in discorso, 
una colorazione rosso-giallastra mo! to carica, che persisteril per 
assai lungo tempo, allorche vi si aggiungera goccia a goccia quat
tro o sei volte il suo volume d' acqua distillata. La soluzione cli
verra violetto-porpora, se si neutralizzera esattamente con del
l' ammoniaca; saturata perb essa diverra gialla. L' acido iodico 
b colorir<-'t in rosso carico: co lore che passera rapidamente al 
rosso bruno e che versistera per lungo tempo. 

Letheby ha proposto di decomporre la stricnina in soluzione 
solforica colla elettricit<:\: per ottener ciO si mette la solllzione 
in una cassula di plat.ino che comunichi col polo positivo, vi si 
introduce un filo di platino che comunica col polo negatirn di 
una pila non mo1to potente; un elemcmtQ di Bunsen basta. IL 
liqui<lo cliviene rosso-porpora. Questa reazione deve essere ten
tata quando iL perito abbia molta materia a propria disposizionc; 
percha quando e poca si dovra attenere alla reazione del bicro
mato e dell' acido solforico sol tan to. 

L' ossido di cerio messo in presenza della soluzione solt'oric;a 
conccntrata , produrra la medesima reazione del bicromato; la 
coloraziono sara molto pill stabile, volgcra al rosso-ciliegia e 
persister<\ iri questo stato per molti giorni. E preferibile ii bi
cromato perche l' ossido di ccrio e reattivo di molLi altri alcaloidi, 
non e tanto facill! che uno sc lo possa procut·are, e non e poi 
piu sensibile di quello · 

La stl'icnina pub trovarsi nellc materic dei '\iOmiti e in quelle 
contenute nel tubo alimenta1·e del cadavere mescolata all' eme
tina e alta morfina tutte le volte che durante la vita vennero am
ministrate l' ipecacu,ma o i sali di morfina; possono il sangue, 
il fogato ec., che furono suttoposti all' analisi, contenere insieme 
stricnina e ourarina, perche durante la Yi ta fu questa introdotta 
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per via ipodermica a titolo di antidolo dinamico nell' economia 
dell' individ110 avvelenaio. Per cui ii perito non deve ignorare la 
influenza che sulle reazioni della stricnina dispiegano quosti 
carpi, e deve saper come comportarsi per rendere manifcste e 
spiccate, se non tutte almeno lo principali e pill caratteristicbe 
di silfatte reazioni. 

Stricnina e einetina. - La colorazione bleu, che si ottiene 
con l'acido solforico e col bicromato non si manifesta quando ~ 
prescntc l'emetina, perche tutta l' azione ossidante si porta su 
<1uesta. In tal caso ii perito per ottenere questa reazione, cio~ 

a dire la colorazione bleu, non dovra fare altro cbe aggiungerc 
una nuova quantita di bicromato. 

Oltre a ciO ii reattivo di FrOhde, quando la stricnina e roe
scolata al\a emetina, da immediatamente un bel colore rosso 
che passa al verde. 

Stricnina J mor(ina. - Anchc la morfina impedisce l'azione 
de! bicromato, ma solo pcrb riuando essa vi e mescolata in 
molt.a copia. In questo caso ii perito dovra separare la morfina, 
ciO che gli riuscir~1 facile, e cosl potra ottenere quest.a e lo al
tre reazioni proprie d~lla stricnina. 

Stricnina e curarina. - La curarina e il solo alcaloide cono
sciu to che potrchbe esrnre confu5o con la stricnina, per cui non 
sara. facile al peri to di poter dire se con la stricnina vi sia 
anche della curarina. Infatti essa <la con il bicromato e l' acido 
solforico concentrato ttna colorazione ana loga: pure vi e qualche 
picco\a differenza che permettera al perito di evitare l' errore 
di prendere un alcaloide per l' altro. La colorazione dovuta alla 
curarina non e cos\ fugace, il cangiamento del colore violetto 
al rosso-clliegia e pilt lento, ma la colorazione rossa finale per
siste per qualche ora, ed alcune volte ancora ·per qualche giorno. 
La curarina si colora del resto immediatamente per l' acido sol
forico. ~fa poi il processo di Stas, di Ermando Uslar e di Dra
gendorff separano del reslo nettamente questi due alcaloidi, per 
cui non abbiamo a temere che anziche di stricnina si tratti di 
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un miscuglio di questa e di curarina, allorche fosse stata usata 

come antidoto dinamico nell' avvelenamento stricnico. 

Sperimentazione fi~·io-tossicologica. - Il perito dovrfl consa· 

erare sempre una certa quantita di materia alla spcrimentazione 

fisio·tossicologica sulle rane. Sei ccntesimi di milligrammo iniet

tati sotto la pelle di questi animali dctcrminano delle \·iolenti 

convulsioni tetaniche. Questo saggio dovrfl. esscrc sempre t.en 

t ato, sopratutto quando si abbia luogo di crcderc che la stri

cninn sia stata ingcrita allo stato di combinazione metilica o 

etilica. Ne la stricnina I no la brucina modificano il diametro 

della pupilla degli animali supcriori, allorche si applicano diret

tamente; riucsta clilatazione si pmduce invece, a llorcM si am

minislra la stricnina all' interno. 

Ecco come iL pcrito dovra fal'e lo sperimeuto: dovrc.\ sce

gliere tre rano robuste e vivaci, fara su due di esse un taglio 

nella pelle della pa.rte iuterna d' una <lclle loro cstrcmita info· 

riori ; stacchera con una bacchetta di vetro dai sottoposti tes

suti la pelle fin soLto il dorso, e in una delle dL10 rane spinger<i 

per la fatta apertura l 1 o :l. milligrammi di stricnina pura o 

di un suo sale, e ncll'altra metteril la ste3:::a dose <lel residuo 

sospetto chc ~ stato isolato con le operazioni chimiche; la 

terza rana la terra per termine di con!'ronto. Chiudcrit le fc

rite esternc della pelle, e ttlnendo tutte e tre le rane sopra una 

tavola stara ad ossorvare; e se nelle pl'ime due dopa pochi 

minuti (5 o 6), diverrfl molto maggiorc la impres::::ionabilit<'l, 

ed esploderanno delle convulsioni tetanicho intermittenti, le 'luali 

terranno in ambecluc il mcdesimo andamcnto, c si suscitcranno 

di nuovo al pill leggero colpo sulla tavola, oppure appena toccate 

con la punta di uno scalpello; so avvcrn\ in Lrcve tempo la 

morte e se dcipo di questa, preparandote al\a maniera dcl Gal

\'ani, apparirtl estinta. la irritabilit.:\ clei nervi moturi, egli dichia

rera che quel residuo sospetto contiene ode costituito <la\la stricni· 

na. quando perh abbia avutc tulle o alcune clelle rcazioni eliimiche 

caratteristiche di essa. ~Ia allorcM questo aLbiano fatto difetto 

o sieno state dubbie eel incerte, non gli sara permesso di ri· 

ca\·at•e una tale conclusionc, perch~ la brucina, la igasurina ec. 
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introdotte nello stesso roodo sotto la pelle delle rane le ren
dono egualm~nte convulse. E interessante a sapersi che la stri
cnina e uno degli alcaloidi che present.a la maggiore resistenza 
alla decomposizione, e Macadam afferma di averla ritro"."ata nci 
resti di animali che aveva avvelenati tre anni innanzi. 

Il perito allorche si accinge a fare gli esperimenti fisio-~os
sicologici deve e.3sere sicuro che la materia che gli ha conse
gnata il chimico, e di cui si t'icerca con questo modo di espe
rimento di meglio deter:ninare, o di confermare la natura, non 
contiene ne morfina ne curarina, perche in ragione della copia 
di queste sostanz.e, le convulsioni tetaniche potrebbero mancare 
o non essere franche , e avere cos! un response bugiardo che 
farebbe negare r avvelenamento o lo renderebbe dubbioso. 

Secondo caso. - Quello in cui l' ai;velenamento e l' ef{etto 
clella esterna applicazione delta stricnina o clei suoi sali . -
In questo caso i fenomeni rnorbosi si dichiareranno con molt.a 
prontezza , e terranno dietro alJa medicatura di una piaga o di 
una te1·ita, ad una iniezione ipodermica, aHa medicatura di uuo 
o d' ambedue gli occbi, alla iniezione <li un liquido in vagina ec. 
~ mentre nel primo caso l' individuo sente in genere un sa
pore amarissimo persistente e ii contenuto stomaco-intestioale e 
ii fegato <lel cadavere sono inquinati da maggior copia de! ve
leno; in questo secondo invece manca ii sapore amaro e ii CQnte
nuto stomaco-intcstinale non racchiude traccia di ve1eno, ed il 
fegato ne contiene presso a poco quanta il sangue

1 
i reni e gli 

altri visceri, tessuti ed umori. Quando ii perito necroscopo non 
abbia potuto avere alcun ragguaglio storico, percM l' indivi<luo 
morl senza assistenza medica, e sia condotto a dubitare di que
sto avvelenamento piu per i fcnomeni ca<laverici cbe per le al
terazioni anatomo-;mtologiclie, e la chimica. e la sperimentazione 
fisio-tossicologica non sieno riuscite a mettere in essere la stri -
cnina nel contenuto stomaco ~intestinale, mentre I' hanno disco
perta nel fogato. nel sangue, nei reni ec. , dovra sospettare 
grandemente che l'avveL:mamento e la morte sieno avvenutc per 
l' esterna applicazione del vclano. In questo caso egli dovra con 
ogni cura ricercare se alcuno degli organi esterni sia sede di 
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1nalattia, se la pelle offr,\ in qualche punto tracce di punture, 
se abbia dello ferite, dc\Je piaghe, <lei fontiooli ec., oppure se 
gt i OC)hi, la vagina e l'utero sieno rnalati, e dato che si dow:t 
isolare col coltcHo anatomico le rnrie parti che avr<:\ trovate 
ammalate e le inviera al pe1·ito chimico, il quale se la morte 
fu pron ta, c la dose <lei veleno generosa vi trover:.l. una quantita 
di stricnina maggiore che altrove. 

1'erzo caso.-Quello in citi l'rwvelenaniento e p1·odotto dalla 
noce vomica o dalla {aoa di Sant' f.qnazio raspate, o dall' al~ 
cootato di noce 1Jo1nica, oppurr delta /'alsa angustvm. - Nel
l' avrnlcnamento in discor.so I' apparato fonomenalc morboso, i 
fenomeni cadaverici e le alterazioni anatomo~patolog;che in ge
nere non clilleriscono per nulla da quelli chc si osservano e si 
riscontrano nel caso di avvolenamento prodotto da\la stricnina 
o dai suoi sali; solamente i fenomeni rnorbosi , se si eccettun 
I' avvelenamento per l' alcoolato di noce vomica, si dichiarano 
piu tartli. 

Nelle materie dei vomiti, se ad arte furono promossi, op
pure nel contenuto stomaco·intestinale e nelle ripiegaturo della 
muccosa di quosto canale ii perito ordinariamente vi trovera 
delle piccole particelle grigio·fulve o scu1·e, di consistcnza cor
nea, di sapore acre amarisslmo, le quali bagnate con rlell'acido 
azotico concentrato si faranno tosto di colore giallo·arancio o 
rosse. Se queste particelle avranno un adore simile a quello 
clella liriuirizia1 cio vorra dire che saranno costituite dalla noce 
vornica, mentre se saranno inodore, staranno a rappresentare 
o la fava di Sant'Ignazio o la falsa angustura; se poi quelle 
stesse materie spireranno forte l' adore dell' alcool, ciO vorra 
dire r.he molto probabilmente fu ingerito r alcoolato di noce 
vomica. 

U perito chimico in questo caso, oltre la stricnina, trovcra 
nelle materie sospette anche la brucina , che riconosccra alle 
seguenti reazioni: si colorirA cioe di rosso, versando nella sua 
soluzione dell'acido solforico che contenga delle tracce di acido 
azotico. Questa reazione e caratteristica e si ottiene anche col 
so lo acido azotico, ed allora volge al g iallo-arancio ~oi al giallo, 
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eJ aggiungendovi dcl snlfuro d'ammonio qlleSttJ colore si cangia 
in rosso·doletto. Tratt,mdo la soluzione di brucina col puro acido 
solforico, concentrato si protlucc una eolorazionc gfa.llo-arancio che 
passa al gialto, allol'clie si tl'atta con un poco di permanganato 
di potassa. L' acqua clo!'ata coucenirata colom qu~Sl.<'t stessa 
soluzione, purche sia carica 1 iu rosso clti;:U·o, colo1·e che volge 
al giallo ve1•sando\'i dell' ammoniaca. L;1 soluziono cloridrica di 
bl'Ucina sottoposta alr azione del cloi'O si fa color rosa 
e tlopo rosso di lo stesso al!orche si tratta con 
l'aciclo tost•1-anL1mc111ico 

Quarto cnso. - Quelln i·n cui un indi1Jiduo e inorto di te-
tano oppure con tetanici poco dopa di 
avere dell' estratto Liebig, e sc01·so tm cerfo 
tempo sia nato il sospetto di avvelenamento 11er la stricni
na. - Questa sospetto pot1'c't nasccre nel primo caso, solo 
quanrlo le cause occasionali dcl letano comune non fossero state 
ben manifeste e la malattia fossc sorta a·I un tratto, cioC senza 
fenomeni prodromi; e nel secondo, quando avesse tennto dietro 
alla ingestione deli' estratto di Liebig ed avesse avuto essa un 
corso rapidissimo c prontamente mortale 

lo ho fatlo il caso delta ingesi..ione dell' estratto di LiclJig, 
perche e oggi climostrato chc questo estratto di came alteran
dosi lascia svolgere nel suo seno tmo o pill velcni, che ora di
spiegano un' azione narcotica, ora anche tetanizzante. 

E chiaro chc nci casi in quistione ii perito chimico non riu
scira a mcttere in cs5ere nclle materie sospette la stricnina, 
perchc non esistendovi Mn potra a lui rivelarsi con le sue rea
zioni chitniche caratteristiche; ma perO potra forse ricavare dalle 
medesime un corpo chc cimentato sugli animali determini delle 
convulsioni tetaniclic. Ora, ottenuto un tale risultato dalla spe
rimenta7.ione fisio·tossicologica, sara egli per questo autorizzato 
a concludcre che l' individuo in discorso morl per tetano stri
cnico anzichC per tetano comune , o per tetano prodotto dai 
principr vcncfici che si svolgono ncll' estratto di Liebig a\lorche 
si altera? 

lo credo che no, percM se il tetano fosse stato realmente stri · 
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cnico neccssariarncnte il cllimico anebiJe dornto ritrovarc nclle ma

terie ~ospette la stricnin1, e l'aHeb!Je potuta ca1·alterizzare 11er 

le sue spcciali re:.u:ioni chimiche, rnolto piu clie ltue:;to alcaloi<le 

impiegando molLo tempo ad cssere eliminato, d!:.!ve di uecessita 

rimancrc nel cad:were di colol'o che sono vittima di un ta\ ve
leno, c cl~ve rirnaner,·i iu1ruutato e per mollo tempo, pt:rche 

il proces,;o putrefattivo c, come dicemmo, imp(>tcntc a distrug
gerlo. 

D' allronde ii tetano prodot.to dall' estratto cada,·erico, e 
11ucllo chc si ottiene da uno d~i quattro alcaloidi cadaverici di

scoperti dal Selmi, cimcntati sugli animali, non ha la precisa 

fisionomia, nC e rdpprescntato dalle stesse lesionl anatomo-pa
tologiche che sono propl'ic <lell'av\'eienamcnto st1•ic11ico. 

Infatli l' estratto cadavcrico, come osscrvl> Hemmer fino dal 

l 8GG 1 produce nei cani disappctenrn, diarrca, aumcnto di tem

peratum, da prima cccitamento ncrvoso poi deprcssionc, vomiti, 

convulsioni, miosi quiudi midriasi cc . . e gli animali che per 

qucsto estratto muoiono 1 offrono una infiammazione catarrale e 

lliftcrica dclfa muccosa ga.sll"O-enterh::a, degli stravasi di sangue 

e la ipcremia semplica ed emcll'ragica dei polmoni c dei reni. 

11 vcleno cadave1·ico del Sdmi che C capace di produrre il 

tet.ano, non scmbra chc aUUia il sapo1·e amarissimo c persistente 

clella stricnina, nee poi come questa solubile nell'etere, essendo 

soltanto solubile ncll' alcool amilico. 
Per cui concludcndo diremo , che ii pcrito chimico non ha 

11 diritt.o di dichiararsi per ra\'\'elenameuto stricnico, quando non 

gli sia stato possibile di cstral're dai visceri e dagli umori del 

cadavcre, con i processi chimid conosciuti, la stricnina, percM 

J"espcrimcnto flsio-tossicologico per se solo~ irupotent.e a rappre

sentarci questo alca\oide, potcndo l' estratto caclaverico, e uno 

dcgli alcaloidi cadaverici dcl Sclmi pro<lune le convulsioni teta

niche e la morte negli animali nei quali sieno essi stati cimcntati. 

A.YVELEXA'.\lEXTO PRODOTTO DAr~ CURARE E DA.LLA CURARIN_\. 

Benche il curare e la cm•al'ina non sieno fin qui stati giam~ 

mai adoprati come strumenti di delitto nei paesi civilizzati, pure 
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ho creduto bene di tenere parola anche di questo avvelenamento 
che potrebbe verificar.si, se non altro, come colposo, oggi che 
in non poche malattie vengono consigliati ed usati il curare e 
la cural'ina. 

Il curare e stato chl\\' America del sud e dalle Indie portato 
in Europa per la prima volt:i nel 1505. ft un succo che viene 
cstratto da varie piante velenose e ~pecialmente dalla Strycuos 
toxifera , c col quale gl' inrligcni di riuei luoghi avvelenano le 
frecce di cui ~i servono per la caccia e pe1' la guerra. Esso ~ 
veleno.so specialmente al\orchi} e introdotto nelle ferite, e ho detto 
specialmente, perche dalle esperienze che ii Bernard Jn istituite 
sui cani, resulta, che dato ai medesimi per bocca in close gene
rosa eel es~endo essi a cligiuno 1 ha pui·e prodott0 Jegli effetti 
Yenefici. 

Dal curare e da\la Strycnos toxi{era i chimici hanno estratta 
la curarina. che e un vet'O e proprio alcaloide. Piccolissime dosi 
di curare c di curat'ina introdotte in una ferita bastano per 
produrre l' avvelenamento e la morte. Tanto il curare che la 
curarina, penetrate che sono nella economia, vi si mantengono 
immutate e passano con prontezza nei prodotti dellc funzioni 
di secrezione e di separazione, e specialmente nelle orine, le 
quali sot to r azione di questi velcni si offrono, come osservarono 
Tardieu e Roussin, zuccherine. 

In prJ.tica possono darsi due casi ; quello cioe in cui si tratti 
realmente di avvelenamento pe1· curare o curarina; e l' altro in 
cui la morte sia avvenut:;i. prontamente per apoplessia nervosa, 
e non avcndo t rovato i i perito necroscopo nulla nell'asse cere
bro-spinale, nasca. ii sospetto che si tratti di avvelenamento 
curarico. 

Primo caso. - Quella in cui si tratta realmen te di avvele
namento curarico. - Qui al solito pub avvenire, che il perito 
necroscopo abbia che fare sol tan to col cadavere dello individuo 
che morl avvelenato, oppure che abbia anche a propria dispo
sizione la storia dei fenomeni morbosi che precedettero la morte. 

Quando egli sappia dalla storia, che un individuo pochi mi
nuti dopo la medicatura di una ferita o dopo una inoculazione 
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ipoderrni('a, si focc ad un tratto t.atmente clebole da non rcg

gersi piu sui pierli 1 olfrl le palpcbre cadenti, le pupille dilatate, 

gli sifintcri rilasciati, proYl> difficolUl a. rnuovere le mandibulc, 

gli si fece lento il re~piro e poi si sospese affatto, quindi i11 

brevis~imo t~mpo mor\ in mezzo ad una paralisi generalc, 

mantencndosi le f'acolt3 della mente intatte o quasi intattc 

fino alla mortc, sospelterA chc si tratli di avvelcnamento pro

ilotto clal curare o dalla curarina. ·Jn questo caso l' autossia iw

\'alorera qucsto sospetto per i responsi negativi che dar!i, per

chl'l <fordinario null'altro si rinviene all'infuori del sangue scuro 

e clelle congestioni sanguigne passive, ubicate spccialmentc ncgli 

organi parenchimntosi c che sono la cspressione dello stato 

asfittico che fu la conseguenza della paralisi <lei muscoli tora

cici. n perito necroscopo per\J dovr:\ escidere i tessuti , sedc 

delle ferite o clclle punture e conservarli per il perito chi

mica, pcrchC. avvenendo la morte prontamente C ragionevolo 

L'itenere che tutt.o ii \·elcno non sia stato assorbito, e che per 

ci\J la maggior copia di esso si debba trovare in quei tcssuti 

mede<::imi. 
~hncando ogni ragguaglio storico, l'autossia per sc stessa 

~ara impotente a fare sospettare di avvelenamento, perche dessa 

non rlira al perito altro che 1:irvlivicltto a cui apparteneva ii ca

davcre C morto a<::fittico. Pure battcndo egli la via della elimi

nazione e tcnendo con to dcllc circost.anze estrinseche al fatto, 

potr•\ in alcuni casi giungere a sospettarlo. lnfatti se ii cada

vcre non sari\ stato trovato in un mezzo asfissiante; so at.

t.orno at calla o nella ca vita della bocca, sulla faccia c special

roente nci dintorni dell'apcrtura buccale, non esistcranno le 

traccc di violcnze meccaniche, che .sieno state csercit.ate su quello 

parti; se i ccntri nervosi si trornranno in condizione fisiologica, 

il perito escluderll la morte per appiccamento . per stroz

zamonto, per apoplessia sanguigna ec. 1 e sospettera a di soffo. 

cazione operata col mezzo di morbidi guanciali e per cib di 

quclla sola maniera di sorfocazione che non lascia tracce mccca

nichc, oppuro di morte prodotta da uno di quei veleni che di

rettamcnte o inclirettamente inducono l'n.sfissia, come ad esem

pio, gli stricnici, i narcotici, il curare ec. Se per\J non trovera 

Bellini 
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all' autossia le piccole ecchimosi plcur3li o pericardiche ec.; se 
non potra esl!ludere il sospetto di soffocazione, la ritem\ al~ 
meno per poco probabild, percha non e vero che tali ecchi
mosi , come vorrebbe il Tardieu , si verifichiao .sempre nella 
soffocazione; se la rigidit.a cadaverica non sara venuta presto, 
non sara molto forte e non si sara prolungata oltre l' opoca 
ordinaria, egli non si mostrera inclinato a riteuere che si tratti 
1.H avvelenamento stricnico; se il cervello o le meningi non sa
ranno sede di congesUone e di piccolissime emorragie capillari, 
egli escludera l' avvelenamento per l'oppio ec., e quindi sar{l cosi 
condotto a presumere che molto ragionevolmente si tratti di 
3\'Velenamento per H curare o per la cura.rina. Anche in questo 
caso ricerchera se sull' ambito esterno del corpo esistono ferite 

• o punture od altre lesioni, e trovatele escidera i tessuti ~he ne 
sono la sede per consegnarli al perito chimico. 

La chimica poi d'accordo colla sperimentazione fh;io-tossicolo
gica saranno quelle che elimineranno ogni dubbio e faranno con
cludere per questo UV\'elenamento, per cui se la mcrce de\la ana
lisi chimica dei tessuti escisi, nei visceri e nel sangue del ca
daYere sara stata trovata una materia che l'aciJ.o solforico con
centrato colorirA in bleu carico o in violetto pallido, ~e questa 
colorazione dopo un' ora, o un'ora. e mezzo si saril fatta piU 
carica e ~ara passata al rosso e q uindi si sar:l fat ta opaca do po 
due 01·e, o sara voltat.a al rosa persistcntc dopo 5 ore, se ii 
reattivo di Erdmann da prima la colorirll. in violetto brnnastro, 
poi in violetto puro, se l'acido azotico concentrato le farh assu
mere un colore rosso porpora, il perito avvalorera gli emcssi 
sospetti o le formulate presunzioni. E quando que.sta stessa ma
teria pasta sotto la pellc delle rane o di altri animali faril loro 
dilatare le pupille, paralizzcra i uervi motori, lascian<lo intatta 
la irritabilit:i muscolare, sospcndCra la tnnzione respiratoria, 
las'Ciando eseguire al cuore le sua pulsazioni, egli avra tanto 
in mano da elevare il sospetto o la presunzione al grado di 
verita dimostrata e concludera per questo avveleuamcnto. 

Secondo caso. - Quello in cui la mode e avvenuta pron
tamente per apoplessia n1rvosa e non avendo il perito ne-
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croscopo troi·ato nulla alla autossia nell'asse cerebro-spinale, 
nasca il SO:!>jJetto rite si l1·atti di avvelenamento cttrarico. - In 
qucsto c:.iso s i intcnde bcnc che ii sospetto nascc1·a quando an
zicM erniplegia vi sia liitata paralisi generale; e quando, non 
sia csistita, o sia s~ata lieve l'abolizione delle facolta mentali, 
e quando consti che l' individuo aveva subita la medicatura di 
una ferita, oppure era stato passh'o di una inoculazione ipoder
mica a cui el'a abitu-1 to per vincero per esempio una ostinata 
nevralgia. rn qucsto caso in cui, come e naturale, l'autossia e la 
chirnica non hanno potuto dire nulla, potrebbe avvenire che la 
sperimentazione fisio-tossicologica, istituita con la materia che ii 
pcrito chimico cstrassc clai vi~ceri del caclavere, dcsse presso a 
poco quelli stessi responsi chc si ottengono col curare o colla 
curarina, e in tanto potrebbe avvenire queslo in quanto il veleno 
o i veleni del carlavere o I' estratto di esso nel modo stesso 
che protlucono ora etfetti narcotici, ora ctretti tetanici, potrebbero 
benissimo sotto certe circostanze da1·e htogo ad effetti paralitici. 
E fincM con ulteriori stut.li non sarannfl bcne conosciuti tutti i 
veleni proprl de\ cadavere umano e i precisi effetti di cui sono 
capaci cimentati sulti animali , ii perito non potrti accordare va
lore ai soli 1'csponsi dclla spet•imentazione fisio-tossicologica , di 
quella sperimentazione che ii Tardicu vorrebbe superiore alla 
indagine chimica, ma che in fatto gli e invecc gmndemente in
feriore . 

AVVELENAMENTO PRODOTTO DALLA ATROPINA, 

0 DALLA BELLA.DONNA. 

Questo aHelcnamento e in gencrale il risultato di uno sba
glio e si osserva ii piu spesso dopa la ingestione delle bacche 
cli belladonna, cho in grazia de\ loro sapore dolciastro sono 
creduti frutti mangerecci; oppure C l' effetto della ingestione 
della atropina o di una preparazione che la contenga, e che do
veva essere usatn all' esternn, o chc fo pOrta con uno scopo 
colpernle e specialmcnte per abu-:are (Jelle persone; od anche e 
l'effetto della csterna applicazionc della pomata o dell' estratto 
di belladonna. 
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L' atropina pas.sa rapidamente nel sangue, ~ si spande in 
tutta la economia, c con una certa prontezza comparisce nei 
prodotti delle funzioni di secrezione e di separaziono e special
mente nelle orine. Le dosi della atropina e ii numero delle 
bacche capaci di produrrC l' avvelenamento e la morte sono 
estremamente variabili seconclo la et:'l, la cos ti tuzione ec. degli 
individui. 4 sole bacche sono bastatt: per uccidere un fan
ciullo, mentre 30 non hanno prodotti effetti deleter! in un a
clulto: l' atropina in soluzione e sotto forma di solfato ha uc
ciso alia dose di I 0 centigrammi presa intemamcntc. c <lei 
sintomi gravi si sono prodotti per la iniezione sotto cutanea di 
3 o 4 milligrammi cli solfato di queslo alcaloiclc. Quanta alle 
dosi venefichc di belladonna in polvere o in estratto e a avvor
tirsi che queste sono variabili, e in genere si puO dire che 1 o 
2 grammi e mezzo di estratto; 3, 4 o 5 grammi di polvcre sono 
capaci di dare la morte ad un aclulto. Non raramente perb l' av
velenamento si dichiara anche dopo le closi terapeutiche, e cib 
perche queste si accumulano nella interna economia animale. 
Infatti il Tardiell ha reduto dopo dieci giorni di ammini
strazione graduata di 50 centigrammi di estratto per giorno 
esplodere tutto ad un tratto clei fenomeni gravi di avvelena
mento. 

Ne!la pratica medico-legale possono darsi tre casi, quello 
cioe in cui l'avvelenamento si debba alla ingestione delle bacche 
o di altre parti della pianta; l'altro in cui sia avvenuto per 
la ingestione della atropina o <lei suoi sali; ii tcrzo in cui l'av
Telenamento atropinico sia sorto, mentre uno da qualche giorno 
usava internamente con scopo terapeutico una preparazione di 
belladonna o la stessa atropina pnra o salificata. 

Primo caso. - Quella in cui l' avvelenaniento si deve 
alla ingestione delle bacche o di altre pm·ti delta bella
donna. - E qui pure pull avvenire che il perito necroscopo 
abbia che fare col solo cadavere, oppure abbia anche Ja storia 
<lei fonomeni morbosi che precedettero la morte. Quando venga 
narrato nella storia redatta dal medico che presto la sua assi
stenza all' individuo avvelcnaf..o che questi dopo poco di avere 
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rnangiato dai frutti simili a1le ciliege, ebbe la vista turbata, 
o~curata e quasi affatto perduta: le sue pupille si dilatarono 
cnormemente e si feccro insensibili alla azione dalla luce arti
.ficiale, si concitarono le azioni circolatorie, vennero delle nausec 
e subito dopo dei vomiti in grazia dei quali furouo emesse delle 
materie rosso-scure come feccia di vino, di odore viroso, e in 
mezzo a\le quali si trovavano in copia dei piccoli semi reni
formi, oppure furono emesse dclle materio scure o verdastre da 
cui e~alava quosto stc!iso odore; la pelle si foce calda e si ri
cuoprl di una eruzione scarlattiniforme, la fisonomia assunse 
l'impronta clella stupidita, la gola si fece sccca, vennero in scena 
delle allucinazioni a cui tennero clietro il delirio ora gajo, ora 
furioso, ii priapismo, si rilasciaro1u successivamente gli sfinteri 
la pelle si tece frcddn, il respiro cd ii circolo sanguigao si ral
lentarono grandemente, vennero la insensibilita e il coma e in 
breve la morte, il perito non esitertl. un momento a dichiarare 
chc si tratt.a di avvelcnamento per le bacche o pel' altre parti 
della IJclladonna. 

Questa stessa conclusione la formulcra ii perito necroscopo 
anchc cruando non abbia avuto alcun ragguaglio storico, ancorche 
rinvenga 1a muccosa stomacale e talvolta pure la intestinale 
tinta di un rosso scuro, quando \' iaduito colorat..o che la 
spalma abbia oclore vi1'oso, e quantlo nelle piezbe della muccosa 
trovi incuneati dei piccoli semi reniformi. Pero nel caso in cul 
nello stomaco e uelle intestina trovi dellc materie ve1•dastre 
o di color\! scuro da cui spiri odore viroso, non potra dire 
nulla di pl'eciso, perchC non e la sola belladonna che dia que
sto odore. Ne gli potranno in questo caso essere di ajuto le 
alterazioni anatomo-patologiche, perche ii sangue sciolto e nero, 
la iperemia meningea e specialmente della base clel cerve\!01 la 
congestione pohnonare, sono comuni ad altri avvelenamenh e a 
delle ordinarie malattie. Pili aYanti \'eJremo quello che sapra 
dirci in proposito la analisi chimica e la sperimentazione fisio
tossicologica. 

Secoudo cuso. - Quello in cui l' avvelenamento e l' e{
fetto clella ingestione dell' atropina o dei suoi sali. - In 
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questo caso, meno i caratt(lri speciali delle mnteric dei vomiti 
di cui abbiamo parlato, i fcnomeni morbosi sono prccisamente 
gli stessi, e ii perito sospcttcrA soltanto che l'a\·velenamento .si 
debLa alla atropina o ai suoi sali non perche, come vedremo pm 
avanti, i fenomeni morbosi sienn tutti affatto esclusivi di questo 
avvelenamento, ma pcrche all' atropina e ai suoi sali csso pill 
comunemente si cleve. J,'autossia non spargoril, per le mgioni 
addotte, alcuna luce in proposito, e quando manchcrannn i ra
guagli storici, sari\ per sC stessa impotente affatto con i suoi 
responsi ad accennare a<l un avvelenamento e molto meno a 
que\lo di cui ~ questiono. In questo caso, come vcdremo, sarA 
specialmente la sperimcntazione fisio-tossicologica quclla che potra 
fare concludere per que~to an·elenamento. Il perito nocroscopo 
non dovra dimenticare, ciO che fu clctto nel secondo volume 
a proposito della autossia nel caso di veneficio, di eslrarre i 
globi oculad dalle orbite clel caclavere e conservarli in vaso 
chiuso, perchC I' umore acqueo contenenclo I' atropina, pub bo
nissimo applicato sull' occhio di un animale forci presumere 
questo avvelenamcnto. 

Terzo caso. - Qiiello in cui l' avvelenamento alropinico 
e sorta, mentre uno usrma da qualche giorno internamente 
con scopo terapeutico P1rn prepara-:ione cli belladonna o la 
slessa atropina pura o salificata. - In questo caso puo trat
tarsi di avvelenamento rnlontario, criminoso, oppure di semplice 
avvelenamento colposo, che sia avvenuto per accumulamento 
nella economia delle giornaliere do.si tcrapeutiche che furono 
somministrate per bocca o esternamente applicate per un data 
tempo di seguito senza a.lcuna interruzione, giaccM, come ho di 
gia avvertito, l'atropina C un di quei velcni che si accumulano 
e che per ciO danno luog\l a dei fenomeni di avvelenamento. 

I fenomeni morbosi con cui si estrinseca l'avvelenamento e 
le alterazioni anatomo-patologiche sono quelle stesse che ab .. 

biamo teste descri ttc, per cui interessa qui soltanto di indicare 
ii modo di riconoscere in questo caso quando l' avvelenamento 
si deve riten~re per volontario o criminoso, quando per sem
plicemente colposo. Ora, sara ii perito chimico quello che potra 
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risolvere la quistione; egli analizzerlt. percib separatamente le 
materie dei vomiti, quelle rlei secessi, e q1rnlle contenute nel 
tuba gastro-enterico del cadavere, il sangue, le orine, ed i vi
sceri interni, come fegato, milza, reni ec., e quando trovi cbe 
la quantita del veleno racchiuso nelle matcrie dei vomiti in 
quelle dei secessi e nel contenuto stomacale supera di gran 
lunga quello che estrasse d:i.gli interni visceri e dal sangue, 
propenderb. o si dichiarerfl per la somministrazione di una 
dose venefica di una preparazione atropinica e per cib per l'av
velenamento volontario o criminoso; mentre se sara presso a 
poco eguale, in quelle materie e nei visceri interni e negli 
umori, allora si dichiarera per l' avvelenamento colposo, e lo 
riterr~\ l' effetto dello essersi accumulato nella econornia quel 
veleno che a dosi tcrapeutiche era giornalmente somministrata. 
Per decidere poi se l'avvelenarnen to sia stato volontaria o cri
minoso, ii pel'ito necroscopo non avra che da valutare le 
circostanze e.strinseche al fatto. 

L' analisi chimica in tutti e trc i casi contemplati ha poco 
e punto valore, percha l'atropina non ha reazioni nette e carat
teristiche oppure, se ne ha non possono essere in genere messe 
a profltto dal perito chimico, pcrche esigono troppa materia per 
poterle ottenere. 

Di questa natura r. la reazione che si ottiene con l' acido 
solforico concentrato e· caldo, il quale messo in contatto del
l' atropina S\•iluppa un adore caratteristico: b reazione si pro
duce, e vero, molto facilmentc, ma percha si abbia bisogna di
struggere una granile quantit~\ di alcaloide: e l'odore del resto 
non puO essere sentito che da qualche persona e non da tutte 
al medesimo modo; infatti vi e chi ha sentito l'odore di arancio 
chi invece di prune. L' o<lore pero si sviluppa in una maniera 
piU net ta, quando si discioglie I'· alcaloide in un miscuglio di 
acido solforico, di cromato di potassa e di molibdato, scaldato 
ad un grado molto clevato e che vi si projetta qualche goccia 
di acr1ua. 

Facenda difetto per il discoprimcnto di questo alcaloiJe le 
reazioni chimiche, il perilo necroscopo e ~ella assolula necessita 
di ricorrere alla spcriroentazione fisio-tossicolog ica, che consiste 
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nel ricercare se quel corpo cbe il perito chimico ha ottenuto 
dalle materie sospette posto sull' occhio degli animali dilata o 
no la pupilla; ma siccome molti altri veleni, cioC a dire la datu
rina, la giusquiamina, la solanina, l'aconitina, sperimcntate nello 
stesso modo dilatano, 3l pari dell'atropina, la pupilla, cosl noi 
ci occuperemo dei criteri fisio-tossicologici e del loro valore 
quando avremo parlato di questi avvelenamenti, e allora vedremo 
se e possibile riconoscere e distinguere l' uno avvelenamento 
<lall'altro. 

AVVEI.ENA:MENTO PRODOTTO D . .\.LLO STRAMONIO 

E DALLA. DATt:RI~A. 

L'avvelenamento prodotto dallo stramonio (datura stram.o
nium.) e molto meno frequente di quelio prodot.to dalla bella
donna. E stato un tempo usato con scopo criminoso e spccial
mente per abusare delle donne e delle giovanette; oggi per~ 

questo avvelenamento e quasi sempre accidentale e si osserva 
so\-·ente nei fanciulli che si mettono in bocca ed ingollano i 
grani che sono contenuti nei frutti spinosi di questa pianta, la 
quale e coltivata anche nei nostri giardini per la bellezza <lei 
suoi fiori. La daturina si diffonde con facilitil per l' cconomia, 
percM C assorbita con prontezza, ma ne e pure presto eli
minata. 

Allarche l'avvelenamento e stato prodotto dai grani che sono 
conteuuti nel frutto dello stramonio, questi si ritrovano nelle 
materie dei vomiti, in quelle dei secessi, e nelle pieghe della 
muccosa stornaco-intcstinale del cadavere, per cui riesce facile al 
perito necroscopo stabilire che si tratta di un tale avvelenamento: 
ma quando l' avvelenamento e l' e[etto della <laturina, che sia 
stata ingerita per sbaglio o a bella posta, allora a meno che 
esistano tali circostanze estrinseche al fatto che lo mettano in 
chiara luce, non e sempre facile dai sintomi e dalle lesioni ana
tomo-patologiche distinc;uere qudsto avvelenamento da quello 
prodotto <lalla atropina, perch.C tanto quelli che queste sono a 
comun~. 

E oe meno il perito potra si-erare di ritrovare dei criterl 
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differenziali nelle rcazioni chimichc, perche neppul'e per la da
turina abbiamo, almeno fin qui, reazioni nette e precise che ce 
la facciano distinguere. E vero che Erhard avrebbe trovato 
delle cli[erenze fra l'atropina e la daturina. nelle forme dei loro 
cristalli, ma non so quanta valore si possa accordare a questo 
solo criteria, quandQ distintissimi tossicologi assicurano che non 
~ possibil~ di distinguere l'uno avvelenamento dallo altro. Per 
cui, mono il caso che l' avvelenamento sia stato prodotto dallc 
bacche di belladonna o dai semi <lello stramonio, non ~ possi
bile cbe il perito risolva la quistione. Pili tardi poi vcdremo il 
valore dei crite1·i fisio-tossicologici. 

AY\'ELENA~IENTO PRODOTTO DAL GltSQUl.A.)fQ 

E DALLA. Gll"SQUIAMJr-;A. 

L\wvelenamento per ii giusquiamo e pe1· la giusquiamina e 
il pill spesso accidentale, qualche volta volontario, rarissima
mente criminoso. 

L'assorhimento della giusquiamina e pronto, come pure la 
sua diffusione per l' orgauismo animale e la sua eliminazione 
sono pronte. Stando ad alcuae espericnzc scmbrerebbc che la 
giu:squiamina venisse in parte pill o meno grande distrutta nel 
fegato. 

QuMdo l' aV\"elenamento sia stato l' crfatto <ldla ingestione 
volontaria o accidentale delle fogli~ di questa pianta: i vo
miti cacciando fuol'i dallo stomaco delle materie alimentari 
ehe si offrono mcscolate a <lei residui di uu verclc scuro da cu i 
spira un odore Yiroso nauseabondo, mettono sulla ria ii cu
rantc di sospettare o di concludere per questo avvelenamento, 
allorche s' intcncle bene Yi sieno anche tutti o i principali feno
meni llel medcsimo; lo stcsso si dica quan lo per sbaglio sieno 
state mangiate le radici di questa pianta, perche dai loro resi<lui 
non per anche cligeriti cmana sempre lo stesso odore viroso 
che cfti:lle foglie. 

Ed anco quando e stato l'effetto clella ingestione della giu
squiamina sar:.\ facile caratterizzarlo tenendo con to principalmente 
dell' apparato fenomenale morboso, perche mentrc ha con la 



- 170 -

atropina, la daturina, la solanina e la aconitina a comuno il 
fenomeno della dilatazione de Ile pupille e l' osc uramento della 
vista, ha poi dei fenomeni che gli sono propri e speciali. lnfatti 
il giusquiamo c la giusq11iamina non detcrminano che in una 
maniera eccezionale l'eritcma scarlattiniforme della pelle e non 
producono come l'atropina e la daturina un delirio furioso, ma 
piuttosto indu<~ono la tendenza al sonno o il sonno stesso, e non 
determinano come l'atropina e lu daturina a cosl alto grado ne 
con la stcssa prontezza la paralisi degli sfinteri dell'ano e rlella 
vescica, e agiscono meno presto e rneno energicamente sulle 
pupille, sulle quali per6 Secondo Clin produrrebbcro un effetto 
pil1 durevole di qucllo che facciano l'atropina e la daturina. 

E mentre l' atropina e la d::i.turina danno luogo frequente
mente nl!a microp:::;ia, il gius11uiamo e la giusquiamina producono 
la megalopsia. All'infllori di questi criterl clinici differenziali noi 
non ne abbiamo altri. percM la ginsquiamina produce le stesse 
alterazioni anatomo-patologiche della claturina e dalla atropina, 
e mentre non ha reazioni cliimiche proprie, no ha poi di quelle 
che snno a comune con altri alcaloidi e per ciO anche con la 
atropina e con la datHrina. Solamente il perito chim1co si po
trebbe giovare dcl fatto che la giusquiamina si sdoppia per la 
ebullizione colla barite in acido josciamico e in una materia al
caloidc chiamata joscina. 

Quando du11que ii perito necroscopo possa tenere canto dello 
appara to fonomenale morboso, chc C state descritto <lat medico 
che vide e curb l'individuo avvelenato, avrh modo di concludere 
per questo avvelenamonto; ma quando gli manchi la storia, per 
i soli dati anatomo·patologici e per quelli chimici non sara in 
graclo di formularc quella stesim conclusione. Pill avanti perO 
vedremo che la sperimentazione fisio-tossicologica sugli animali 
gli fornira dei c1·iteri preziosi in questo proposito. 
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A\TEL&::"l'A'.\IENTO PRODOTTO DALLE Dl\"ERSE SPEClE 

DI 501. . .\~0 E DALLA SOLA.NI~ A.. 

[\ Salamon 11ign.1m ii Solanum dulcamara, il Solanum tu· 

berosum .. o t>omo di terra o patata - sono le piante che inte
ressare possono il meclico-logdle, percM e con queste che pos
sono verificargi degli avvclenamenti specialmente accidentali. -
Tutte queste piante riescono velenose per la solanina che in 
copia maggiore o minore contengono e la quale nelle patate si 

sviluppa solo nei germogli nel cominciamento della gerruina
zione. L' assorLimento della solanina C pronto, ed C egualroente 
pronta la sua diffusione per la economia e la sua eliminazione. 

QLl::mdo ii perito nccroscopo >1appia dal curantc, che un' in
dividuo poco prima <li sperimcntare dei feuomeni morbosi aveva 

fatto uso di patate che erano ricche di piccoii germogli, oppure 
che avcva mangiatc le coccole, le foglie o le radici dclle ricor
date solanacee, od anche quando nelle materie dei vomiti sieno 

!tati trovati mol.ti pezzi di patate a dei residui dcl le foglie e 
delle radici di quelle piantti, c sia sorto un apparato fenomenale 
morboso che somiglia quello cho ho descritto quando ho pal'
lato dell'avvelcnamento pmdutto dalla belladonna o dall 'atropi
na, egli potrh. fitcilmente conclurlere per l'av,·clcnamcnto prodotto 

dalle ricordate solanacee, e in questo caso l'analisi r.himica c la 
sperimentalione fisio-tossicologica non faranno chc confommrlo nel 
concetto diagnostico chc fol'mulO; ma se l'avvclenamt>nto fu l'ef
ietto dclla solanina, presa per sbaglio, oppure volontariamente 
allora non potra formulare la sua conclusione finchC non abbia 
ascoltati i responsi della indaginc chiruica1 perche ne anche le 

risultanze anatomo-patologiche saranno capaci cli meiterlo in 
grado di differdnzial'e guesto avvelenameuto dall' altro, essendo 
comuni e per cib non camttcristiche. 

Ora, se risulterb. dalle ricerche chimicbe che it corpo che fu 
svincolato dalle materie sospette dara con l'acido solforico concen
trato e col bicromato di potassa una colorazione blcu carica, la 
qualc poi passera al verde; che scioltone una porzione nell'acido 

solforico su di un vetro da microscopio ed evaporata si trasfor-
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merit in prismi quadrangolari, che seguitando a scalJarc la massa 
ancora umida tii colorir<.'t in rosso, poi in p<'rpora, piu tardi in 
bruno rossastro, per poi divenire col raff1•eddamento violetta, ne
roLluastra, e da ultimo verde; che coll' aciclo picrico e coll'acido 
tannico non dar;i alcun precipitato; e che in fine aggiuntovi ii bios
sido di manganese e l'acido solforico, allungato e scaldatolo dara 
per filtrazione un liquido che col fosfomolibdato di ammoniaca 
fariduogoad un precipitato il qulle coll'ammoniaca verri\ in parte 
disciolto, e in parte colorito di bleu, il perito allora si confer
mera nella formula.ta conclusione. 

Quand> avrO parlato dollo avvelenamento prodotto dall'aco
nito e dalla aconitina vedremo se dalla sperimentazione fisio-tos
sicologica il perito potra ricavare altri clati per confermarsi 
sempl'e piu nel concetto accennato. 

AYYELENAMENTO PRODOTTO DALL' Ar.DNITO 

E DALI.A. ACONlTlNA. 

L'avvelenamenlo per l' aconito e per la aconitina e acciden
tale. L'aconitina 6 assorbita con fa<'ilita, e con molta prontezza 
si spancle per la cconomia dalta quale esce specialmente colle 
orine. - In questo avvelenamento non abliiamo a comune con 
quelli prodotti dalla atropina, dalla daturina, dalla giusquia
mina e dalla solanina, cbe la dilatazione delle pupille, le quali, 
giusta le esperienze di Rabuteau e di Schroff, si dilatano anche 
quando la aconitina si applica direttamente sul globo oculare. 
Per il resto tutti gli altri fenomeni morbosi sono in qualche 
modo simili a quelli prodotti dal curare e dalla curarina. lnfatti 
tan to l'aconito chc l'aconitina producono pesezza di test.a, nausee 
e vomiti, formicolamenti, dilatazione della pupilla, indcbolirnento 
della respirazione e Jella circolazionc, e soprattutto infralimento 
della irritabilita nervosa. Qualche volta si determinano delle 
convulsioai, vcngono poi dei sudori profusi, la cianosi e la morte 
per asfissia 

L'aconito napello scmbra che sia velenoso oltre cbe per l'a
conitina anche per la nepalina, la quale. agisce come la aconitina, 
ma in grado minore. 
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Le lesioni anatomo-patologiche otfrono qualche caratteri
stica, la qua\e messa d' accordo con cib che fu osservato du
rante la vitae coi responsi dell' analisi chimica ha valore a 
fare concludere per l'avvelenamentu. Co~ i rru::mdo il rnleno fu 
prcso per bocca la muccosa stomaco-intestinale si trova arros
saja c llogosata, e nel tempo stesso si trovano iperemici i reni, 
cib che ravvicinerebbe per questo Jato tale avvelenamento a 
rlnello prodotto dalla cantaridina e dalle cantaridi. Per ii resto 
si trovano congestionati i polmoni, ii sangue sciolto e scllrO ec., 
come in molli al tri avrnlenamenti. 

Anche la nepalina cimentata sugli animali a'·rebbe dato luogo 
alle stesse alterazioni anatomo-patologiche ora descritte. L'ane
lenamento proclotto dal\' aconilo e dalla aconitina differisce poi 
da quelli chc abbiamo ficordati anche per i criteri chimici, cbc 
sono propri c cara tteristici di questo alcaloide. 1-Iasselt ha in
dicata la reazione scguente come capace di c,;'\rattcrizzare I' a· 
cnnitina: si scalda lentamente in un Yetro da orologio con uno 
o due grammi di acido solforico officinale ii corpo che e stato 
~eparato clalle materie sospette, e so si vedra nascere una colora· 
iione rossa, c se continuando a scaldarla cd agitanclo la massa 
si far~\ violeLtil e rigonfiera , ciO rnrra dire che e aconitina. E 
vero, come fa notare Otto, che la digitalina e la dclfina si 
comportano nella stessa maniera; pm'e questi alcaloidi non po
tranno mai essere confusi con l' aconitina, percM le loro solu
zioni solforiche prendono con l' acqua bromata delle tinte che 
non assume qucst.:'l. uHima. · 

La reazione dell' acido solforico concentrato e perO molto 
piU scnsibile ed C pure caratteristica: la soluzionc s.olforica da 
prima gialla, diviene bruna se vi ha abbastanza di alcaloide: 
questo colore passa per il bruno rossastro, per il bruno rossa
stro·chiaro, peril violetto, e ai cambia in 2.J. ore in un colore bruno 
di capriolo. Il colore violetto si manifesta da prima sui bordi e 
si produce tanto piU lentamente quanto vi ha piU di aconitina: 
2 ore bastano allorcbe dell' alcaloicle non ve ne sono che delle 
tracce, e non si produce che dopo 5 ore allorche vi hanno delle 
quantita piu forli. Questa reazione si produce anche con 7 mil
lesimi di milligrammo di alcaloide. 
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Tn questo avYelenamento, quan<lo \'i sin ragione di ritenere 
che sia stato I'effetto della ingestione di alcune parti ch~lla rianta, 
oppure di una preparazione ottenuta con le foglie o col!a radicc 
clella medesima, il perito dovn\ cercare di estra1•re dallt! ma
terie sospette anche l'acido a"onitico che 0 cat'atterizzato per i 
suoi sali di -calcc, perche una vol ta trovato questo acic.lo, egli 
pub asserire che l'avvclenamentu fu l'effetto dell' aconito e non 
del solo suo alcaloide. 

Speri1nentazione fisio-tossicologica - Ora chc abbiamo ve
duto in che si somigliano e in che differiscono 11uesti diversi 
avvelenamenti, che hanno a comune ii fenomeno della cliblazione 
della pupilla, fenomeno che tutti i veleni ch~ la producono sono 
capaci di determinare anche quando vengono applicati diretta
mente sul globo oculare. ci occupel'emo della sperimentazione 
fisio-tos~icologica, per vedere quale e quanto va.lore essa abbia 
a farci distinguere l' uno avvelcnamento dall' altro; lo chC inte
ressa pil1 specialmente l'avvelenam.ento atropinico e il dalurinico, 
che sono q1ielli che non si possoro in alcun modo differenziare, 
ne per i sintorr,i, ne per le lesioni anatomo-patologiche, ne per 
i responsi della indagine chimica. 

In tutti ·gli avvelenarnenti che abbiamo studiati ii perito 
c!ovr3 cimentare sugli occhi degli animali, oltre quel corpo che 
fu ricavato dalla materie sospette, anche l' umore aqueo che 
estrarra clagli occhi che ii perito necroscopo, allorche fece l'au
tos:sia ebbe cura di togliere dalla cavit:i orbit.ale e conserYO 
in un vaw chiuso perche quando la. dilatazione della pupi Ila C 
l' effetto delia azione di quei vcleni chc la dilatano tanto in
trodotti nell'interna economia 1 quanta applicati direttamente sul
l"occhio, l'umore acqueo contiene ii veleno, ii qualo per contatto 
diretto ed immediate coll'iride pt'oduce questo fenomeno speciale 
della dilatazione pupil!Hre. 

Sano preferibili per queste ricerche i conigli bianchi, perche 
in questi meglio che nei neri o bigi si apprezzano i cam biarnenti 
di diametro delle pupille. Tan to I' umore acqueo che il corpo che 
fu isolate dalle materie sospette dovranno essere applicati sopra 
un solo occhio, lasciando I' altro per termine di confronto: e 
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prima di cimentare ii corpo accennato e necessari assicurarsi se 
e o no sovercbiamente acido, perche quando lo sia bisognera ren
derlo meno acido o neutralizzarlo affatto con qualche goccia di 
ammoniaca. 

L'applicazione sul globo oculare cleve es!ere preferita alla via 
ipodermica, perche cosi il perito viene ad eliminare tutti quei 
veleni che in un modo pill o meno indiretto e in grazia della 
congestiooe encefalica e dello stato di asfissia che determinano, 
prod.ucono il fenomeno della dilatazione pupillare, come ad esem
pio il curare e la curarinD, la digitale e la digitalina 1 la \'era 
trina e l'oppio stesso in certe condizioni. 

Una vol ta tronto che per l' applicazione direlta la pupilla 
si dilata, e notato il tempo che impiega a dilatarsi, il grado e 
la durata della dilatazione, il perito non ha finito il suo com
pito; egli deve cimentare l' umore acqueo :se ne ha sempre a 
disposizione, se no il solo corpo che fU svincolato dalle materie 
sospette, sopra delle rane vivari e robuste per vedere se puO 
ottenere al tre reazioni fisio-tossicologiche, clte a differenza di 
questa sieno proprie e speciali di ciascuno dei veleni di cui e 
qucstione, onde potP.re giungcre a concludere piutto.sto per· l"uno 
che per l'altro avvelenamento. 

Queste esperienz~ ii perito le dovra fare spingendo sotto la 
pelle delle rane, nelle 'luali avra innanzi messo a nudo il cuore, 
H corpo che fu svincolato dallo materie sospette nella dose 
di 3 o 4 milligrammi, onde essere scuro che l' animale possa 
risentirne gli effetti venefici j e dopo 2 o 3 ore di avvele
uamento 1lovra saggiare con la pinzetta elettrica i nervi e i 
mu~coli delle medesime, e se trover<\ che l' animale dopo 25 o 
30 minuti avr<-\ perduto della sua vivacit<\ e si sar<.\ fatto tor
pido nci suoi movimenti volontari e retlessi, e dopa 60 minuti 
si sarc\ fat.to immobile, e in qucsto spazio di tempo il suo cuore 
che batteva da 60 volte al miauto sara dis~cso a 50, c pill 
1ardi a 45 o a 40 e si sar<\ manlenuto in questo stato; se i 
nervi sensibili, i motori e la fibl'a muscolat'e offrir:urno infl'alita 
ma non estinta affaLto la Coro irritabili U1, egli 111l.'ttcndo 11uesti 
risultati d'accordo con gli altri di cui abbiamo padato, sar.t con
dotto a ritenere che si tratta di avvelenamento per l'atropina; 
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Se invece tro,·era che i battili cardiaci <la 60 saranno nello 
stesso spazio di tempo discesi a 36, e pil1 tardi a 24 o 22, 
cioP. a pill delta meta, mentre i nervi sensibili i nervi motori e 
la fibra muscolare volitiva avranno offerta anchc esse infralita 
soltanto, ma non distrutta la loro irritabilita, ii perito avra ra
gione di propendere pil1 per I' avvclenamento daturinico chc per 
quello atropinico. 

Se poi troveril chc i batliti cardiaci saranno discesi a 4 o 
6 nello spazio di 15 e 30 minuti, e i ncrvi sensibili, i nervi 
rnotori c la fibra muscolare saranr10 pressocM muti alla pin
zetta clettrica, egli mcttendo d'accordo questi risultati con quelli 
gia ottcnuti e di cui ho parlato or ora, inclinertt. per l'avvele
namento prodotto dalla giusquiamina, oppure per quello prodotto 
dalla ~olanina. 

Se finalmente trovera che i soti nervi motori offrir.mno di
strutta la loro irritabilita, e il cuore in breve avra diminuite 
graudemente le sue pulsazioni, egli al solito mcttendo d'accordo 
<1uesti risultati con gli altri di cui abbiano parlato si confer
mer<\ che si tratta di avvel~namento prodotto dall'aconitina. 

Nel caso poi che ii perito abbia a sua disposizione assai copia 
del corpo che fu svinc{'llato dalle materie sospette, potra anche 
cimentarlo sui conigli spingendolo, come dissi gia nella parte 
generale, sotto la cute Ui uno dei loro orP.cchi. Anche qui sono 
preferibili i conigli bianchi ai neri e ai bigi. Ora con queste 
espericnze cgli trovcrcl che per l'atropina, la giusquiamina. e la 
solanina si produce una dilatazione vascolare con aumento di 
calore in tutto 1' orecchio, mentre per l' aconitina si hanno 
risultati negativi, o al pill si ha un poco di ipel'emia alla base 
dell1orecchio medesiruo. 

Quando non si avesse notizia alcuna dei fenomeni morbosi 
che si dichiararono durante .la vjta o si avesse incompleta c 
dubbia, e le lesioni anatomcrpatologiche non fossero pill apprez
zabili perche l'autossia fu iRtituita tardi e dopa che il cadavera 
era stato <la del tempo inumato, potremo noi sperare di ri
trovare gli alcaloidi teste ricordati? c dato che sl potremo noi 
differenziarli l'uno dall'altro? Quanta a ritrovarli e molto pro
babile che s\, percha Dragendorff c riuscito ad estrarre l'atropina 
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ilal re~iduo di uaa digestione artificiale abbandonata alla putre
fazione in un luogo caldo per due mesi e mezzo, ed ~ noto poi 
come altri alcaloidi sieno capaci di mantenersi in natura per 
maggior tempo in mezzo alle materie animali in putrefazione. 
Quan to a diffcrenziarli l'uno clall' altro noi diremo che e possi
bile, perche sebbene l'atropina e la daturina non abbiano rea
zioni chimiche proprie c speciali e tutte e due dilatino la pupilla 
applicate direttamente sull' occhio, purnondimeno noi sappiamo 
che quella infrange le azioni circolatorie nelle rane meno ener
gicamente di questa; percM la giusquiamina, 1a solanina e l' a
conitina, mentre anch'esse dilatano la pupilla applicate diretta
mente sul globo oculare, hanno perb reazioni fisio-tosf:.icologiche 
propric e speciali che valgono non solo a caratterizznrle e distin
gucrle l' una dall' altra, ma anche da altri alcaloidi, coi quali 
hanno pure a comunc alcune di queste stesse reazioni fisio
tossicologiche; la solanina e la aconilioa inoltre hanno ancbe 
delle reazioni chimiche proprie e 8peciali. 

A rendere meno incompleto che per noi si passa lo studio degli 
anelenamenti che hanno a comune il fat to della dilatazione della 
pupilla, clal lalo specialmente che...si riferisce alla sperimentazione 
.tisio-tossicologica, non sara male che riepiloghiamo qu) quello che 
in pl'oposito fu tro\•ato dal Vella e dal Ravaglia, sperimentando 
sulle rane gli alcaloidi cadaverici che furono estratti a di\·ersi 
pcriodi di putrefazione rlal Selmi, e di cui e reso canto nel fa 
scicolo del giugno 1877 del Bullettino delle scienze mediche di 
Bologna. Questi diligenti sperimentatori trovarono, adoperando 
la sostanza estrat ta per mezzo dell' etere dalla parte non con
ccntrata di un cadavere di l mese e di quello di 3 mesi, che 
nello rane diminuiscono i moti cardiaci, diminuiscono e quindi si .. 
sospendono i moti respirator'i, la pupilla si dilata, ma si noti bene 
temporaneamente, e in brev·e avviene la morte rimanendo ii cuore 
in sistole. Che adoprando la sostanza estratta con !' etere dalla 
pa.rte concentrata e non ridiluta del cadavere di I mese si 
hanno gli ste3si risultati; solamente la morte avviene pill tardi. 
Che adoprando gli estratti eterei di cadaveri di 4, 6, IO 
mesi sulle rane, ora aumentano, ora invece Jiminuiscono i moti 
cardiaci e respiratori, la pupilla o si mantiene immobile o si 

Bellini 
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dilata motto di rado e ad ogni modo sempre momentaneamente. 
Pero le rane cosl trattate sopravvivono. Che usando la so
stanza estratta col mezzo del cloroformio tanto dalla parte 
non concentrata, quanta da quella concentrata e poi ridilut.a, 
diminuiscono nelle rane i moti cardiaci e respiratori, si dilata 
la pupilla ed avviene la morte col cuore in s·stole. Che fi
nalmente usando le sostanze ottenute con questo medesimo 
sohent~ dai cadaveri di 4, 6 e IO mesi, il pill delle volte si esal
tano i moti circolatori e respiratori e solo qualche volta si 
dilata la pupilla. 

Ora, se si confrontano questi risultati con quelli ottenuti con 
gli alcaloidi delle piante venefiche che abbiamo studiate, ci per
suaderemo di leggieri che sara quasi sempre possibile al perito di 
met tere in sodo i di versi avvelenameti di c ~1i ci siamo occupati 
giovandosi della sperimentazione fisio-tossicologica, perc!ie i ve
leni cadaverici del Selmi, stando almenc alle indagini sperimen
tali dcl Vella e del Ravaglia, producono nelle rane <lei feno
meni, alcuni <lei quali sono atfatto diversi da quelli che sono 
prodotti dagli alcaloidi delle solanacee virose e dalle altra piante 
da noi studiate; alcuni altri sono gli stessi, ma fra questi ve 
ne e uno il phi caratteristico che differisce pel' il modo .d'insor
sorgere e di persistere, voglio dire la dilatazione della pupiHa, la 
quale mentre negli avvelenamcnti in discorso e pronta a com
parire e persiste fino alla morte, in quelli invece prodotti dagli 
alcaloidi cadaverici non si dichiara sempre e quando si mani
festa e temporanea e talora dura solo pochi momenti. 

AVVELENAMENTO PRODOTTO DAL VERA.TRO BIANCO, 

DAL NERO, DALLA SABADlGLIA E DALLA VER.ATRINA. 

L'avvelenamento per la veratrina e per i vegetabili che la 
contengono e quasi costantemente acci"lentale. La veratrina e 
assorbita con assai prontezza e giunta nel sangue circola con 
questo per tutto l'organismo e p:issa immut.ata nelle orfoe. 

Nella pratica medico-legale pub verificarsi ii caso di avere 
che fare col cadavere di un individuo che perl avvelenato per 
queste piante <' per ii loro alcaloide e che esista come no la 
storia dei fenomeni morbosi che precedettero la morte. 
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Allorche dalla ~toria dcl medit.:o curante risulti, che un in
di\;duo dopo di avere ingerita una polvere, o masticato un riz
zoma di una pianta o bcvuta una tintura ec., fu colto da sa
lhazione, ebbe delle nausce, dei vomiti e delle dejezioni alvine 
abbondanti, p1·ecedute da senso di bruciore alla regione stoma 
cale e da coliche; che ben presto a questi fenomeni tenn~ro dietro 
una deholczza estrema, dei sudori glaciali, un rallentamento 
considerevole della circolazione, dei facili deliqui e )a sincope 
stcssa, alla quale succedette dopa 10, 12, o 15 ore }a morte; 
che nelle materie dci vomiti vi fu ritrovata della polvere 
di un colore scuro, di adore piccnnte, la quale osserrnla al 
microscopio si mostr0 giallaslra e come cristallina e con la 
tintura d'iodio si fece gialla e colla potassa bruna; oppure della 
poh·e1·e di un bianco gl'igiastro, di odore piccante, la quale al 
microscopio si off!'\ bianca e cristallina, e colla tintura d'iodio si 
colorl'.) in bleu-scuro, il perito potra sospettare che si tratti di av
volenamento prodotto da.lle pinnte tcste ricordate. Mentrc quando 
le materie acccnnate non axessero offel'ta alcuna pol\'ere spe
ciale, allora potra sospdla1·e o di av\·ell'namento pr.>dolto dalla 
vcraLriua od anche di quel\o prodotto dalla colchicina, in una 
parola da quelli alcaloidi che sono dolati <li valida azione irl'itante. 

E quando in ollre la aulossia gli abbia fatto conoscere che · 
la rouccosa del canale digeren te ~ sede di una piuttosto forte 
iperemia, senza che sia a ... ·venuto stravaso di sangue e dalla slo
ria resulti che le dejezioni alvinc durante la vita non furono 
mai sanguinolenti, propendera per l'an-elenamento prodotto dalla 

veratrina. 
AllorcM poi ii perito chimico trovi che il corpo che estrasse 

coi retativi solventi dalle materie sospette, scaldato per qualche 
tempo con una soluzione concentrata di acido .cloridrico, pren~ 
dera una magnifica colorazione rossa; trattato con l'aci1lo solfo
rico concentrato dopo 5 minuti si fara giallo-arancio poi rosso
sanguigno e dopo una mezz'ora diverra rosso-carminio ii pii1 
vivo, e ii colore persisterA per lungo tempo; cimentato infine col 
reat.tivo di FrOhde, passer:.\ al rosso-ciJiegia che persistera per 
24 ore, egli potra concludere per l'avvelenamento prodotto dalle 

piante accennate o dalla veratrina. 



- 180 -

1 semi della sabadiglia contengono oltre la veratrina anche 
la sabadillina, la quale perb e poco o punto tossica, e la sua 
presenza si pub escludere o ammettere pel' m13zzo di alcune 
reazioni chimiche e della sperimentazione fisio·tossicologica, giac
che l'acqua clorata discioglie e colora la rnratrina in giallo, e la 
ammoniaca fa passare questo co1ore al giallo cl' oro, mentre la 
sabadillina, non e colorata da questi due realtivi. Venendo ora 
alla sperimentazione fisio-tossicologica dirb, che se nellc rane per 
le piccole 11uantita del corpo estratto clalle materie sospette si 

. avranno effetti tossici, non si dovra am mettere la presenza della 
sabadillina ma quella in..-ece de\Ja veratrina, la quale introdotta 
sotto la loro pelle in piccolissima quantita eccita dei vomiti, 
deprime le azioni circolatorie fino a sospendere affatto i battiti 
cardiaci, smorza la sensibilita e paralizza il sistema muscolare 
volitivo, Jasciando intatti i nervi rnotori; e se e in dose un poco 
meno piccola induce anchc delle convulsioni tetankhe, le quali 
sembra cbe tengano all' aumentato potere reflesso della midolla 
allungata e Spinale. 

A.VYELENAMENTO PRODOTTO DAL COLCHICO AUTUNNALE 

E DALLA COLCHlCINA. 

L' avvelenamento prodotto dal colchico e in generate acci
dentale o suicida; e stato raramente criminoso. 

La colchicina e assorbita piuttosto lentamente ed esce im
mutata colle orine. 

Se e stato ingerito il bulbo del colchico, viene tosto la sali
vazione e la contrazione spasmodica dei muscoli della faringe: 
ma Se e stata ingerita la tintura O il Vino di colchico oppure 
la colchicina, allora questi fenomeni mancano, e quelli che 
per i primi vengono in scena sono i vomiti e le dejezioni al
vine che sono preceduti e accompagnati da dolori piil a meno 
violenti stomaco-intestinali. Le materie dei vomiti e dei secessi 
sono sanguinolente, e dopo un tempo variabile si dichiarano i 
fenomeni generali, i quali non ditferiscono che di grado da 
quelli stessi che sorgono nello avvelenamento per la veratrina 
o per Ie piante che la contengono. Le stesse lesioni anatomo~ 
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patologicbe non differiscono da quel\e prodotte clalla veratrina 
e dalle piante che la contengono, se non per il grado intensivo 
loro e pel' trovarsi nel tubo alimentare non poco sangue stra
vasato mis to a mol to mucco. 

In gencre la morte avviene pill tardi in questo avvelena
mento che in quello che or'ora abbiamo studiato. 

Sano reazioni chimiche caratteristiche della pre~enza della 
colchicina, quella dello acido azotico puro esente da composti 
nitrosi, dello acido solforico e del reattivo di Erdmann. L'acido 
azotico di I, 4 di densita la colora di un bel violetto che passa 
al bruno, poi al giallo: se l'acido e fum:rnte la colorazione varia 
dal violetto all'indaco, la soluzione bruna diviene gialla quando si 
allunga con dell'acqua e giallo-arancio quando si neutralizza calla 
potassa. L'acido solforico concentrato la colora di giallo intenso 
che persisle per lungo tempo. II reattivo di Erdmann la colora 
in bleu, ma perO in una maniera assai passeggera. 

1n questo avvelenamento e di poco o punto ajuto la speri· 
' mentaz:ione fisio-tossicologica, pel'che le rane sono poco sensibili 

all' azione della colchicina; infatti 4 milligrammi injettati sotto 
la pelle conJucono e vero a morle questi animali, ma dopa 24 
ore c senza avere provocati fenoriJeni carat.teristici; a dosi pill 
alte si possono ~were clelle convulsioni tetaniche; in questo caso 
si trova che le rane offrono da prima esaltate le proprieta dei 
nervi motori e dei sensibili, le quali perb in seguito alla pin
zetta elettrica si mostrano infralite o ancho distrutte. 

AVVELENA.?tfENTO l'RODOTTO DALLA FAVA DKL C • .\.LABAR 

E DALLA CALABARRINA. 

Fin qui, che io mi sappia, non si conosce fra noi alcun caso 
di avvelenamento avvenuto nell' uomo con la fava del Calabar, 
o col suo alcaloide, mentre nel Calabar ne sono avvennti molti, 
sia per caso, sia per opera dei sacerdoti che I' adoprano come 
mezzo creduto capace di fare riconoscere e distinguere i rei dagli 
innocenti. 

La calabarrina e assorbita ed immutata passa nel sangue e 
nei prodotti dalle funzioni di secrezione e di separazione, per cui 
si ritrova nella saliva, nella bile, nella orina ec. 
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L fenorneni morbosi con cui si estrinseca '}Uesto a vrelcna
meoto sono; sguardo stupido1 debolezza muscolare e iiiu tardi 
paralisi, per cui gli indi\'idui sembrano come ubriachi quando 
tentano di camminare; respirazicne laboriosa. polso piccolo, sudori 
freddi, a cui dopa 1 o 2 ore tiene dietrJ la morte, la quale se 
non sempre il pill clelle ,·olte alroeno ~ praccduta da convulsioni 
e da contrazione dclle pupille, contrazione che non manca mai 
quando la calabal'rina & applicata direttarncnte sul globo oculare. 
Se per6 il rnleno fu ingerito in mol ta copia, possono allora so
pravvenire i vomiti e la Jiarrea, e la ~·ittima scampare cos) alla 
morte: e se il vt:leno fu propriamente It\ fava ra~pata se ne 
possono anche ricono~cere gli :.n-anzi in mezzo alle matt?rie vo
mitate. 

L' autossia non mostra nulla di singolare; solamente la muc
cosa gastro-enterica contiene molta muccosita ed e congestio
nata, e in caso t!i avrelenamento per la farn raspata se ne pos· 
eono trovare fra le pieghe di 'lnesta membrana dei piccoli fram 
menti. 

La calabarl'i.na off re di,·erse reazioni chimichc caratteristiche, 
e possiede poi una reazione fisio-tossicologica tutta :;:;ua propria 
e speciale. Fra le ... reazioni chimiche ricordcr6 quelle prodotte, 
dall' acido solforico concentrato, il quale la colora in giallo; da 
questo stesso acido e dall'acqun. bromata che la colorano in rosso 
b)·unastro; dall' ipoclorito di calce che la colora in rosso: e dal 
cromato acido di potassa che dopa qualche tempo la colora in 
rosso cli sangue. 

Applicata la calabarrina sul globo oculare di un coniglio bianco 
si Yede nascere dopa 5 a l 5 minuti la contrazione della pupilla; 
e introdotta sotto la pelle delle rane si trova che paralizza le 
estremita dei nervi motori e i nervi vaso-motori. 

La calabarrina presenta una grande resistenza nlla decom
posizione. Infatti Dragendorff ha potuto tro\·are 2 roilligrammi 
di quest'l sostanza 3 mesi dopa cbe l'aveva mescolata con 100 
centimetri cubici di sangue. 
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_\YYELENAMl::NTO PRODOTTO D!1.LL'OPP10 E DALLA MORFIN.-'.. . 

L' awelenamento Cl'iminoso per l'oppio, per le sue prepara

zioni1 per la morfina o per i sali di cssa (solfato, acetato ec.) C piut

tosto raro, mentre e frequcnte quello volontaf'io e acciilontalc, 

e queslo ullirno si verifica spccialmcnte, come nota Taylor, nei 

fonciulli al clisotto dei 5 anni, i q_uali tollcrano pochissimo questa 

sostanza, anche ltuando C pbrla loro a quelie dosi che ordina

riamcnte si ritengoao per torapeutichc. 

L' oppio, la morfina cd i suoi sali sono assorbiti prontamente: 

pcrO ii loro assorbimento C pill attivo e pil1 rapido, quando 

4ueste sostanze S•mo amministrate per il retto intestino e per 

iniezione sotto culanea che per la via dcllo stomaco; applicati 

altresl sulla pelle provvista di epidcrmi<lc possono essere assor

biti, si citano infatti dci casi di avvclcnamenti mortali verificatisi 

per l'uso di cataplasmi !'iccamcnte lauclanati. 

rraylor poi ricorda un fatto .in cui un avvelenamentn mor

tale tenne 'lietro nlla aspirazione di una polvere da prendersi 

come ii tabacco da naso, nella quale la morfina era sta ta intro

dotta per sbaglio. 
La morfina e i suoi sali pa~sati nella economia sem bra che vi 

subiscano una parl'.iale clecomposizione, per cui non vengono allo 

esterno nella loro totalita con i prodotti dolle funzioni di secre

zione e di separazione. 
Nulla si pm) dire di preciso relativamente alla dose vene

flca dell' oppio, dello sue prcparazioni ( laudano, tintura ec. ), 

dclla ·morfina c dei £uoi sali, perch& essa varia non poco, non 

solo in ragione de\la \'ia par la quale quelle sostanze si fanno 

strada all' interno, ma anche in ragione di molte altre circo

stanze, quali l'abitudine o no all'uso delle medesime, lo stato di 

e~altamento o di deprcssione delle funzioni cerebrali ec .. In 

genere perO si pub dire che per produrre degl effetti venefici e 

mortali, vi vogliono dell~ do~i di sali di morftna un poco inferiori 

a quellc della morfina pura, che questa Ii produce ad una dose 

minorc di quella a cui l' oppio suole indurli, e che per riu~ 

scire venefici la tintura tebaica1 ii laudano, la decozione di pa-
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pavero, le polveri del Dower ec., devono essere pbrti a dosi 
molto elevate. 

Nella pratica medico-legale possono darsi tre casi che pos
sono reclamare l'intervento del perito; pub darsi i1 caso cioe in 
cui un individuo sia morto per narcotismo con la rapidita del 
fultnine; quello in cui l'avvelenamento narcotico abbia proceduto 
acutamente; e quello in cui il narcotismo anziche essere l'effetto 
dell' oppio o della morfina lo sia della ostruzione delta vena 
porta. 

Primo caso. - Quello in cui un individuo e mo1·to per 
narcotismo calla rapiditil del {ulmine. - Il perito necroscopo 
in questo e negli altri casi contemplati pub avere al solito che 
fare con ii solo cadavere, oppure puO avere a propria disposi
zione anche la storia dei fenomeni morbosi che precedettero la 
morte . 

Ora, quando egli sappia che un individuo in perfetta salute 
pochi minuti dopo di avere ingerita una bevanda, un alimento 
un medicamento o dopo di avere preso un clistere ec., fu col to 
da sonno comatoso cosl profondo, che nessuno energico stimolo 
pote vincere, si fece insensibile, la respirazione divenne sterto
rosa, le pupille si dilatarono_ ed in brevissimo tempo, cioe dopa 
30 o 40 minuti od anche dopo l o 2 ore cessb di vivere, 
non potri1 che sospettare o di apoplessia cerebrate fulminante, 
o di avvelenamento pure fulminante prodotto dai veleni in di
scorso, od anche di avvelenameuto per l'acido idrocianico o per 
un cianuro alcalino o metallico, perche in questi diversi casi 
di morte rapidissima l'apparato fenomenale morboso e a coinune. 

Qualora perb la istruzione del processo abbia rHevate delle 
speciali circo£tanze estrinseche al fatto che militino pill in favore 
dell'avvelenamento, che della apoplessia, od anche qualora presso 
il malato sieno stati trovati dei residui del preso o propinato 
veleno, s'intende bene che i fenoroeni ricordati egli, secondo le 
qualita otferte da quci residui, gli riterra quale espressione del
l' uno o dell' altro avvelenamento in parola . 

Facenda difetto le circostanze estrinseche al fatto e non 
avendo trovato presso il malato alcun residuo del preso o pro-
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pinato veleno, il perito neeroscopo si giovera 1lei criteri cada\·erici 
e di quelli anatomo-patologici, per esc1udere od ammette1•e l'una 
o l'altra cagione di morte, e ricorrera poi all' analisi chimic;a 
ed anco alla sperimentazione fisio -tossicologica, per meglio e 
pill sicuramente clecidere la questione. 

Ora, se trovO che il cadavere si fece con egtrema prontezza 
rigido, e la rigiditA perduro per un tempo piu lungo del solito, 
se la putrefazione venne in scena pill tardi e proced~ con un 
certo lentore, se la pelle era livida, le dita contratte, le estre
mit.a cianotiche, le mascelle serrate, gli occbi brillanti ec., propen
del".\ pill per l'avvelenamento prodotto dall'acido idrocianico a da 
un cianuro, che per le alt1'e maniere di morte. Se invece l'abit0 
esterno de! corpo sara pnllido, decolorato come Ia carne di polio, 
se ii calore perdurO piu a luugo del solito e anche dopo che 
la rigiditA in vase ii cacla,'el'e, se la p•1trefazione si offl'ir1.\ ri tar
data, se vi saranno delle macchie livide e specialmcnte nei 
siti i piu decliTi del medesimo, se i capelli per lievi trazioni 
verranno via a ciocche, egli aliora si mostrcra pill inclinato 
per l' avvelcnamento nal'cotico, che per le altre accennate ma
niere di morte. Se ii cada,·ere apparterr<'I ad un individuo di 
mezza et<'I, toroso, di collo corlo, di ternperamenlo sauguigno, 
e di abito apopleLtico, se offrira la faccia rossa livida, gli occhi 
injettati ec., se dal naso sara scolato de\ sangue, il perito pro
pendera per la morle da apoplessia fulminante, ma net tempo 
1tesso non escluderi.\ l'avvclenamenlo, perche potrebbe benissimo 
questo essere stato consumato in un individuo che era predi-
1i1posto alla apoplessia cerebra.le. 

L' autossia in questi casi spargeri.\ in genere non poca luce 
e fara concludere il perito per I' una o l' altra maniera di 
morte. lnfatti se aprondo ii tubo gastro-enterico sen Lira l' O

dore di manclo1·le amare, concluder<\ per l' avvelenamento pro
dotto dall'acido idrocianico o da un cianuro; se invece avra un 
odore viroso, concluderi.\ per l'an-elenamento per l'oppio; se poi 
ii contenuto stomaco-intestinale e la muccosa di questo canale 
saranno tint~ di giallo e tramanderanno un odore viroso e insieme 
di zafferano, concluderA per l'avvelenamento per il laudano. ;\Ia se 
non si avra alcun adore e se mancher:.\ la colorazione gialla, allora 
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restera ia forse e at tenderti. per decidersi a sezionare la testa; 
e se trovera l'encefalo congestionato e sede di un focolajo apo
plcttico, si decidera per Ia apoplessia, mentre propendera per 
l' avvelenamento narcotico quando trovi uno stato ipcremico, 
Specialmente pcriferico, e dei piccoli focolaj capillari con effu
.!ione sierosa aracnoidea e ventricolare. 

Secondo caso. -- Qllello in cui l'm:velenamento narcotico 
ha proceduto acutamente. - Non sempre il perito necroscopo 
avra che fare con casi di avvelenamento fulminante; elm anzi il 
pill spesso questo lascia sopravvivere gl' ind~idui che ne sono 
passivi per qualche giorno, ed allora egli potra avere una storia 
tale dei fenomeni morbasi che precedettero la morte, da po
tere meglio e con pill sicurezza formulare il suo concetto dia
gnostico. 

Se apparira da\la storia che un individuo pochi minuti op
pure rnc:zz' ora o un ora o poco pill do po di avere ingerita una 
bevanda, un a1imento, un medicamcnto o di avere preso un 
clistere, provO della pesantezza alla testa, delle vertigini, un 
esaltamento tale dei sensi cla riuscirgli do1oroso il ruinimo ru
ruore o la luce un poco viva; che fu invaso da un vivo calore 
per tutta la persona, con lingua e gola arida, con nausee e ta
lora vomiti, con polso forte e vibrato; che la pelle si face asciutta 
e quindi pruriginosa e sede, specialmente alle ruembra ed al 
tronco, di una eruzione papulosa o \'escicolosa; che le secrezioni 
e in speciale modo la orinaria diminuirono o si sospesero affatto; 
che in breve cadde nello assopimento, facendoglisi la respira
zione sublime, sospirosa e rallentat:i al punto da dare soltanto 
4 o 5 inspirazioni per minuto, nel tempo medesimo che perdeva 
il sentimento e le forzc; che la faccia si iniettb, lo sguardo divenne 
fisso, l'occhio inscnsibile a.Ila luce, le pupille estrema.mente con
tratte; che col progredire del male la respirazione di gia imbaraz
zata si fece stertoriosa, le pupille di con tratte di \'entarono dUatate, 
le estre!'llita si fecero fredde, i polsi celeri e deboli, e in mezzo al 
coma sopraV\'enne la morte dopa 5, 12 o 15 ore, il perito presu
mera grandemente che si tratti di avvelenamento narcotico. Se poi 
le materie \'omitate spirarono adore viroso, concluder.:\ per l'avve~ 
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lenamcnto coll' oppio; se erano gialle ed esalavano adore vi
roso e insieme di zalferano concludcrA per l'avvelenamento col 
il laudano; mentre se non avcvano alcun adore, presumera che 
la cagione della morte sia stata la morfina o uno dei suoi sali. 

Egli si mostrera inclinato per l'avvelenamento in questione, 
anchc quando resulti da\la storia cbe, durantc i1 corso <lei male, 
l'assopi mento si dilegub per qualche istante in una maniera pill 
o meno comp1eta; che il malato fortemente eccitato riprese la 
conosccnza e pate anchc parlare, restando perb i sensi piil o 
rueno torpidi; ma che dopa ricadde nel sopore, mostrando pW'e 
11ualchc altra cortissima remissione alternata con una grande 
agitazione e col delirio, al quale tennero dietro di nuovo il so
pore, il coma e io fine dopa 2, 4, o 5 giorni la morte. 

In questo avvelenamento, oltre le alterazioni anatomo-pato
logiche phi sopra notate ni.!11' encefalo ve ne sono altre che 
molto probabilmente tengono al mcccanismo della morte (asfis
sia), qunti la congestione polmonare, il sangue nero ftuido o 
coagulate, c talora )a ipercmia dei reni e degli organi sess:uali. 

Quando sia mancata la storia dei fenomeni progressi, perchb 
l' inrJividuo marl senza alcuna assisten7.a medic.'\, 1' autossia in 
gcncre sara impotente a fargli diagnosticare qucsto avvelena
mcuto. Solarnente se i1 contcnuio stornaco-intestinale e la muc
cosa digerenie ofi'riranno i caratteri or'ora ricordati, potril. gran
demente presumere che si traiti di avvelenamento per oppio o 
per laudano ; presunzione che sara elevata, la mere~ dell'ana
lisi chimica, al grado di verita dimoslrala. 

Infatti se il perito chimico lrovera nelle matcrie sospette la 
sola morflna, si clichiarerit per l'anelenamento prodotto da que
sta o dai suoi sali ; ma Stl d trovcrtl anche l'acido meconico, al
lora si dichiarerd per l'avvclennmenlo coll' oppio, col laudano o 
con alcuna delle altre sue prepazioni. 

Ora, i caratteri chimici della morfina sono; quello di colc
I'n,""Si di rosso trattata con l' acido solforico addizionato di un 
poco di acido azotico; l'altro di assumere col reatlivo di FrOhde 
una colorazione rioletta magnifica, e di divenire ii liquido verde, 

poi verde-bruno, poi glallo e di torniire bleu-violetto dopa 24 ore; 
qucllo di farsi giallo-arancio e quindi di passare gradatamente al 
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giallo chiaro, trattata con l'acido azotico di I, 4 di densita; quello 
di farsi la soluzione solfol'ica di morfina trattata con l' acido 
azotico concentrato da prima rossastra, poi di un bel violetlo, 
e quindi rosso carico e da ultimo giallo-arancio. Scaldando una 
soluzione di morfina alla temperatura di X 150° o per una 
mezz'ora a quella di X 1000, si colora di rosso allorche si lasci 
raffreddare e quando vi si aggiungano delle quantitA molto de
boli di acido azotico, oppure qualche granello di azotato di potassa. 
Trattandola col percloruro di ferro e scaldando a + 150° si 
colora di rosso carico, poi si fa violetta e infine verde-sporco. 
La morfina riduce gli acidi iperiodico e iodico, mettendo in Ii· 
berta l' iodio; lo stesso fa versata sul nitrato di argento, del 
quale riduce il metallo ec. 

Una volta che il perito con queste, che sono le pdncipali 
reazioni della morfina, abbia constatata la presenza dell' al
caloide, passera alla ricerca dell' acido meconico che mettera 
in essere con le seguenti reazioni, che sono: di farsi la sua so
luzione rosso di sangue trattata col clorllro di ferro, e di persi
stere questa colorazione abbenche sia riscaldato it liquido o sia 
trattato con I' acido cloridrico, e di sparire invece trattandola 
col cloruro stannioso, ii quale la decolora portando i1 sale fer
rico allo stato di sale ferroso. Pero l' acido azotoso fa ripristi
nare immediatamente ii colore rosso. La soluzione poi di meco
nato di magnesia, giacche ea questo stato che l' acido meconico 
si toglie dalle materie sospette, e precipitata in bianco dall' ace
tato di piombo ed all'azotato di argento; questo ultimo precipitato 
diviene giallo quando si scalda. L' azotato marcurioso precipita 
la soluzione meconico-magnesica in bianco e I' azotato mercurico 
in giallo. 

ll perito presentera come prova di convinzione <lei consu
mato avvelenamento, la morfina o questa e l' acido meconico 
oppure il meconato di magnesia. 

!\el caso pero che l' autossia sia stata praticata in un cada
vere esumato e se specialmente corsero molti mesi dal momento 
<lella morte, non sara sempre facile al perito chimico di met
tere in essere l'avvelenamento analizzando i visceri e gli umori, 
perche l'acido meconico si decompone assai rapidamente quando 
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si trorn in mezzo a\Io matcrie organiche, e la morfina sebbene 
resist..'\ un poco piu di qucsto allti cause di allerazione, pure 
stando alle espericnze che in proposito sono state istituite da 

Oi•fila, da Tardieu e Roussin e da Dragendorff non si ritrove
.1ebbc pil1 nelle ruaterie organiche a cui sia stata mescolata dopa 
45 o 50 giorni. Oltre i crilcri chimici ricordati, vi ~ ancLe la 

sperimentazione fisio-tossieologica che Secondo alcuni pub avva
lorare la conclusione di anelenainento per oppio, laudano, mor
fina, sali di morfina ec. 

Resulterebbe infatti dallc esperienze cbe tutti i li4uidi della 
economia clella vittima, iooculati sotto la pelle in quantita quasi 

imponderabile (quanta ne pub stare per esempio sulla punW. di un 
ago), farcbbero nasccre prontamente una pustola, pustolache non 
si produce adoprando i lirtuidi della economia di coloro che peri
rono di una malattia comune e non infeziosa. Una volta perb 

che C dimostrat.o, che la morfina e l' acido mcconico danno delle 
reazioni carattcristiche e speciali, mi pare Che sia inutile questa 
manicra di sperimentazione, per cni ii perito pub benissiruo farne 
di mono. 

~la data it caso che da un cadavere tarclivamentc csumato 
si cstragga un:l sostanzn che non abbia i carattcri chimici del\a 
morfina o che gli abbia incerti e che inoculato ncgli ani
mali dia la pustola accennata o <lei fenomcni di narcotismo, 

si domanda se il peri to sar<\ aut,orizzato a presume re che si 
tratti di avvelenament.o per l'oppio, per la morfina ao.? Io 
credo che no; percM non e dimostrato che la pustola chc tiene 
dietro alla inoculazione di quantit<\ quasi imponderabili dei liquidi 
del cadavcre, si produca soltanto quando esso e inquinato di oppio 
o di morfina, e percM poi possono avers i dei fenomcni narcotici 
anche per l' azione del velcno o <lei veleni del cadavere; ed ~ 

noto che lo stesso estratto di carnc di Liebig non raramente 

anz ich6 a fenomeni tetanici ha clato luogo a fenomeni di narco
tismo. Ed io credo che il perito non potrebbe presumere questo 

nvvelenamento neanche quando si sapesse, che l' individuo a cui 
apparticne il cadavere esumato morl con fenomeni narcotici, 

giacch6 poteva benissimo trattarsi di morte per congestione 
cercbrale o come volgarmente dicesi colpo di sangue al capo, in 



cui si ha la sola congestione deH'encefal~ com~ nello avvele
namento in questione. 

L' avvelenamento per la via della bocca sara. messo in essere 
fa.cilmente, sia in grazia dell' odore e colore speciali pill sopra 
acceunati, delle materie vomitate, del contenuto stomaeo-inte
stina.le e della muccosa gastro-enterica, sia in graz.ia della analisi 
chimica, la quale dire\ al perito che l'acido meconico e la mor
fina o questa soltanto erano in copia maggiore nelle materie 
dei vomiti e nel contenuto stomacale che nei visceri interni. 

L'avvelenamento per la via dell' intestino retto sara messo 
in essere nello stesso modo; solamente l' adore e la colorazione 
speciale saranno !imitate al contenuto e alla muccosa rettale; e 
poi il chimico non troverb. nelle materie dei vomiti e uel con
tenuto stomacale maggiore copia di acldo meconico e di mor
:fina che nei visceri interni, rnentre pill ricchi se ne mostreranno 
ir contenuto e la muccosa rettale . se specialmente la morte 
avvenne prontamente e non si ebbero evacuazioni ventrali. 

L' avvelenamento poi per la via delta pelle dovrA il perito 
necroscopo sospettarlo, quando abbia saputo che i fonomeni mor
bosi si dichiararono do}lo una o pil1 inoculazioni ipodermiche, o 
dopo la medicatw'a di una piaga, di una ferita ec. e quando il 
chimico non abbia trovato nelle materie vomitata e nel conte
nuto stomaco intestinale del cadavcre maggiore copia di veleno 
che negli organi interni e nelle orine. 

Potrti in qualche caso accadere al perito necroscopico di pater 
mettere in essere l'avvelenamento consumato per la ingestione 
di una decozione di papavero, e ciO col trovare nelle materie dei 
vomiti, in quelle contenute nel tubo alimentare e nella muccosa di 
questo canale del cadavere i piccoli e numerosi semi rotondi 
scuri che si trovavano nelle cassule che servirono alla decozione, 
ed anche col rinvenire nella casa ove avvenne l' avvelenamento 
moltc cassule di papavero cotte. 

Terzo Caso. - Quello in cui il narcotismo anzicM essere 
l' effetto dell' oppio o della mo1·fina, lo e della oslruzione della 
venaporta-Alcune espcrienze istituite rlallo Schiff fine dal 1861 
e oggi ripetute e.confermate dal dott. Lautembac, ci conducono a 
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formulare ii caso possibile a vcrificarsi in pratica, di una morte 

pronta preccduta da fenornoui nar11otici simili affatto a que11i 

cbe si Yerificano nell' avvelenamento prodotto dall'oppio o dalla 

morfina, o che sarebbero dovuti ad un veleno cha normalrnente, 

in grazia dei processi della disassimilazione, si fabbrica nell' econo

mia dell' uomo e degli aniroali, e che dispiega i suoi effotti lctali: 

quando, itnpedita la circolazione delta vcna porta, il fegato e 
nella impossibilita di eliminarlo o distruggerlo. (nfatti questi 

sperimentatori avrebbero trovato che la legaturn. della vena porta 

produce nei cani , nei gatti c nei conigli uno stato simile 

alla narcosi propria della. morfina che gli conduce a morte 

in 3 o 4 ore; e avrebbcro pur tl'O\ ato che ii loro sangue ve

noso intl'odotto sotto la pelle delle rane, le avvelena prorn

caa1lo gli stessi fenomeni di narcotismo; mentl'e il sangue venoso 

di animali nei quali non sia stata praticata la le;atura della vena 

porta, non rie~cc tleletcrio. A vol ere perl> ('he i fenomeni di 

narcotismo si producano sembra necessario che la circolazione 

della vcna porta sia completamente impedita dalla legawra. 

Qunnclo in pratica si <lesse un caso come io l' ho formulato, 

sarcbbe facile al perito necroscopo di escludere l' avvelenamento 

per l' oppio o per la morflna ec., perchc alla autossia dovreLbe 

sempre trovare o una trombosi nella Yena porta o un tumore 

che la comprimesse per modo da renderl.'.\ imperv-ia: i1 perito 

chimico poi dovrebbc a\·ere risultati negatiYi, non dovrebbe cioe 

trovare ne l' acitlo meconico ne la morfina, le quali sostanze 

d' altronde dovrebbe rinvenirle necessariamente nelle materie 

sospette qualora si trattasse di vero e reale avvelenamento nar

cotico, giacche, come abbiamo di gia anertito, attesa la prontezza 

del\a morte, rimangono sempre nclla i11terna economia di coloro 

che furono vittime di questi veleni. 

AVVELENAMENTO PRODOTTO DALLA. NARCEINA. 

B DALLA CODElSA . 

Fin qui la storia non registra alcun caso di anelenamen to 

criminoso avvenuto nell'uomo per la codeina e per la narceina, che 

sono, come e noto, due alcato:di dell' oppio. Con la codeina per6 
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e stato prodotto qualcbc avvelenamento volontario e acciden
tale, ma che non e stato segui to dalla morte; per cui tutto ciO 
che in proposito si conosce e ii frutto piU specialmente di espe
rienze sugli animali. 

La narceina, per quanta M ne dice Dragenrlorff, none assor
bita che lentissimamente e soggiorna in conseguenza per un 
tempo molto lungo nello stomaco e negl' intestini, ma una volta 
giunta nel sangue sembra. chc sia eliminata con prontezza dal tor
rente circolatorio specialmente la mercC delta bile e delle orine, 
per cui non sempre ii chimico la pub rii.rovare in assai ccpia 
negli organi che sono ricchi di sangue, c1uali it fegato, la milza ee. 

La codeina invece e assorbita con pill facilita e put> ritro
varsi oltrecbe nello stomaco e neg\' intestini, anche nel fegato 
e nella milza; dessa e eliminata pill prontamente della narceina 
ed esce poi principalmente per la via dei reni. 

Questi due alcaloidi pott'ebbe:-o a dosi alte riuscire venefici; 
nel quale caw stando alle esperienze fin qul istituite sugli 
animali l' avvelenamento si dichiarerebbe e si estrinsecherebbe 
presso a poco con Io stesso apparato di fenomeni morbosi pro
pri dello avvelenamento proJotto dall' oppio o dalla morfina 
Solarnente, mentrc la codeina da luogo ad una costrizione durevole 
della pupilla, la narceina invece la clilaterebbe al modo medesimo 
delle solnnacee fino di principio. Anche le alterazitmi ari.atomcr 
patologiche sarebbero precisamentc le stesse; per cui non vi ~ 
che la indagine chimica che possa mettere il perito in grado 
di concludere per l'avvelenamento prodotto dalla narceina o 
dalla codeina, piuttosto che per quello prodotto alla morfina. 

La narceina, una volta che e stata isolata dalle materie 
sospette, si riconosce alle seguenti reazioni : !e soluzioni di 
questo alcaloide anche molto dilute danno un precipitato giallo 
con l' acido fosfomolibtlico e coll' ioduro di potassio iodurato; 
l' acido solfomolibdico vi produce una colol'azione bruna che 
diviene in seguito verde, poi rossa, poi bleu. 

La codeina invece, liberata che sia dalle materie sospette, si 
riconosce per altre reazioni che sono caratteristiche. V acido 
solforico concentrato puro, versato in una soluzione di codeina, da 
una color<.1zione bleu la f1Uale non si manifesta spiccata subito, 
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wa 11opo molti giurui. I.' acidn soll'urico conce11trato dd com
rncrcio da prim:i im>Jucc gli stessi cffetti dell' acido solforico 
11m'o1 ma duvo l 3 Ol'O la soluxione diviene grigio-Lluastra c blu
cal'ica dop() alcuui giorni; e<l c.-;poncndola al calore assume nna 
colorazionc rosso-pallida che cliventa lentamentc grigiastra. 
r; acido ~uHiirico conccnlralo addizionato di un poco di acido 
azotko la culora di blcu molto piu \ ivamente e molto pill presto 
<ld ~nlr> acido soltOrico. It rcatlivo di FrOhde la colora di un 
\ d.Je ~porco, che poi 11.1:0;.-:a al Llen-indaco, c clopo .:!4 ore al 
:::-iallo. Con l' iodut·o doppio di zinco e di potassio ch un precipi- • 
tato bianco crbtallino cho nun tarda a fa:·si giallo. L' acqua 
clorata disciog!ie }a co<leina scnza colorarsi: l' ammonia.ca fa 
p:l')"al'e la soluzione al 1'o~so b1•uno; l'acido iodico none riclotto 
da quest o alcaloidc, mcntrc, come ahbiamo detw. lo C invece 
d:i.l\a rnorfina; come p:1rc ii perdoruro di ferro non ch\ alcuna 
colorazionc: ii lloruro doppio rli iriilio e di ~odio 111111 la preci
pita., eel 6 'Luesta una rcazi·'l1C ne;.ratiY;l che la d istinguc dalla 
narcotina, la qua!c C pure un alcaloide dell' oppio. 

La narceina e la cocleina mc~colate col sangue dal Dragen
dnrff cd abbantlonato al\a putrcfa1.ionc per due mesi, vi si sono 
nrnntcnut.c indccomposte: lo c:he prova che qucsto avvclcnamento 
pni1 CSSLI'C messo in cs<::crc anche qualche tempo dopa la inu
mazionc dei cada,cri. 

AYYELENA)IEXTO PRODO'l'TO DALLA XARCOTIXA, DAI,L.\ 

TEBAINA E DALL\ PAP • .i..YERINA. 

L' nn-clcnamcnto prodotto da questi tre a\caloidi dell' oppio 
non si C vct'ificato fin 11ui; ciO pcrti non ci assicura chc non 
possa vc1'ificarsi in scguito. La 1rn1'cotina e assorbita, passa nel 
~ rnguc eel t.\ eliminata con le orine; la si pub ritrovarc nello 
-itomaco, nclle iutestiaa, nel fegato e nella rnilza, aucora 48 ore 
ilopo che fu somministra.ta, c il perito chimico pmY riuscire ad 
isolarla pure ne11o ste:-so aHelenamento per l'oppio. 

La tebaina :-;i comparta ncllo stesso modo; solamente sembra 
l'!1c nella cconomia sia in parte d istrutta~ per cui non C> elimi
nata in gran copia con le ol'ine. 

B ellini 
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Lu papaverinu e asr;;orbita con prontezza e .-si spn.ndc e diffonde 
in tutti gli organi, e passa in copia notevolc spcci:drnente nelle 
orine e nclla bile. EJ e singolare chc passa con c1uesto alcaloida 
nel sangue anche una sostanza est1'i.rnea, cbe si ritrorn. in quc
sto proJ.otto commer0iale e che si riconos.!e alb colorazione 
bleu che piglia t1•atta11Jolo con l' acido solforico. 

La telnina, la papavcrina e b n,wcotina resistono pure at 
processo di putl\!f<\zione delle sostanze animali con cui sono 
me::>colatc; mentre, come ha constatato Dragendorff, la sostanza 
C::itranca chc sp~sso l.J. papaverina non resisle f. 

questa causa di 
I fenomcni mot'bosi con cui si cstrinseca 1' avvelenamcnto 

prodotto da questi trc alcaloidi, quando in dose molto alta sono 
somministrati agli animali, consistono in r1ualchc vertigine, nello 
aumentato potere reflcs.:so dei ccntri riflessori e per conscguenza 
ne\le convulsioni tetaniche che tengono dietro alle esternc ecci
tazioui. Le conntlsioni pei-b si manifostano piu iardi che per 
la stricnina, pil1 lungo C r iutcrvallo fra l' una convulsione e 
r altra, in genel'C! sono mcno intense chc ncllo avvelenamento 
stricnico, eel csigono, per tornare a manifestarsi, de\le cccitazioni 
un poco piu energiche. 

La narcotina e perO poco venefica per l' uomo: infatti alla 
dose di 2 o 3 grammi non riescc talc; purnondimeno in un te· 
nero fanciullo o in un neonato potre!Jbe riuscit'C mortale. La 
tebaina e pill vclenosa della narcotina c data all' interno ha 
la proprietci di ristringere anzi chc dilatare la pupilla. La papa
verina e 1neno attirn della tebaina, ma lo C un poco piu della 
narcotina: sotto la sua azionc la pupilla non cambia di diarnctro. 

L' autossia in questi casi. ei dice poca o niente; c rlu~rndo ci 
dice pocp lo alterc.1zioni anatomo-paLologiche che si renclono scnsi· 
bili, sono relafo·e specialmcnte alla manicra di morte, che C per 
asfissb. L' ispezione cadavcrica ci fa saper0 che la ri8'itlita vicne 
prcsOO c dura piu a lungo di qucllo cho rwvcnga ordinarbmcnte

1 

ctl in ciO qucsto avrnlcnamcnto si assomi;;lia a qucllo stricnico. 
La chimica e la sperimcntazionc fisio·tossicologica in quesli 

avvclcnamenti ci :somministl',mo dei cl'itcri prezivsi ,10n solo 
per sh.bilire quali di t1ues1.i trc C stata la cagione <lclla mol'te, 
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fJ.Urtnto anche per escludere I' avvelenamento per la stricnina, 
per la noce vomica ec. 

La narcotina infatti un certo numero di reazioni 
chimicho crlratteristiche. ha dimostrato che questo 
alcaloide riscaldato coll'aciclo solforico concentrato si colora in 
rosso: 5 milligrammi clan:i.o molto nettamente la reazione con 
2 d~iro i di centimetro cuLico di acido, ess.l si produce ancbe 
con l o 2 mi!ligrammi. E prcforibile di disciogliere la narcotina 
nell' acido solforico diluto al quinto e concentr.1re il miscuglio 
col ca!ore: in questa maniera si puO ott,enere un residua rosso 
ancora ben distinto con I milligrammo di alcaloiclei questo re
sidua bagnato con una traccia di aciclo azotico passa al violetto, 
e allorche si scalda a + 200° si pnO avcre colorazione 
anchc senza adclizione di aciclo azotico, ciO costituisce un 
carattcrc difr'crenziale fra esso e la curarina, la quale si colora 

violetto frai + OQo e l 00 11 La stess::i. narcoLina abbando~ 
freclclo con dcli'rtciclo ~offorico concentrato prende dopo 2 

ore una colotazione rossa mrllto distinta, purche vi si aggiunga 
r_iualche goccia di acido azotico. Questa reazione 0 nettissima 
con 3 mi!ligrammi di alcaloicle e si produce ancora debolmente 

con 1 milligrammo. Sostituendo iu 

bromata. 
ore anche con un milligrammo prende 

la q uale si fa di poco pil1 in

,tensa per l'addizione clello ::iddo azotico. Il reattivo di Fr0~1de la 
trasforma in un liquido vcrde~ aggiirngendo a questo reattirn un 
ercesso di molibdato di soJa si ottiene una colorazione rosso-

viva, che si mnnifesta ancora con 1 milligrammo 
di Il cloruro di fe1·1•0 non la colora in blou, e l' acido 

iodico e periodico non sono riclotti cla alcaloide. 
La teb~ina vienc decomposLa dai per estrarla 

dn11e mnterie sospette; pet' fortnna pero, come ha dimostrato 
Dragcn<lorff, la decomposizione e molto limitata, per cui resta 
sempre assai alcaloide inalterato perche il chimico lo possa 

ritrovnre. 
Questo alcaloide db. dei precipitati con i due rcattivi prin

cipali dcgli alcaloirli, cioC a dire con 1' acitlo fosfomolibdico c 
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con l' ioduro di potassio io<lurato. Uno dci snoi carattcri distin 
tivi C Ji 1..1<'1.re una colorazione rossa con l' acic.io solforico con
centratoi questa colorazionc si manife3ta a11clio con un vente
simo di mitlig1·ammo di alcaloide. L' aci<lo clol'idrico lo colora. 
a poco a poco in giallo, ma se l' acido 6 molto allungato non 
produ<..>e che lentamente e molto dcbolmentc una t<tlc colorazio
ne; in fine la soluzione dell' acido solfomolibdii.:o S\·i\uppa • ella 
soluzione di tebaina una colorazione giallo-arancio che sparisce 
dopo :14 ore 

La papaverina dil dei precipitati con I' aci<lo fosfomolibdico 
e l' ioduro di potassio iodu!'ato. Allorch~ essa 6 pm·a non ~ 

colorata a freddo clall' acido solforico, ma si colora Jcggermcnte 
a caldo dando una tinta violetta che e t.<rnto piu marcata 1 

1.J.Uanto piu l' azione dcl calo1•e e protratta. L' acido solfbmolib
dico sviluppa nella soluzione di papaverina una colorazione verde 
che divieue bleu, violetta, poi rosso-ciliegia sotto la influenza 
del calore. 

E possibile dunque otlenere dei critcri chimici che ci facciano 
distingucre non solo l' uno aHelenamento dali' altro, ma anche 
questi diversi avvelenamenti da qucllo p1·oclotto dalla stricnina. 
Vecliamo ora quale c il valore della spel'imcntazionc fisio-to.ssi
cologica. 

Sperimenta;ione fisio -tossicologlca - La narcotina sali
:ficata introdotta sotto la pelle clelle ranc cli1 luogo a convut, 
sioni tetaniche e da questo lato non si saprcbbe distinguere 
dalla stricnina pura o salificata; ma mcntrc chc la stricnina 
da luogo alle convulsioni ietaniche anchc quando e pasta sotto 
la t>eilc clelle ranc nella dose di I o 2 mil!i:;rammi, la nar
cotina non le prvduce a queste dosi, ma ::$olo qu::rndo si C 
elcvaia n 2 o 3 centigrammi: ma Yi e di piu, le convulsion! 
stricniche si dichiarano pochi minuti dr>11r> ehe ii veleno fu 
posto sotto la pelle, mentre le conrnlsioni per la narcotiw.a 
vengouo in scena dopo 30 o 45 miuuti; quelle prodotte dal· 
la piccola accennata dose di stricnina sono intense ed energi
che, si ripetono a bred intervalli fra loro eel in poco tempo 
troncano la vita, mentre quelle invece prodot.tc dalle alte incli 
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c.llC clo~i di narcolina ~nno poco intense, si ripctono a piu lunghi 

interrn.lli fra loro c la-.ciano :<:Opran-frcre gli animali, i quali 

dopo :!-t nrc :-;ono tornati quasi al loro state norm.tie, non pre

scntando altro chc una lcggera difficolttt nei mo\·imcnti. 

La lcbaina salifkata, per escmpio dall'acido cloriclrico, si 

nnicinn pil1 alla ~tricnina o ai suoi sali. perchC prodt1ce le Con

rnl~ioni a piu debolc dose delb narcotina. e queste si manife

stano in ln·eYissimo tempo c conducono presto a morte: pure a 

frontc di ciO vi vogliono sempre delie do.;:i piu forti di tebaina 

per 11rodurre gli ;;;tes::i cffetti ,·enefici e mortali che sono pro· 

dotti daI!a stricnina. Adoprando nelle rane la tebaina non sali

ticata si possono ren Jere anche piu manifesto lo differenze 

pc1·chC la tel;aina essenrlo mono solubile della stricnina, messa 

sntto la pcllc dcllc 1•fine produce le connilzioni dopo I o 2 ore 

c qucstc poi sono poco intense e tardimmcnte mort:ili; mentre 

la stricnina le determina in poco piu di un quarto d' ora, e le 
detcrmina piu intcn:-:e e prj)ntamente mortali. 

La stcss:a papavcrina salificata clifferiscc dalla stricnina in 

citJ. chc quella per produrre clelle connil:;:ioni dove cssere posta 
sotto la pelle delle rrme nclla dose di 2 o 3 centigrammi, 

mcnlrc. come vedemmo, la stricnina sa lificata le produce alla 

dose di I o 2 milligrammi. D[I questo lato la paparnrina 

:mlifirata si confondcrcbho con la narcotina pure sa\ificala, ma 
pcrb nc differisce perchC !tuesta non ricsce allc indicate doc::i 

mortale, mentre l' altra si, cd oltre a ciU le conrnlsioni sono 

piu pronto a dichiararsi col'a papm·erina salificata che con i 

sa\i di narcotina. 
A<lopramlo la papnxcrina non snlificata si ottengnno dei 

critcri fisio-tossicologici cliffcrenziali nnchc piit nctti, percha la 

paparnrina. esscndo prcssochC insolubile, posta soLto la pelle 

dcllc rano occjta le conrnlsioni dopo 4 e piU ore, vale a dire 

molto piu tardivnmente della narcotina e della tt-baina non 

salificatc. 
I critori fbio-tossicologici hanno dunl'].ue valore non solo a 

farci co;cludere I' an-clenamcnto stricnico, ma ci dicono anche 

se si tratta di an·elenamento prodotto dah' uno o dall' altro dei 

Hleni di cui qui mi sono occupato. 
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AVVELEXA.:'lrENTO PRODOTTO D.iI.LA STAFJSAGRIA. 

E DALLA DELFIN.\. . 

Si conoscono degli avvelcnamenti avn:muti per sbaglio con 
i semi di stafisagria (Delphinium, stapllisa91·ia) e 1 a storia no 
registra clei criminosi '.consumati col suo alcaloide, vale a dire 
colla delfina la quale in questi ultimi tempi ha rcso cclebrc fra 
noi il proceSso contra l'ass.assino del genero1le GiblJone. Questa 
alcaloidc e assorbito con faci!it<l, circob col sangue eel c eliminato 
specialmentc con le odne. 

I fcnomi;:ni con cui si eslrinseca un tale anelenamento e lo 
alterazinui anatomo-patologiche chc esso pre~enta sono a co
munc con gli avvelenamenti prodotli <lalla veratrina, dalla aco
nitina, e dallc piante che le contengano; per cui la diagnosi 
medico-lcgale () afl1data principalmcnte ai criteri chimici, c ho 
detto principalmente, perchC quando un indivicluo avcsse ingollati 
i semi di stafisagria, si potrebbe riconosccre l' avve\enamento 
anchc ai caratteri botanici propri cli questi semi medesimi c 
poi alla Yirtll parasiticida che essi posseggono. 

Yenendo ora ai criceri chimici. e a sapersi che il fosforno
libdato di soda versa.to nella soluzionc di dclfina dit un precipitat~ 
grigio-giallastro; r ioduro doppio di bismuto e di potassio la 
precipita in giallo·arancio; it cloruro platinico rende opalesccnte 
la soluzione di delfina e da luogo poi alla formazionc di fiocchi 
di un grigio-giallastl'O solubili nell' acido cloridrico. ll cloruro 
d' oro c\;;'l. un precipiU~to runorfo giallo-cilrino; il sublimttto corro
sivo versato in uua soluzione che contenga 1/:;oo di alcaloidc. da 
prjma intorbida la soluzione, poi <la luogo ad un precipitato 
amorfo Liancastro solubite nell' acido cloridrico bollcnte; I' aciclo 
picrico da un prccipitato giallo amorfo; il tannin<• pl'Oducc un 
intorbidamento bianco abbondante, solubile parzialmente nel
l' acido cloridrico caldo; l' ioduro di potassio iodurato da ali 'lstantc 
un precipitato amorfo. L' arido solfol'iro conc1...•ntrato forma un 
precipitato bruno-chiaro o rosso-brunastro, che persiste almeno 
per 18 ore; I' acido solforico conccntrato e addizionato di un poco 
di acillo azotico, produce con prontezza un precipitate blcu; 
finalmente l' acido azotico di ! , 4 di densita rendc la scluzione 
leggermente giallastra. 
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A Y\'ELE~A~IEXTO PRODOTTO U.\L lfABACC'O E D.\LLA NICOTJ'.\'" A. 

flC'gli avrnlcnamcnti acchlcntali e qualche volta anchc cri
mino::;i si sono ,-eriRcati, i-pecialmcntc in rtuci casi in cui c;-on 
scopo tc1·apeutico sono stati tJOrU <lei clisteri di decozionc delle 
foglie di tabacco. 

n tabacco da naso c da fumo sono stati qualcbc volta me
scolati agli alimcnt.i, al Yino, al c:tftC con scopo criminoso, 
oypurc itualchc sui<;>ida l' ha ingcrito scnza alcun mis~uglio od 
anchc ha ingollato lo stesso umore che si conrlcnsa nei ser
batnj di certe pipe; ma I' odo1·0 e ii sapore clisgu~toso di questa 
pianta . c i pron ti vomiti chc determin~t, hanno fatto s\ che 
I' avvclenamcnto quasi sempre si sia resicluato allo st.alo di 
tentative, per cui si sono osscrn1ti pill avvclcnamcnti mortali 
quando ii Yelcno C stalo in trodotto per il retto intestino, che 
quando e stato pre.so per bocca. 0l'dinariamente llll rlistere 
fatto con la decozionc di 8 grammi di foglic di t.abacco 
uccidc un fanciullo, mcntrc pc:· produrrc lo ~tcsso cJfet.to in un 
adulto rn ne vogliono 30, ,10 ed anche 60 gt'i\mmi. 

Le foglic di tabacco sono riuscite venefiche anchc r1uando 
sono state applicate cst.crn.amcnte, cd e noto ii fat.to di quel 
conlmbbanclicrc ii qualc copcrtosi tutta la superficc del corpo 
di foglie di tabacco pm· elwlcre la vigilanza dclle guardie di 
finanza, dopo non mo\ to pmvb tutti i fenomeni dell' cwvclena
mento. Anchc lo stesso fumo dcl taliacco e capace di produrre 
dcgli clfclt.i venefici Che potrcbbcro I"iuscirc mortali nci neonati 
e nei tcneri fanciulli. Gli avvclcnamcnti c>riminosi consumati 
con la nicotina pura sono piuttost.o rari ed C oramai celebre 
qucllo tc11tato c consunrn.t.o a vim forza sul BocarmC dal co
gnato c dalia sorclla. 

II t.:\bacco e un vclcno a cui si fa l' abitudinc; vi sono alcuni 
che possono fumarlo e usarlo in polvcre in larga copia. 

La nicotina c assorbita fllcilrncntc; pcrvcnuta pcro tutta 
quanta ncl fcgato, allorche C introdotta per la via della bocca, 
sembra che sia c\a quell' organo clistrutta od almeno sdoppiata: 
si pub argomentare cib all' osservnre che quellc piccole dosi che 



- :!00 -

per via ipotlermica produc'>no ncgli animati cfl'etti vcnefici grasi c 
mortali. date per bocca ricscono scnza cffot to di sorta. Di piu 
la nicoti11a mescolata dallo Schiff e dal Lautembach al fegato 
ridotto in una poltiglia, riescc mcno YCnctlca per gli animali std 
quali dopa si cspcrimcnta, e non ch\ luogo chc ad alcuni feno
meni dcllo avvelcnamcnto; mentrc invc<'c mcscolata nello stesso 
modo con la sostanz:t dci rcni, non perd~ le c::uc ttualib.\ vencfichc 
c produce tut.to intcro I' arparato fenomenalc morboso che ti 
proprio di qucsto anrclcnamcntr. A fronte rli ciU anche quando 
e p1•esa per bocc::t la nicolina, oltrc che ncl fcgato, si ritrova. 
nel sanguc, nei polmoni, nci reni, ne\lc orinc ec.; cib vorrebbc 
dire che In. sua disl1'.1zione o H 'sno sdoppiamcnto non sono 
completi. Essenclo la nicotina Yolatilc ancho a bassa tempcra
tura, e a ritenersi chc si faccia stracla all' cstcrno non solo per 
le O!'ine 1 ma anchc pcl' la pelle c prinripalmcntc per i polmoni. 

Due casi possono clarsi nella pratica medico-forense, qnello 
cioe in cui r anelcnamcnto sia statu r errctto clclla ingestione 
del rn.bacco o dell.t nicotina, c qucllo in cui sia stato sbuffalo 
per piu rnlte di scguilo sul volto di un nconalo o di un piccolo 
bamhino ii fumo di una grossa pipa o di un sigaro, per distrug
gere Ia loro t~ncra csistenza, od ancltc per scherzo 

Primo cnso. - Qi1etto in cui l' m.•velena,nento iJ l' effetto 
delta in9eslione del tabacco o della nicotina. - In questo ca~o 
puO pure avvenire cha il perito necroscopo abbia innanzi a se 
ii solo cadavere, t)ppure che dal giudico er istruzio11e gli ~ia 
stata consegnata anche la !;toria dei fonomcni morbosi che pre
cedettero la mortc. 

Se resultera dalla storia. rila.sciab. dal medico curante, cha 
in un individuo subito o quasi subito dopo rn·oro ingerita una 
bevanda, un alimento o l111 medicamento, oppllre cl0po di averc 
avuto un clistoro, si manifestarono i segucnti fonomeni; si feco 
cioe pallido e debole, cbbe clei rlolori forti di stomaco e di ,-entre, 
delle nausee, dei vomiti, dellP. scaricbe alvinc, clalle cui matc
rie esalava forte l' odore di tabacco, e tutto qucsto in mezzo ad 
uno stato come di cbrezza; ~he nel tempo stesso tumultuo~c e 
concitate si fecero le azioni car~Iiaco-vascolari, ,·ennc un poco di 



- 201 -

flc;irio, la pupilla ~i offri dilntala ea questi fenoincni morho~i ten 

ncro ln breve dietro lo, stuporc. lo i1wilimcnto clcllc azioni circo

latoric, i !;Udori frcdcli, ctualchc conrnl.;:ione parziale o generate, la 

respirazione si fece sterlormm, nac<iue la insen~ihilit<). vennero il 

coma e la rh;oluzionc dclle forze e in pochi ruinuli la morte, 

ii pcrito. con<;lu lcr<.\ per l' avveienamento prodotto dnl trrbacco. 
Sc invcco clalle matcrie vomitatc non spirO manifesto I' adore 

carattedstico. ma rli\·enne soltanto scnsibilc dopa arnrnc riscal

clata una porzionc, c la morte :!Henne 11uac:;i calla rapidita del 
fulminc, allnra egli concludcrfl chc si tratti di anelenamento 
prodotto dalla nicotina 1 pinttn~to che dalla decozione dd tabacco 

o dal tabacco ·stcsso: sc poi l' oclo~a di tabacco non saro.l nmni

fosto 111.dlc materie vomitn.te cd invcce sar<\ sensibilis"'imo nelle 

matei·ic espul~c dal\' ano, allom conctudcra per l' anelcnamento 

<\Vvcnulo per mezzo di un clistcre. In qucsto ca~o. come fra 

poco vcdrcmo, r autossia c la chimica non fomnno altl'o che 

ronfi.•1·marc la diagnosi. 
~fa se ii pe1·ito nccro.;:,copo non anl\ a,·uta alcuna notizia dei 

fenom<.'ni morbosi che hanno prcceduta la mortc, potra I' autos.~fa 
mcttc1'1o in grado Ji dia!nosticarc I' anelenamento in tliscor::;o. 

In f(LW.lche caso potranno tro,·arsi sul lctto ave ~iaccva ii cada

VCl'C, delle materic chc durante Ju vita furono cmesse per diso

pra o per disotto, e allora l' adore di tabacco csalato dalle 
mede:-;ime sarcJ uaa circostrn1za di fatto che gli fara arumetterd 

11ucsto avvelenamento. Sc poi trornra la mucco:'.a stomaco-in

tc~tin1le arrossata. flogosata, friabilc e rammollita c sulla me

dc::.ima e;;i~teranno dcll1:3 matcrie cla cui spirertl l'odord di tabacco; 

se esi;;;teranno 1lellc crchimosi sotto muccosc: se saranno ipere

mici. gli invilu_ppi ccrcbral1 c spinali, non che ii fogato ed i 
r11ni, j\ perito concludcrr) cllc vi fu avvelc1lamcnto per la in· 

gestione de! tab;.lCCO o clolla nicotina. E r1 uando trovi che di 

tuttc le materie contenute nel canalo digercntc, lasciano esalare 

molto odnrc di tabacco qucllc racchiuse nel rctto intestino e 

pochissimo e punto <1uelle che sono nello stomaco. e nel tempo 
stcsso trovi piu comprorncs:;:a la muccosa rcttale di quella sto

macalc, I'iterra chc l'an·clcnarncnto pa avuto luog11 per la intro

duzione clel ,·eleno dalla via dell' ano. 
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Sccontlo caso. - Quello in cui un nponato o un JJiccolo 
bambino e stato ucciso sbuffandogli sulla (accia ver pii(, volte 
di seguito il furn.a di un sigara o di ima pipa accesa. - E 
da avverlirsi che sccondo le ricerche di Vohl e di .Eulenburg1 

il fumo del tab.1cco non conterrebbe nicotina, ma dello acido car
bonico, clell'ossido di carbonio, del cianuro di ammonio eel alcunc 
sostanze basiche, fra le t1uali la piccolina, la piriOina, la lutidina, 
la collidina cc. Pero I-leubel piu recentemente ve l' avrebbe 
trovata, come ve l' aveva gia trovata Malsens. 

Venenclo ora al caso accennato dirO, che prima di .tutto 
il perito necroscopo avvicinand~si al piccolo cadavere, allorche 
perO la putrefazione non sia avanzata. potra apprezzaro l' adore 
speciale de\ fumo del tabacco, ch.e come e noto C un odore 
a.bbastanza persistente. }.fa poi alla autossia trO\·era il sangue 
rosso rutilante tanto nei vasi veno3i chc artcriosi, e tutti i tessuti 
di un bel roseo e meno (lisposti a puh'efarsi. Infatti Grehant 
avendo avrnlenato dei cani con far loro rcspirare il fumo di 
tabi:Lc...:o, ha trovato nei loro cadaveri ii saague rutilante in tutti 
i vasi, mentl'e nello avvelenamento peir la nicotina e per ii ta
bacco ii sangue e completamente nero. Quest.o risultato curioso 
si spiega fadlmente, tutte le volte che si rifletta a quello che 
ho detto poco fa, che cioc nel fumo clel tabacco vi e dell'ossido 
di carbonio. D' alt.ronde i globet.ti rossi si offrono modificati in 
questo anelenamento precisamente (.;Orne in quello prodotto dai 
vapori di cal'bone. Con questo perU non intendo di escluclere 
cbe nel meccanismo della morte non abbiano presa par'te an
cora la nicotina e ii cianuro di ammonia, che entrano nella 
compcsizione del fum') del tabacco. 

Ora che abbiamo veduto ciO che hanno saputo clirci i sintomi 
e i respons: clella indagine anatomica, rndiamo ciO che e capace 
di fard apprezzare [a chimic:a in questi diversi casi. 

Prima di tutto e bene che si sappia, che la nicotina h:J. uaa 
grande tendenza a decomporsi quando si scalda a contatto del
l'aria in presenza di basi o di acidi potenti, e che si volatilizza 
egualmente eolla pii1 grande facilita; per cui il pedto chimico 
deve bone atlende!'e, quando la isola delle materie sospette, di 
non disperderla o distruggerla. 
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Ora, le r.:mzioni scgucnli possouo essere me~se a pl'Ofitto 
per riconoscere la nicatina. II cloro <la luogo a un prudntto da 
prirna di colore Nsso di sangue, poi ros:;o-bruno, ii quale C so
lubile nell'alcool e si scpara a!lo stato cristallino per raffi·cdda
mento. ll t ianogene forma la mcdcsima colorazione bruna, ma ii 
prodotto non cristallizza nell'alcool: D1•agen<lorff perO non accorda 
gran valorc a queste due reazioni. ll cloruro di platino de\ un 
11rccipitato rossastro cristalliaato, chc si distiog-lie a l'aldo e si 
pre(·ipita per il raffred<lamcnto. L' addo gallii.:o dil un predpi
tato fiOl'l'O~o. Una goccia di nicotina projettata nail' aeido cro
mico si inliamma con pro·luzionc di un adore c:anforato di ta
bacco. Questa rcazione c q.iolla del cianogeM non si possono 
sempre fare, percliO si csige troppa materia per ottcncrlc. Vi e 
poi la reazionc di Roussin chc 6 motto netta. Si aggiungc a una 
soluzionc etcrca di nicotina a 1/100 il suo volume di unc.\ solu
zione clcrca di ioclio o clop~> 10 minuti si depositano di gi<:'t dei 
l'l'i~tall i aventi quah:hc volt..l. la lungliezza di un cenlimctro; una 
1mluzionc a 1/ 1:;o .si intorbida nd primo momenta, poi abbandona 
un dcposito hruno amorfo, cha dopo un ora prc!;cnta dellc h'a1.;ce 
manifoslc di cristallizzazionc; dopa 4 ore tutto ii predpitato e 
sostiluito dn dei lu11glii aghi c·ristallini. 

La nk:otina si altera quando C 1..'.0nser\.-·ata in u11a boccia mal 
t liiusa, perchC ingialli::;1.:c molto rapidtuncntc; pure a fronlc di 
t iO scmbl'•l. clic rosista al pL'Ocesso put1•efattivo piu di alti·i al
t·aloidi, giac'l'he sarcbbc Sta.ta ritrornta dopa sctto anni nci resti 
dcl cadavcl'e di un i111Hvi<luo an·clcaato. 

01 trc i triteri chimid so no pos,,ono a Yero and1c dci fisio 
tossi1·ologil'i chc rafforzano o,;;si pm•o la condusione l'ieaYata dai 
periti. ~fcttondo in fatti sulla ling..ia di un pic:cione o di un g1·osso 
passero una piccolissima quantiL<l di nicotina, I' auimalc muore 
prontamcnte in rnezzo a\lc connilsioui tetanic:ho; oppul'o mctten
clola sulla lingua di un cane, c1ucst ' organo si tumef;.'l, rcsta cau
terizwto e la di Jui muccosa si di.3t~l.<.:c:a con fadlitit . Le re~l.
zioni fisio-tossi<.:ologichc il pcrito non le potrit an.n•e sempre ed 
in ogni caso, pet'l.:M ci vuole molta lllateria per ottenorle. 
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AYYELE:"i.DIE~TO PHODOTTO D.\LLA. CJrt:T,\ MAC11LATA 

E DALL\ CIC'LTIX.\.. 0 CONICIN.\.. 

L'aYvclenamcnto per la cicuta, oltrc l'intcressc st9rico che 
gli ha data la mortc <li Sncratu, C importantc perch6 ran qucsta 
pianta sono stati consumati dcgli avvelenamcnti :l.l'c:idcntali, cri
minosi e volontari. 

La graude c:icuta era impiegat<\ prcsso gli Atiencsi c0mc 
veleno giudiziario. 

Nella cicuta maculala (CtJniu,n niacu!atwn) oltl'e la cicuti
na o conicina si conlienc la conidrina c la metilconicina, le 
quali si ti•ovano l']_uasi sempre mescolate col!a conidna de! com
me1'do e dalla qualc l\ cliffidle di poterle scparare. 

Christison riguarda questo alcaloide violento al pari dell' a
cido tianidrico; duo gO\'de applicate c::opra una ferita o sull'occhio 
di un animale, Ol'ca-sionano sornnte la martc in meno di DO sc~ 
condi. Questa circostanza spiega perc!1C rie::::ee spesso imp6ssi
bile di ritrovarlo nei casi di avvelenamcnto allni-che la dose non 
C stata esagerata. La conicina C assorblt:.l Cl')n rapidita c si dit'.. 
fonde pront.unente in iutta la economia. 

Nella pratica mcclico-lcgale al solito pub accadere che ii 
perito nel:rosi.::opo abbia o no a propria disposizione la storia clei 
fcnnmeni morbosi che pr.)cedcttero la mOL'ie. 

Quando si narri 1 chc un individup dopo la ingcstione di una 
bernnda, di un alimr'llto 012. ha arnto dellc vcPtigini 1 non si e 
potuto pil1 re!gere sui pi0di, si e fatto afoM, gli si e oscurata 
la vista offrendo la pupilla piuttosto ristrctta; chc ha avutc 
delle nau:::ee alle quali hanno tenuto clictro dei vomiti di materie 
cont.enenti de\le part.iccllc non per anchc cligorite di un vcgc
taliilc crbacco, le CJ.uali csahtrnno un oclorc simile a CJ.uello <lel
l'orina del topo; chc c1uest.o odore si e reso phi manifosto iso
lando alcuni di qucst.i frammenti erbacci 1 e trattandoli colla 
potassai che a q ucsti fcnomcni morbo.si si e aggiunta la conci
tazione delle azioni circolatorie, susseguita ben presto dal loro 
invilimcnt.o, e che la scnsibilita si e ottusa e al rislringimento 
della pupil la ha tcnuto dietro la sua dilatazione; che la tern-
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pcratura si C abbassata, la l'C"-pirazione rallentata, la delmlezza 
muscolnre crcsciut.a c in pochiss:mo tempo :->enza chc •i sia 
stato alcun sensibile disturl..H> dellc fa.colt.a dclla mente h<\ ce.3-
~ato di \'iVet'e in mezzo a dellc convutsioni epilettifol'mi o te
taniche, come si vedfico in Socrate, o in mezzo a fcnomeni di 
inscnsibilita c di par;1Jbi a al contrat·io ad un ddil'io piu o meno 
furioso cc., il perito don\\ grandernente sospett~U'e che si tratti 
<li avvelenamento pl'Odotto <lalh. cicuta. Il sospctto salira al 
grado di rnri t,;\ dimo'strata, quaudo coll' csame microscopico di 
quei frammenti tro\·era che non sono altro che pczzi tli foglie 
della cicuta maculata. Lo stesso si clica se l'avve\cnamento cbbe 
luogo per la ingestione deUe t'a·lici <lella cicuta. E se in tal caso 
i ft·ammcnti dclla radicc rnccolti dalle maleric vomitate e trat
tati con la potassa, dcttc1·0 l'o<lorc speciale della cicutiua simile 
come ho delta a qucllo dcll'ol'ina dcl topo; se osscrrnti al mi
cro~copio si forono riconosciuli per thmmenti di radice di una 
pianta; so infine spappolati fra le clita csalarono un odorc ,;roso, 
ii perito necro~copo avra pure ..agione di giudicarl\J un awele
namcnto per b cicuta. 

Quando poi r avvclcnamcnto mc<lesimo sia sbto pt>odotto 
<lalla cicutina, ii solo apparato fonomcnale mori.Joso non gli dire.\ 
aLbastanza per· sospctta1•0 e motto meno pel' conch1<lcre di l!Ue
sto av\·ctenmnento, a meno chc il curantc mm arnssc presso il 
malato trovato un rcsi<luo tlcl prc.50 o propinato Yelena, o quest.a 
fos~c slato pOrto in tanta copia da manifostarsi col suo Speciale 
o·lorc nellc materic vomitate. In tal caso l;~ estrcma prontezza 
dc!la morta quando si verifichi, ~ara uu allro criteria in favore 
dell' avvclenamento per l'alcaloi<le accennato. 

AllorchO perl> manchi la narmtka clei fcnomcni morbosi che 
p1·cccclettero la m01·te1 tolto it ca')O che p1·csso il catlavcre sb 
stato trovato un residuo de! pre:;o o propinato vcleno, oppure chc 
le materie vomit.ate e quetle tuttavia contenute ncllo stornaco ab
biano prcsentato le carattistiche di cui ora ho parlato, non C pos-
8ii.Jile coi responsi <lella imlagine anatomica di conclu lei'~ pat• 
11uesto av\•eh~namento; perchC alla aut.ossia qualche volt.a non si 
trorn nicnte, ov\·cro percM lo m1cchie petecchiali <lella pelle, 
gli arrossamenti della muccosa g1'lLro-intestinale, le iperem ie 
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meningee e deg\i organi parenchimatosi, ii sanguc ncro e sciolto. 
che qualche volta si inconlrano, sono aHerazioni anatomo-1,atolo
giche comuni ad altri avvelcnamcnti e a dellc malattie orclinm'ic. 

E ne anche \'analisi chimica p0trc\ dirci ncl maggior numcro 
dei ca<:>i 11ualche cosa di concludente in que.sto proposito, pcr
che la cicutiua mcntre ha clclle reazioni caratteristiche, non sono 
csse poi rcalizzal)i\i sempre, poiche esigono ti•oppa matcria per 
essere oltcnute. D' altroni\c Yi sono dclle reazioni rho non ap
pn.rlengono all'aleal0lde puro c che cle\·ono csscre cvidentemente 
altribuite ai suoi prodolti di decomposizione o alle sue impu
rit:\. La reazione dell' acido cloriclrico di I, 2 di dcnsita ap
partienc a c1uesta ultima categor:a1 percha la colorazione bleu 
verllaslra si produce tanto meno nettamente quanto piil C puro 
il prodotto. L' ncido cloridrico gassoso, ii cloro, \' aciJo iodico e 
l'azotato di argento non danno reazioni sensibili, poicM c1uesti 
rcattivi esigono l'uso di una quantita di matcria che ii perito 
chimico nei casi crclina;i non ha rnai o quasi rnai a sun dispo
sizione. E ncmmeno possiamo pensarc a mettere a profitto la 
coagulazionc dell' albumina che C un cffetto speciale della co
nicina1 pcrche ancl1e per questa reazione e necessario molto 
alcaloide. 

Ora, data il caso chc ii perito chimico abbia ottenuto con i 
suoi mezzi d' isolamento molto prodotto, la prcsenza perO della 
conicina non sara dimostrata se non quando egli potra costatare 
in C$SO le ~·eazioni scguenti. 

I1 re.siduo abbandonato dalla evaporazione del petrolio, che sara 
stato il solvcnte usato per cstrarlo dalle matcric. sospctte, in un 
vetro cla orologio umettato di acido cloridrico, dovrtl. offrirsi cri
stallizzato, sia alla semplice Yista, sia al micros<..:opio; i cristalli 
donanno essere aghiformi o prismatici, o simili alle foglic della 
bol'raccina e dovranno pos~cdere u:1a azione sulla luce polarizzata 
presentnndo le tintc le piii vivaci, ed esalare J'orlore della conicina 
soprattntto a inum.idirli coll' alito. Discioglicndo i cristalli otte
nuti in 1 'rn cli ccntimetro culiico di un'acriua acidulata con l'acido 
solfori l'o ( 1 ~o ), b. soluzione dovrfl intorbidarsi per l'ioduro doppio 
di bi~m ito c di potassio e per il fosfomolibdato di sodio. 

E 1h no trtrsi che la conicina si dccompone per gli stessi agcnti 
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•·lu:! llCl·ompongono la nicolina, c che per csscrc volatile se ne 
clispcrdc una certa qnantitil. 

La spcrimentazione fi;.;io-to:.sitologica i.;;tituita sugli animali 
pnlr<'l ag!.!iungerc Yalorc a tutti i c:riteri chc nbbiamo strnliati. 
Pcreht:~ pasta la c:onidna sotto la pclle dclle ranc nc cstingue 
la irritabilit:.'l nervosa c la scnsil1ililili e pasta sotto la pelle di 
un vivru:c Uel'cllo, si notano in es.o;o da prima d1;•\lc eonrnlsioni 
iniziilli, poi la paralisi, pni un pcriodo di ritorno carattel'izzato, 
a\lorclu~ ha luogo, da un trcmolio, che si produce alla minima 
e1·dtazione: tutlo ii coq10 Yihra come una molla quando si pone 
la mano sul dorso delr animale. 

A\'VELEZ\A)lE:\TO l'l{ODOTTO D.\LLA lJE('QZIONE m:1 

:o;E:'lll !>EL Ll"l'l~O 

Fin qui, the io mi sappia, l'anclcnamcnto PL'!' il dccotto 
dci semi dcl lupino C stato al'dilcntalc c si C 111anifo~tato 1 :"ia 
ingcrcndo dci lupini che non aYl!\·ano per anl'hO pcr,Juto iI loro 
principio ::unaro, sia prt:mdcndo un clistcrc di 11ucsta de .. ozion.~ 
1·()1l seopo vcrmidda. Pcrb si potrebbcro pure rcrilkare <lcgli av
rnlcnamcnli eriminosii c qualchc madt'C sna.lurata pot1·l!Lho benis
simo distruggcre il frutto dci ~uoi di~oncsti amnri, inil'ltaodoli 
nel rctto intcstino ddla dccozionc clel lupino. In ogni modo ab
biamo ercduto benc di lrattarc 11ni anchc di 41ucsto nn·elcna
mcnlo, pcl'chO potrchbc sc non altro dar luogo a dcllc ~1uistioni 
di rcsponsabiliw mcclica. 

~econdo Sicward gli alcaloi,li chc ~ono c:ontcnuti nel semc 
d1·l lupinr> sono In mctilconinn, la conidrina c l:.\ Illl!til1·onidrina, 
dot' t!ci dcri\·ati dclla c·onicina o alcaloide clclla ticula maculata. 

Stando alla prontezza dell'insorgerc clci fcnorncni morbosi e al 
loro in gcn<'l'C assai presto, si puO rit~ncrc ehc i pric-
cipi di cui c crucstionc sicno ass(·rbiti con cclcril<\ e die con 
rapi.\it:1 si diff0mhwo per la cconoruia animalc c nc C"l~ano in 
lm . .:vc, princip:1lmcntc l'Oll le orinc .. \.nche qui puo dar~i il caso 
chc ii pcl'ito necro~copo al1bia cnmc no, la storia dei fonomeui 
mnl'ho~i d11) prcce1ll'1.tf'ro la. mork. 

Om, c1u:mlo n::n.~-a raccontato, che un gioYanett·J dnpo 15, 20 



- 208 -

o 30 minuti daccht.! masticO dei Jupini secchi o<l ingol\O dei lupini 
che non avevano per anche pm·duto ii loro prin<:ipioamaro, oppure 
dacche ebbe un cliste1·e di clecozione satura di questa scmcnza, 
fu sorpreso da dcbolezza gencralc, la. vista gli venne meno e piu 
tarcli la affatto, gli occhi gli si fecero immobili, le pupille 
dilatate alla. luce, la faccia pallida e stupida, la re-
s.pirazione rallcntata, i polsi piccoli, dcprcssibili lcnti, la pelle 
fredda, la sensi\.JiliU1 ottusa, le azioni nerveo-muscolari sempre 
di pill infralite, e dopa 12, 24 o 36 ore mar\ nella piena integrita 
delle sue facolt<.'t intelleltuali, e dopa essere caduto in sincopc, 
il perito potra concluclere per ravrnlenamento prodotlo <iai 
lupini: perche e din1ostrato per i fatli clinici da me 
stesso raccolti e per che ho istituite, cbe ii prin-
tipio ancora di riuesta semenza C vclenoso, come del l'Csto era 
noto anche ai mcdici di qualche secolo indictro. 

Questoanelenamento, quando pure non avessimo la cognizione 
della ingcstione dei lupini o del clistere fatLo con la loro dr.co
zione, non si potrebbe mai confondere con q_uello prodotto dalla 
belladonna e dalle altre solanacc virosc, perchC sarebbe facile 
scntire nel\'aria espirata dai malati, l'odorc propl'io e caratteri
stico del decotto dei lupini; e poi perche nell' avvelenamento, 
solaaaceo abbiamo il delirio, mentre in questo le facoltil clella 
mente si mantcngono intatte fino all' ultimo; in qucllo le azioni 
circolatoric c respiratorie si deprimono nel secondo periodo dello 
avYelenamento, in que~to subito da principioj in quello vie l'eri
tema scarlattiniforme, in questo no. 

Non si potrebbe neppure confonclere con c1ucllo prodotto dalla 
cicuta, ad onta cile nei lupini vi si troYino dei derivali della coni
cina, percl1C ncllo a...vele11'1mento per i lupini la pupilla e dila
tata fino di principio. mcntre nel\'avvelenam~nto prodotto dalla 
cicuta da prima Yi C costrizione e poi dilatazione della pupillai 
jn quello i fenorneni di c1ep1·essione delle azioni circolatoric e respi-

. ratorie si clichiarono fl.no di principio, in questo invece prenclono 
il posto di ttuclli di eccitazione che per breve tempo iniz'.arono 
l'avvelen:unento; in quello non vi sono cunvulsioni, non vie delirio, 
mentre in questo le convulsioni vengono in scena e non di raclo 
si lia anche il delirio c-he e piu o meno furioso. 
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).fa r1ua111lo manchi la ..;.toria e il perito necroscopo abbia 
tlinanzi il solo caclavere di un neonato o di un fanciullo. se e~li 
alla :":t'?Zione trovera . che nello !'toruaco o nel retto intestino vi 
s:lrtl un lic1uido giallo-'lcuro rh cui esala l' odore de! decottn dei 
lupini; l'he le menin:zi. il ccr~·ello, il pavimento dcl quarto Yentri
colC'I, come abbiam verifieato neg-li anim1li, saranno iperemici, 
c le orine raccolte in Yescica ::mranno albuminose e conterranno 
dello zucchero, il perito avra ragione fli ritenere che si tratti 
rli avvelenam~nto prodotto dal decotto di lupini: ma <:.e non tro
vera nel retto ii liquirlo ora accennato. i responsi anatomo-pato
Jogici te..;.tC dcscritti non lo autorizzeranno a formula.re quei:::ta 
condu;;ionc. ed egli restera incerto snlla vera cagione della morte 
e reclamer;l, per togliere ii dubbio, I' analisi del chimico. La 
quale per ''erita poco o nulla sapra dirgli. perche la metilco
nina, la conidrina e la metilconidrina che sono contenute nel 
dccotto dei lupini e che potrebbero trovarsi nelle materie sospette, 
non hanno reazioni proprie e speciali. od almeno non ne hanno dellc 
cos~ nette da potere su di esse fondare una conclusione. E poich6 
1' egregfo prot: Giovanni Campaui di Siena sta ora occupandosi 
ail estrarre dal seme del lupino !i principt attivi, cosl io vog-lio 
sperare ch~ gli studl che egli fara sui medesimi, ci forniranno 
ii modo di trornre delle reazioni chimiche e :fisio· tossicologicho 
capaci di mettere in grado ii perito di potere <liagnosticare con 
sicurezza questa cagione cli morte. 

AVVELEN'A!\IENTO PRODOTTO DALLA. DIGITA.LE 

E DALLA DIGIT ALlN A. 

Quanhrnque i principi attivi della digitale non sieno clegli 
alcaloidi, ma dei glucosidi, pure solo per comodo abbiamo cre
duto bene di trattare di un tale avrnlenamento in (luesto gruppo. 

Gli avvelenamenti per la digitale e per la digitalina non sono 
frequenti. e in generale sono accidentali e raramente volontari, 
rarissimamente poi criminosi; e quanto a questi ultimi e a notarsi 
che il succo fresco della digitale e stato data come mezzo abor
tivo e che la digitalina e stnta almeno una vol ta I' istrumento 
scelto rer consumare un omicidio premeditato. 

Bellini 
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La digitalina non sembra che sia elimi11ata per le orine. Tio· 
1i1olle e Quevennc non ve l' hanno giammai potuta ritrovare. Ill'aud 
c Dragcndorff non l' hanno trovata che due volte nell' orina di 
un gatto; per cui la constatazione dell' avvelcnamento diverr!t 
11 uasi impossibile, allurche il malato non sia morlo e 11011 -.:ieno 
::;tale consBrvate le materie dei vomiti e quelle dci secessi. 

La digitalina e lentamente assorbita, e se1nbra clie si de
componga giunta che ~ nel torrente <:ircolatorio: perO la decom· 
posizione non dcve esse1'e molto pronla, tutte le volte che si 
sa dalla clinica c!ie le dosi tcrapeutiche di essa si accuruulano 
cd esplodono con fenomeni gmvi. Nel cadavere ii perito in genere 
non nc ritrovera che delle tracce, e sara meglio che anziche nel 
fetato, nella milza e nel sangue stesso, la ric:erl:hi nello sto
mnco e nelle intestina che ritengono sovente per un tempo 
lun:;hissimo una certa quantit<.\ <lel veleno. La resislenza di 
qnesto alca1oide nel seno delle materie animali in decomposizione 
t.• piu grande di 11uello che si potrebbe credere, e si pub ritro
varvela dopa qualche mesc, per cui sar<'t quasi sempre possibile 
al perito diagnosticare questo avvelenamento anche lungo tempo 
dopa la inumazione <lei cadaveri. 

La digitale e velcnosa sotto tutte le sue forme; quella che 
hanno maggiore attivita sono il succo fresco clella pianta e 
la decozione o la infusione delle fogHe; 2 grammi e mezzo di 
foglie in infusione hauno prodotto la morte. La polvere ha deter
minato dei fenomeni gravi iq un fanciullo di 10 anni alla dose 
di 5 centigrammi e negli adulti alla dose di l, 2, o a grammi. 
L' estratto, a una dose minore, ha fat to perire una clonna che 
m·eva prese 4 cucchiajate di una pozione composta di I 50 gram
mi di acqua e 1 grammo di estratto di digitale. [nfine la tin
tura ha prodotto un avvelenamento dei pill violenti, ma non 
mortale, nella dose di 5 gram.mi, e la morte stessa a 25 grammi. 
La digitalina puO produrre degli etfetti gravi ed anclie mortali, 
nella dose di 25, 45, 50 e 60 milligrammi. 

In questo avvelenamento pure pub accadcre che il perito 
necroscovo abbia come no a sua disposizione la storia dei feno
meni morbosi che prececlettero la morte. 

Ora, quando un medico racconti nella storia che ha redatto, 
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cli e..;.:er~i t1·onuq pr0..,..,o un inclh irluo, chc era tormentaio da 

wmi1i dol0t·o-,.i L'd ince-;..::,:rnti, da cef,tlal:.:ia viole11ta, da epiga

..;tralei•l e da colichc ::,U~~eguite da ahbonclanti scal'iche ah·ine, 

con di111inuzione della ~ccrezionc orinosa, clie ave\'a grande an

<dit 111'c(·ordiale eel energici e rapidi i lmttiti carcliaci, i quali 

dipoi si fccero fiacd1i e Jenti: rhe a\·eva clelle vampc di caltlo 

o invcc~ si lamcntarn di fredUo calla pellc bagnata di ghiaccio 

~uilore: che avern. !'fl,;:;Jiiro-;a, profonrla. ineguale la respirazione. 

!J. iiupilla dilatata, la vi..,ta offo<::cata, lo :-:guardo fisso e che 

\'Cdeva gli oggetti ora colnrati di bleu 01·a bianchi; che ebbc la 

iutelligenza intatt:1 o 1'0lo turb:tta da leggero dclirio; che vomi

tarn tutto cio che p1·enclerni nel qualc in'.!ne il polso si fece 

i11termil.tcnte c manchc\·olc, vennc ii singhiozzo. le evacuazioni 

~i fccero ii1volontarie, in'5orsero alcuni moti convulsivi, i c1uali di 

poco }Jl'Ccedemno la morte, che avrnnne in mezzo a una sincop<> 

dopo 21, 36 ore ocl anchc dopa -1 o 5 giorni, ii perito necroscopo 

potri1 ~os1Jettarc di ane!0namento per la digitalc o per la digi

ta.lina, onero anche per I' ellelioro o per la ellcborina, per la 

rcratl'ina, per i fu!lghi YClenosi ec. perchC anche riueste sostanzc 

danno luogo a q ue~to stesso appa.rato fenornenale morboso. 

Le lesioni anatomo-pa.tologiche non gli offriranno alcun clalo 

per dccidersi per l'uno piuttosto che per J'altro avvelenamcnto, 

pel'cM sono prcsso a poco comuni e consistono nella iperemia. 

de1la muccosa. gastrica, in qualche arrossamento disseminato 

sulla muccosa cnterica, nella ipercmia non perO costante delle 

meningi, e nel sangue ora sciolto, ora coagt.1Lato e nero. 

Non vi sara che la indagine chimica o la sperimentazionc 

fisio-tossicologica che potranno dire qualche cosa di positivo in 

11uesla quislione; ammenochC non sieno state ingerite le foglic 

o la polvere di digitale, e sia stato quindi possibi le al eurantc 

o al perito necroscopo di ri~onosccrle per i loro caratteri bot:mici, 

nelle materie rigettate e in quelle contenute tuttora nel canale 

digerentc. L' inclagine chimica e la sperimentazione fisio-tos$ico

logica perO avrnnno valore positivo solo quando sieno i loro re

~pon<::i studiati complessivamente e sia eliminata la presenza di 

tutti qucgli alcaloidi che hanno a comune la proprietil. di ngire 

$Ul ccntro circolat('trio infra.1endone pill o meno la irritabilitfl. 
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.\V\"EU;=-<.\'.'IIE:XTO PHOTIOT1'0 D,\l Fl'"ra11 n:;-;EFICI E 

LULi..\ .\~L\:-ilTl)iA E '.\ll'!;C.\HL\.\. 

Ordinariamcnte l' m·ye}enamento per i funghi C aceiUen
ta\c, ma in alcuni ta'ii <lei funghi malefici ne O stato fi,tto nn 
u.;o criminoso, e in altri si e mescolato ai funghi rnangerecci 
tiualche veleno, e spechilmente raciJo ar:'ienioso. per farli cre.lcre 
venefici e cosi fal'e pas,.ara un anclenamento crimiuoo;I) per 
ttccidentale. 

ll pdncipio o i principi attivi dei funghi malefici, Yale a 
<lire l'amanitina e l:l. muscarina, non sembra che ~ieno a~sorbiti 
con tanta prontezza: passati nel torrentc circolatol'io si dift'on
dono immutati por tulta b economia, e tali quali furono a~so1·
biti si mescotano coi prollotti delle funzioni di secrezionc e di 
scparazione e veng0no fuori princip.1\mente collc 01·ine. Infatti 
per 11ucllo che ce ne dice il P.tulet, in alcunJ contra•le del
l' .\merica si compone con l' amanita muscaria un liriuido ter
mcntato cbe ha la propricta di provocare la gajezza, clelle 
allucinazioni, r ebbrezza, ii delirio. I ricchi ne fanno la loro de
lizia, eJ il minuto popolo, a cni questo lusso e impossibile, 
ri<:orre alle case dei ricchi per tarsi dare le orine di coloro che 
usano di questo li11uore, c se lo bevono senza di~gusto, ricavan
donc quelli stessi effetti che sono prornti dai ricchi ailorche 
tracannano r inebriante bevanda. 

In pratica puO pure avrenire che il perito nccroscopo abbia 
che fare col cadavere di un indi\·iduo, di cui ii giu,1ice d' istruzione 
gli abbia consegnata la storia dei fenomeni morbosi che hanno 
preceduta la mortc, od invece che manchi affatto ogni notizia 
intorno ai medesimi. 

Quando dal medico si racconti, che lm indiYiduo dopa 3, 4. 6, 
10, 12 ed anche dopo 24 ore da che mangiO un abbondante 
pietanza di funghi prot\) della ansiet3.; delta sete, dell' ebhrezza 
con fugace acceleramento delle azioni cardiaco-arteriose, e aumento 
dalla calorificazione: che fu preso da dolori di stomaco cho si este
sero nlle inteslina, ai quali tennero dietro delle nausee o dei vomiti 
e 11uindi delle scariche al vine, persistenti presso a poco per tutta 



st ato clirn ir1ato il ca:--o che :-<i Tratti Ji altre .sosta.nze, che pure 
proilucono questi ctfotti sul cuorc. E inlanto qucsta eliminazione 
f;Qr~1 in11i~pcnsabile, in quanto le sost.anze che l1anno lllle:sta spe

ciale pt·opl'iet.·l s' isolano dalle materie sospette con i medesimi 
proceRsi con cu: s' isola la digitalina. Per fortuna le reazioni chi
roiche vengono a proposito per fare con focilito\ una tale elimi
nazione. 

Trovan1lo nel prodotto chc e stato ottenuto coi processi 
chiruici d'i-.olamento dalle materie so.spelte, oltre che la digi
talina anche la digitaleina. ii pel'ito potra allora asserire che rav
' dcnamcntn fu com•umato con la digitale anziche con la sem-
11lice digilalina, percM in tutte le parti di quest.a pianta esistono 
11uesti clue glucosidi. Ora la tligitaleina la riconoscer;_) a\lc reazioni 
chiiniche soltanto 1 perche le reazioni fhiio-tossicologiche sono a 
co1uunc con la digitalina. 

La digitalcina <::i di,;;tinguc dalla cligitalina in ci(), <:he 11uclla 
i> -.:olubili.;;sima nell' acqua, mentre di llUesla vi ..:e ne disciolgono 
solo dellc tracce, anche a\la tcmpcratura della elmllizione; la 
di:;it'.lleina lia un -:apore amaro e ac1·e, rr.entrc la digilalina lo ha 
sol tan to amaro. L' acido cloriJ1'ico colora la digitaleina (amorfa) 
in h1·uno-,·cl'daslro 1 quando iilYcce, come abbiamo veduto, colura la 
digitalina (cristallizzatn) in \·erde. L' aciJo solforico colora la 
di~italt.:!ina in rosso, qnando in\'ece la digitalina da que:-;to stesso 
at·ido e colorata in verdc> bruna.~lro; e mentre !a colorazione 
ro~·«1 }Jl'C"a 11.llla digitaleina passa per mezzo dei rnpori di bromo 
al ro~-.:o porpora, e l' addizione dell' acqua non vi produr.e che 
unu tinta di un verde ::1morto: la digitalina invece, come di
cemmo gfa, coi ,·apori di bmn10 pa<::sa al rosso-ribes, e con 
l' nggiunta dell' ac11ua al rnrde-smeraklo. 

La digita\eina rcsisle al pari della cligiblina al\a decom 
po.si:t.ionc. Infatti Dragcndol'll' pol6 ritrovare dopo 4 mesi della 
rli~italcina nel contenuto stomacale di un porco che ave\·a in
gollate clel\e foglie di digitale. Pei• cui nel catlm·et'e esumato 
puo mette1'1'i in essere anche dopo qualche mese. non solo 
l'anelcnamento proclotto dalla digitalina, ma anche <luello pro-
dotto dalla digitale. · 
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\\·\·ELE:>i.DIE:>i'TO PIWUOTTO IHI Fl":-;fiMI \"E:>iEFltl F: 

U.\LL.\ A:'II.\)ilTl)i..\. E :'>ff:SC.\lff'\,\. 

Ordinariamcnte l" anelenamento per i funghi C acdJen
talc. ma in alcuni ta'li tlei funghi maletici ne 0 stnto fotto rin 
mo cl'iminoso, e in alt.ri si e mescolato ai funghi mangerecci 
qualche veleno, e specialmentc J"acit.lo arsenioso. per farli cr.~,\cre 
venefici c cosi fare pas-;ara un anelenamento c1·iminoso per 
accidcntale. 

II principio o i principi attivi dei funghi malefici, Yale a 
t.lirc l"amanitina e la muscarina. non sembra che .... ienn as,orbiti 
con tanta pl'0ntezza: passati nel torrentc circolatol'io si ditfon
dono irnmutati poi· tut.ta la. economia, c tali c1uali furono a'JS0l'

biti si mescolano coi proUott.i delle fonzioni <li secl'Czione e di 
scpa1·azione e vengono fuori principalmente colic orine. Infatti 
per 11ucllo che ce ne dice il P,\lllet, in alcun.:! contrarle del
l" .\merica si com pone con l' amanita muscaria un lirp1ido 1er
mcntato chc ha la propl'ieta di pro,·ocare la gajezza, clelle 
allucinazioni, I' ebbrezza, ii delirio. I ricchi ne fanno la loro de
lizia. ed il minuio popolo, a ctti questo lusso e impossibile, 
rir.orrc alle case dei ricchi per farsi dare le orine di coloro che 
usano di qnesto li(1uore. e se le bevono senza cfogusto, ricavan
donc quelli stessi effetti chc sono prornti d:ii ricchi aUorchO 
tracannano I' inebriante bevanda. 

In pratica pul) pure a.Henire che il perito nccroscopo abhia 
che fare col cadavere di un indiriduo, di cui ii giu.iice d'istruzione 
gli abbia consegnata la storia dei fenomeni morbosi che hanno 
prcceduta la morte, od invece che manchi affatto ogni notizia 
intorno ai medesimi. 

Quando dal medico si racconti, che un indidduo dopo 3, 4. 0, 
101 12 ed anche dopo 24 ore da che mangib un a.bbondante 
pietanza di funghi pro-ro della ansieta; della sete, dell' ebhrezza 
con fugace acceleramento delle azioni cardiaco-arteriose, e aumento 
clalla calorificazione: che fu prcso da dolori di stomaco chc si este
sero alle intestina, ai 11uali tennet•o dietro delle nausee e dei vomiti 
e quindi dellc scariche alvine, persistenti presso a poco per tutta 
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la 1h1ma dcllo m·velcnamcnto. di materie alJbon<lanti e fetidc 

e talor:t anche nerastrc c sanguinolenti; che in seguito si focc 
cstrl):uamente debole, 'JOO rolso piccolo, concentrato c c~lerc. 

pelli~ f1elila c coperta lli copioso sudorc, con le eslrcmit:'I cia
Mtiche: ehc piu tardi fu invaso da stupore, da vet'tigini, da 

o.;cur.uncnto d~l!a Yista che gli faccn\ parcrc gli oggctti come 
colnrati di IJ\eu: c che mentrc Yigcrnne tutti '1uesti fenomcni 
ed akuni si crano faui anzi maggiori, quali l'in\·iJimento dellc 

azioni c1rdiaco-arterio5L' e nern~o-museolari, gli si sopp1·essero le 
orine, si fccc sonnolenr.o 1 opput'C cbbe dei Cl'ampi, dclle con 
rnbiuni. poco dopa le quali ccssO di vivere, il perito necroscopo 

11rc.-.:m1.ie1·:1 che i f,mghi in3cl'iti fo:;<sero Yenefid; c questa prc

sunzionc la riterr•\ molto p1·ossim" al \·ero. quando i fonomeni 
de!l"an-c\cnamcnto .,_j sieno 1nanifoo;;;tati molto tm•di. o l'indiYi
dno non abbia fatto u;;o di alcuna bevauda o di a\cun a\imento 
~ospe! ti.- ncll' intcr,·allo di tempo che e corso frn l'ingcslionc dci 
fung-hi c la compnrsa dci fenomcni morbosi, e quando ahhia in

oltre YC•luti gli oggetti colo1·it.i di bJt.u. :\lentrc sci fonomeni mor

hosi l~ii;;scrn vcnuti in sccna dopa 13. 30 7 40 minuti o dopa I ora 
~oltanto, c ~c fosse mancato ii fcnomeno speciale ora ricordato. egli 

pe1· d1.•\':\l'C \'apparato :::intomale a segno dell'anelenamcnto pro
dotto chi fu11g-ld. bisogne1\\ che elimini il caso, chc a dei fun

g-hi m<lngcrccci sia stato mcscolato r nrsenico nil" oggctto di 

farli pa~~are per n1alctici e nn~condere cosi un anclcnamento 
rrimino .. o. E ho dctto r arscnico, perche un caso di quest<i na

tura ..;j e gifl. data nella pratica medico-legale, e perchC poi t> 

11ue<o:to ii ''cleno col 11ualc si pos..;ono imitarc i fenomeni dell'a,·

,·e\enamcnto in discor-:o mcglio chc con ogni altro. Questa eli 

minazione la far<'l baltcndo r1uella via che indicheremo, all11!'che 

tcrrt:-mo parola dell" nrsenico. 
II pcrito nceroscopo potri1 ricavare qualche critcl"io in fa

\"Orl! dell' anelenamento per i fonghi malefici, clai fenomeni 

carla,··~l'ici e dalle alterazinni an'.l.tomo-patologiche. E .se trm"cra 

che il cada,·erc s· iruputridisce con molt1 prontczza, e dei gas 

fotiJi rlistcndcranno ben presto il tuho digestiYo, e lo stoma"o 
contcrr:'I una matel'ia li11uida bruna : che la membrana mucco:;:a 
delta stomaco e delle inte-:lina offrir3 unu tinta violacea unifor-
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me. che andrd. indeUolendosi verso il cic.::o c di-;parira nci gro.ssi 
intestini, cbc saranno vuoti e imlli<li; che 1a. muccosa stessa dcllo 
stomaco sara disseroinata di macchic ecchimotiche cd anch~ di 
placche gangrenose, il fcgato cresciuto di volume, rammollito c 
dccolorato, la milza o i polmoni motto congestionati, ii sangue 
nero e fluido, ii cuore notevolmente Jlaccido, egli propen<lera 
per• l' a\·velenamcnto proilotto dai funghi malcfici, piutloslo clw 
pe1· quello prodotto dall'acido arsenioso che potrelJIJc essern .stato 
mescolato ai mangerccd. Porche, come vedrcmo, mentre alcune 
delle alterazioni anatomo-patologiche che ho accccnnate sono a 
comune, vie per<) ii fatto della pron ta putrefazionc del cadavere 
che non C proprio clcllo avvelenameuto prodotto dall' acido ar
Stinioso, ii qua le anzi pil1 o meno la ri tare.la cd impedisce. 

L' analisi chimica fin qui non ci ha inclicata alcuna renzione 
propria e speciale <lei principi attivi dei funghi malefici, lJt!r cui 
non vi e, almeno per ora, che la sperimenlazione fisio-tossico
logica la quaie possa dire al perito qualche cosa e possa met
terlo in grado di fa1· salire il sospetlO d'inge:stione di funglii vc
ncfici al grado di vcritit dimostrata. 

Speri11ienta::.ione fisio-tossicologica. - Il pcriLo chimico 
mettera le matcrie rnmitate per le prime, c quellc che clal 
pel'ito necroscopo forono ritrovate nella Ci.Wit<\ dcllo stomaco, a 
digerire per 1 ~ o 24 ore nell' alcool o nell' aciclo acetico allun
gato, filtrera r1uincli cd cvaporera a bagno maria il liquido 111-
trato; cio fatto, riprcndera con un poco di acqua distillata ii 
residua della ernporazione e lo consegner;.\ al perito necroscopo. 
11 quale allora lo cimcoter<\ sulle ranc, mettendone una piccola 
quantit<.\ sot to la pcllc d' una rana, dopa di m·crle me.sso a 
nudo ii cuore con un col po di forbici; e se ved1·-.\ che vassato 
}JOco tempo il cuore si ar1·ester<\ in diastole, avendo perb conser
vata la sua irritabiiitc), c chc un tale arresto sparir<\ sottopo
nenJo l'animale all'azione dcH'atropina, od nnche della daturina, 
della digi taUna, del\a calabarrina, oppure che ponendo una por
zioue di questo esti·atto sotto la pclle di una altra rana atro
pinizzata, non riuscir~t altrimenti ad arrestare il cuore, ma riu
scira invece ad arrestarlo, ponendonc una porzione clirettamentc 
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sul cuorC'; che con le pieculc dusi ottc1·"·~ da prima un atxele1•amento 
dell'azione canliaca, e pOi.:OJ dopo l'arresto <lel cuorc in dia.;:.tole, 
cg:li non solo potri~ concluJcr~ per r aHelenamento prodotto 
dalla inges.tione <lei funghi malefici, rna potra ancilc dire no
rnnlanove .su cento chc rindivicluo il quale ne f'u la vittim;i., ingerl 
la Amcmita ;1wscaria o falso cocco, od ancltc l'A11zanita rnappa, 
perchll sono la muscal'ina c ii principio attirn di qucst'ultima a ma
nila, chc inducono nclle rane ii fonomeno accennato dell'arresto 
de! cuorc. II perito medc-;imo pom.l inoll!'e giungcre a stabilire 
se sia la muscarina piutlo~l.O che ii principio attivo nelr auia-

11ita i1utppct quello che produ.:e r arresto cliaslolico del cuore, 
perdic un tale at'1'csto e piu persisteule allorchC c l'effetto della 
prima che dcl secondo. 

QuanJo manchcra la stol'ia dei fcnomeni morbvsi ehe pre
cedcrouo la mortc, sara di grandc ajuto la ispczionc microsco
pica dellc m:llerie \'Omilatc e di llUelle emesse JJCl' l'ano lutte 
le volte che vi sicno, non die di quelle che ii perito nccroscopo 
anc\ ritrovatc nel tuba ;;asll'O-inlcstinale del cadavere, 11erche 
con 11ucsto ml!zzo "i si polranno discuoprfre non poche parti pro
prie dei funghi, alcune delle quali, spccialmeute le spore, resistono 
pCL' lungo tempo al larnrio cligestivo, come Boudi1.:r lia powto ve
rificai·c direttamente. Il numcro di c1ueste spore 6 immcnso 1 110iche 
i:;orpassa piu milil1ni per un solo J'ull!;o adulio, di modo clic n·e facile 
la riccrca nelle ma.terio su~pettc. II citato osse1·ratore si e a"sicu
rato che i funglii sopporLano pcrfouaruente la cottui-a c anche 
lino acl un certo punlO il \a,·orio digestivo senia cssere alterati 
nella natura dei loro tcssuti . Le spore sopratulto 1·csi..;touo per
fottamenlC benc, sotlO questo rapporto, alla cottura ncll' acc1ua 
1m1·a o mescolata a <lei gras::;i, ed anzi egli non ha tro\•ato 
alcunn. diUCrcnza fra le Sporn che erano fre:schc e quelle che 
nvcvano sul>tta la coL.ione ncll'acqua, c5se con~ervarono presso 
a poco la medesirua grandczza , la medesima forma, lo stesso 
colorc, e si pntreLbe <li1•c l'he si ruo-.;u·a1·0110 con le stesse gocciolelte 
inteme. II tessuto poi dci funghi non era nu Ila a!fatto modificato 
nella forma c nclla gro;;sezza delle cellule, sola.mente esse non 
avcYano pii1 quella turgcscenza che hanno allo stato normale; 
tulle crano piu o meno sbiadite, in di\·e1·so modo aggrinzate e 
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presentarnno nell'intcrno una massa di granulazioni molto pic-

:il~~ g:~~~st:~a~~~~1t~1 p~~:1:i:~il;e~~1:e :ot~~J1~:. p~rt!:~:11;r~i ~I~~~~ 
perO di riconosccre la loro natura e le loro forme. Lo ste'.":~m 
puO dirsi d' altre parti di questi \·cgctahili. aleune delle riuali 
sono anche piu c·mservate. 

PetO una volta Yerificato col microscnpio che le mate1·ie dei 
romiti constano in totalitn. o per la massima parte di fonghi, 
re:'.ita a prornrsi, prima di formulare una t•onclusionc. se que~ti 
erano mangerccci o malefici, perche alla cottura e alla dige:;tione 
resistono tan to quclli chc r1uei-lti. L' espcrimento fisio-to:-:~icolo· 
gico, come ho detto, offifra al perito dei cr·ilt!ri prezh::;i per 
eseluderc che si tratti di fonghi mangerccci c decidcrlo per 
1' avrn\enamento proJotto clai funghi malefici. 01 I re a ciU la 
indagine microscopica accuratamente fatta p!"ltra non tanto con
fermarc i respon~i dclla sperimentazionc fisio-tns~icolPgica, qmrnto 
anche fare crmosccrc :-:c ~i t.ralta di uno piuttostochC d'un altro 
fungo malcfico. Se, per c;.;:empio, it perito di"cuo1wirii nelle ma
teric so:;:;pette clei filamenti clelicati e delle gTandi cellule allun
gate, e ~e per di piu nel li'1uido chc oltcl'r<l per espre;;sione 
at.travcrso un pa!lnolino vedra delle spore pirilhl'mi con un apico 
molto ~ensibile, non ~o\o riterra chc si tratta di funghi vene· 
fici, ma potrti an(' he grandcmente presurucre chc si tratti piu 
specialmcnte della .tmanita hz1lbosa. 

Se perO la i~pezionc micl'oscopica delle marnrie ~ospette non 
so!nmini-.;trera al perito questi criteri ~pcciali , e la e:0:periment~
iione fisio-tossicolog'ra gli ana dati respon:-:;i negati,·i, allora 
constan<lo pure le materie dei vomiti in totalit.il o in parle di 
resii\ui di funghi 1 andcril in cerca di un' altra caginne della 
morte, e se la sezione del cadavere non glie ne riveler:'l. al· 
cuna. sospelter<) di an·elenamento piu Spccialmcnte per l'acido 
arsenioso e si far~\ a im·e~tigarc questo vcleno. 

In alcuni casi :::aranno prei;;:entali dal T riliunalc al perito dei 
residui dei funghi che ful'Ono ingeriti, oppure dei pezzi di funghi 
che furono trovati nclla spazzatura dclla cucina, o,·e furono cotti 
prima che fossero nrn.ngiati. In <}nesti casi egli si Etudiera di 
riconoscerli per i loro caratte1 i botanici. e ituanclo 1~011 riesea a 
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!Slahilirt~ sc si tratta di frammenti di funghi mangerecci oppure 
di fun,.: hi malcfici, ne fara r e:::;tratto alcoolico o acetico e lo 
cimcntcra ncl moclo accennato, e quando ef!li ottenga quei fe. 
nomeni, (Ii cui ho parlato, dal late. del cuore, si pronunziera per 
l' aHelenaniento in qui'5tione. 

Le circostanze estrinsechc al fatto lo mettcranno poi in grado 
di stabilil'e sc I' an-elenam1•nto sara stato accidentale. volontario 
o r1·iminoso. 

IV. 

))ell ' :inelenarnento prodotto da quei composti che 
risultano dall:i eombinnzionc <li due o piil metnl
loitli che uou sono uc aci<li ue alcnlini, 
nentri. 

\\"\'ELE:O:A)IEXTO PRODOTTO DALL' ALCOOL OHDl:>i'AIUO 

J;,tvvclcnamento prodotlo dall'alcool non costituisce che una 
pi2cob parto dcl rnslo soggetto dell' alcoolismo, che appartiene 
pc1· 11101ti lati atla mcdicina legate. ~oi non in tendiamo di par
lare 1pii dell' alcoolismo cronico cli cui la storia rientra in <1uella 
della ti.)Jlia, nC della ubriad1ezza che solleva sornnte cei•te que
eslioni in fatto di col pi. ferilC od omicidi; ma dei casi sohanto 
in tui la morte anicne prontamcnte in scguito alla ingestione 
di una troppo larga dose di lil1uori fermentati. 

Qucsli casi Lro,·ano qui il loro posto, percM costiLubcono un 
rnro an·elenamento nel quale r alcool agiscc come· cagione di 
mm'Le futm;nanle, o quasi fulminante . I fat ti di questa natura 
quando sono d' altrondc la con-;eguenza di scomrnesse in'=ensato e 
colpcvoli possono clar luogo a de i processi giudizial'i. nei quali 
(' nece~'=al'ia anzi indispensabile l' 01Jera del pedto. Es:si pero 
non si ossen·ano ordinariaruente su chi e dedito all' ulJriachezza 
od ~ <la lunga pezza ahituato a larghe dosi di alcooliei, ma 
piuttosto su coloro che gli hanno sempre usati con modera
zione c cho per ca'=O, per deliherata rnlont:.), per scomn1essa 
o por malvagio consiglio be,·ono tulto in una ,·oi ta o senza in· 
terruzione perfino un litro di alcool. 
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Qucsto liquorc incbriantc e as.sorLito con prontezrn. c allord1e 
e molto concentrato mo<lifica ed altera i tessuti con i c1uali YientJ 
in immediato contalto, togliendoli l'acqua di cui e aYidis::;imo e 
conseguentemente coagulando i loro materiali alLuminoidi. Pa~· 
sato in larga copia nel sangue non vi brucia che in parte, Jier cui 
vi si mantiene per rnolta parte immutato; si diffo11de con cele
rit<\ per tutta la economia e perdene nei prodotti delle fonzioni 
di secrezione e di separazione, e torna net mondo <:steriore 
principalmente con l' aria espirata, collc orinc e col trn.-.pirato 
cutaneo. Sembra che sotto l' azione dell' alcool i globetti rossi 
aumentino di volume. 

II perito necroscopo in questi casi, per il solito, non ha a 
sua di::;posizione altro che ii cadarnre da sczionarsi, perche aY· 
venendo la morte con la rapidil<.\ del fulmine, o dopo brc\"issirno 
tempo e difficile che I' individuo p('ssa es.sere Yeduto eel assistito 
dal merlico. Per() talune volte potra accadere chc i testimoni <lel 
fatto, i quali figurano nel processo che si i:struisce, abbiano nar· 
rato come andb la cosa. 

Quando sia not.o per le deposizioni testimoniali, che un in
dividuo clopo di avere tracannato in una vol ta e senza interru
:donc un litro circa di alcool, cadde a terra immerso in un 
coma profondo, ebbc qualche conrnlsione, la sua !'espirazione si 
foce stertorosa e imba11azzata, la bocca g-li si riempi <li spuma 
sa.nguigna, cmisc involontariamente delle focce e delle mine, c 
dopa breYe tempo non die pil1 segni di vita, C naturale che il 
Jlerito nccroscopo debba ritencre che la mo1·te sia stata l" effetto 
dell' alcool ingerito e non di altra cagione. 

~Ia anche quando fosscro mancate 11ueste notizie, potra ~em· 
pre con la ispezionc cadiwerica e con l' autossia, met.iere in 
esscl'e <1uesta maniora di avvelcnamento, e di morte. Infatti 
egli troveril la putrelhzione ritarclata, e che clalle naturali 
aperture esalera 1' oclore di alcool , adore ~he cmanera spic
catissimo tostoche avra aperte le cavita viscerali e soprattutto 
il tl1bo gast.ro-entel'ico. Trorer<'l. poi iperemiche specialmente 
le meningi cerebrali e spinali , e i tessuti nerrnsi phi o meno 
induriti; gli stes.si polmoni ed anco i reni saranno congestio
nati, ii sangue sar~\ scuro ed addensato. Con questo reperto ne-
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c1•oscnpiL·o egli e~cluder<l facilrnente la merte per apoplessia. ma 
non poti'<.\ escludere sempre ed in ogni caso la morte per J'azione 
di qua\che altro veleno. del quale l"alcool sia stato ii veicolo, co
me ad esempio, per l'oppin. la morfina. J'acido cianidrico ec. 
L' inter\·euto de\ chimico sar<'t allora necessario. perche egli 
solo potrc'1 stabilire se la rnortt} avnnne per r ingestione di 
do~e generosa di alcool, o se aY\'elllle in\•ece perchC ad esso 

·erano ~ta ti mescolati I' acido idrocianico. l'oppio, la morfina ec. 
Ora, il perito chimico, liberato l' alcool da\le materie sospette 

lo riconoscerh al suo oc\ore 1 alla proprieta che po!Ssiede di 
prende1' fuoco in contatto di un corpo incandescente, alla forma
zionc dell' ossido Yerde di cromo. Yersandolo goccia a goccia 
su\l' acido cromico solido: e alla manifestazione dell' odore di 
aldeide e a\la formazione de!r ossido ''erde di cromo. mescolan
dolo all' acido solforico e· al cromato di potassa. 

E a no tarsi perO che la riduzione dell' acido cromico del 
cromato di potassa non e nna reazione caraLteristica. della pre
senza dell' alcool, perche si puO aYere benissimo per altri carpi, 
come per l' aldeide, per l' etere 1 per I' amilene ec. ~ra se non 
lo C isolatarnente presa, diviene perO caratteristica messa in 
relazione coll'odore alcoolico nettissimo che avra innanzi apprez
zato ii perito, e cogli altri criteri ora accennati. 

Nei casi dubbi. in quclli cioe in cui sia mancata la narrath·a 
testimoniale dei pochi fenomeni, morbosi che precedettero la 
morte e nel cadavere, in grazia delr avanzato processo putrc
fattivo, e nel prodotto ottenuto dalla clistillazione delle materie 
racchiuse nel tuba alimentare, non che del cervello, del san 
gue ec., non si sia reso manifesto l' odore caratteristico dell'al
cool o sia stato incerto , il perito chimico dovra ricorrere 
alb reazione indicata d'l Dragendorff, che si ottiene rettifkando 
il prodotto distillato sul carbonato di potassa secco in nna storta 
posta in un bagno di cloruro di calcio. e che abbia il pa!lone 
fortemente raffreddato. Dopa un' ora di distillazione in 11uesto 
modo operata, egli far<.\ scorrere sulle pareti del pallone 2. o 3 
centimetri cubici di acido solforico concentrato, e vi aggiun
ger<\ 21 o 3 goccie di acido butirrico; se nel prodotto distillato 
vi sar<'.I dell ' alcool, si produrra immediatamente un adore di 
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fragola dornto alla forruazione clel b;itirmto di ctile Questo 
odore si S\'iluppera in una maniera anche piu netta, se aggiua
gera dopo un poco di tempo 4 o 6 centimetri cubici d'ac.1ua. 

Una .vol ta constatata la preiscnza dell' alcool, lo stesso }Jeri to 
chimico si fa.r;.\ in q uesto caso a ricercaro l' oppio, la morfina, 
l'acido idrocianico, c giovandosi dclle loro reazioni caralteristiche 
delle quali e stato parlato altrove, quando abbia arnti dei 
respon:si negativi, egli concludcrtl p~r l'avvelcnamento prodotto 
da1 solo alcool ; e come prova di convinzionc del medesimo 
presentertt d'innanzi al Tribunale un poco dcll'alcool cl1e a\.T.\ 

ottenuto, do110 averlo rettificato sul cloruro di calcio. 
In fatta di questo avvelenamento, dalla difcsa puO esserc 

sollernta una obiezione: pub essere obiettato cioC che l' alcool 
chc fu ritrovata negli umori, nei tessuli e oegli orgcmi della 
economia del cadavcre di un dato individuo cbe mor\ in brevis· 
simo tempo, anziche di awelenamenta sia quello derivato da1la 
fermentazione alcoolica dci carpi zuccherini che esisterano na
turalmente nelle materie sospette. 

Prima di tut to se la quantita dell' alcool ritrorato sara 
molta, questa obieziane cadre\ di per se, come pure cadra di 
per se quando oltrecbe nelle materie vomitate o in quelle con
tenute nel tuba gastro-enterico, l' alcool sar;.\ stato rinrnnuto 
nel sangue, nel cervello cc., perche la invocata fermentazione 
non si potrebbe ammettere come possibile altro che nelle ma
terie alimentari vomitate o in que1le che erano raccbiuse nel 
canale digerente de! cada\·ere; non essendo dimostrato che nel 
corpa umano si formi alcoal nelle circostanze normali o durante 
la putrefazione. 

AVVELEN AMENTO PRO DOTTO DAL CI ... OROFOR~no. 

L avvelenamento per ii cloroformio ha luogo sia per inala
zione dei vapori di questa sostanza, sia per ingestione nello 
stomaco del cloroformia liquido. Nel primo caso l'avvelenamento 
e il pilt spesso accidentale, come nella. anestesia chirurgica, o 
suicida e cl'iminoso, come nel caso di quel medico di Bertino 
che nel 1850 avvelenb la sua moglie i suoi figli e se -stesso. 
Nel secondo caso in genere e volontario. 
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:\on si sa a ~1ual dL1se il cloroformio rcspirato uccit1a. Come 
pure non ~i pul> detemiinare la <lo~c mortalc quando o;;j;1 pre~o 

per bocca, perd1C ora e aHenuta la mortc dietro la in::?:estione 
di 4 grarnmi, ora no ';Ono stati prcsi 60 eel ancbe 120 'grammi 
senza L·hc quest..'l sia a\•vcnuta. 

II cloroformio penetra ne\\a economia con ma;giore pron 
tczza quando e re:;pirato, che quando C introdotto ncllo stoma.co, 
ed ucci<le a una dose motto minore ncl priruo che nel secondo 

Es~o circol:l col sangue, ~i ditfonde con grandc rapidita 
per la cc1momia, pas~an<lo in tutti quanti i pro<lotti delle fun
zioni di secrezione e di separazione, ed csce col traspirato cu
taneo c con le orine, e quando fu preso per bocca anche con 
l'aria cspirata, col\a qua.le viene all'esterno in mo\to larga copia 
e prirna di essere passato nel sistcma arlerioso. Ed ecco per
che ricsce velenoso e mortale a pi ecol a dose q uanrlo e respi
rato, mentre per la via della bocca vi vogliono clcllo dosi ge
nerose per ottenere lo stesso effetto. 

Tre casi possono darsi nella pratica medico-legafe, quello 
ciOO in cui il cloroformio sia stato respirato; 1' altro in cui sia 
passato nella econumia per la via dello stomaco; ed i1 terzo 
in cui sieno state applicate d' innanzi alle narici o alla bocca 
di un inJividuo reso cadavere per altra ragione, delle filaccia 
o della orntta imbeYuta <li cloroformio col fine di fare pa::iisare 
per una morte volontaria quella che era stata l' effetto di un 
assassinio. 

Primo caso. - Quello in cui ii clo1"0formioha ucciso (acen
dosi slrada all' inferno per la via dei polmoni. - Questa ma
niera di morte pub esserc ncciclentale, volontaria o criminosa. 
In un modo accidentale puO Yerificarsi specialmente nel caso di 
inalazione chirurgica od osletrica dei vapori cloroformici, ed 
allora si solleva la quistione di responsabilitA chirurgica od oste

trica. 
Nel caso di morte per suiciclio il perito nccroscopo tro\·era 

sempre d'innanzi alln bocca o alle narici dello indi\·iduo che ~ 
divcnuto cadaverc o sla per dinnirlo, dell'ovatta delle filaccia, 
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ec., imbevute di cloroformio e tenute in sito col mezzo di faz
zoletti, scialli, od altro avvolti attorno a\la testa. Questa fatto 
posto d' nccordo con tutte le circostanze cstrin~echc mettcr.\ 
sempre piU)l perito necroscopo in graclo di stabilire che non 
solo si tratta di avvelenarnento per inalazione cloroformica, ma 
che questa maniera di morte e volontaria. 

Nel caso di morte per assassinio sar<.\ possibile, quando il 
cadavere sia stato ispezionato poco tempo dopo che la vita si 
spense, di sentire uscire dal\e narici e dalla bocca del medesimo 
l'odore di cloroformioi e poi ii perito trovera delle scalfitture 
e delle echimosi nella faccia, nelle mani o in altre parti clel corpo 
che attesteranno la colluttazione che ana avuto luogo fra l'as
sassino e la vittima. Non sempre perb egli trovera l}uesti 
segni della vioienza adoperata, e cib quando l' assassino abbia 
profittato clel sonno natura\e del\a Yittinia per fargTi inalare i 
vapori di cloroformio. In questo ultimo caso saranno piuttosto 
le circostanze estrinscche allo avvelenamento, quelle che met
teranno ii perito necroscopo in grado di potersi dichiarar~ per 
1' assassinio; dichiarazione che egli fara tanto piu volentieri, 
quando non trovera dinnanzi al\e narici e alla bocca <lei cada· 
vere formate con fazzoletti, con schilli ec. dell' ovatta o delle 
filaccia imbevute di c1oroformio, perche e impossibile che un 
assassino possa adattare un cos~ fatto apparecchio attorno alla 
testa di chi dorme, senza svegliarlo con le manovre che si ren· 
dono a questo scopo necessarie. 

II cadavere di chi perl avvelenato per cloroformio e pallido, 
con qualche rnacchia ~cchimotica, ha calma la espressione de! 
viso, dilatate le pupille, resiste poi lungamente alla putrefa
zione e mantiene la rigidit:\ cadaverica oltre i limiti ordinari. 

Se l'autossia sara stata fatta presto, riuscirA facile al pe
rito di crinstatare 11 adore di cloroformio nella aria che esce 
dalla apertura della glottide nel mentre uno con la mano preme 
il parenchima polmonare, di coslatarlo pure nel sangue e in 
altre parti del cadavere; ma se l'autossia fu praticata a putre
fazione avanzata, allora questo criteria dell' odore mancher:i o 
sara incerto e ii perito necroscopo si trovera nella impossi
bilita di concludere per la morte cla cloroformio coi dati ana-
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tomo-patolo~ici. perchc ncl cadtwerc non rinverrit chc dclle con
gcstioni viscerali e ~pecialmcnte dcl polmone e:l iL .:-;augue nero, 
sia ~ciolto sia a~grumato, maniere di alterazioni rho sono co· 
muni a moltis~imi avvclennmcnti e a non poche malaWe ordi
narie. E vero chc la muccosa delta trachea c dci bronchi sar<\ 
piu o mcno inicttata, ma anchc questo C un rcpcrlo comunc. 

E s.tab da taluno sc:;1alata ncl s::mgue la pl'C:'!Cnza di ve
!-le!role acrciformi, ddlc 1luali non c spiegab. ht orieinc c che 
flleuni lrnnno c1•edule crroncamcntc effetto delta incominciata 
putrcfazionc, c ho dett.o crroneamente, perche le ves..:icolc aerei
fnrmi in discor:;o si OSiierrnno ftncora quando la putrc1".1zionc 
non .-:i e per ar:che <iil·hiarala 

Quello clie dovrc'l fa1·c il pcrito chc cscguiscc la :mtossia, si 
C tli riporrc con estrcnrn prontczza i visceri ( po1moni, cuorc, 
N•rvelln) c il sanguc in recipicnti di ''etro a tappn smcrig\iato 
e di aggiungcre ai medc<:;imi dc\l'ac11ua distillata1 ondc opporsi 
piu che <:;ja possibilc al di:;;pcrdimcnto dcl vcleno. 

Prima di dire qnali sono i rc~ponsi della chimica in questo 
aYvelenamcnto, ci occupcrcmo del secondo caso chc pub dar"i 
in pratica. 

Secondo caso . - Ql1el/o in r:l'i /'rrm:elenaniento e avvenuto per 

la int1·odvzione del clom{ormio 11ella cavitti dello slom.aro. -
Jn ftUC1'to ca::;o ii perito nec!'oscopo potra averc come no la storia 
ilei fcnomeni morbo"i che prccedcttero la !}lorte, molto pil1 che 
11nesta si manifesta meno prontamente di 11uando ii ,·elcno pe
netrb per la via dei polmoni, cioC ora dopo 30, o 60 c pill mi
nuti. cd ora anclrn dopo 12, 13 o 24 ore. 

Sc clalla storia risultert\ che i1 medico chiam.'.\to prcsso un 
in(li\-icluo trovo, chc (\nc~to era in p1·eda a clcgli ncerbi clolori di 
gala, di ~tumaro c cli ventre. chc dalla bocca e dclle narici 
t•sa\ava l'odorc di cloroformio. chc ebbe in bre,·e dci vomiLi i quali 
~pandcYano fortissimo qucslo mcdesimo adore, e che avern la 
retrobocca rossa e si Jamenta.,.·a cli molta sete; cha a qucsti fe
nomcni tennero presto dietro lo stordimento. la incoerenza dellc 
idee, una specie di cbbrezzn, la completa insensibilit:\ il coma, 
e cho ncl tempo stesso la respirnzione gli si fecc slt•rtorosa c 

Bellini 
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le pupille si dilatarono, il polso si foce lento, de bole, la pelte 
fredda con tendenza a divenire itterica e che in breve vennero 
delle 1~011vul.sioni epilettiforn1i e la morte; sarc'l. naturale che il 
perito necroscopo si prontmzi per ravvelenamento in discorso. 

In questo caso la ispezione cadaverica e l'autossia conferme
ranno il giudizfo emesso. Solameute il perito necroscopo trover:.'t 
in questo caso a differenza del primo, che nella retrobocca, nel\o 
esofago e specialmente nello stomaco esistono i segni della fio
gosi acuta della membrana muccosa, trovera che dal contenuto 
stomacale esalera pill o meno forte l'odore di cloroformio e che 
potra constatarlo in quest.a contenuto anche quanllo sari\ a 
malapena avvertibile o non lo sar<L pill affatto nel sanguc, nei 
polmoni, ncl cervello, ec. Ora, i responsi dilla autossia e spe
cialmentc il fatto della flogosi dclla muccosa faringea, esofagea 
e gastrica, e quello dello esalare dal contenut.o stomacalc molto 
forte l'odore di cloroformio, metteranno ii perito in grado di 
confermare la fatta diagnosi medico-legale. Anche in questo caso, 
s'intende bene, pub accadere, allorche manchi ogni ragguaglio 
sui fenomeni morbosi che precedettero la morte, che l'autossia, 
perchC fatta tardi, non permett.a di constatare tan to l'odore pro
prio del cloroforruio, quanto le lesioni anatomo-patologiche ubi
cate specialmente nella muccosa clelle prime vie. Per cui sara 
allora piu specialmente che i1 giudiziu medico-legale dovra es
sere affidato ai responsi della analisi chimica e :;tllo studio delle 
circostanze estrinsecJ1e al fatto. Se l'individuo che ingeri il cloro
formio fu assistito dal medico, e vi furono dei vomiti. egli dovra 
tosto riporre in un vaso di vetro a tappo smerigliato, le espulse 
materie, aggiuagendovi dell'acqua distillata. Il pcrito chimic1J se 
si trattera del primo crt.so, dovrc) ricercare il cloroformio prin
cipalmente nei polmoni, nel cervello, nel cuore e nel sangue, 
perche appunto per il modo di introduzione del velenoi questi 
visceri e questo umore ne sono pil1 ricchi di quello chc non lo 
siano il fegato, lo stomaco, i reni, le orine ec.: mentre se !'\i trat
terh. del secondo caso, il perito dona invece ricercare questo 
veleno, oltrecM nei visceri accennati, anche nelle materie vo
mitate, nel contenuto, stomaco-intestinale, nel fegato e nella 
milza del cadavere. 
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Le ril!crche cLi1uichc <lei c:loroformio nel seno stesso degli 

Ol'gani c del sangue non offrono ::serie <lilficoll<'.l. Quan<lo non sia 
possihile di apprczzarlo per ii ~uo odore spcciale c per le allre 

11ualit.a che gli sono pl•oprie, ii perito don<.\ ricorrere a\la rea
zione caraUcristica c\ei composli clorici, che si ottiene facendo 
pas.saro attraverso un tubo di porcellana scalclato a rosso i 
vapol'i di cloroformio, c facendo go:·gogliare i prodotti della sua 
deco1nposi:dnne, ciOO ii cloro, l'acido cloridrico, I' ossido di car

Lonio e l'aciclo carbonico, in un recipiente che contcnga una so
luzioue di nitrate di argento; e ehc consisle nella formazione de! 
cloruro di argento. 

Potrit anchc decornporre i vapol'i di cloroformio calla calcc 

viva puri:ssima portata al rosso, nel q uale caso si former;;\ clel 
cloruro di calcio, che egli pom.\ caratterizzare adopranclo egual
mente la soluzione cli nitralo di argento. 

Nell'ti.vvetenamento in qnistione potrebbe la difesa solle,·are · 
una obiezione, potrebbe cioe opporre che il cloroformio che ~ 
stato ritro,·ato dal perito chimico n(}i viscel'i e nel sangue none 
di avvclenamento, ma e qucllo che scaturl da!la decomposizione 
del cloralio idrato che a titolo di rimedio usato si trovarn nella 
economia dell' intlidc.luo crecluto avvelenato. S' intende bene che 
qucsta oLiezione pn~ essero sollevata solo allorquandu realmente 
quell'iudividuo fcce uso dell' accennato rimedio. I>essa e fondata 
:sulla credenza che nel seno del sangue ii clorn.lio idrato sia dai 
carbonati alcalini convcrtito in formiato c in cloroformio, tr:.t

sforrnaziono che realmente ii cloralio subisce fuori del corpo 
animale tulle le voile che sotto una data temperatura vi si fa 
agire sopra un alcali. 

Pero la obiezione sar<.\ facilmente ribattuta clal porito, perchC 
cQmC Alman ha recentemento dimostrato per mezzo di espe

ricnze, chc non lasciano alcun dubbio, l'alcalinita e la tempera
tul'a del sa.ngue ckcolantc per 1' economia non sono giammai 

cosl forti da potere operare 11uesta trasformazione. 
Un altrn obiezione potrobLe pure fare la difosa, che cioe ii 

cloroformio trova.to coi proce~si chimici nel!c materie sospette 
non fosse di av\1elenamcnto, ma fosse l'effetto della decomposi

zione dcl cloralio idt'alo opcrata Ja quei pl'Ocessi rnedesimi. 
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.\nche qui com\~ naturale, la dif~sa formuler<'t •1ue-"Sta ohiezione 
solo r1uando con~ti r.he rcalmente r indi\'i1Lto chc e dirnnuto 
cadaYerc, face~se innanzi di ammal:u·c U'S!l di clor:i.lio j.h·ato. 

Ed in vero se ii pcrito chimico prima di sottoporre alla di
stillazione le matel'ie ~ospctte. non and. usata la cautela di aci· 
dularle con un poco di acido solforico, niun lhbbio chc si po~sa 
decoruporre il cloralio che vi si trovassc cd a\'cre de\ clorofo
formio, ii quale pas~ando net tubo di porcellana infuocato da
componendovi~i darebbe luogo alla reazione accennata col nitrato 
di argento. l\Ia ~e avra ncidulate le materie strspette. come d'al· 
trondc e precetto, allora la decompo-:.izione in 11uestione non 
potra avere pil1 luogo, c la reazione del nilrato d' argento ac
cennern alla presenza de! cloroformio di an·elenamento, purchC 
sia eliminato il caso che un poco di cloralio idrato che vi potevn 
csistel'e, non fosse stato trascinato dalla correntc a· aria entro 

·ii tuba di porcellana infuocalo, giacchi~, come risulta dallc cspe
ricnze di Dragendorff, i1 cloralio idrato si clecompone per il calore 
rosso in acido cloridri .... o, in quell'acido cioe che conrnrte il ni
t.rato di argento in cloruro. 

Il perito per meglio c piu sicuramente rigettare questc due 
obiezioni, terra canto anche dcllc cil'costanze e~trinscche al faito 
e dcl\a quantiLa del cloralio idralo che l'individuo avesse usato 
prima dell'avvelcnamento a titolo di rimedio, della durata della 
cura e del tempo chc C corso dalla ccsc::azionc della sua sommi
nistrazione alla compar.sa dei fenomeni dell' aHclenamento. 

Allorche poi non gli sia possibile di trovare traccia di cloro
formio, perche l' autossia fu fatta molto tar<li, non a\'l'U da 
valutare che le cirrostanzc estriuseche al fatto per potere pre
sumere o no quesLa maniera di morte. 

Terzo caso. - Quello in cui sono state applicate dinanzi 
a.Ile narici e alla bocca di un individuo reso cadavere per 
altra cagione, clelle fila a dell' ovatta imbe1wte di cloro(ormio 
per fare passm·e per una morte volontw·ia quella che (u l'e{
(etlo di un assassinio. - In questo caso, se il perito necroscopo 
trove1'tl che ii cadavere che ha alla bocca o alle narici adattate 
con un fazzoletto con uno scialle ec. della oYatta o dellc fil a 
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imLc\ uLc di clorotbrmio, si C 11utrefatto nel pt:1·iodu rli tempo 
or.Jiuario, Lcnuto canto della tcmpcratura e clolla umi·lit~\ del

l'tunhh:mt~; ... c in csso b l'i;;idit<\ non si e prolungata oltrc l'epoca 
ordia.uil, ,;e non sar~t pallidu, sc anzi che o!lbre dell~ semplici 
macd1ic \'iolacce, olfrird dcli0 scaltitlure e clcllc ecchimosi, se 
l\~..;pr(.'.,,,.ionc <ld vi:::o non sat'a calma e non sa1·nnno di!atatc !e 
pupil!..:, s 0 1..:pctter~L che la nNrte sia anenuta pe1· altra c:agione. 
c chc "'i -.h\ volwo nasconJerc ua omieiJio simul;tndo mm morte 
voion· :ufa per inalazionc di clo1·ofor1aio. Ed analorcra <1uesto 
so..:pctto :-oc dai polmoni, dal ce1·,·cllo, dal san;;ue, dal fogato e 
~t.1;\i alt1·i 'isceri non c:;:;\lcl'it rudorc di clorofortnio, 11uanwni1ue 

ht put1·ct'azione dd cada ... ·c1·c non fosse troppo avauzata, c se l'ap
p.U'l'<.:<.:hiu l'C1'piratorio sal'it iu stato 11ormalc, sc cioC la muceosa 
lr.1c\1co-hrnnchialc c ii parcucliima Il<limonarc non saranno sede 
di it cr,•inia. Cn talo sospclto poi sar~\ inalzato al 
rita 1\ir1w-.tr,\ta d.1i J'i!"Pon..;i Jella 
1m1lto piu ~c la mcrcO di 11uc::;la 
'ekno rn.:11~ materie so . ..:pcttc. 

tJualol\t la pm.refazione fo:'.:;e molto av:rnzata, c I\ morte 
ti.1:-o"'e st,i~a l' etfotto anzichO de! clo!'ot'ormio dclla soJli>cnziune 
procut\1ta cJl mezzo di mol'billi c non fos:.:e ::Halo 
per•'io apprezzato I' 01!01'0 di all'autossi<\ c la chi-
mit:,\ a•;i.::s.;e tb.ti dd re--pon..;i neg;ttivi, ii p('rito ::;arcUIJc nclla 
im1 o--sibilittl di 1·isoh·e1c la 41uistiflne c S<ll'l~Ube di ncl'es.::.it{1 
con Iott 1 a 1wesurnel'C la mortc pc1· Yo\011lnri<l inalat.ionc tli do
rnfor111io. ·1uando perO ii morlo l'Oll cui si tl'ovano 1tpplicati <lin
nanzi allc narici e alla hocc;.l dcl cadtwcrc I' ornll<l a le fila 
imlicvut•_' Ii cloroformin, la rnanicra con cui sono fatti i no.Ii 
dd .hzzoletLo o dcllo sciai\0 mantencre flssc · alla faccia 
\' ovatta o le ti\:\, ctl altI'd esLrinseche non climo-
:-tra-:-.ero clic un tale appo.ll'Ccchio me:.:;;o nlla bOcl'a e alle 
iurki d<'ll' inclivi.Jl10 d1J}Jl) chc fu reso ncl modo acccunato ca

J,lYCl'~ da un :.,s,_a..,,.;iuo. 
~fa pntt·ch1.e cgli accadcrc clic ii cloroformio applicato din

n .. nzi . .lie uarici c all.1 iJlX!Ci.1 de! caila,·ere, si tils~e faUo strada in 
grazia ~h.:11.i form e ... pan,.;j\·a di cui l' dotato. nci polmuni ? lo 
non neg" che nei cmlarcl'i, in cui per '.a maniel'a di 1nnrte ri-
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ma~e la epiglottide ~olleYata, non pos;:a ciU an·cnire, ma i11 

que~to caso mancher:i in genere I' arro~samento della mucco~:i 
dclla trachea c clei broncl1i. muncher~) Ia congcstionc polmonare. 
ed il perito chimico, mcntrc ti'oYcra clclle tracce di clorofnrmio 
sottoponendo alla di.~tilbzinnc I' apparccchio rcspiratorio, an<i 
poi negaliYi (li'\Lillando it ccrvcllo, ii sanguc cc.: per cui 
vi quasi scmpl'c modo di potere mcttcrc in csserc1 ~e si 
trntta realmente di mortc per inalazione di cloroformio, o se 
inrnce si tratta di simulazione di 11uesta maniera di anelcna
mento fatta per nascondcre un ornicidio. 

AYYELE~A'.\TE:"TO PRODOTTO DALL' ETERE 

~QJ,FORTf:O E ACETICO. 

Qucsti eteri, fjuanto all' ass01'bimento, alla dilTusionc per la 
cconoruia c alla loro eliminazione clel\a medesima, si compor
tano come ii clo1·oformio, e nella pratica mcdico-lcgale pos;,:;ono 
darsi quei casi meJe,;,;imi che abbiamo studiati ora pa.rlando dcl-
l'avvclenamento per ~ostanza. 

:\leno l' odore eel alcune rcazioni chimiche caratte-
ristiche, si lrnnno ~111e;;;to avvelenamento gli stcssi sintomi o 
si produeono le stc:sse lcsioni anatomo-patologiche chc in quello 
prodotto dal ch11·oformio, per cui mi limiterO a indicare soltanto 
i c1·iteri fisico-chimici in grazia dei quali si mcttono in esserc 
<1Uc:-iti due eteri. 

L' adore dell' ctcre snlforico e clell0 acctico sono diversi da 
quello del cloroformio. L. ctere solforico mcntre riduce al pari 
del cloroformio I' aciclo cromico, s.e nc distinguc in ciO che i 
prodotti della sua decomposizione ottenuta col farlo aLt1'a\'er
sare un tubo di porcellana scaldato a ro~so, e fatLi quindi gor
gogliare nella soluzionc di azotato rli ar;;onto, non vi producono 
alcun precipitato e molto meno quello rapprc:;:;cntath·o il cloruro 
rli argento. 

L'etere acetico poi scaldato in vaso chillsO per qllalchc ora. 
<!oHa barite si trao::fol'ma in alcool e in acetato di barite, ii qu~J 
~ale disseccato e scal<lato coll' acido arscnioso d1.\ l'odore di ca
codile che e caratteristico degli acetati. 
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,\\'\"ELEXA~IEXTO PRODOTTO DALLA S.\nI:-.'A. 

E D.\L H'O OLIO ESSEXZL\LE. 

La sabina e rnlcnosa per ~c e per il suo olio esscnziale, e 
tnnto con quella chc con 11uc~to si sono provocati degli aborti 
crimino~i c non rararncnto let rnaclre e il foto ne sono stati le 
,·itlimc. L'olio essenziale di qucsta pianit\ ha un'odore spcciale 
e cnn p1·onlezza e as~orbito c ~i diffonde per la economia. rnnendo 
all'esterno principal men le Chn l' aria espirata. col traspirato cu
tanco c con le orine. 

Tan to la pianta che l' o\io !-;Ono dotati di una azione acre 
eel jr1·itante e producono la morte in 12, 15 o !.!-1 ore, pro,·o
canrlo da prima <lei vomiti 1 ma specialmentc dclle scariche alvine 
violcnic, a ~i tengono dietm piu o mono iwesto dell'ebbrezza lo 
stuporc, i ma,·imenti disordinati, il delirio, la dilatazione delle 
pupitlc. I' invilimcnto dcllc azioni circolatoric c re~piratoric, il 
frccldo dclla pclle, dei dolori colici uterini, l' aborto, il coma e 
se la close del veleuo ahortivo C stata genero~a, in brern la 
morte. Le matcrie vomitatc spirano forte l'oclore della sabina e 
al microscopio ,.j possono essere discoperte la pc.h•erc dclle foglic 
secche o dci piccoti brani di frcsche. 

L' autossia in questi non rive\a al perito necroscopo 
che dellc alterazioni locali, ubicate nello stomaco c specialmente 
nei craRsi intestini, comuni c che sono rappresentative del pro
cesso aculo di flogosi c quindi non ha alcun valore a fare dia
gnosticarc qucsto avvelcnarnento. Perl> in alcuni casi il conlenuto 
stomaco· intestinale pm) offi·irc gli stessi caratteri propri delle 
malcric rnmitate, nel qt.1.al raso le lesioni anatomo-patolagicbe 
pcrdona il carattcre di comuni, c si crigono a rriterig diagno-
8lico dcllo avvclenamcnto. 

[I perito chimico isolert\ da\le materie cha furano ,·omitate e da 
11uelle che furono rinvenute nel tuba alimentare del cadavcre. la 
merer della distillazione, J'olio cssenziale di sabina, rhe cgli ca
ratterizzcr:.'I specialmentc per ii SHO adore particolare, essendocbe 
per ore.\ la chimica non ci ha indicata alcuna reazione che gli sia 
propria. Non dovra mai trao;;curare di analizzare le orine, che egli 
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agitcr:.'l, dopo a,·crle aci<lulate con acido cloridrico, con pctrolio, 
quindi cvaporcr<) e scalclando poi leggermcnte il residuo clella 
evaporazionc quasi sempre otterril l'odoi·c carattcristico dell'olio 
es~enzialc. 

Per concludere pcrO per raborto criminoso procurato con h 
sabina o col suo olio cs:-;enziale, egli non sdo terr!l canto dcllo 
apparn.to fenomenalc morboso, clellc lcsio ni anatomo-patolog-iche, 
clci carattcri botanici clclla pianta e c1ello spcciale oc101·c di cssa 
e dell' olio esscnzia\e chc avr~i isolato chlle materic so::;pctte, 
ma anche delle circostanzc estl'inseche al fatto, llella posizione 
sociale dclla donna, dclkt sua moralit<.'I ci.:. 

AY\.F:LEN.UU:~TO PRODOTTO D.\Ll...\ Rl'TA. 

E DAL SUO OLlO ESSENZIALE. 

La rula fresca o ii suo olio essenzialc sono stati e sono 
amministrati come abol'tivi; e non di radu l~ awenuto che le di· 
sgraziatc clie vi hanno fatto ricorso nella speranza di nas1,;on
dere la loro vergogna1 per avcrlo prcso a <losi troppo gene1· ,,_e 
ne sono morte poco dopo di osscrsi sgl·1wate di un tt:to che pil1 
non Yivcva. 

Anchc folio csscnzialc di ruta C assorbito con pronteua e 
passa, <lopo di averc circolato per la economia, nei prodotti 
Jelle funzioni di scc1·ezionc c di sep.:u·azione, e viene al\'este1·no 
con l'aria espit'ilta, c:ol tra~piralo cutanco c colle orinc. 

I fenomeni morbosi con cui si e.;Lrin::;eca questo anclena
mento sono, voroiti violcnti e pronti <li materie muccosc, bilii)se 
e sanguignc, da cui spira forte l' odorc 8pecialc e nausealionrl•'> 
della rurn; dolori cpiga,trici, sete tumefazionc e ros-
s01·e della. muccosa buccalo e linguale, aLbon,Jante. 
In genere non si· hanno scariche al vine 110 dolol'i colici oppure 
se delle scariche al\'ine si manifosLano, '!llC:Sle non !'ono nC 
abbondanti, 'ne violente. A questi tenomcni tengono clietro l'eL
brezza, il disordine dei movirnenti dellc mcmbra e deila tesia, 
la contrazione delle pupille, ii delirio, il decadimento <lelle forze, 
il lentorc e la. piccolezza dd polso; e c!opo 12 o 2-t ore di <luest<l 
scena, le co1iche uterine che vanno crescendo c faccndosi sem-
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pre phi intense, a cui suc:cedc l' aborto, e 5e la dose fu al ta la 
morte, non tanto l·Cr l' aborto quanto principalmente per gli 
cffetti locali c gencrali protlotti Ua que~lo mezzo a1Jo1'tirn. 

Alla autossia ii pcrito necroscopo tro\·er~l llogusarn la muc
co~a gnstrica e quella uterina. 

U pel'ito chimico in questi c:i.~i :5i coroportera come nello 
avYcl~namcnto prorlotto clalla sabina e dal suo olio e~senziale: 

lo riconoscer;.\ Ollore, c quando 
fumno ingcritc foglie frc:;chc ai loru caratteri botanici. 

Lo stoda rcgistl'a qualclie ca~o di an·eJ~namento prodotto 
dalla canfora ingerita a dose gcne:rvsJ. L1 ca11fo1·a e ai-;orbita 
con una CCl'la prontcz7.a, pa-:sa ncl sanguc e ·vi@e air estCJ'no 
principalmcute con l'aria espirata, con b. tl'aspii·;:v;ione cutanca 
c colic orinc. 

[ fenomcni lla Clli C rnpprc.")L!Utato 1pc:5to an~le1w.•ne?'lto 

sono scn~o di freddo e insicmu di calorc ntdlo stoniaco, 
ritol'l1i a\la gala ehe sanno di canfom; c ciU anchd quandu 
veleuo sia stato pO:·to per i vomili non aneng-ono o 
si did1i1.u·ano tardi, nel c1ualc ca.~o 111att:1•ic che sono 
spi1·a rnolto intenso l'o<lorc di canfura che emana anchc 
e~pirata. A questi fouomcni fo.11110 colTedo la un certo 
stato di eLbrcZt.<\ 1 uaa cstrema 
con rallcntamcnto dcllc 
quio e la sincope

1 
talora qualdie couvul.sione 

zione dcllc pupi!le, l'occliio bril!ante c 
esplodc infine ii de!il'io, in leggero, 
la mortc om prei;eduta coma, ora no. 

L'autossia ii spesso non rirnlero.1 al necroscopo 
alcuna lesione s::ilo b muccosa gli si offril'it 
flogosata quando fh prcsa pCl' bocca. trove1·U tlogosat:i. 
la muccosa clcl retto quanclo \' avvetenarnt!nto avvenne per la 
introduzionc della canfor•a p~1' l'ano. II sara scuro e tra-
manderi1 l' o<lore carattcl'istico delta che vern\ pure 
csalato dal tubo gastro-intestiuale c dal suo contenuto. 
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Il perito chimico metter<'t a 11udo la canfora distillando le 
materie sospctte. ~ci ca~i dubbi porb egli dov1•a istituire deHe 
esperienz.e comparative coila canfora pura; ma poi non deve dimen
ticare che la prcsenza di riuesta sostanza nelle materie sospette 
non indica sempre un tentativo di avrnlenamento, essendo essa 
un medicamento popolarc di cui si fa uso comunc in mo1te con
trade. Tuttavia qlrnndo sia molta la can fora che dal chimico fu ri
trovata nellc materie dei vomiti, ncl contenuto stomaco-intesti
nale de\ cadavere e nelle orine, c quando alla autossia sia stato 
molto forte l' adore csalato dal sangue, ii perito potrc\ andaro 
franco e concludere per l'avvelenawento. 

A\.\'ELE:'.'l'.\)IEXTO J•RODOTTO DALL'OLIO DI CHOTON T!LlDf. 

L'olio di croton non e assorbito che lentamente1 per cui ha 
tutto il tempo di produrre gravi i suoi effetti locali. 

Appena e stato imrerito in una dose cha sia superiore a 
quella terapeutica, vienc jn sccna un senso di bruciore nella 
cavita della bocca e Iungo l' esofago, che si estende e crescc 
nello stomaco; si manifcstano dei suclori freJcH, ii polso si fa 
impercetiibile, i battiti de! cuore appena avvertibili, la respira
zione clidenc molto irnbaraZ7.ata, le estrcmita clelle clita si fo.nno 
livide, un ccrchio blcu si manifosta intorno agli occhi e bluastre 
pure dinngono le labbra, la lingua fredda, le pupille immobili; 
il ventre si fa scnsibi lissimo, vengono delle nausce e <lei vomiti 
di un colore giallastro, da cui spira 1' odore Speciale e nausea
honclo dell'olio accennato .. \. qucsti fenomeni fanno seguito, clopo 
l o 2 ore, delle evacuazioni al vine abbonclanti, involontarie, muc· 
case, biliose e sanguignc, con senso di forte b1·uciore all' ano, 
le orine si sopprimo.no, le forze <lecadono sempre di pil1, ii freddo 
cresce, la cianosi si estende a tutta la pelle, viene la insensi
hilita e dopo -4, 6, 8 o 12 ore la morte tronca questa rnisera 
scena. 

II perito necroscopo trover;\ nlla autossia la muccosa ga
strica e specialmcnte la intestinale iperemica, rammoll ita ed 
ulcerata, con clelle ccchimosi sotto muccose e del sangue misto 
a mucco stratificato su di essa. 



- 235 -

Qucsto an·elenamento, come si vede, somiglia molto al co
lera asiatico, solamentc ne differisce in ci6 che mentrc in questo 
le matcrie rnmitate e qucllc emesse dall' ano sono come la la
vatura del riso, nello avrnlenamento invece sono muccose e bi

lio1.:e, c qucllc chc uc:;cirono dall' nno sono inoltra sanguigne, e 

poi spira clalle medcc:;imc c specialmente da quelle C'he furono 
vomilatc, in particolare modo allorche si abbia l'anertenza di 

riscardal'le, l'odore 1'gradumle proprio dell'olio di croton. 
fl pcrito chimico per cc;tl'arre l'olio di croton dallc materie 

vomitate c clal coutenuto stomaco-intestinale <lei ca<lavc>re, le 
mescolcri'l a dell'etere solforico, ii 'luale si impa<lronir1.\ dell'olio 
chc abbandoncr~l quindi per cvaporazione. L'nlio clie ana cos\ 
ottenuto e che sari'l giallo rossa~Lro, di cousistcnza siropposa. 
di Fo:aporc acre bruciante, <li adore sgrndevole, lo applicher:.\ sulla 
pellc privata di pcli di un coniglio o di un cane, o "U quella 
dell'uomo, e se per questa npplicazione si manifosteri\ un eri
tcma vescicoloso a piccole vc . .;;cicolc, concluderll per l'axvelena
mcnto in discorso. 

Con la gomma-gutta sono stnti prodotti dcgli an-elena-
111cntl specialmentc acci<lcntali, i quali, meno alcune differenze 
che :o:caturiscono dalla natura clclring-erito veleno, in tutto e per 
tutto dal Jato <lei sintomi e dclle }e~ioni anatomo-patologiche 
a...,somigliano a queilo pro<lot.to dall' olio di croton. Le materie 
,-omitate sono di un giallo ~hiaro e da e;;:~e non spirn alcuno 
~pccialc odore. 

ll perito chimico quando abhia che fare con un tale an-e
lenamento, tratter<\ a caldo con i carbonati alcalini le mnterie 
sospette, filtrera dopo che vo le nvrc\ tenute in digeslione per 
<1ualche ora, ed infonderA ncl liquido filtrato un acido, per pre
cipitaro la gommo-rcsina. che egli riC'ono;:;:ccrc\ al suo colore 
giallo e ai caratteri cornuni alle gommo-resine. 
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IV . 

Delio nvrelenamento prodotto llai metalli lll'OJH'ia
mente detti e dalle Ioro pl'incipali e 11iii impor 
tanti combinaz ioni. 

AY\.ELE~.\:.m:--To PB.O'l)OTTO D\J.L' AR:-OE'."ICO 

E D.\LLE srE cm1mXAZlQ);l. 

Qucsto anclenamrnto C stato nelle cpoche passate 
sissimo ma oggi di l'<l.do 0 tale c se si ,·erifica in 
gcncre o volontario. ll maggior numcru degli a\-\'C-

lenamenti criminosi O stato proclottu ~oil' achlo arscnioso, il 
11uale possedendo un sapore che C da prima dolciastro o ZLh.:

cheriuo poi leggerissimamcntc stittico, si prcsta benissimo per 
In. som111inistrazionc insi<liosa. Del resto si sorrn ,-cr-Licati dcgli 
an-elcnamenti, il pill spc~so volontari 0 at:cident;,ili, per r usu 
dell' arsenico mctallico, <lei :\o\furi ros:-;o e giallo, clegli arseni ti 
e arseniati alcalini e metallici, e dello ste.;,,1> ga~ idrogene arse
nicalc. 

r:arse;1ico mctnllico e i :-;o\furi di arsenico a2i'icono come 
aeido ar:-:enioso, pcrchC ii p!'imo in pri!scnza tlell' aria umich si 
os~ida facilmentc o prc . ..;to, c gli altri lo contengono norrnal
mcnte in copia maggin1·c o minorc. 

Tutti i c0mp0~ti solabili tic!\' ari5cllil'o ':iono a-::-sorbiti ctJn 
maggiore o minorc pt'ontczza. Trattenendo . ..;i nel Ltbo ga.;.;tro
cntc1foo eel inconfr,rndovi l'idt·ogene che di contiuuo n:isce da\lc 
niaterie alimentari, passano in allo stato di gas 
arscnicalc e disccsi negli intostinali, in grazia 
pre:5enza del gas ~olfidifoio, si convcrtono io solfuro irisoluLile. 
Giunti nel scno dcl sanguc, sembra cl1e mo,Jifichino la costitu
zione dei globetti rossi e tendono anche a distrt1ggerli; info.tti 
non so\amcute essi si offrono dissociati 1 ma anche diminuiti di 
nnmcro, e si rndono compari1·e con molta rapiditil i cristalli 
di emoglobulina; er! anzi da\le ultime esperienze llel T amas..:ia, 
h~tituite con l'addo ar~cnio~o sui cani, risultereLbe che e ml)lta 
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la copia dei globetti 1·03si die re~b distrutta, e cite quelli che 
...;fuggono a r1uesta maniera di alterazif)nC .si offronn .sformati e 
l'idotti in piu piccole granu1azioni 1·o~~igne. :Kon pare che ~ia Yero. 
··omc Yolcva ii Liebig, the l'ar::;enico entri in l'Ombinazione con 
;;li alhuminoi<li. E stanrio alle cspcrienze dello ~tesso Tamassia 
~i pui1 ritenei>e che l'ar.;;enico ritar1li od arresti non solo la os
..,jliazionc delle sostanze ternario, ma anchc 'JUClla dclle sostanze 
albuminoidi. eel e~erciti un' azione deprt::~~iva sulle atti\·ita 
org-ank·he. Passati quei 1.":0mposli me!lesimi nclla intima trama 
dci tes:-iuti e degli organi, vi si accumulano c<l in alcuni si 
fh.;...;ano piu o meno .;tabilmente, combinandosi con qualcuno dei 
lol'o rnateriali integranti c forse sostit.uendone altri 1 come ad 
e~empio, ncl ce1',·ello ii fosforo, nn!le lecitino cerebrali e nelle 
ossa I' acido fosforico <lei 101·0 fosfat.i. Quello cho e singolare si 
1\ che 1' arsenico si fissa e si accumula prirna che in ogni altra 
pal'te clolla economia, nC'gli organi net'\·osi c nel\e os-:a, per cui 
cmnparisce in quelli c in queste ao;;sai piU presto chc ncl fcgato, 
nella milza, nei muscoli e nei vrodotti clclle funzioni di secrezione 
c di sep~razione. L"ar,.;enico si trurn pure accumuhlto negli organi 
r·aduchi, come capelli, peli 1 unghie, epidermidc e I' epitclio. 

L' Orlila. che per i1 primo istitul delle espcl'ienze sui cani 
l'On lo scopo di dete1'minarc ~pmnto tempo impicga \' arsenico 
ad uscire rial corpo, stabiH chc la climinaiionc si completava 
in :rn giorni. fn se3uit0 Chntin asscri che ~i completava invece 
in 12 o 15 giorni. Dragondorlf p.1i ricord,l kl. o<;ser\•azione di 
un uomo il quale aveva preso per un certo tempo dell' arse
'nico c che questo vdeno fu ritroYato nelle di lui orine G setti-
111ane dopo r ultima propinazionc c nclle matcric fecali 8 set~ 
ti mane do1>0. Questa ultima osscn•azione, rnessa <l' accordo col 
fatto dol fissarsi I' ar"enico in alcllni e teSSLlti con una 
certa tenacit[l, e coll' altro clcl oil arrcstarsi sotto 
I' LlSO di questa sostanza i proccssi di ossi<lazi1me1 ci fa gran
demente presumere che l' eliminazione dell' arscnico debba CS:)ere 
m"lto Ienta, e· percit> non pos~a nello stato attualt! della scienza 
preci~arsi il tempo in cui si Ral'<'l. compiuta. In ogni rnodo 11ue
~to tempo dovr.:i essere lunghissimo, e tanto piu quanta piu 
duratur{\ fu la sua lenta e graduale penetraziono nella economia. 
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Le preparazioni arsenica\i costituiscono tuLte dei velcni molto 
energici anche a piccole dosi. Sarebbe di un grande inLeresse 
di potere fissare piu esattaroente che fosse posiiibile, quale sin 
la dose venefica e mortale. l1 Datt. Lachese in una memoria 
mo1to ben fatta ha tentalo di risolvere la questione: stando alle 
sue conclusioni saremmo conclotti ad ammettel'C, che nell'uomo 
6 milligrammi di acido arsenioso possono prvdurre dei fenomeni 
morbosi, ma non perO gravi; l a 3 centigl'ammi <lei sintomi di 
avvelen.amento; 4 a 10 centigrammi la morte; Taylor che ha 
bene compresa la irnportanza e la difficolta del problcma, non 
crede che sia in nostro potere di fissare la dose alla q uale il 
veleno pub essere amministrato senza cagionare la m01·te, e fat
to lo spoglio esatto di un gran numero di osservazioni che si 
posseggono, stabilisce che l 0 a 15 centigrammi possono in certi 
casi, poco trequenti egli e vero, bastare a dare la morte. D'al
tronde gli effetti mortali <li questo, come di tutti gli altri veleni 
non scaturiscono sol tan to dalla dose, ma anche dalle circostanze 
diverse d'et::'t, di costituzione, di modo di alimentazione, di con
dizioni patologiche ec, in cui si trova t'individuo che prese l'arse
nico e che possono modificare in un senso o uell'altro il grado di 
attivita del veleno. E che sia cosi ce lo dimostra il fatto clinico, 
il quale ci fa sapere che l'arsenico e le sue preparazioni possono 
essere ingerite anche per mollo tempo senza che ne succedano ef
fetti venefici alla dose di 15, 20 e 25 centigrammi ne\le venti
quattro ore: e vi sono poi dei mangiatori di arsenico chc lo tolle
rano a queste stesse dosi. 

Per fortuna nclla pratica medico-legate questa <tuistione 
perde della sua importanza, perchC uei casi di avvelenamento 
acuto crirninoso c ii1 quelli di ·sL1icidio, e ben raro che la dose del 
veleno arsenicale iogerito non sorpassi pill o meno la quantiUt 
che e necessaria per produrre la morte. 

E appena uecessario di ricordal'e che gli efftltti di questo 
e degli altri veleni tutti, varieranno secondo lo stato di pienezza 
o di vacuita dello stomaco, e soprattutto secondO la quantitA 
del veleno cha e tornato fuori coi vomiti e colle evacuazioni ven
trali ec. L' abitudine ha in ciO che riguarda questo avvelenamento 
una incontestabile influenza per smorzarne le proprietA velenose, 
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couw ci viene dimostrato da.gli abitanti della bassa _\.ustrfa. e 
del Tirolo, i quali mangiano giornalmente l'acitlo arsenioso, per 
sostenere meglio le fatiche della mon tagna e mantenersi grassi e 
svelti. Des.si si .!l.bituano a prenderne giornalmente, c6me abbiamo 
di gia av\rertito, da 10 a 25 centigrammi. 

Nelht pratica medico-legate possono dai•si tre casi., quello 
cioe in cui si tratti di mortc per avvelenamento acuto prodotto 
dall' ingestione dell'arsenico; l'altro in cui si tL·atti di morte per 
avvelenamento acuto prodotto dalla applicazione este~na dell'ar
senico; il,terzo ii1 cui si tratti di mortc per avvelenamcnto lenLO: 
e tanto in quelli che in questo pub accadere al perito necroscopo 
di avere come no a propria clisposLdone la storia dei fenomeni 
morbosi che preceder•ono la morte. 

Primo caso. - Avvelenam.ento acuto per ingestione del
l' acido arsenioso. - .Allorche clalla storia che il giudice d' istru
zione consegno al ferito nocroscopo riswlti; che l' individuo a cui 
appartiene il cadavere, dopo 30 o 60 minuti oppure dopo 6, 10 ed 
anco 18 ore dalla)ngestione di una bevanda, di un alimento, di 
un medicameuto, si feco contraffatto nel volto, ebbc dellc nause 
e allc quali tennero dictro <lei vomiti di matel'ie alimentari e muc
cose, ove si vedevano o no qua c h'i. <lei piccoli frammenti bianchi 
opachi di aspetto vetroso oppure dclla polverc bianca; che raccolti 
alcuni di questi frammenti o un poco di polvere, non che una por
zione de\le vomit.ate materie e bagnatele con racqua solt"orosa o col 
solfuro di ammonio, assunsero una colorazione giallo-citrina, e 
proiett.ati i frammenti e la polvere stcssa sopra dei carboni incan
descenti si svolsero dei vapori di odore agliaceo; che il paziente 
nel lempo che vomitava avverti. un certo allegamento <lei denti, 
ebbe clella sete inestinguibile, dclla salivazione, del bruciorc al
l'epigastrio, cbe si estese al ventre e al <]_Uale tennero dietro delle 
scariche al vine abbondanli e ripetutc di materie muccose gialle o 
ver'di, da cui esalava un adore eccessivamente fet.ido e ribut
tan tc; che mentl'e r1uesti fenomcni and.:i.vano aggravandosi, cadde 
in una grandc clebolezza e deboli e irregolari si fecero i battili 
carLliaci, si rallentO la respirazionc, }a pello si foce frldda, la 
faccia plumbea, la lingua pure fredda, le estremita cianotiche e 
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se<le di crampi dolorosi e spasmodici: che le orinc si fccero 
scarsc o si snpprcis~ro, m.en tre per di sopra e pct• di sntto 
segnita,·ano a•I n~ciro le matcl'ie dcl tubo gastro-enterico; che 
a un L\le in<:;ieme di fcnomcni successe una certa calma, di 
bre,·e durata pen) ed in~annerole, giacchC essi tornarono hen 
presto in scena piu i!i 1Cnsi e pil1 gravi di prima; clic vi si ag

giunc;.ero la itterizia. le macchie petecchiali oppure delle vcscicole 
o delle papulei che la pnca orina cmcssa si mostro albuminosa; 

chc infinc in mezzo arl un 1'.'Slreruo inYilimento dcllc azioni car
diache. ad un freddo glacia\e, rc.:;tan•lo pure intatta la intelli
genza, avveune la rnorte pr~~ceJuta tlalla sincope, allorch~ dico 
gli 1i:mlti dalla storia un cu:-;itfattoapparato fonomcnale1 ii pcrito 
nccroscopo potra ritenere che si tratti di avvelenamcnto pro
dotto dal\'acido arsenioso . 

.Allorche perO nella storia mancas:<:ero i fenomeni patogno
monici che Jonebbero e.-:.,.ere fomiti dalle materie vomit.ate, il 
per-ito non potrel1be aH:re in ta\ caso che lQHl presunzi<'ue pilt o 
meno grande di un talc anelenamcnto. Infatti potrcbbero non 
esistere in quelle matel'ie i frammcnti o la polvere bianca, pcr
cbe ii t·cleno fu ingerito <lisl·iolto; potrcbbc non apprczzarsi la 
colornzione giallo-cifrina nellc materic dci vomiti, perclte J'icca
mente biliose; o questa e:-:istendo potrcbbe essere espressione 
dei sali di cadmio o cli c1uelli stagnici, i quali coll'acqua solforosa 
o c·on ii ~olfuro di ammonia danno un solfuro che appuntG ha 
q ue:-;to meclesimo color~; op pure potrebbe la colorazionc giallo
cit.rina esserc oscurata dalla prcsenz.a del tartaro cmetico o del 
solfato di rame che fosscro stati pbrti dal medico curante come 
emetici, giaccM si sa che l'arqua solforosa o ii solfuro di am
monia versato sulle rncdesime materie fa assumcrc loro ne] 
primo caso una coJorazione giallo-araucio, nel secondo scura o 
nera. 

I fenomeni cadaYerici c i criteri anatomo-patologici confer

meranno la formulata diagnosi medico-legale, oppure aggiunge
ranno valore alr accennata presunzione od anche. quando manchi 
la storia clci fenomeni morbosi pregrcssi 1 avranno valore a fare 
sospetta're di questo mTelcnamento. 

Ora. quando ii perito necroscopo sappia od abbia da s~ stcsso 
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con:-.tatato, che la putrefazione nel cadavere to.rdb molti,simo 
tempo a manife:<t!trsi, o quando trovi ii cadavere hen conservato, 
ahbcnclu'.l ~ieno scorsi molti giorni dalla morte, o quantunque 
la stagione corra cahlo-umida, e procedendo alla autossia trovi 
le gengive, le pareti buccali, il vela del palato di colore rosso 
vjvoj la lingua tumefatta, la faringe 1) l'esofago cospersi di macchie 

grigiastre sanguinolenti, la muccosa stomacale nel suo gran cul 
di c;:1cco sede di 2, 3 o piu placche ovali o rotonde, di colore 

violaceo o nerastre, costituite da sangue raccolto sot.to la 
muccosa che in alcuni punti 6 e.::coriata a gangrenata. e che 

h muccosa duodenale e ciecale e sede, oltrecbe di queste stesse 
alterazioni, anche di una eruzione psorica, formata dal rigonfia
mento dei follicoli isolati e in tutto simile a quella che si 
o~serva nel r.olera; quando trovi nelle pieghe della muccosa del\e 
briciole bianche o giallo-citrine, e che quelle bianche divirngono 
giallo-citrine bagnandole con l'acqua solforosa o col solfuro di am
monia; quando finalmente rinvenga i polmoni iperemici e veda 
delle larghe echimosi sottopleurali, sottopericardiche, sottoendo
cardlche e sottoperitoneali, e trovi specialmente il fegato, ii cuore e 

i reni sede di degenerazione grassosa, il sangue nero e sciolto od 
invece imperfettamente congulato e i suoi globetti rossi clistrutti 

o aggriozati, impiccoliti cc., concluder<\ per questo a\'Velenamento. 
Ne accorder<\ alcun valore diagnostico alla presenza nel sangue 
di quantit:.'I non piccole di vibrioni, bacteri e monadi, perche 
questo, che Klob <le\ come caratteristico reperto dcllo avvelc

namento in parola, e un fatto, come giustameate nota il Tamas
sia, che non e specialc, roa rhe si verifica sempre IA ave vige 

il processo putrefattivo. 
Non sempre perb il perito necroscopo avra a propria dispo

siziono tutti questi criteri clinici, cada\rerici e anatomo-patologici, 

perchc:\ si danno in pratica dei casi subdoli da cui il perito non 
pub ricnvare alcun data per formulare la diagnosi medico-legale, 

c nei quali ~ di a9soluta necessit<.\ ii ricorrere ai responsi della. 
indagine chimica. In fat ti, nella forma di avvelenamento che il Tar
dieu chiama latente, i fenomeni che scaturiscono dal tubo gastro

enterico fanno assolutamente difetto, per cui non vi sono ne vomiti, 
nt\ evacuazioni alvine, e frattanto la morte a\•viene rapidamenlc 

Bellini 
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nello spazio di alcune ore. Sono stati os:se1•vati questi casi soprat,.. 
tutto allorche il veleno e stato ingerito disciolto nella ac11ua, o 
che in qualsivoglia modo e passato con cstrema proutezza nel 
torrente circolatorio, c cosl ha prodotto subdolamente la debo
lezza generale, ii raffreddamento del corpo, l'invilimento grand.c 
clelle azioni del re1:1pi1•0 c del circolo sanguigno , gli svenimenti 
c la sincope mortale, senza lasciare nel cad::were le traccc della 
sua mortif'era azioue. 

Secondo caso. - .lvvelenamento acuto pe1· esterna appli
ca~ione dell' acido arsenioso. - La storia registra qualchc caso 
di avvelenamcnto mortale avvenuto per la esterna applicazione 
rlell' aciclo arsenioso: o Roux fra gli altri ricorda di un individuo 
che perl appunto per qucsta maniera di applicazione clel veleno. 
[ tenomeni morbosi con cui si estrinseca un tale avvelenamento 
sono precisamente quegli stessi chc vengono in scena. allorchC 
questo ed altri arsenicali sono stati ingerili: solamente ncllc 
materie rejette con i voruiti mancano i }Jiccoli frammcnti o la 
polvere bianca, e I' acqua solforosa a ii solfuro di ammonia non 
fanno assumere a quelle matcrie la colorazione giallocitrina cli 
cui abbiamo parlato. 

Anche i fenomeni cadaverici e le altcrazioni anatomo-pato
logichc, queUe inclusive 1Jella muccosa dcl canale digerentc non 
diffedscono da quelle che si rim·engono nei cadaveri di coloro 
che perirono per la ingestione del veleno; cill che C stato vo
rificato nell' uomo, e confermato con esperienze sui cani anche 
rocentissimamente dal nostro Tamassia. II quale avrebbe tro
vato tanto nel caso di interna, quanta in qucllo di esterna ap
plicazione del veleao~ che le varie tuniche dcllo stomaco e dello 
intestino, tranne in quei punti che erano sede di suffusioni san
guigne, erano St:lmpre adese le une alle altre, per cui verrebbe ad 
essere messa in dubbio l' asserzione di Liman che cioe ii distac
carsi delle tuniche dello stomaco e dello intestino sia un fatto 
proprio dello avveleoamento per l'arsenico. Pero in questo caso, 
il contenuto stomaqo-intestinale non offre quelle caratteristicbe 
cha possiede quando l' avvelenamento acuto e la morte avven
uero per la ingestione del veleno. 



Per cui, quando ra ... ·velenamento sia an·emtto per la esterna 
applicazionc delr aci<lo arsenioso, del clorur0 di arsenico ec. 
usati come caustici o come mczzi distruttori d'impiagamenti can· 
cerosi, ii perito necroscopo potra sol tan to ricavarc qualche 
fonorucno patognomonico, portando la sua attenzione sull' impia
gamento stesso o sullo apparecchio di medicatura, e versando 
su qucllo e su questo della acqua solforosa o del solfuro di am
monio potra avere la coloraziouo gia\lo-citr:na carattcristica; dico 
caratteristica perchC i sali stagnici e quelli cli cadmio, che assu
mono questo stesso colore, non sono mai usati a questo scopo. 

AllorcM ii perito nccroscopo si imbatter;\ nel caJavere di 
un inclivicluo che perl in poche ore, e che per ci() non offrira al· 
cuna valutabile alterazione analomo-patologica irritafrta e ftogi
stica, e motto meno la degenerazione grassosa del cuore, <lei. 
fegato cc., sara nella impossibilita non dirb di diagnosticare, 
111a ne anche di presumere questo avveleoamento, e starb. alla 
chimica a spargere dclla luce in tal proposito. Tolto pero que
sto caso, 11u<.mdo ii pcrito necro~copo stesso si tro\·i d' innanzi 
ad un ca<lavcre cbe resist.a straordinariamente alla putrefazione, 
clie offra degenerati in grasso ii fe;ato e i reni, e mostri ram
wollita, flogosata, ulccrata o cospersa di ecchimosi e di plac
che gangrenose la muccosa stomacale, speciat1nente ncl suo gran 
cul di sacco; quando Ju ulc~ri sieno g11andi, vi sia la psorieutcria 
cd esistano dclle ecchim0si sottosierose, sottoendocardiche ec. 
e molto piu sc ncllc lJieghe della mucco::;a cnterica e nel con
tcnuto stomacale trovi della polvere o dellc piccole briciole 
du1·e hiancastre o giallo-citi•ine, e se quelle IJiancastre si faranno 
giallo ·citrine bagnandole con l' ac·1Lia solforosa o col solfuro di 
a111u10nio, e sp::mJeranno tlei rnpori di o. lore agliacco scaldandole, 
cgli avr:\ non diri) ragione di presumere, ma di asserire chc 1i 

tr.-itti <lei cada\•era di un indivi1luo ~he mo1•\ avvelenato per 

la ingcstione dell' acido arsenioso. 
Qu:uulo poi sia stato ing~rito o usato all"esterno l' acido 

m·senico, siecomc es!O ~ solubilissimo1 cos\ avviene che la morte 
s.i:i pronta o che percib queilto veleno non la~ .. ; traMie di se 
nel ca<lavere; per cui an~hc in questo cas0 Mra::i;;.o i critert 
chimici, anzichC i clinici e gli anatomo-patologici, quelli che 
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metteranno sulla Yia il peri to di fommlare la diagnosi medico
legale dello avvelenamento in dis!.'or,m; ma di f1nesti criteri chi~ 
mici ne terremo parola, quando ci saremo occupati del t.erzo 
caso pratico. 

'l'erzo caso. - Avvelenamento lento. - La forma lcnta 
de!l' avvelenamento per r acido arsenioso e l'effetto, il llill cl' or
dinario, dell' amministrazione di dosi ripetutb e successive del 
veleno ad interrnlli di tempo pil1 o meno lunghi. Ora, quando 
dalla storia del meJico resulteri\, che un indidduo che era 
affidato alle sue r.ure, fu colto un tal giorno da nausee e da 
vomili di materie muccose e biliose, i quali cbbero corta durala 
c anziche sollevare il malato lo lasciarono pii1 o meno spossatoi 
che dopa qualche giorno di calma e di miglior essere torna· 
rono le nausee e i vomili e questa volta si prolungarono di piu 
ed il malato si lamentb anche di un senso fuggevole di acrezza e di 
calore bruciante nella gala e nello stomaco, e rimase molto pill cl.e
bole e per maggiore tempo dell' altra. vol ta; che do po una inter
missione di qualche giorno, comparvero nuovamente delle nausea 
e <lei vomiti, i qual i ora erano dolorosi, inani e difficili, ora ~i 
effettuavano con larghezza; che a q~esli si fecero compagni la 
disappetenza, delle coliche, delle scariche alvine, dei dolori 
vaganti per le membra, delle vertigini, una estrema 1assezza e 
tale che il malato non si reggeya sui piedi; che di tanto in 
tanto perdeva del sangue dal naso, mantra dimagrava a vista 
d' occhio; che pill tardi comparvero alla pelle delle macchie 
petecchiali e a volta a volta un eruzione migliariforme; che 
per i piu piccoli movimenti della persona svanh·a e cadeva in 
sincope; che mentre seguitavano con frequenza maggiore le 
nausea, i vomiti e la diarrea, e l' individuo assumeYa I' aspetto 
di una anticipata vecchiezza, vennero in seen& delle convulsioni, 
dei dolori a11a colonna vertebrale, delle contratture alle dita, 
dei tremori, delle alternative di caldo e di freddo, un senso 
di prurito insopportabile alla pelle, le paralisi specialmente 
sotto forma di pamplegia e quindi la morte in mezzo ad una 
sincope, il perito necroscopo sospettera che si tratti di avvele
namento lento e molto presumibihnente di quollo prodotto dal-
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l' acitlo arsenioso. Ed avmlorera questo suo concetto diagnostico, 
quanclo gli sia dato di constatare i fenomeni cadaverici 13 le 
alterazioni anatomo-patologiche che abbiaruo descritte a propo
sito dell' avl'elenamento acuto prodotto dall' acido arsenioso. 

ll perito chimico, svincolato che avra ii veleno clalle ma
terie sospette, lo metterA nallo apparecchio di Mar·sh. II prin
cipio che regola il modo di mettere in essere con questo ap
parocchio il veleno nel liquido ottenuto da quelle materie, 
consiste nello isol;:u;e l' arsenico allo stato metallico mettendo 
a profttto i tre fatti seguenti: 

1.0 che ciOO l' idrogene nell' alto che nasce riduce allo stato 
metallico i composti ossidati e i sali dell' arsenico 

2.0 che l'ickogene e L'arsenico tutti e due allo stato nascentc 
finiscono per formare degli itlruri di arsenico, l'uno solido che 
non si forma che in piccola qunntita c non e volatile, l'altro 
gassoso (gas idrogene arsenicale) che costituisce ii prodotto prin
cipale della operazione; 

3.o. chc l'idruro di arsenico gassoso trave1•sando un tubo scal
dato a rosso, si· decompone in idrogene ed in arsenico, che si 
deposita nella parte raffredclata del tuba sotto forma di un anello 
bdllanto. AllorcM invecd si iofiamma i1 getto del gas a contatto 
dell"arin, si formano dell'acqua c clell'arsenico il t1uale si ossida 
tosto e si converte in acido arsenioso. L'ossidazione si pub 0\'itare 
schiacciando la fiamma col mezzo di un corpo frcddo, per esem
pio un piattello di poroellana, che abbassi la tempcratura e im
pedisca l'acccsso dell'aria; nel quale ca.so l' arsenico si cleposita 
sul corpo fredt.lo sotto forma di macchie di un grigio-fulvo. 

La condotta di questa opel'azione reclama delle numeroie 
precau.doni chc de,·ono essere famigliari a coloro che si accin
gono a funzionaro da periti chimici . 

L'idruro di arsenico che si svolgerll nell'apparecchio di Marsh, 
sara inodoro e l1rucerA con fiamma bianco-bluastra se la estre
mittl affilata del tubo sara di platino, ma se sartl. di vetro, la 
fiamma del gas sara gialla, perch~ la soda del vetro, volatiliz
zandosi in parte, gli fa. assltmere questo colore. Le macchie e 
1 'anello che si saranno ottenuti <lovranno offrire le seguenti carat
teristiche e reazioni per poterle elcvare a segni rappresenta ti vi 
la esistenza dell'arsenico nelle materie sospette. 
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Esaminate con mm lente dovranno presentare l' aspetto di 
uno strata sottile di un bruno metallico. L'anello se sarh ar,;ie
nicale, si sara formato in q11el punto del tuba orizzontale che 
Yicne dopa la pa.rte di esso che e scaldata, e dovra spostarsi 
faeilmcnte con riscahlare il tuba in cui pl'imitivamente si pro
dusse, vale a dire in una corrente di idrogene, e ciO jn grazin 
clclb facile rnlatilita clell'arsenico; scaldato a contatto dell'aria 
(\oni\ trasformarsi in acido arsenioso, che si clepositer:l sulle 
pareti raffreddatc de! tuba ~otto forma di uno strata cristallino 
molto refrangente e composto di oUaedri o di t1·etraedri 1 osser
Yandolo con una lente. Volatilizzando una parte delle macchic 
o <lello anello si dovra rendere manifesto un adore agliaceo. 
Una soluzione d' ipoclorito di soda fara sparire le macchie, 
tosto che sara stata \'ersata su di essc. Bagnate le macchic 
arsenicali col solfuro di ammonio eel evaporate con precau
zione <liverranno di colorn giallo-citrino, e non saranno discioltc 
dall'aciclo cloridrico di media concentrazione. Faccndo passare 
una corrente di gas solfidrico per il tubo e al tempo stesso 
scaldandolo in vicin:l.nza dell' anello, questo assumer<.\ la accen
nata colorazione. 'l'rattando le macchie con 1' acido azotico spa· 
riranno, e bagnancll) poi con una so!uz.ionc di nitrato d1 argento 
il sito in cui esisternno, vi comparira una colorazione rosso
mattone. L' ozono trasformera I' arsenico rapidamente in aci<lo 
arsenico. che a1'ros~cr<.'\ la carta di tornasole. Questa reazione 
si otterra esponcndo le macchie ai ,·apori del fosforo umido. 
Esponendo le macchie in parola ai vapori cl' iodio o a quclli di 
bromo da prima si faranno giallo-biancastre poi brunc, e scadan
<lole appena in contatto dell' aria la colorazione sparira, e proiet
tando\'i sopra de! ga:-5 solfidrko, si vedra comparfre, nel sito in 
cui csistevano, dclle macchie gia\\o-cit1·inc le quali alla loro 
rnlta spariranno anch' esse esponendole ai vapori ammoniacali. 

Una volta che sieno state constatate queste reazioni, i1 pe
rito chimico potr~ a-s"icurare, che le materie sespette che gli 
furono consegnate con ten ·Iono l' arsenico. 

Spesso perO la Giustizia non si limita a tlomandare se le 
materie sospette contengono de11o arsenico; essa vuole anche 
conoscere la natura del composto arsenicale che e stato som-
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rnini:.;tralo. Seil composto che fu preso opropinato era insolubile 
o prwo solubile, il pcrito chimico con una lente oppure c:on le 
lavandc chc pratichera sulle materie dei vomiti e dei secessi e 
sul tuho ft.1Stro - intestinale del cadaver•c, potril. giungere a met
tcre iu chim•o qua.le csso sia. Se lrover:\ dei piccoli frammenti 
scul'i Ui aspetto metallico, i quaH sc1ldati spandcranno un adore 
at;fowco, e messi ncll' appareecliio a idrogene nascente daranno 
un anello c dell.a macchie che offriranno i caratteri accennali 
or ora. dirl) oho fu ingerito dell'arsenico metallico. Mentre se i 
frammenti ~aranno bianchi, d' aspctto \7 etroso come quello della 
porccllana o<l anche opa.chi, e proieltati su dei carboni accesi 
o sopm un forro l'O\'ente spanclcranno un odore agliaceo, e 
nell' apparecchio di Marsh daranno l' anello e 1e macchie, di· 
(·hinrcn\ t·lie l' higerito vclcno fu l' acido arsenioso. Se trovera 
una polvcro di un vcrde-chiaro che si for<\ celesta con l' am
monia .... n., dira cha l'ingerito vcleno fo l'arscnito di rame. 

).la fo;e il vcleno ingerito era allu stato liquido, allora s' in
tcndo bcne che non an<\ modo con le lavaturc di isolarlo, e dovra 
sottoporlo all' apparecchio di :\Iarsh. Pero potra in qualche c.:'lso 
acc::ulerc, che ii medico abbia trovato presso il malato un residua 
dell' iug-orito veleno, e in questo ca.so sara possibile al pcrito di 
detcrminare di cbe natura osso sia anche quando fosse liquido. 
Cos.l se sar~\ acido arscnioso, aggiungendovi qualchc gocciacli acido 
elnridrico e facendolo attravcrsare da una corrente di gas idrogene 
solforato, avra un prccipihto giallo-citrino di trisolfuro, cha :sari'.! 
soluhile nella ammoniaca. Se sart\ un arsenito neutro 1 versando 
nella :--ua soluzione l' azotato d' argento neutro vedrtt prodursi 
un prccipita.to giallo di a.rsenito di argento, che sa.ra solubile 
nell'amruonia.ca e r.cll' acido azotico; mentre se vi vcrsera del 
solfato di rame avrA un prccipitato vcrde di arsenito di rame. Sc 
~arh stato preso l' acido a.rsenico, e di questo no sara stato'trovato 
un residuo i)resso ii ma.la.to, lo riconos"'era a.Ha forte rca.zione acida 
che dara alle carte rea.ttive, l'idro;ene solforato non lo preci· 
cipitera che lentamente a. frccldo, pi-:1 rapidamente a caldo e il 
prccipitato sar1:\ <li un giallo pallido; la soluzione ammoniacale 
di qu~sto prccipitato dara con l' azotato d' argento un preci· 
pitato rosso-mattone di arseniato di argento, che si clisciogliera 
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nell1 ammoniaca come gli arseniti, ma sara }'iu difficilmenlc so· 

lubile nell' acido azotico; il solfato di rame vi produl'l'A un prc
cipitato bluastro di arseniato di rame, e il cloruro di ferro un 
precipitato bianco-giallastro di arseniato di ferro. Se il residua 
conterra degli arseniati alcalini, allora versando sopra una por
;done di esso 1' azotato di argcnio, avrA un precipitato di arse
niato di argcnto colore rosso-maitone. 

U perito chimico ottenuti che abbia questi risultati, non lia 

terminato il suo compito; egli dovra inoltre portare le sue 
ricerche anche sugli antidoti chimici che furono m~ati dal me
dico curante durante la vita dell' individuo aHelenato, e che 
egli conservb e conscgnO al giudice d' istruzione per vedere se 
fossero o no arsenicali, molto pil1 cho f'ra ctuesti antidoti figu
rano dei composti del ferl'o, che, come C noto, hanno quasi sem

pre per compagno l' arsenico. 
Una volta ritrovato l' arsenico nelle matcrie sospette, il pe

rito non potril. asserire che si tratti di avvelonamento, fincM 
non abbia eliminato il caso che esso possa avere avute altre 

maniere di origine . .Jfa poiche di una tale eliminazione ce ne 
e:iamo occupati nella parte generale di questo manuale, cosl la
scererno di parlarne qui per non eotrare in inutili ripetizioni. 

AllorcM occorra di determinare la quantita dell' arsenico il 
perito lo potro\ fare col mezzo dell' i<lrogene solforato, oppure 
trasformando l' arscnico in acido arsenico, e quindi precipitan
dolo allo stato di nrseniato ammoniaco-magnesiaco. Come p1·ova 
di convinzione sara bene che egli conservi un anelio o qualche 
mncchia. 

E stato domandato se vi e prescrizione nel tempo per un 
nvvelenamento consumato con l'arsenico o con alcuna delle sue 
combinazioni: si e detto che s\, perche si e ammesso cbe le acque 

di filtraziono del terreno possano togliere qualche volta al cada
vere d'un individuo che fu vittima di questo veleno, tutto I' ar
senico che coniiene; e vi e chi ha ritenuto che la eliminazione 
possa farsi durante la putrefazione allo stato di idrogene 

arsenicale; od 3.nche che l'arsenico trasformandosi in arseniato 
di ammoniaca si disciolga a poco a poco nelle acq11e di piog
gin; o finalmente che convertitosi l'arsenico in solfuro, in gra.da 
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delridrogene solforato che si svolge durante il processo putre
fattivo, ed essendo,.disciolto dalle acque ammoniacali del terreno 
sia da esse portato via e cosi tolto al cadavere. Pure a 
fronte di cib, sara possibile di i'itrovarlo moltissimo tempo 
dopo la inumazione, e nel caso di morte non pronta e special
mente poi cli morte avrenuta in seguito all' avvelenamento 
lento, anche molti anni dopa, perche sara sempre possibile allora 
al perito chimico di ritrovarlo nelle ossa dello scbeletro, nei 
capelli, nei peli, nelle unghie del cadavere saponificato o rictotw 
allo stato di terriccio. 

AVVELENAMEN"'fO PRODOT'fO D.\LI.O ANTl)fONlO 

E DALI.E SUE co:irnINAZIO~I. 

E col tartaro emetico che si sono prodotLi degli anelena
menti, i quali sono stati criminosi, volontari: e accidentali. 
'l'ardieu l' ha veduto impiegato come sostanza abortiva in un 
ca.so che e terminato con la morte. [n genere gfi avvelenamenti 
criminosi sono stati lcnti ed hanno dato luogo a dei grandi 
processi in Francia e soprattutto in Inghilterra. 

L 'avvelenamento per questa sostanza pub arnre luogo tan to 
che sia presa all'intcrno, quanto che sia. stata applicata ester
namentc sopm degli impiagamenti ec. 

Il tartaro cmctico, contral'iamente all" asser3ione di Mihal , 
non passa allo stato di cloruro insolubile nello stomaco: so1a
mentc in pre'ienza dell' idrogene nascente dagli ::dimenti passa in 
parte pill o meno grande a\Jo stato di gas idrogene antimoniale 
e pervenuto negli ultimi tratti del canale digerente ed incon
trandovi ii gas sol.fidrico vi e condotto allo stato di solfuro in
solubile. In presenza poi dei carbonati alcalini <lei succhi ente
rici e del sangue passa allo stato di carbonato insolubile; ma 
perO con una certa lenlezza, a causa principalmente della pre
senza della mate1·ia organica, per cui puU ritrovarsi benissimo 
immutato nelle orine di coloro che da poco tempo lo hanno 
ingerito. n suo assoi•bimento e piuttosto pronto, rnentre invece 
la sua eliminazione e lenia e difficile; e ciO perche il carbonato 
di antimonio che si e formato non trova nella interna economia 
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in copia quei reattivi nor!11ali, riuali gli acidi organici, che lo 
renclano solubile, infatti questi esfstono solo in :ilcuni di que1li 
organi, come i reni, la pelle ec., che sono incaricati delle funzioni 
di secrezione e di separazione. 

In questo aVYelenamento sembra che diminuiscano i globetti 
rossi i quali si o!frono clissociati, e nel sangue si vcdono com
parire con molta rapidita i cristalli di emoglobulina. ]~ a pre
smnersi che anche l'antimonio e gli antimoniali ritardino e arre
stino al pari de\i'arsenico l'ossidazione dellc sostanze alburuinoidi 
e di quelle ternarie, ed esercitino una azione depressiva sulle 
attivi ta organiche. , 

E difficile di fissare con precisione il limite nel quale una 
dose di tartaro emetico pub essere mortalc; esso varia conside
revolmente secondo I' eta e la indiviclualit<). Infatti nei bambini 
Tardieu ha veduto piu di una volta avvenire la morte dietro la 
somministrazione di 5 centigrarmni ed anche meno cli tartaro 
emetico. Taylor ha fatto la stessa osservazione. 

:Negli adulti none permcsso di esserc cosl affermativi, e se 
'raYlor ha citato un caso eccezionale in cui la morte e stata 
pr~dotta cla I 0 centigrammi, se Laveran ha ossenato a Val
de-Grice un fatto nel quale 4 decigrammi presi in quattro 
giorni 1 cioe a dire I decigrammo per giorno, hanno determi
nato un aHelenamento mortale, il pill di ordinar·io questo esito 
funesto tiene dietro a\la somministrazione di 2 a 4 grammi e 
anche pill di tartaro emetico. Alcuni stati rnorbosi febbrili e 
specialmente il processo acuto di iiogosi, rendono tollerabili 
delle dosi vcnefiche di questa sostanza; e in genere si pub 
dire che e tollerata piu clai robusti e da coloro che hanno 
energiche e valide le azioni cardiaco-arteriose, che dai deboli e 
<la coloro che hanno fiacche e lente queste medesime azioni. 

La distribuzione dell' antimonio nella economia non si fa in 
tutti gli organi e tessuti nello stesso spazio di tempo. Infatti il 
Magendie non ha constatata la presenza di questo i'netallo nelle 
ossa <lei cani se non dopo due mcsi che lo somministrava loro 
a piccole dosi. E in una maniera generate si potrebbe dire, cbe 
dalla clistribuzione del velt:mo nelle <lifferenti parti del corpo vi 
sarebhe modo di presumere da quanto tempo e che qL1ello viene 
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somministrato; cosi la sua somroinistrazione sarebbc stata fatta 
cla poco tempo ed avrebbe a\·uto bre\•e durata, quando lo si ritro
vas .. c sol tan to nclle pare ti gnstro-cnteriche, nel fegato, nella milza 
nel sangue e nei rcni del cadavore; mentre sarebbe stata fatta 
in un pariodo di tempo piuttosto lungo, quando lo si tro~·asse 

anche ncl cervello, nci muscoli e nelle ossa: ma in r1uesto propo
sito occorrono nuove ricerchc prima di potere stabilire qualche 
cosa di assoluto. 

Nella pratica medico-legate possono incontrarsi tre casi. 
qucllo ciOO di anelenamento acuto, avvenuto per ingestione del 
tarta1·0 emctico; l'altro cli avvelenamonto acuto avvenuto per 
la cstcrna applicazione di qucslo veleno; e il tcrzo di avvele
namento lento; e in tutti e tre questi casi pub accaclere che il perito 
necro~copo ora abbia a sua disposizionc il solo cadavere, ora 
anchc la storia particolareggiata dei fenomeni m01·bosi che pre
CC4.1Cttcro la morte. 

Primo caso. - An·efenamento acuto am.:enuto per inge
sti(Jnc del tartaro emetiM. - Se al perito e stata consegnata 
dal g"iudice d' istruzione la storia scritta dal medico che curb 
l' individuo, di cui non ha dinnanzi a se che il eadavere, c da 
11ue;.;La ri~ulti, che pnco dopo di avere ingerita una bevanda, un 
alimcnto, un medicamento l' individuo accusb la sensazione di 
mt sapore metallico sgradt!volc, a cui in breve tempo tennero 
dietro un senso di calOI'C alla gola, delie nausec, e dei vomiti 
copio:-;i; che vennero in scena dei dolo~i di stomaco i 'Iuali in 
hreyc si estesero al ventre, c quin<li delle scariche alvine abbon· 
dantissime e ripetute di materie muccose, hiliose ed anco san
guiti111e, e che una parte delle materie dei vomiti bagnate con 
rncqua solforosa o col solfuro di ammonia si fecero di color giallo
arancio: che a q uesti fonomeni si aggiunsero una estrema pro
:;trazione delle for7.e, dei sudori freddi. l' invilimento grande delle 
funzioni del respiro e del circolo sanguigno, il deliquio, una spe
cie di ebbrezza. per6 di breve durata, la cianosi, la cefalalgia 
e le vertigini, la pe1•dita della coscienza, il dclirio, le convulsioni, 
la soppressione delle orine, ii singhiozzo, una eruzione vescicolo
pu~lolosa sulle membra o sopra altre parti clcl corpo, e che dopo 
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8 o 12 ore se era un fanciullo, o dopo I, 4 o 6 giorni ~e era 
un adulto, si dichiaro un vero algidismo, le e\.'acuazioni si fecero 
involontarie, i polsi si perdettero al cariJO e venne una sincopo 
mortale, il perito dichiarera che si tratta di anelenamento 
per ii tartaro emetico, percM questo apparato di fenomeni mor
bosi, messo d'accol'do col fenomeno patogaomonico Dccennato della 
colorazione giallo-arancio assunta dalle materie dei vomiti ver
sanclovi sopra l'acqua solforosa oil solfuro di ammonif,, non pull 
esserc l'etfetto altroche di questo veleno. 

;\fa se-_il medico curante non avrc\ potuto ottenere questa spe
ciale reazione nclle materie dei vomiti, perc!ie le p1•in:;,e materie 
vomitate che necessariamentc sono molto ricche dell' ingerito 
,·eleno, furono inavvertitamente o a be:ila posta disperse, e quelle 
emesse suc~essivamente essen,lo sant;uigne mascheravano o can
cellavano la colorazione accennata, nC aHc\ trovato presso ii 
malato alcun residua del preso o propinato veleno per potere su 
11uesto ottenere la reazione caratteristica, il perito necroscopo 
prima di aprire ii cadavere sara nella iinpos~ibiliU di formulare 
una conclusione, perche quell' apparat o fenomenale morboso e a 
comune oon l' avvolenamento prodotto dall' arsenico e da altre 
sostanze. 

E He anche potra formulare una conclusione c1uando dalla 
storia resulti, che un individuo dopo che ingeri una bevanda, 
un alimento o prese un mcJicamento non ebbe mai vomiti, tua 
solo delle scariche alvine e contemporaneamente una estrema 
prostrazione delle forze ed in breve una sincope che lo condusse 
al sepolcro, per".he anche questa maniera cli manifestarsi dello 
avvelenamento per ii tartaro emetico non e propria ed esclusirn 
di es:ro, ma pub aversi pure per l'acido arsenioso e per altri veleni 
Per cui 1' autossia e la indagine chi mica nel primo caso, cioe 
quando e stata ottenuta clal medico curante la reazione accennata 
nelle materie dei vomiti, non faranno che confermare questa ma
niera di avvelenamento, mentre negli altri casi saranno esse sole 
che serviranno a dimosirarlo. 

Ora, se il perito necroscopo trovertl. tutta.via nello stomaco 
delle materie che si faranno di colore giallo-arancio coi reat
tivi di cui abbiamo parlato, o se sulla muccosa della farioge, 
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della epiglottidc. dell' esofago, dello stonrnco e delle intestinl, 
constatera delle pustole simili a quelle che la pomata stibiata 
!SUO!e produrre sulla peile; se la membrana muccosa delta sto
rnaco e delle intestina sara rossa, ulce!'ata e sede di sangue 
stravasato, e vi saranno delle ecchimosi sottomuccose; se i pol
moni saranno congestionati, il sangue nero e ora fluido ora coa
gulato . coi globetti ros~i alterati nel modo che abbiamo detto 
or' ora: se le orine saranno albuminose e conterranno dello zuc
chero, , egli si dichiarera per l'avvelenamento prodotto dal tar
taro emetico; e ciO anche quando m:::mcbi ogni ragguaglio sui 
fcnomeni che prccedettero la mortc: e se mentre avr~ verifi
cate tutte queste alterazioni anatomo-patologiche1 non avra 
potuto ottenere nel rontenuto stomacale del cadavere, percM 
sanguigno, la ricordata reazione, anche allora avra ragione di 
presumere cbe si tratti di questo piuttosto che di altro avvele
namento, essendo le pustole accennate un criterio diagnostico 
di rnolto valore, percha per quanto sappiaroo, esse sono proprie 
so!tanto dello anelenamento di cui ci occupiamo. Quando perO 
le pustole mancassero, ciO che accade in quelli avvelenamenti ove 
la morte e sollecita, il perito allora si guardera bene dal formulare 
una conclusione, ed attendera i respousi della indagine chimica per 
dichiararsi per questo avvelenamento. 

Secondo cnso. - A.vvelenamenio acido avvenuto per esterna 
aJJ_plicazione del tartato emetico. - La storia, come dissi in 
l)l'incipio, ha rcgistrato dei casi di avvelenamento c di morte 
avvenuta per l' applicazione di questo antimoniale su clegli !m
piagamenti, che hanno sollevata la questione di responsabiliti\ 
medica. Un tale avvelenamento si estrinseca con lo stesso 
apparato di sintomi con cui si manifesta quello prodotto dalla 
inge!tione del tartaro emetico, per conseguenza non mancano 
n~ ancbe le nausee, i vomiti e le scariche alvine abbondanti 
e ripetute. Solamente fan no difetto la sensazione sgradevole di sa
pore metallico, e la reazione caratteristica delle materie vomitate, 
che non sono poi mai sanguigae, voglio dire la colorazione giallo
arancio che sogliono assumere, bagnandole coll' acqua solforosa 
o col solfuro di ammonio, quando in csse vi si trova la solu .. 
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zioue dcl tartaro cmetico. l\Ia poi, mentre nel primo cnso l'av
velenamento si dichiara poco dopa la inge5tione di una benmda, 
di un aliroento o di un medicamento, in queslo tiene in\•cce 
dietm alla applicazione del tartaro emetico sulla pelle sedo di 
impiagamenti. Anche le alterazioni anaLomo-patologicbe sono 
quelle stesse che nascono, quando il tartaro emetico e stato 
ingerito in dose vencfica; perO differiscono per il grado intensi
vo, specialmente dal Jato clclla muccosa delle prime vie, la quale 
inoltre non si offre mai seclc di pustole e non contiene mai san 
gue stravasato, ne il contenuto stomacale offre la reazione 
caratteristica pil1 volte ricordata. 

Quando il perito necroscopo si imbatter<.'l. in qucsti casii por
tera le sue indagini sullo ambito esterno dei cadavere ed esci
dera tutte le parti delta pelle ove trovera degli impiagamenti 
e le conserver<\ per il perito chimico; non importera che metta 
da parte per l'analisi ii tuba alimentarc e il suo contenuto, per 
ch~ in questi casi racchiudono pochissimo o. punto veleno. 

Il perito chimico quasi sempre tro\-·era colle sue analisi mag
giore copb di veleno nel t cssuto cut.aneo ove esistono gl' im
piagamenti, che nel resto dello organisruo dello inJividLtO che fu 
vittima tli questa maniera di av\·elenamcnto. 

'l'erzo caso . - Avvelenamento lento. - Questa forma di 
avvelenamento, quella cioe nella quale esso ha luogo per l' am
ministrazione successiva e ripetuta a pill o mono lunghi inter
valli di piccolo dosi di emetico, assume un audameuto insidioso 
che lo rende difficile a riconoscersi. E in q uesto modo che si soao 
consumati <lei grandi delitti, che hanno data luogo a processi 
celebri, nei quali hanno figurato due medici, Palmer . e Pritchard. 

I principali sintomi che sono stati descritti dagli autori e che 
rappresentano questo avvelenamento sono, delle nausea molto do
lorose a cui teugono dietro dei vomiti di materie biliose e muccose, 
un grande abbattimento, delle evacuazioni diarroiche alterno.nti 
con la stitichezza, un polso piccolo, serrate, frequente, il palloN 
della faccia, la perdita della voce e delle forze muscolari, ii ratrn:d
damento della pclle, dei sudori vischiosi e la morte nella pill com
pleta ipostenia. A questi fenomeni fanno corredo la itterizia, le 
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sineopi e la eruzione pustolosa che si mostra spesso durante il 
corso dello aHelenamenLO lento, ii quale procede con remissioni 
di maggiore o minore du1·ata. e con esacerbazioni tanto pill in
tense e ravvicinate, <1unnto piu prossime sono le epoche della 
somministrat.ione del veleno e le dosi non eccessivamente pic
cole. 

La durata dell' avveleuamento e varia, e si possono ve
dere lo persona avvelenate condurre per pill mesi um" vita di 
sofferenze, dima~1·are e indebolirsi giornalmente e spirare infi.ne 
senza agonia e dopo qualche conrnlsione. Siffattr avvolenamenti 
ordioariamente passano inosservati, ed e solo piu tardi e quando 
il cadavcre fu gia inumato, che rannodando insieme alcune cir
costanzc ostrinseche al fatto nasce ii sospetto di avvelename·1to. 
Purnondimeno i voroiti l'ipctuti e frequenti, la grande debolezza 
e i faciJj deliqui IDCSsi cl'accordo COLI feruziono pusto}osa, lJOtreb
bel'O talora far sospettare di un avvelenaruento lento piuttosto 
che di una malattia comune; e in questo caso presumibilmente 
per acido arsenioso o per tartaro emetico, ma piu per questo 
chc per que1lo. 

La stessa autossia non ha valore a mettere in grado ii pe
rito di discuoprire l' avvelenamcnto lento, e al pil1 puO susci
targli nell' animo un lontano sospetto, senza pert) farlo pre
pondcmrc pil1 per 1' .1Jno cho per l' altro degli avvelenumenti 
ora rh:ordati. Il piu dolle volte non 6 stato trovato niente 
d' apprczzabile nel tuLo alimcntarc del cadavere di coloro che 
lentamente peril'ono llCf questo veleno, eJ iu alcuni casi ~ stata 
trovata un' alterazione anatomo-patologica comune, cha e la 
degencrazione grassa del fogato, dei ffiUSCOli, del CUOl'O. D' al
tronJC l' arscnico e 1' antimonio si assomii;liano molto per certi 
effetti e fra questi per quclli, come ho di giJ.. detto, cbe si ri
feriscono alla diroinuita o impedita combustione. Grahe e Mo
sler di Greifswald hanno poi segunlato un fatto asso.i singulare, 
cbe ciu6 gli o.bitanti del ducato di Brunswich i quali fanno 
commcrcio di ache grasse, introducono uella alimentazione di 
questi anima.li una cerla quantitll di ossido bianco di antimonio 
con l'intendimento appunto di aflh~ttare la produzionc del gr<.tsso. 
Questa fatto verrebbe a ricevere uua conferma dalle ospot•ieuze 
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che sugli animali ha istituito Saikowsky ii quale ha studiata 
comparativamente I' azione dell' arsenico e dell' antimonio sul 
fegato. 

L' analisi chimica delle materie sospette tanto nel caso 
dello avvelenamento acuto, quanto in quello del lento, ora avva· 
lorera il concetto diagnostico che pote essere formulato dietro 
la st.oria rila:;icinta dal curante1 oppure che pate essere accolto 
dopa l'esame anatomo-patologico dei risceri , <lei tessuti o del 
sangue; ora invece snra essa sola che mettendo in esse~·e il Ye
lena, fara concladere per questa roaniera di avvelenamento. 

Le rieercbe dell' antimonio si fanno collo stesso apparec
chio di Marsh con cui si ricerca r arsenico: sono del resto gli 
stessi i fatti che governano questo processo chimico, per cui 
passerO tosto ad indicare le reazioni che caratterizzaao un tal 
veleno. Ora, l' ielruro di antimonio volatile e inodoro al pari di 
quello di arsenico, si decompone nelle roedesime circostanze che 
l'idruro YOlatile di questo metailo. A contatto dell' aria brucia 
con una fiamrna bianco-verdastra, quando l'estremita affilata del 
tuba sia di platino, mentre pende al giallo allorche sia di vetro, 
e da dell'acqua e dell'ossido di antimonio; sthiacciando la fiamma 
con un corpo freddo come sarebbe un piattello di porcellana, vi 
si deposita sopra l' antimonio metallico sotto~forma di maccbie, 
mentre riscaldando il tubo orizzontale si formano invece degli 
anelli di questo stesso metallo. 

n perito per "constatare l'antimonio si procurer<\ all'apparec
chio di Marsh degli anelli e delle macchie. Gli anelli e le mac
chie di antimonio esaminate con una lente si presenteranno 
sotto l'aspetto di uno strato sottile di color nero vellutato 

Noi vedemmo che l'anello arsenicale scaldato in una cor
rente d' idrogene ai Tolatizzava facilmente e che scaldato in 
contatto dell' aria si convertiva in acido arsenioso: ebbene l' a
nello d' antimonio si volatizza con difficolta nella corrente di 
idrogene e avanti di volatizzarsi si fonde e forma delle piccole 
sfere visibili con una lente; scaldato poi in contatto dell"aria si 
trasforma in una. polvere amorfa di ossido di antimonio; e vo
latizzandolo non da alcun adore, mentra facendo altrettanto con 
l'anello di arsenico ai svi\uppa un odore agliaceo caratteristico. 
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Veclcmmo inoltre che le macchie di arsenico spariscono ap

pcna. sono bagnate con la soluzione d' ipoclorito di soda; quel

le di antimonio al contrario non ne vengono disciolte. Le mac

chie arscnicali si fanno giallo-citrine col solfuro di ammonia 

e non sono disciolte dall'acido clol'idrico, mentre queste si fanno 

inrncc giallo-arancio e sono disciolte dall' acido accennato. Ve

demmo pure che le macchie di arsenico bagnate coll' acido 

azotico spariscono e che versando, dopa di avere ernporoto, 

dello azotato di argento ammoniacale nel sito ove esistevano, 

si produceva una. colorazione rosso-mattone. Ebbene, le macchie 

di antimonio che sp;niscono del pari bagnatc che sieno con quello 

acido, trattanclole nello stesso modo non si produce alcuna colo

razionc nel punto ove innanzi esistevano. Vcdemmo infine che 

I' ozono trasforma rapidamentc le macchic di arsenico in acido 

arsenico, riconoscibilc a11a carta reattiva di tornasole, e che i 

\·apori di iodio e di bromo a cui sieno state esposte le colorano 

da prima in giallastro poi in bruno ec. Ebbene, l'ozono non os

sicla che lentamente le macchie di antimonio e i1 prodotto otte

nutone non da reazionc acida, c poi i npori d'iodio c di bromo 

le colorano da prima in giallo-bruno poi in giallo-arancio cc. 

Qualora esistano insicme nclle materie sospette l' arscnico 

e l'antimonio, percM fu somministrato, per esempio in un caso 

di avvelenamento per l'acido arsenioso, il tartaro emetico come 

vomiti\'o, ovvero percM l'individuo avvelenato col tartaro eme

tico usava l'arsenico a titolo di cura, oltre le reazioni pill sopra 

notate vi sar<\ pure quella che si pur'l ottenerc mettendo nel 

tubo orizzontale dell' apparecchio cli Marsh dei frammenti di 

potassa caustica, la qua.le decomponcndo l'idrogene antimoniale 

si rfouoprira. di uno strato scuro o nero di antimonio ripristi

nato; mentre ciO non accadra dello idrogeno arsenicale contem

poraneamcnte formatosi, ii quale perciO darA Iuogo soltanto alla 

formazione dell' anello e delle macchie arsenicali . Se avvenisse 

pero cbe, a motivo dclla molta copia del tartaro emetico esi

stente ne11e materic sospette, l'idrogene antimoniale non restasse 

decomposto tutto dalla potassa, si avranno allora delle macchie 

costituite di arsenico ~ di antimonio che ii perito chimic-o potra 

bcnissimo riconoscere. Infatti in questo caso trattandole con 

Bellini 
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l'ipoclorito di soda sparira soltanto di esse quella porzione che 
e costituita dall' arsenico, e l' altra che rimarra offrirl.\ tutti i 
caratteri fisici e chimici che sono propri delle macchie antimo
niali. 

L' antimonio puo essere ritrovato dopa molti anni in un 
cadavere esumato. In questo caso ii perito chimico non ha da 
temere, cotne per l'arsenico, che vi sia pass~to la merce delle ~c
que di pioggia che alibiano tra,~el'sato il terreno circumambicnte, 
e deve ritenerlo come preesistente nel seno dcl cadavere stesso. 
Come pure e molto pill difficile che l' antimonio esistente nel 
cadavere vada disperso, perche i prodotti della putrefazione lo 
convertono in solfuro, vale a dire in un corpo che non e disciolto 
dalle acque ammoniacali di pioggia, come lo e ii solfuro di ar
senico e quindi non puo essere da queste tolto al cadavere 
stesso. 

PuO verificarsi il caso che il perito sia chiamato dal Tri
bunale per giudicare a che si debbano attribuire i fenomeni pill o 
meno gravi di avvelenamento, i quali hanno tenuto dietro alla in
gestione di un composto insolubile di antimonio che era stato 
porto a titolo di rime<lio nelle dosi ordinarie. Ora, questo puO 
accadere o perche gli individui che ringerirono avevano la muccosa 
stomaco-intestinale sede di stato irritatirn e flogistico; od anche 
percbe in mezzo alle materie alimental'i contenute nollo stomaco 
e nelle intestina, arnva a\'Uto luogo una abnorme fermentazione 
a prodotti acidi ewberanti, i qua.Ii aggiuntisi a quelli di secre
zione gastrica avevano resa solubile moltissim1 copia di quei 
composti inso\ubili di antimonio, mentre nelle condizioni ordina
rie non se ne rende solubile che una piccola quantita; o flnal
mente perche l' individuo aveva innanzi, contemporaneamente 
oppure subito dopo la propinazione de! composto antimoniale in
solubile, ingerite delle frutta acide o dei liquidi acidi special
mente per presenza di acido tartarico o di cremore di tarlaro, 
i quali banno la proprietlt. di conver~lo in un composto solubile. 
Per cui in simili emergenze il perito dovra con la pill grande 
premura ricercare se si verificO nel caso speciale l'una o l'altra 
delle circostanze accennate e trovat.ala dovra dichiararla al Tri
bunale, come quella a cui si devono attribuire i fenomeni di 
avvelenamento che vennero in scena. 



- 23Q -

L' analisi Jelle orine, che dorri sempre esser fatta in 
ftne~ti ca«i, ri\·clando al pcritfJ <himico la prcsenza del composto 
antimoniale dh'enuto soluLile, escludora la esi~tenza di altri 
veleni e conrnliclerh la ricavata cnnclusione. ~gli poi presenter<\ 
al Tribuna\e come prova di ('Qnvinzione rlel consumatc• av\·ele
namento, un anello o dellc macchie ad anche il precipitato 
giallo-arancio di solfuro, uhe ana conservato sotto l' acqua in 
un tuba sigillato 

Una volt:\ trovato l'antimonio nelle materie sospette, il pe
ri to non potri\ mica semp1•e ed in ogni caso asseril'e che vi fu 
aHelenamento: bisognera che egli procuri di eliminare qualunque 
siasi altra maniera d' origine di questo metallo. 1fa poicM 
della via da battersi per fare questa eliminazione ne abbiamo 
tenuto parola nella parte generate, cosl preghiamo il lettore a 
volero richiamar11:i alla roente quello cbe in proposito fu detto 
intorno ai quesiti formulati clai magistrati e alle obiezioni sol
levnte dalla difesa nei di\•ersi anelenamenti. 

Nel cnso che occorresse di dovere do~are I' antimonio che 
sartl stato ritrovato, giacch~ non raramente i magistrati, l' ac
cusa e la di(esa aYanzano la domanda della quantit.'1 dell'ingerito 
\'eleno, egli potra precipitare il composto ottenutone coll' idro
gone solforato, oppure potra, come vuole Bunsen, convertire 
l'antimonio in acido ipoantimonico. 

AVVELEX A".\IE~TO PRODOTTO DAL ".\IERCURIO 

E DALLE SCE CO)IBlN • .\.ZIOXl . 

L'avveleuamento prodotto dai composti mercuriali, per fre· 
quenzn viene dopo il fosforo c l'arsenico. Il pill comune ~ quello 
per ii sublimato corrosivo ed ~ stato osservato criminoso, volon
tario ed accidentale. 

Tutti i composti mercuriali, sia solubili sia insolubili, non 
sono nssorbiti cbe allo stato di sale doppio solubile ed in questo 
stato circolano allora per I' animale cconomin, dalla quale sono 
eliminati coi prodotti delle funzioni di secrezione e di separa· 
zione. La eliminazione si fa piuttosto sollecita ed in pocbe 
settimane. I composti insolubili sono resi pill prontamente e 
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maggiormente velenosi, quando sono ]>brti insieme all'acqua di
stillata di lauroceraso, ai cloruri alcalini di potassio, di sodio, 
di bario e di ammonia, agli ioduri, bromuri, solfiti e iposolfiti 
alcalini, perche in grazia di questi agenti si forma una molto 
maggiore copia di sali cloppi. 

Le condizioni nelle quali si produce l' avvelenamento per i 
cc1mposti di mercurio, sono estremamente diverse. Pub l' avve
Jenamento es_sere la conseguenza dell'uso diretto del sublimato 
o del cianuro di mercurio preso oppure pOrto con una inton
zione suicida od omicida; o invece pub essere la conseguenza 
dell'uso immoderato. di alcuno dei composti poco solubili od in
solubili affatto di questo metallo, presi come inezzo di cura o per 
sbaglio. L'impiego poi che si fa nelle arti del sublimato e dei colori 
mercuriali rende frequente questo avvelenamento accidentale. 

La stessa applicazione esterna di soluzioni, di polveri, di 
pomate o di paste, di cui il sublimato corrosivo, il nitrato acido 
di mercurio, il precipitato rosso o il cianuro formano la base, 
hanno potuto dar 1uogo ad avvelenamenti gravi e mortali. lnfine 
la unione dei corpi pil1 sopra ricordati al calomelano o agli altri 
composti insolubili di mercurio, pub divenire un'altra occasione di 
avvelenamento. Anche il mercurio metallico, come nota il Tardieu, 
ha potuto determinare un avvelenamento mortale amministrato in 
un caso di volvulo, e ciO in grazia del sale doppio che si e pro
dotto in presenza dei cloruri alcalini che si trovano nel tuba ali
mentare. Un tempo si e creduto che il precipitato bianco non 
fosse velenoso; ma il Taylor ha dimostrato falsa questa cre
denza, riportando pill casi di avvelenamento mortale prodotto da 
un tale composto. 

La forma sotto la qnale il pill spesso sono amministrati i 
veleni mercuriali nei casi di suicidio o di omicidio, e quella di 
una soluzione acquosa o alcoolic::i; qualcbe volta sono mescolati 
agli alimenti o alle bevande. In tutti i casi, qualunque sia la via 
per Ia quale sono stati introdotti essi dispiegano una a7ione 
locale ed una azione generale. 

La quantita dei veleni mei•curiali necessaria o sufficiente 
per produrre la morte, e varia secondo la natura dei composti 
usati. Il sublimato, il cianuro, i1 biioduro ec. sono velenosi a pie-
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colissime dosi, ciOO da 10 o 15, a 40 o 50 centigrammi: mail 
piu spesso nei ca;.;i ordinari: di a\·velenamento ii sublimato cor
rosive e in~erito in quantita molto piti considerevoli, di 2 a 15 
o 16 grammi. Del resto gli effetti non sono punto in ragione 
clella quantiU del veleno ingerito: la storia registra <lei fatti 
in cui 6 bastato 1 grammo di sublimate per uccidere in 24 ore, 
mentre in altri casi 4 grammi non hanno prodotto la morte 
che dopa 16 giorni. La dose piii piccob che abbia bastato a pro
dur1'e la morte e di 15 centigrammi. Si citano pero dei casi nei 
quali dosi eccesive hanno data luogo a fenomeni morbosi pill o meno 
gravi, ai quali ha poi tenuto dietro la guarigione. Taylor riporta 
a qucsto proposito un caso che egli ha osservato e nel quale 
la guarigkme ha avuto luogo, malgrad..:i la ingestione di 12 
grammi di sublimato. In un altro caso la dose era stata elevata 
a 20 grarumi, e infine a 26 grammi in un vecchio di 65 anni. 
Questo apparenti anoma\ie non sono d' altronde esclusivamente 
proprie dcllo anelenamento per il sublimato corrosivo. 

:Noi ci occuperemo soltanto dell'avvelenaruento prodotto dal 
sublimato co1·rosivo e dal calomelano in alcune ci.rcostanze spe
ciali, e ciO per non andar.;i troppo per le lunghe, d'altronde l'ap
parato fenomenale morboso con cui si estrinseca e le lesioni anato
mo-patologiche cha si producono, mono differenze di grado, sono 
le slcsse qualunque sia ii composto mercuriale chc ~ stato usato. 

L' avvelenamento ha luogo egualmente ed ~ rappresentato 
dallo stes.so apparato sintomale, tanto che ii sublimato corro
sirn sia stato pre.so per bocca, quanta che sia stato injettato 
nella vagina o nel rctto, oppure che sia stato pasta sopra un 
impiagamento o inoculato sotto la cute. 

Nella pratica forensc possono dar.si diversi casi; quello cio~ 
di a\·vclenamento acuto che ha tenuto dietro alla ingestione del 
sublimato corrosivo, l'altro pure di avvelenamcnto acuto che si ~ 
dichiarato per Ia estcrna applicazione di questo stesso veleno; 
quello di avvelenamento prodotto dalla ingeslione e da1la inocu
lazione ipodermica del calomelano1 e l'altro infinc di avvelena
mento lento; e in tutti questi casi pub accadere di avere che 
fare con il solo cadavere di un individuo che fu vittima di questo 
veleno, oppure pub ii perito necroscopo avere R propria dispo-
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sizione anche la storia dettagliata dei fcnomeni morbosi che 
precedettero la morte. 

Primo caso. - Ql'ello di ai-celenamento acuto che ha tenuto 
dietro alla ingestione del stWlimato corrosivo. - Al1orchC nella 
storia sia detto, che rindividuo a cui appartene\'a il cadavere da se
zionarsi poco dopo di avere ingerito una beranda, un alimento a di 
a•~r pr·e.so un medicamento, prove) un sapore metallico orribil
mente sgrade,'ole e si lamentb di un senso di costrizione alla gola e 
di bruciore che dallo esofhgo ben presto si propagQ allo stomaco ~ 
alle intestinai che perde la voce, si fece contraffatto e pallido nel 
vol to, ebbe dellc nausee a cui succedettero dei vomiti abbondanti 
ed insistenti di mat~rie da prima muccose, poi biliose ed anco san
guigne; che versando una soluzione J'ioduro di potassio goccia 
a goccia sopra una porzione delle materie muccose vomitate, 
queste dopa essersi fatte gialle e quindi giallo-verdastre, as
sunsero una colorazione rossai oppure che versandoYi deli' ac-
11ua solforosa si fecero gialle e qulndi adagio adagio eccedendo 
col reattivo gia\lo-scure o scure affatto; che a questi feno
meni fecero prontamente corredo delle co1iche piu o meno 
atroci e quindi delle scariche diarroiche frequenti ed insist.enti 
di materie biliose a sanguigne mol to fetide, si soppressero le 
ol'ine, le forze decachlero, ii polso si fecc piccolo, filiforme e 
debole, la pelle si fece fredda e sudante, piil tardi ,-enne la 
stomatite con abbondantissima salirnzione; che tutti questi fe
nomeni morbosi andarono grandemente crescendo ed il malato 
si fece insensibile, oltremodrJ deboie, ebbe dei deliqui, si fece it
terico e dopa poche ore o.1 alcuni giorni mar\ in mezzo a una 
sincope, arendo conserrnte intatte a pressocht\ intatte le fa
colta della mente, ii perito necroscopo avra ragione di ritenere 
che si tratti di a''velenamento per ii sublimato corrosive. Pero 
se fosse mancata la reazione accennata nelle materie Yomitate, 
porche per essere riccamente biliose o sanguigne ne rimase 
rnascherata o cancel1ata, allora egli potrtf. solo presumere questo 
av,·elenamento. 

Mancando ogni data storico relative ai fenomeni morbosi 
cbe precedetterJ la mart~ l'autossia polrt\ fornire come no al 
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pol'ib necro-:copo i critcri valevoli a fare concluckre pet' l' an•e
lenamento in questionc. Se la morte a\•rnnne in poche ore, egli 
potra, aprendo il tubo gastr·o-enterico, constatare sulla muccosa 
dello stomaco un induito bianco sporco costituito dal composto 
a\buminoso insolubile che ii sublimato formo con i di lei materiali 
albuminoidi, e con quelli degli alimenti, e potra, '}Uando non sia 
tinto di sangue, ottenere le reazioni ricordate versandovi sopra 
l'i0duro di potassio e il solfuro di ammonia. Ma se la morte av
venne tardi, cio~ dopa qualche giorno, potra aliora non tronre sulla 
stessa muccosa quello induito bfanco sporco, e in tal caso egli sara 
nella impossibilitti di concludere per l'avvelenamento in questione, 
perchc, come ora vedrcmo, le alterazioni anatomo-patologiche che 
d' ordinario si rinvengono1 sono com uni a molti altri avyeJena
menti. lnfa.tti consistono esse nel processo acuto, di fiogosi ubi
cato nella muccosa gastro-enterica e talrolta anche nella cavita 
buccale e faringca, in ulcerazioni ed in ramm.:illimenti special
mentc della muccosa dcllo stomaco, rarissimamente in perfora
zioni. Ne solamente il tubo alimentare si fa sede di alterazioni 
morbosc, ma anche i polmoni, i reni ed il fegato, i quali si trc.
vano congestionati piit o meno; e se la morte avvenno tardi, il 
fegato e j reni possono trovarsi sede perfino di clegenerazione gras
~osa, i tubuli renali esfoliati e le orine che si sono raccolte in 
vescica albuminosc: e allora specialmento che il sangue si offre 
nero e disciolto, e che si vedono manifesto delle ecchimosi sot
tomuccose e sottoseriose. 

La degenerazione grassosa c lo state dissolutivo de! sangue 
potrebbcro militare in favorc dell'aV\'elenamento per fosforo, ma 
perb contra di questo stanno la molta esten~ione ed intensita 
del processo di flogosi ubicato nella muecosa stomaco-intestinale 
e la maniera delle ulceri, perch~ mentre nello avvelenamento 
per ii sublimate corrosive sono queste pii1 o meno grandi e non 
mai molto numerosc, quelle prodotte dal fostoro sono piccolis
sime e in genere numerosissime. 

La stessa degenerazione grassosa potrebbe militare in fa~ 
rnre dell'avvelenamento prodotto dall'arsenico e dall' antimonio; 
e per veritA non sempre ii perito necroscopo sara in grade di 
potersi clecidere, stando a questi soli dati anatomo-patologici, 
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piuttosto per l'uno che per faltro auelenamento, purnondimcno 
la molta estensione eel acuita del processo di flogosi ubicato ne11a 
muccosa stomaco-intestinaleJ il trovarsi dilfuso questo proccsso 
morboso ancbe al tessuto gengivale e alla muccosa buccale e fa
ringea, militeranno pill in favore dell' avvelenamento prodotto dal 
sublimato corrosivo, che clei due avvelenamenti che ho ricordati. 

Ma se l'autossia e spesso impotente a farci concludere per 
ravvelcnaroento prodotto dal sublimato corrosivo, lo stcsso non 
pub dirsi della analisi chimica, con la quale e possibile di ritro
vare il veleno anche motto tempo dopa cbe it cadavere fu inumato. 

Ora, il pei'ito chimico dopa che avra isolate il mercuric 
dalle materie sospette, lo mcttera in essere sottoponendo la 
soluzione del bicloruro che avra ottenuta, all'azione dei seglienti 
reattivi . 

Aggiungera una goccia di cloruro stagnoso a una piccola 
parte clel liquido, e vedra formarsi un precipitato bianco che 
anncrira, allorche la riduzione progredira e finir:'l. col darci del 
mercurio metallico ripristinato. Immergera in una piccola quan
tita di liquido, che non dovrA essere troppo acida, un ti.lo di 
rame ben pulito la di cui parte superiore l'avvolgera ad una la
mina di zinco, cppure fara lo stesso con la pila di Smithson che 
consiste, in una lamina d' oro puro a cui sia stata avvolta una 
lastrolina di zinco, e vedra dopa un tempo variabile il rame 
e la lamina d' oro ricuoprirsi di uno strata di mercurio; asciu
ghera il filo e la famina d'oro con precauzione e quindi Ii met
tera in un piccolo tuba di vetro che scaldera fortcmente, e 
vedrll volatizza1·si il mercurio e depositarsi sulle pareti fredde 
del tuba sotto forma di un anello composto di gocciolette isolate. 
Conservera questo tuba come prova di convinzione dell'avvelena
mento. L' anello mercuriale che si e formato nal tubo, si volati
lizzera senza spandere alcun odore, non si ossidera allorcM sara 
S<'aldato al ~ontatto dell'aria, non sara attaccato dall' ipoclorito 
di soda allorche la soluzione non sara acida; l' idrogene solfo
rato lo trasformera supcrficialmente in solfuro nero, mentre iJ 
solfuro di ammonio lo trasformera completamente; i vapori d'io
dio lo trasformeranno in ioduro rosso; riscaldando questo ioduro 
si fara giallo e col raffreddamento tornerA rosso. 
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U perito chimico nel preparare la pila di Smithson dovra 
gllardarsi bene dall' avvolgere attoruo alla lamina di oro una 
foglia o un filo di stagno, perche potrebbe accadere che la la
mina d' oro si imbiancasse anche quando non esistesse nel li
quido acido del bicloruro di me1•curio1 e cib a spese clello stagno 
impiegato, il quale sublimatosi per il riscahlamento nel tubo da 
saggio, potrebbe trarre in inganno adop1·ando come reattirn 
soltant_o l'iodio, perche i vapori di questo danno luogo all'ioduro 
di st.agno che C egualmcnte rosso. E vero che il colore rosso 
clello ioduro di stagno C un poco diverso da quello dello ioduro 
di mercurio, pure sara sempre bene di escludere da questo sag~ 
gio ii metallo accennato. 

II pcrito chimico potra ricorrere anche ad altre reazioni ed alla 
stessa elcttrolisi, quando specialmcnte abbia a propria disposizione 
motto veleno. Nei saggi elettrolitici egli non dovra mai :fidarsi 
dell'aspetto che presenter<\ il filo d' oro, e dovr11 sempre sotto
porlo alla sublimazione iu un tubo da saggio e quindi alla azione 
<lei vnpori d' iodio, come fece per il filo di rame e per la lamina 
d' oro clella pi la di Smith son; e quaudo con quelli abbia arnta 
la colorazione rossa, concludera pel' la presenza del mercurio, che 
dichiarcr1:\ di avvelenamento quando sia riuscito ad eliminare 
alu·e maniere di origine del medesimo, come quella professionale, 
quella terapeutica ec. Ma di questa eliminazione noi ne tenem
mo proposito nella parte generale, per cui ci dispensiamo dal 
tornarvi sopra. 

Sccomlo caso. - Quello in cui l' cwi;elenaniento si e di
cltiarato per la esterna applicazione del sublimato corrosivo. -
Questo avvelenamento pub venire in scena dopa la mcdicatura 
di un impiagameu to od auche do po la introduzione in vagina di 
stuelli o cH fi la imbevute di nna soluzione di sublimato corrosivo. 

I fenomeni morbosi che lo rappresentano, e Ile alterazioni 
anatomo-patologiche che sogliono rinvenirsi nei cadaveri sono le 
stesse tli quelle che si osservauo allorche il sublimato corrosivo 
e stato ingerito. Solamente mancano nel caso in parola il sapore 
metallico orribilmente sgradevole, il senso di costrizione alta 
gala, le reazioni dell' iodw·9 di potassio, dell' acqua solforosa e 
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dcl solfuro di ammonio ,·ersand0li sulle materie dei rnmiti, e 
su1 contenuto stomacale del cadavere; ocl oltre a cib la muccosa 
stomaco-intestinale non e ricoperta dall' induito bianco sporco 
che suole rinvenirsi allorche il 5ublimato fu preso per bocca, lo 
stato irritathro e flogistico di cui e sede sono poco intcnsi e 
mancano le ulcerazioni. 

Gli impiagamenti el~ tuU)cosa della vagina sono vivamente 
arrostati e cautcrizzati, ed H curante pub, rnrsando sui mede
simi o sugli apparecchi di meclic::i.tura i reattivi di cui abbiamo 
parlato, avere le reazioni caratteristichc della presenza de! subli· 
mato corrosivo. 

In questo caso il medico avrll. cura di raccogliere e conser
vare per l' analisi chimica le fila, gli stuelli ed altro, chc 
avessero servito alla medicatura, ed il perito necroscopo con
servera allo stesso scopo anche quelle parti della pelle impia
gate che furono medicate col sublimato, e l'apparecchio genitale 
del cadaver·e della vittima. 

Terzo caso. - Quella in cui l'avvelenainenio e stato l'e{
{etto delta ingestione o della inoculazione ipodermica del ca
lomelano. - Questi casi quando avvengono danno luogo sempre 
alla quistione di responsabilitA medica o chirurgica. Ordinaria
mente si dichiarano, come gia dissi, allorche delle dosi terapeu
tiche di sublimato vengono somministrate per hocca; o inocu
late sotto la pelle di coloro che gia facevano largo uso di io
duro di potassio, di cloruri, di iposolfiti e di solfiti alcalini, e 
ciO perche ii calomelano incontrando nella cavitil del tuba alimen
tare e sotto la pelle questi corpi e dai medesimi condotto allo 
stato di sale cloppio solubile, e quindi prontamente e largamente 
assorbibile. 

Se i1 calomelano nelle circostanze accennate fu pbrto per 
bocca, man.:::heranno il · senso di sapore metallico sgradevole e 
la costrizione della gola, che ordinariamente si hanno nello av
velenamento per ingestione di sublimato corrosivo, e i fenomeni 
morbosi che scaturiscono dalle prime vie snranno intensi presso 
a poco quanto in questo ultimo avvelenamento; mentre se il ca
lomelauo nelle stesse circostanze sapa stato inoculato sotto la 
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pelle, non solo manchera I' accennato sapore e la costrizione 
della gala, ma i fenomeni morbosi delle prime Yie saranno meno 
intensi. Pero nel sito ore fu fatta la inoculazione ipodermica 
molt'> pronti e molto intensi saranno i fenomeni irritativi e ilo
gistici. 

In genere in !lUcsti casi gli individui non muoiono, e quando 
la morte avviene, ciO che puO verificarsi in teneri fanciulli. le 
Je;:ioni anatomo-patologiche sono quelle stesse che furono l'effetto 
della ingestione o della esterna applicazione del sublimato cor-
rosivo. 

Il perito necroscopo quando abbia che fare con il cadavere 
di un individuo che peri per l' inoculazionc ipodermica di calo
mebno fatta nelle circostanzc inrlicate pill sopra, avr~ cura 
di e~cidere e conservare quelle parti del derma e dei tessuti sot
tostanti in cui fu fatta la inoculazione, perche quando la morte 
sia avvenuta con una certa prontezza queste parti sono piut
tosto ricche cli una tale sostanza, o del sale doppio mercuriale 
che "i si formo. 

II caloruelano, oltrc a dare luogo ad un vero e reale aV\'e
lenamcnto, puO farsi cagione di lesioni gravi del globo oculare e della 
stessa perdita clclla vh;ta, '}ttando da un oculista o da uno pseu
do-oculista sia applicato sugli occhi malati di un individuo, 
che era sot to l' uso di dosi generose <li ioduri, <li bromuri, di 
iposolfiti e di solfiti alcalini; e ciO perche rcnclendosi solubile 
sulla congiuntiva stessa molta quantita dell'applicatovi calome
lano, s.i d<'l luogo ad una infiamrnazione talmentc acuta <la di-
8truggerc non di rado i tessuti che nc sono la sede, di cbe ne 
abbiamo qualche csempio nella storia clinica della oftalmojatria. 

Nelle quistioni di responsabilit~ e del quantitativo della 
lesione per il rifacimento dei danni, cbe in simili casi si susci
tano, ii perito puO essere chiamato a decidcre se le alterazioni 
piu o mcno gravi de l globo oculare e la perdita <lella vista, si 
dernno al procedimento naturale del male, alle condizioni incli
viduali, a cagioni imprevedibili sopravvenute, o sivvero alle ruo
dificazioni subite dal calomelano per opera delle ricordate so
stanze che a titolo di rimedii esistevano gia nell' organismo del· 
l'individL10. Ora, egli si pronu1uiera per qne.ste ultime cagioni, 
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quando consti che l' individuo faceva largo uso di tali medica
menti per bocca, e , quando le orine sottoposte ai relativi reattivi 
abbiano mostrato di contenerne delle quantita rilevanti. 

Quarto caso. - Avvelenamento mercuriale lento. - Que
sta avvelenamento ordinariamente e professionale. Io non so se 
vi sia stato un qualche assassino che si sia proposto;col subli
mato corrosivo o con alcuno degli altri composti mercuriali so
lubili, poco solubili o insoL.1.bili, di distruggere lentarnente la 
altrui esistenza, simulando cosi una malattia ordinaria. In ogni 
modo non credo possibile che si possa con i mercuriali simulare 
una malattia comune, e quindi non credo che si possa dare 
luogo ad un avvelenamento criminoso lento senza che la vittima 
o gli astanti e motto piU poi il medico se ne accorgano. La 
malattia che potrebbe essere con quesU mezz.i imitata e la ca
chessia scorbutica, ma se si mettono a confronto i fenomeni 
morbosi proprt della cacbessia scorbutica e quelli dello avve· 
lenamento lento ruercuriale, uno si persuadera facilmente della 
grande dilferenza cbe possa fra l'una malattia e l'altra. 

Infatti se e vero che la cachessia scorbutica ha a comune 
col morbo lento mercuriale le petecchie, le emorragie, le Yi· 
bici, il pallore della pelle, le edemazie, la debolezza ec.1 se ne 
allontana poi dal lato della stomatite, della diarrea, <lei tre
mori ec. 

E raro che il Tribunale si contenti che il perito chimica 
gli dica esservi avvelenaruento per il mercuria; essa vuale aacbe 
sapere satta quale forma e stata data. 

Ora, se le materie vomitate oppure gli impiagamenti o 
gli oggetti delle medicature avranno data reazione acida malta 
forte, e se si saranno verificati i fenomeni morbosi, non che le 
alterazioni anatomo-patologiche teste descritte, il perito aua 
ragione di concludere per l' avvelenamcnto prodotta dal uitrato 
acido di mercurio. Se poi si trovera nelle materie dei voruiti 
una polvere bianca che si volatizzera per il calore, e si fara 
scura versandovi sopra della soluzione di carbonato di soda, e 
sara solubile uello ioduro di poi.assio, egli riterra che l'avvele
namento ~ stato prodotto dal calomelano, che allorquando fu 
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ingerito trovO nel tuba alimentare un qualcbe lar~o solvente cbe 
lo re'o deleterio. Se pero questa stes.:;a polvere bianca avra 
a-.sunta la colorazione ros~a di sangue dopa che sara stata ba
gnata con la soluzione del solfato di ierro, egli si pronunziera 
per l' avvelenamonto prodotto dal solfocianuro di morcurlo 
o:;:')ia dai cos\ detti serpcnti indiani o di Faraone. Ma se la 
polvere che fu rinrnnuta in quelle materie era rosc;a o gialla
stra e il colore si sari\ fatto pill carico riscaldandola, e per 
i1 raffreddamento avra. ripreso il primitivo colore, e postane 
una porzione sui carboni accesi si decomporrll. in mercurio e 
os~igene, si dichiarera ailora per l'avvelenamento prodotto dal
l'ossirlo di mercurio. Allorcbe poi avra trovato nelle materie dei 
vomiti la stessa poh·ere rossa o giallo-verdastra, e nel tempo 
stesso le orine gli avranno date le reazioni dell'iocluro e bromuro 
alcalini, concludera che si tratti di avvelenamento prodotto dal 
biioduro, dal protoioduro o dal protobromuro di mercurio. Se non 
sarA riuscito a mettere in essere in quelle materie le poh·eri in 
parola, e solo avra coi trattamcnti chimici ott.enuto un liquido che 
g-li clara tutte le reazioni che sono proprie de] mercurio, e 
Mggiando le orine avrA avuto le reazioni degli ioduri, bromuri 
solfocianuri, solfiti e iposolfiti alcalini, allora dichiarera ehe si 
tratta o di avvelenamento per il biioduro, per il protoioduro, 
pi::!r ii protobromuro o per il solfocianuro di mercurio, che non 
si sieno resi sensibili in quelle materie con i loro caratteri fi
sici; o di avvelenamento per il ealomelano che sia stato ammi
nistrato contemporaneamente oppure subito dopa la ingestione 
degli ioduri, bromui>i, iposolfiti e solfiti alcalini, i quali resero 
deleterio ii calomelano per aYerlo ridotto per la massima parte 
o nella sua totalita solubile. Finalmente se le materie dei vomiti 
spireranno odore di mandorle amare e insieme daranno le rea
zioni dci composti mercuriali solubili, egli propenderA per l'avve
lenarnento prodotto dal cianuro di mercuric, oppurc dal calome
JanfJ che sia stato pbrto insieme o poco dopa la sornministra
zione dell' acqua distillata o coobata di lauroceraso ad anche 
dopo la ingestione delle mandorle amare; e si confermer<\ in 
que-=to concetto se avra saputo che l'indivicluo avvelenato offrl 

pronti i fenomeni ruorbosi e marl in brevissimo tempo. 
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AVYELENAME)tTO PRODOTTO DAL PIO:'tlBO 

E DAI.LE SUE COlIBINAZIO~I. 

Questo av·rnlenamento e stato ramm.ente criminoso e volon
tario, spesso invece accidentale. 

D'ordinario e l'acetato di piombo quello che ha servito per 
gli av\'elenamenti criminosi e volontari, mentre gli avvelena
menti accidentali sono l' effetto del piorobo metallico, degli 
ossidi, del carbonato, del solfato, del cromato ec. di questo 
stesso metallo. 

I sali solubili del piornbo , appena sono venuti in contatto 
dei nostri tessuti, si combinano coi loro materiali albuminoidi 
e vi si fissano, per poi passare allo stato di cloruro doppio 
o di cloro-albuminato solubile, in grazia dell'azione dei cloruri 
alcaHni che di coni.inuo vi sono condotti dal sangue. Il sale 

• doppio formatosi passando per assorbimento nd seno del san
gue vi trova molti reattivi ad esso normali che tendono a con
clurlo allo stato insolubile, ed alcuni ve lo conducono di fat to, 
come sarebbero i carbonati, i fosfati e· i solfati alcalini; ed e 
per questa ragione che la eliminazione del piombo e motto 
lenta ad effettuarsi, e quindi molto prolungato il di lui sog
giorno nella economia. Non in tutti gli individui perO il 
piombo si trattiene per lo stesso spazio di tempo, e in ge
nere si pub di1•e che si trattiene di piit quanta minore e la co· 
pia dei cloruri alcalini della economia e viceversa, perche e in 
grazia di questi che si opera la sua eliminazione; la q uale pub 
essere atfrettata e quindi resa piit larga e maggiore da al
cuni carpi che a titolo di cura fossero ingeriti, quali l'ioduro 
di potassio, gl'iposolfiti alcalini, il bromuro di potassio ec. Se 
i sali solubili del piombo sono ingeriti insieme coll'ioduro di po
tassio e r.ogli iposolfiti alcalini, siccome allora si forma maggiore 
copia di sale doppio, cosi l' avvclcnamento non solo e piit pronto, 
ma anche piU grave e piit sollecitamente mortale. 

E difficile di determinare a qual dose il piombo e le sue 
combinazioni sono velenose. Uaceta.to di piombo e riuscito vele
noso e mortale alla dose di 25, 36 e 60 grammi sciolto nell'acqua, 
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nel vino, net sidro. Blanck" di Ifarbl'idge, citato da Taylor, ha 
vedute da circa 500 personc anclenn.te a <liYcr:<0i gra<li da del pane 
fhbbrirato con farina c:hc contcneva l'acet:uo di piombo nella 
propor-lione di 30 libbre in 80 Sacchi di fiore di farina. E nclla 
provincia senese di rccente si veriflcll un avvclenamcnto in 
moltc persone che avc,·ano mangiato del pane fatto con una 
farina rhe conteneva del piombo metallico, col quale il mugnaio 
aveva ripiene delle fessure che erano nclla macina del suo 
mulino. 

Due cn.si ptJssono da1•.si nella pratica me<lico-legale, quello 
ciOO dell'a\·velenamento acuto, c l'altro dcll'avvclenamento lento 
per il piombo e le sue l!Ombinazioni. In tutti e due questi casi: 
pull accaderc che il pcrito nccroscopo abbia o no la storia <lei 
fenomeui morbosi chc prccedcttero la mart~. 

Primo caso. - Acrele1wmento aculo . - Quando sia raccon
tato nella storia, chc un.individuo dopa la ingestione di un ali
mento, d'una bernnda o di un medicamento, ebbe la sensazione 
di Lm sapore metallico, chc poi si fece zuccherino c quindi stit
tiro e sgradevole, e provo un scnso di costrizione dolorosa alla 
go la che gli impedh•a o gli rendeva difficile l' articolazione delie 
paro!ei che a queiti fcnomeni tenne dietro un dolore bruciante 
nella gala, nell' esofago, nello stomaco, c quindi dcl1e nausee e 
clci vomiti di materie muccose biancastre, spumose per il clo
ruro di piombo formatosi, e piu tardi gialle o verdi per bile ed 
anche sanguigne; che versanclo su quelle che erano muccose e 
biancastre qualcbe goccia di soluzione d' foduro di potassio si 
fecero gialle, e coll' acc1ua solforosa o col solfuro di ammonia 
nere; che il bruciore c il dolo1·e di stomaco si diffosero alle in
tcstina e quindi nmncro delle colichc , consociate ora a retra
zione del ventre e ad ostinata stitichezza, ora invece a enfiore 
e a diarrea di materie Liliose o sanguigne o auco nerc, per ii 
solfuro di piombo che si formll nelle crasse iutestina ; che in 
seguito a questi fenomeni succcdettero il rallenkimcnto consi
derevole deUa circolazione fino a dare il cuore solo 40 battute 
a minuto, il pallore dot vol to, l' itterizia, il freddo della pelle, 
i crampi e poi la par~ilisi llclle inferiori estremitU, l'anestesia, 
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l'abbattimento generate, i1 coma e ncllo spazio di uno o due 
giorni la morte prcccduta o no ~a convulsioni, ii perito necro
scopo aua ragione di eoncludere per l'an·elenamento prodotto 
dal piombo. Qnando perb le rnaterie dei vomiti non fossero state 
biancastre, e ,·ersandov1 sopra la soluzione di ioduro di potassio 
non fosse stato possibile di ottenere la colorazione gialla, percM 
rnnnero fuori fin di principio riccamente colorate cli bile verda
stra, ed il malato non avesse avvertito il e:apore dolciastro ed 
avcsse avuta la diarrea anziche la ostinata stitichezza, il pcrito sara 
allora nella impossibilita di dicbiararsi per questo avvelenamento, 
anche r1uando le materie stesse si fossero fatte nere coll' acqua 
solforosa o col solfuro di ammonia, perche e questo un criterio 
che accenna alla i>resenza di un sale metallico, senza pert> dirci 
di quale metallo sia , e per conseguenza non ~ esclusivo della 
presenza del piombo, e dovra attendere, prima di dare it suo 
giudizio, i responsi dell' autossia e pill specialmente poi que1li 
dell" analisi chimica. 

Ora, se l' ambito esterno del cadavere sara di un giallo pal
lido, se questo offrira il ventre retratto, se le gengive al col
larino <lei denti presenteranno una listarella color lavagna, se 
la muccosa delle prime via sara ricoperta di un induito bianco 
sporco, se versando su questo induito qualche goccia di ioduro 
di potassio si fora giallo, e bagnandolo con l'acqua solforosa o 
col solfuro di ammonia si fara nero argentino , se al di sotto 
di questo induito sara rammollita e arrossata, se i tubuli renali 
saranno alterati e 1' orina raccolta in vescica si offrirA albumi
nosa c ricca di cellule epiteliali, ii perito, anche quando non abbia 
potuto avere alcuna contezza dei fenomeni morbosi che prece
dettcro la morte, concludera per I' avvelenamento prodotto dal 
Iliombo. Ma se egli non avrll potulo mettere in essere la colo
razione gialla la merOO dell' ioduro di potassio, perche lo sto
maco era colorato intensamente di bile verde scura o di sangue, 
caso questo perb molto raro, e solo avrtl ottenuta la colorazione 
nera con I' acqua solforosa o col solfuro di ammonio, se il 
ventre sara stato tumido, se sara mancato il colore larngna al 

collarino dei denti, allora prima di pronunziarsi dovra attendere 
i rcsponsi della indagine chimica. • 
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I raratteri dcl sale di piombo (azotato) che il perito chi· 

mica avra ottennto la mercC dei mezzi chimid cbe impieg6 per 

sviacolarlo dalle rnaterie soapette , sono i seguenti. 

L' acido solforico e i solfati alcalini solubili lo precipitano in 

hi:111co; ii precipitato poi e color:ito in nero dal gas idrogcne 

sulforato, ed e disciolto della potas~a, dall'acido cloridrico bol

lcntc, dal t.artrn.to acido di ammonia cc. L' acido cloridrico e i 

clo1'uri alcalini solubili vi producono un precipitato bianco, insolu

hile ncll' ammoniaca. Il cromato di potassa da un preripitato giallo 

:-::-tlubile nella potassa; l'iocluro di potassio aa un precipitato giallo, 

cho si discioglie a caldo e che raffreddando~i assume la forma di 

pagliette di un giallo er oro splendenti. lJ ferro cianuro di potassio 

lo prccipita in bianco; il cianuro di potassio in bianco, ma che 

non 6 solubile in un eccesso del reattivo come quello di ar

f!'ento i l'amrnoniaca lo precipita pure in bianco, ed i1 prccipitato 

I• iasolubile in un eccesso del reattivo; i carbonati akalini danno 

tin prccipitnto bianco che 6 perb solubile in un eccesso di po

ta:::'a o di soda: la potassa o la soda lo precipitano cgualmente 

in bianco, o H precipitato si cliscioglie nell' eccesso de! rcat-

tirn. 
TI perito si potril ser\·ire de\ zinco o de! manganese, 

erl anchc dell' clcttrolisi per isolare i1 piombo allo stato mc

fallico, i1 quale po tr<.\ servire di prova di convinzione del 

consumo.to avvelenarnento, tutte le volte perb chc ii medico 

('UI·ante abbia consegnata al Tribunale una storia del fatto det

ta!;liata, e nella qualc figur ino i fcnomeni patognomonici di cui 

ahhiamo parlato, e quando ii pcrito necroscopo abbia ottenuto sul-

1' in<luito bianco sporco, di cui era spalmata la muccosa ~toma

c-ale, le reazioni accennate. 1\Ia quando sia stato trovato in una 

stanza, un cadavere che offra poche o poco marcate lesioni 

ga.:;tro-intestinali, oppure quando il cadarnre sin. stato esumato 

a putrefazione avanzata, per esser nato troppo tardi il sospetto 

di avvelenamento e quando per cib non era pii1 possibile di met

tere in essere le alterazioni anatomo-patologiche clel tubo ga

stro-cnterico o di altri visceri, allora il perito avanti di potere 

a1;serire chc il piombo che fu ritrovato e di avvelenamento, 

bisognera che escluda il caso cbe il piombo si sia insinuato du-

Bellini 
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rante la vita nell' organismo dall' individuo che e divenuto ca
davere per ragioni professionali o per ragione terapeutica, oppure 
che non sia qnello che accideatalmente \Ti pub essere passato 
giornalmente con le bevande e gli alimenti. l\fa poiche nella 
parte generate di questo manuale abbiamo esposta la via in 
grazia della quale ~ poasibile di fare questa eliminazione, cosl 
lasceremo di pnrlarne per non entrare in inutili ripetizioni. 

Secondo caso. - Avvelenaniento lento. - Qocsto ordinaria
mente ~ professionale a accidentale. Io non so se la storia me
dico-legale registt'i dei casi di avvelenamento lento criminoso, 
consumato con delle piccole e continuate dosi di un composto 
solubile o insolubile del piombo; in ogui modo ritengo che se si 
saranno verificati, si saranno residuati sempre allo stato di ten ta· 
ti\•o, perche non h possibile di potere indurre con questi cornposti 
un avvelenamento che siruuli una malattia comune, e sara sempre 
facile al medico di riconoscerlo, se non altro, alla colorazione giallo
sporca che do po non mol to assn mono la pelle e le sclerotiche, 
all' odore particolare dell' alito e al gusto speciale metallico 
zuccherino stittico che piu a rueno presto si fa sentire, alla re
trazione delle gengive e al farsi esse facilinente sanguinanti, al 
collarino del dcnti colot• d' ardcsia, al dimagramento, alla tlo
scezza delle carni, alla sL itichezza ostinab, alla maniera tutta 
speciale dei dolori colici, al singhiozzo, alle nausee, ai vomiti 
biliosi che si affacciano di tanto in tan to, alle orine albumi
nose, a\le artralgie, alle paralisi di rnoto e di senso, alle encefa
lop:i.tie, cioe al delirio, alle convulsioni epilettiche, al coma ec.. 
Il me1lico curante potra, concepito il sospetto di avvelenamcnto, 
ricercare il piombo nelle orine; e quando non ve lo trovi, potrA 
farvelo comparire e cosi avere ii segno patognomonico di questo 
avrnlenamento lento, amministrat1do al malato dell'ioduro di 
potassio o dell' iposolfito alcalino che, come ~ noto, rendono solu
bili i cornposti insolubili dd piombo, cha s i soaJ formati nella 
interna economia e Ii mettono in grado di essere eliminali. 

Quando si dia ii caso cbe all' avvelenamento lento tenga 
dietro la morte , il pcrito necMscopo non potra sperare di 
confermare la diagnosi o di mettere in essere con essa sol-
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tanto questo av,·eJenamento, perch~, come nota iJ Tardieu, 
il pill spcsso le lesioni anatomo-patologiche mancanC1 del tut
to, oppure se la morte avvenne molto tardi, si pu6 rin,·e
nire una diminuzione de1 calibro delle intestina, lo stato ane
mico, rapprescntato dal pallore di tutli i visceri e tessuti , un 
aumento di volume e di densita della massa encefalica che ha 
assunta una colorazione gialla quasi uniforme , e la disquama
zione opitcliale dei canaliculi orinari e tutte le alterazioni re
nali cbe sono rappresentative de Ila malattia de] Brigb t. !n que
sti casi quasi sempre e la chirnica quella che dovra avvalorare 
la conclusione che fu ricavata dai sintomi e dall'andamento del 
male, mettendo in essere il veleno nelle materie sospette, e cib 
col battere qnella via medesima che ho indicata per l'avvele
namento acuto. 

AYYELEKAlJENTO PRODOTTO D.AL RA~E 

E DALLE SUE COYBINAZJO~I. 

Questa nv·1elenamento e raramente criminoso e volontario, 
e quasi sempre e accidcntale. 

11 rame e i suoi composti insolubili sono resi solubili dagli 
acidi f)astrici; il rame metallico perO lo e meno. 

I composti solubili clel rame incontrando nella cavita dello 
stoma.co i materiali albuminoidi degli alimenti e della muccosa, 
si combinano ad essi e formano un albuminato insolubile. il 
quale in grazia degli stessi acidi gastrici e alla sua volta reso 
solubile c quiudi messo in coudizione di essere assorbito. Nelle 
iatcstina l'assorbimento del rame allo stato di albuminato sem
Lra che sia favorito e promosso dagli alcali carbonati dei succbi 
enterici, e la via per la quale esso passa nel sangue pare che 
sia esclush·amcnte quella dei vasi chiliferi. L'assorbimento del
l'nlbuminato di rame sambra farsi con un certo lentore, come 
pure e lcnta la sua e1iminazione, percbe esso non trova nella 
economia che pochissimi materiali- reattivi che lo rendauo solubil• 
ed eliminabi1e, ed ecco perche il rame pth) rimanere per pa
rccchi mesi entro I' organismo. 

Prima di passare a studiare i diversi casi che possono ca_ 
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}Jitarc nella pratica mcJ.ico-forense, intercssa di risolvere qui una 
f1uestione, che ~ relativa alla Yelenosita dei sali del rame, peI'cM 
alcuui tossicologi, fra i quali mi piace di ricordare ii Tarclieu, 
f'i dicono che i sali di rame sono velenosi in alto grado, rnC'ntrc 
vj C chi sostiene che In sono poco o punto. So noi consultia-
1110 i responsi dellc numerose osservazioni ed e~perienze che su 
se medesimo e sui malati clelln Spedale ha fatto fino dal l 838 
ii Datt. Toussaint in Prussia, troviamo che non solo ii ramc 
puro, ma neanche l' ossido nero, il solfuro di questo metallo 
producono alcun disturbo del!a salute e che il solfato ammo
niacale alla dose di 7 grammi, l'ioduro di rame a quella di 8, 
il fosfato e il carbonate a quella di 10, l'acetato c l'azotato a 
quella di 14 grammi, non danno luogo che a vomiti, e possorto 
es~ere pOrti a dosi anche pil1 alte senza chc sorgano fenomeni 
gravi. 

Questi risultati sono stati poi avvalorati da nuove espe
rienze istituite uel 1874 da Burg e Ducom e nel 1875 dal 
Galippe. lnfatti i primi di questi sperimentatori trovarono c11e 
il rame metallico e i suoi ossidi amminisfrati ai cani insicme 
cogli alimenti, non esercitano su questi animali influenza grave 
e non deterrninano alcun fenomeno serfo, e che aUorquando 
sono dati a delle dosi elevate, come quelia di 8 grammi di rame 
metallico e 4 di ossido per giorno, alla fine dell' esperienza i 
cani hanno avuto appena qualche vomito c un poco di diarrea, 
ed all' infuori di ciO hanno conservata per tutto la durata del
l' esperimento una sal11te presso a poco completa, e ii pill spesso 
sono ingrassati ; osservarono poi che il rame a piccole dosi e 
allo stato di verderame, tale quale si trO\'a negli alimenti che 
hanno soggiornato por 24 ore in un vaso di rame non stagnato, 
non producono sugli animali alcun fenomeno grave. Due cani 
nutriti eschlsivamcnte di siffatti alimenti per 40 giorni non sono 
stati giammai nauseati, e gli hanno ingeriti sempre sensa ripu
gnanza, riporlandone un poco di diarrea per due o tre sole volte, 
ed eran poi in molto migliore condizione di salute alla tine che al 
principio dell'esperimento: inoltre verificarono che i sali solubili 
del rame, q11ali il solfr1to, l'acetato neutro, il cloruro doppio di 
rame e di ammonio dati ai cani progressivamente alla dose di 
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l U centigram mi fl no a quella di l gram mo per giorno. era no 
l81;ilmenle tolk~rati c non davano luogo in generate ad ah:un 
fenomcno rnorUoso; ma allorch~ Yenirn so1'passata la dose di 
I gr.lmmo c che si elernva a 2, 3 o 4 grammi per giorno. gli 
animali si conservarnno in buona salute e mangiavano bcne l'ali
mento l'<tmcico; ii piu spesso per& dopo un· ora o due vomi
tavano una partc dclla ingerita razione: pure a fronte di ci1) 
era possibile lli se;;uitare a far prendere loro in queste con
dizioni 2, 3 c 4 grammi del sale cli rame per giorno; perO 
,·cniva un momcnto in cui i cani ricusavauo ostinatament>! il 
bolo 1·amcico e successivamente anche r alimento ordin~\l'io, e 
a\lora diinagravano rapidamente e finirnno per soccombere clopo 
alcuni giorni, evidcntcmente sotto b influenza <lei regime ra
meico a cui erano stnti sottoposti. 

11 Galippe poi a .:::onferrna di quello che ho dctto, riusd a 
far prendere ai cani, senza veclel'li morire, 43 grammi di sale di 
rame in 122 giorni, G3 gram mi in 151 gior110, 49 gram mi in 
1 U7 giorni e 08 grammi in 150 giorni, e i dott. Barduzzi e Levi 
che neli' anno passato, nella scuola veterinaria di Pisa istitui
rono sugli animali delle cspericnze coi sali in discorso, confor· 
marono questi stcssi risultati. Non sono clum1ue in alto grado 
velcnosi i sali di rame, come clichiarO il Tardieu . 

. \\'anti di prncedere oltre, e necessario di risolvere pure un'aHra 
11ue.stione che ci viene suggerita dai responsi delle accennate 
ei:pericnze. E egli possibile somministrando delle pkcolc e l'ipe
tute dosi di un composto solubile o insolubile di rame, proclurre 
un avvelenamento lento ed anche la morte della vi.ttima? 'J'ar
dicu ~ fra l!Uelli che ammettono e riconoscono un avvelenameto 
lento prodotto dai composti del rame e ne descrive i sintomi: 
ma, come fa giustamente osservare ii Toussaint, i medici chc 
si lasciano guidare csclusivamcnte dalla osserrnzione chc de1·iva 
da una lunga pratica, non conoscono ne avrnlenamento cronico, 
ne colica per ii rame, e sostengono al contrario che tutti coloro 
che per ragioni del proprio mestiere maneggiano ii rame me
tallico e si espongono a respirare un' aria che e inquinata deJle 
iue particelle, quali per esempio i tornitori di rarne, si distin
guono per la Luon9 condit.ioni dell a loro salute, come ci ,·enne 
confermato da Rademacher, Bur5, Audoual'd, Pietrasanta ec. 
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Pecbolier e Saint-Pierre poi assicurano che negli opific1 in cui 
si fabbricano in grande i colori del rame, i lavoranti di ogr.i 
eta, di ogni costituzione e di ogni sesso che vi sono impiegati, 
non sono stati rnai malati , abbenche sieno soliti di fare la 
loro colazione nell' opificio , mangiando il loro pane e portando 
alla bocca le mani senza mai iananzi lavarsele, e facendo la 
loro cucina senza usare alcuna cautela. Ed assicurano in0ltre che 
non poche ragazze cloroticbe e anemicbe, lavorando per alcun 
tempo in quelli opifici avevano potuto riacquistare la loro sa
lute. 

A conferma della innocuita delle piccole e ripetute dosi di 
rame vengono altri eserupi che sono de1la massima imporlanza. 
Infatti gli stessi P6cholicr e Saint-Pierre osservarono che nelle 
fabbriche accennate i polli cbe vi sono e che si nutdscono 
dei granclli della vinaccia disseccata che con tiene sempre del 
rame, sono rimarchernli per la loro grassezza e per le qualitA 
delle loro carni. D' altronde ho di gia notato come Bur·g e Du
com verificassero qucsto stesso fatto in molti dei cani ai quali 
porgevano delle dosi a1te dei composti rameici. Ed io stesso am
ministrando per bocca a due conigli, per lo spazio di tre mesi 
circa, dell'acetato e del solfato di rame alla dose di 3 centigram mi 
al giorno, non solo non ho vednto nascere l'avvelenamento lento, 
ma gli ho veduti mangiare di buono appeti to e crescere gran
demente di peso. ?\on sono poi oggi pochi i medici c piu an
cora i veterinari, i quali usano ii solfato di rame a piccole dosi 
come ricost.ituente. "'aring infatti asserisce che ii solfato di 
rame ~ un tonico valevolissimo. Gubler ne avvicina l' azione a 
quella dell' arsenico. Finlay Duu afferma amministrar.si volen
ticri nella morva, nel farcino e in molte malattie costituzionali 
gravi degli animali domestici; ed aggiunge che in lnghilterra 
e adoperato spessissimo il solfato di rame come tonico e rico
st.ituente soprattutto negli animali bovini. II dott. Barduzzi ed 
altri medici lo hanno nell' anno scorsa amministrato, con molto 
profitto, ad alcuni individui dello Spedale di Pisa , afflitti do 
pe~lagra e da altre malattie, che hanno principalmente sede 
n~1 processi assimilativi; ed il Galippe ed alcuni suoi amici poi 
s1 sono potuti benissimo cibare per alcuni mesi di alimenti iu
quinati di rame senza risentirne il benche minimo incomodo. 



- 279 -

Non ~ dunque possibile di produrre con delle piccole e con
tinuate dosi di un sale di rame , di quelle dosi ciOO che non 
facciano apprezzare alla vittima alcun insolito sapore che la 
renda avvertita clclla insidia che le viene tesa, l'avrelenamento 
lento e molto meno la morte. Che se in coloro che mane:;giano 
il mmc si sono alcune volte dichiarati clei clisturbi gasfro-ente· 
rici e le stesse coliche, cib si dc:ve, come fa giustamente osser
vare il Toussaint, ora all' azione del freddo. ora a disordini di
etctici, e forse all'azione di altri metalli che, col rame si trovano 
uuiti, 11uali l' arsenico, ii piombo e lo zinco. 

Vi e in fine un' ultima questione importanLissima, eel 6 quella 
di sapere se un assassino possa riuscire a propinnre clelle dosi 
gencro.se di un sale di rame, senza che la vittima se ne accorga, 
e dato che vi riesca, se queste do~i possano l'iu::;cire mortali. 

1l Galippe risolvo la quistione negativamente, e dichiara 
che il sapore orribile proprio dei sali del rame si oppone ache 
la Yittima possa ingerirli senza accorgersene, e quando pure li 
R\'CSSC ingeriti, sostiene cho non ne potrebbe avvenire la mor
te, a causa dei pronti c larghi vomiti che cssi cleterminano. Io 
perb. mentre ritengo col Ualippe che nel maggiore numero clei 
casi la vittima se ne debba accorgere, non credo che possa cs
SL"l'e sempre cos~, perchC gli eserupi di avrnlcnamenti acciden
tali non mancano nella scicnza, ed uno luminosissimo l' avemmo 
or non 1' molto in Callo di Val d'Elsa (provincia senese), i quali 
slanno a dimostrare che i composti del ramc in ccrte circostanze 
spcciali , relatirn alla qualiti.\ c quantita degli alirnenti, al sapore 
dctle sa\se ec., possouo essere iugeriti senza che chi ne fa uso 
ne sia talmente avvertito da sentirne ripugnanza e da lasciare 
dopa i primi bocconi di cibarsenc. Come pure non credo che 
possa csser sempre cvitata la morte in grazia dei larghi e pronti 
vorniti, perchC vi sono stati dei casi in cui, a fronte dei vomiti, 
la morte C avvenuta e con una certa prontezza. 

Dopa tutto ciO noi possiamo dire che nella pratica medico-legate 
si daranno ra1'arnente casi di avvelenamento acuto mortale per i 
composti de! rJme e cbe ii piu spesso l'aV\·elenamcnto si residuera 
allo stato di tentative; che l'avvelenamento lento molto probabil
mcnte non sJ.rA possibile. Per cui nella pratica J.nedico-legale non 
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occorrcrr.) che un solo caso, ell e quello <lcll'avvclcoamento acuto, 
il quale puo essere mortale oppure pub residuar.si allo stato 
di tentative. 

AllorcM l' avvelcnamcnto acuto sia stato mortale, il perito 
necrosc.,po avra al solito a sua disposizionc, ora il solo cada
vere, ora anche la storia dei fonomeni morbosi che prececlet
tcro la mortc. Se dunque ii perito necroscopo avra letto nella 
storia, chP- un in<lividuo durante la ingestiane di una Levanda, 
di un alimento o di un medicamcnto, pron) un senso di sapore 
stittico met..allico, orribile, nauseabondo, a cui tenne dietro uno 
spulare continua c subito dopa dei dolori di stomaco e delle 
eoliche violenti, atroci e persisteuti, dellc nausee e dei vomiti di 
materie verdastre o bluastre, e delle scaricho alvine frequenti, 
abbondanti, dello stesso colore oppur nerc e sanguigne; che ver
sando dell' acqua salforosa o del solfuro di ammonia su quellc 
matcric che si erano offertc verdi o bluaslre, si fecero nere; 
che fu tormentato da eefalalgia, da crampi dolorosi e cla una 
grande debolezza alle estremita inferiori unitamcnte a cianosi, 
con senso di freddo, con polso celere, filiforme, con lipotiniie e 
sincopi ; che ebbe la pelle ricoperta di un sudore freddo e glu
tinoso, le orine sop1wesse, la circolazione e la respirazione g1'an
demente indebolite; e che infine in mezzo alla paralisi del mo
vimento e ad una prostrazione considerevole mori iu un tempo 
piu o meno breve, c in uno stato di vero algidismo co!erico, 
conserrnndo intatte le facolta della mente, egli potra asserirc 
trattarsi di avvelenamento per un composto de\ rame, e pot1·;.\ 
con rautossia confermare questa sua conclusione, oppure se non 
sempre, almeno ii piu delle volte, potra formularla, quando fosse 
roancata la storia e non avesse avut.o per ciO a sua disposizione 
che il solo eadaverc. Se la mort,e avvenne presto 1 vale a dire 
in poche ore, non osserver~\ nulla di notevole nell'ambito esterno 
de! corpo. Aperto pero il tuba digerente, trovera nello stomaco 
delle roaterie verJastre o bluastre, le quali bagnate con l'acqua 
solforosa o col solfuro di ammonia diverranno nere; la muccosa 
di questo viscere e ta\ora quella <lelle intestina, la trovera vi
vamente arrossata e scdc di un incluito di un verde e di un 
blell sporclii, oppu1'a s .rnguigne. Se poi la morte avvenne tal'di, 
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trover;). la pclle intcnsamcntc colorata di giallo, colorazinne che 
qualche volta appariscc nei cadaveri anclie quando non fo ma

nifcsta durante la vita; e la nrnccosa oltrc ad e;;sero virnmente 

arros:iata, sara sede di maccbie ecc!Jimotiche n..!rastre, di abra
sioni cd anchc, sebbenc d rado, di ulcerazioni. Ma nel mentre 
trovcr;.\ queste lesioni anatomo-patologiche, il tuba cligerente sar~'t. 

vuoto o mancher:'.t quasi sempre l'iaduito vcrcle o bleu sporco 
chc 0. il segno patognomonico di questo avvelenamento. 

II pcrito necroscopo potr<.\ trovare inoltre come no i polmoni, 
il fegato, la milza, i reni congestionati, il sanguc nero, sciolto 
o scmit•appreso, le orinc albuminosc ec. 

Come si vedc in qucsto ultimo caso soltanto non riuscira 
al perito necL'oscopo con la sola. autossia di formularc il suo 

concctto diagnostico, c dovra nccessariamentc attendere i re
sponsi clclla chimica. 

Ora, le rcazioni carattcristichc dclle soluzioni dei sali di ramc 
sono di precipita.re in bianco-l;luastro con l'ammoniaca e di fare as
sumcre con un eccesso di "ammoniaca al liquido una bclla colorazione 
blcu-celcstc; di precipitarc in bruno--rossastro col fcrrocianuro di 

potassio, pel' otlenere peru 11uesta rcazione ii li11uido clevc cssere 
acido, Jlerche il prccipitato C solubile nell' ammoniaca e negli 

alcali; di assumere una colorazione bleu col rcattivo di SchOn
bcin (un miscuglio di a ·ido cianidrico e di tintura di guaiaco ), 
quest.a reazione divicne sensibilissima allorche 8i agita ii rui

scuglio con alcune goccc di cloroformio: di essere clecomposte 
tencndovi immer.si degli aghi di acciaio , i quali si ricuoprono 
di uno strata rossastro di ramc mctallico; di renderc vcrde la 
stcarina bollita che sia con le soluzioni accennate , e ciO al!a 
condizionc che la stcarina e il Jiquido sieno neutri e mantenuti 

tali duranto tut to ii tcrupo della ebullizione; per cui il perito 
devo usare per questa reazione, che fu proposta gia clal nostro 
'faddei, dclla stearioa ottenuta di recente, iuquantoche la ste· 

arina, come ha verificato il mio distinto aiuto sig. Agnolesi, col
l'invecchiare si fa sede di un acido organico fisso che rende muta 
la reazione. Queste rcazioni sono le principali e pill importanti: e 
fra dies~e le pill sensibili sono quelle ottenute col reattivo di Schon. 
Lein, col cianuro giallo, colla stearina e cogli aghi di acciaio. 
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II rame potrcbbe derivare dai reattivi o dagli utensiU messi 
in uso in Jaboratorio, anziche dalle materie sospette da analiz
zarsi. Per cui il perito chimico dovra saggiare innanzi con la 
maggior cura. possibile l' acqua distillata, le carte da filtrare o 
tutti i reattivi <li cui dovra servirsi, percha il rame ~ una delle 
impm·itc\ che si riscontra frcquentissimamente in tutti i prodotti 
commerciali. Come pure dovra cvitare di usare sopporti od nl
tri oggetti di rame, i quali potrebbero esser causa d' introdu
zione di questo metallo nclle stesse materie sospette. 

II perito chimico, una volta dimostrata la presenza del ra
me, dcve sempre domandarsi, se qucsto metallo non fosse po
tuto penetrare accidentalmente nella economia, sia con gli ali
menti, sia in altro modo. Se egli ne avro.'l. trovata una quantita 
ri!evante, I, 2 o 3 grammi e pill, escludcra ii rame accidentale, 
perche, come resulta dalle ricerche che Bergeron e L' lfote isti
tuirono sul fegato e sui reni di parecchi individui, si rinviene 
sempre in quantita molto piccola e non sorpassa mai i 2 o i 3 
milligrammi. L' anelenamento per il rame non sara giustiHcat.o 
che allorquando il perito ne avra ritrovate delle notevoli quan
tita, perchC delle quantita mediocri se ne rinvengono nel caso 
in cui i sali di rame sieno stati pOrti a titolo di rimedio per un 
certo spazio di tempo, ed anche quando ne sia stato abbando
nato l'uso da qualche mese. 11 perito chimico, allorcbe dovra 
istituire le sue ricerche su cadaveri esumati che non erano rin
chiusi nelle casse, ma che in stato di putrefazione avanzata si 
trovavano a nudo nel terreno del cimitero, dovra sempre sag
giare tanto la terra che e in contatto rlel cadavere, quanta quella 
che n' e lontana, perche pub essere rameica, sia per propria na
tura, sia per dei composti rameici che vi furono trasportati 
dalle acque di fil trazione, op pure che vi furono lasciati da dei 
cadaveri che innanzi vi erano stati inumati , e che apparte
nevano a degli individui che avevano usati con larghezza a titolo 
di rimedio, i sali di questo meta.Ho ec. 

Come prova di convinzione del consumato avvelenamento, il 
perito chimico presenterA al Tribunale gli aghi di acciaio cbo 
si ricuoprirono di uno strato di rame metallico e cbe conser~ 
veril in un tubo rli vetro ben chiuso. 
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.lVYELENAMENTO PRODOTTO D.ULO STAGNO 

E DALLE SrE COllBIX.UIONI. 

Quantunque lo st:igno e i suoi composti non sieno molto 
velenosi, sara. bene chc noi parliamo anche ':li questo avvelena
mento, perche ii cloruro 1li stagno usato con molta frequenza 
nelle arti, ~ stato amministrato qualche volta con una inten
zione crimi nosa. 

I sali di stagno sono assorbiti molto probabilmente allo stato 
di cloruro doppio, in grazia dell' azione che su di essi dispie
gano i cloruri alcalini di cui ~ ricca l' economia animate. Si co
noscono pochissimi esempt di avvelenamento acuto nell' uomo, 
infatti non se ne citano che tre; in uno la morte ebbe lnogo 
dopo la ingestione di una mezza cucchiarata da cafte di una 
soluzione concentrata di clo1'uro stagnoso; gli altri due, che non 
furono mortaii, avvennero con questo stesso sale, per sbaglio. 

:'\clla pratica meclico-lcgale possono darsi due casi, quello cio0 
ia Clli l' avvelenamento e la morte sieno stati I' affetto della 
ingestioue de! cloruro stagnico, e l' altro in cui sieno stati la 
con>=eguenza della ingestione de! bicloruro di stagno; e nell'uno 
e nell'altro caso puo accadere che ii perito necroscopo abbia 
come no a propria disposizione la storia dei fenomeni morbosi 
cLe precedettero la morte. 

Primo caso. - Quella in cui l'avvelenamento e la mm·te 
sono slati l' effetto della ingestione del cloruro stagnico. -
Quando sarfl. raccontato nella st.aria, che un individuo duraute 
la ingcstione di una bevanda, d'un alimento, o di un medicamento, 
provo nn Ren so di sapo1·e metaliico, e che poco dopa ebbe dei 
vh·i dolori di st.omaco e delle nausee e dei vomiti di materie 
muccose biancastre e spumose da prima , poi biliose od anco 
sang·lligne; che versata sulle materie biancastre dell' acqua solfo

rosa '' del solfuro di ammonia si fecero giallo-citrine ; che a 
questi fonomeni tenne dietro un' abbondante .~alivazione, delle 
colichc, la diarrea biliosa oppure sanguigna , una grandc debo
leu:n. i1 freddo della polle, la soppressione clelle orine, l 'estre-
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ma concentrazione e debolezza del polso, il rallentamento dclla 
respirazione, i crampi, le convulsioni, i deliqui e la sincope in 
mezzo alla quale cessO di vi,rere dopa alcune ore o dopa qual
che giorno, il perito necroscopo non potra che sospettare d' m·
velenamento prodotto dall' acido arsenioso, dai sali di cadmio 
o dal cloruro stagnico, perche la colorazione giallo-citrina assunta 
dalle prime materie vomitate, bagnate che sieno con I' acqua 
solforosa o col solfuro di ammonia, O propria, come dicemmo 
gia parlando dello avvelenamento per l'arsenico, di questi veleni. 
D' altronde i fenomeni morbosi che sono stati desr.ritti, sono 
comuni atTatto agli avvelenarnenti prodotti dai medesimi Pure 
tenendo canto della loro varia frequenza, inclinerh. a::i acco
gliere ii concetto di avvelenamento arsenicale, piuttosto che di 
quello prodotto dal cloruro stagnico o dai sali di cadmio. 

L'autossia .sara it pill spesso impotente a fare decidere 
il perito necroscopo per l' uno anzicbe per l' altro avvelcna
mento, poicM le lesioni anatomo-patologiche sono in genere 
egualmente comuni. InfatLi nello avvelenamento in parola si rin
viene uel tubo gastro-enterico il processo acuto di fiogosi, le 
ecchimosi, le abrasioni, le ulcerazioni; ii contenuto stomacale si 
colora di giallo citrino bagnandolo con I' acqua solforosa o col 
solfuro di ammonia; i polmoni, ii fegato, la milr.a, i reni sono 
o no iperemici il sangue scnl'O sciolto od aggrumato, precisa
mente come ncgli altri avvelenamenti. Pure, quando neHa storia 
fosse stato notato, che il malato avvertl un sapore stittico per
sistente, e alla autossia fosse stata constatata la psorienteria e 
manifest.a fosse stata la degenerazione grassosa del fegato, dei reni 
ec. e molte ecchimosi pill o meno piccole esistessero sot.to le muc
cose, sot.to le sierose ec., il perito Mcroscopo avrebbe ragione 
Oi propendere pill per l' avvelenamento arsenicale, che per gli 
altri teste notati; mentre se quel sapore non fosse stato avver
tito, e fossero maneate queste speciali lesioni anatomo-patolo
giche, avrebbe ragione di presumere invece che si trattasse di 
avvelenamento prodotto col cloruro stagnico, percM per veritil 
l' avvelenamento per i sali di cadmio o non si e mai verificato 
od e rarissimo. Pill tardi vedremo come l' a:1alisi chimica abbia 
moltissimo valore e possa essa sola risolvere la quistione. 
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Secondo caso. - Quello in c11i l' aDvelena~nento e la m01·te 
sono l' effetto dell a ingestione del biclorvro di stagno. - In 
que~to caso non puU accadere di equivocare questo avvelenamento 
con quello protlotto dallo acido arsenioso o dai sali di cadrnio, 
percM le prime materle che furono vomitate, bagnandole con 
l'ac·1ua solforosa o col solfuro di ammonia, non si fanno giallo
citrine, ma scuro-marrone. Pero se per questo criteria sara agernle 
al perito necroscopo di eliminare gli avvelenamenti accennati, 
p6n potrA perb as5erire, a meno che presso ii malato non 
arnsse il curantc trovato un residua del preso o propinato 
veleno, che si tratfa di avvelenamento per ii bicloruro di stagno, 
percha C questo un criteria che hanno a comune molti altri 
a\·velenamenti metallici. 

Anche qui sara dunque r indagine chimica quella che pot1'A 
fare diagnosticare l' avvelcnamento di cui ci occupiamo. 

Ora, il prodotto ottenuto dal trattamento delle materie so
spette opera to in una storta col clorato di potassa e I' acido 
cloridrico, sara costituito dal cloruro stagnico, it qua\e sara rico
nnsciuto clal perito chimico la merce delle seguenti reazioni; 
precipitera cioC ir1 giallo-citrino con l' idrogene solforato, ed il 
precipitato, a differenza di riuello ottenuto nella solulione arse
nicale, sar<\ solubile nell' acido cloridrico, e l' acido azotico lo 
tra~forrnera in una polvere bianca di acido stagnico insolubile 
nell' ecccsso de! reattivo; lo stesso solfuro stagnico scaldato 
con dello azotato di potas3a si trasformer<\ in stagnate di po
ta$Sa solubile, mentre si trasformer~\ al contral'io in uno stagnate 
insolubile calcinandolo caldo con\' azotato di soda; questi stagnati 
poi disciolti nell' acido solforico e introdotti nello apparecchio di 
l\fa1'sh non daranno ne anello, ne macchie, quantunque lo stagno 
sia ridotto allo stato metallico dall' idrogene, perche questo 
metallo resta nello apparecchio. 

Convertito il cloruro stagnico in cloruro stagnoso, si avranno 
allora altre reazioni caratteristicl.ie; l' idrogene solfocato vi pro~ 

durrh. un precipitato bruno - marrone solubilo nel solfuro di 
ammonia; quest.a. soluzione scaldata con qualche goccia di acido 
azotico, dara un precipitate giaUo di solfuro stagaico solubile 
anche esso nel solfuro di ammonia; versando nella soluzione 
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del cloruro stagnoso alcune gocce di una soluzione molto allun
gata di cloruro mercurico, si avra un pre;::ipitato di calomelano, 
da prima bianco ma che si armerira hen presto, perche la ridu
zione continuando1 si riprist.ina il mercurio; ii cloruro d' oro vi 
produrrlt un precipitato rosso o violetto, e il cloruro di platino 
un precipitato bruno. 

AVVELENAMENTO PRODOTTO DA.LL' ARGENTO 

E DALLE SUE COMBINAZIONJ. 

L'avvelenamento per il nitrato di argento ~ stato in genere 
accidentale, e per quello che sappiamo nessun assassino si e ser
vito di questo veleno per distruggere l' altrui esistenza, molto 
probabilmente perche atteso i1 suo sapore metallico eccessiva
mente sgradevole e di difdcile propinazione. 

Degli avvelenamenti accidentali pure si sono verificati col 
cihnuro di argento che, come e noto, entra nella composizione 
<lei liqsidi e rlelle polveri elettro.::1.rgentiche r.he si vendono libe
ramente nelle stesse pubbliche vie dai venditori girovaghi, i 
quali le vantano come un segreto per ripl11ire l' argenteria o per 
inargentare il rame, l' ottone, il bronzo ec. fo nc ho veduto un 
caso quasi fulminante nel figlio di un mio distinto amico, al quale 
fu per sbag1io pckta una cucchiarata del liquido elettro-argentico 
della farrnacia inglese, mentre gli doveva essere data una cuc
chiarata di chiretta. 

II nitrato di argcnto venuto in conta.tto della muccosa delle 
prime vie la irrita e la infiamrna, ed in presenza dei cloruri 
alcatini e dell' acido cloridrico del succo gastrico, e dei roate· 
riali albuminoidi della muccosa e degli alimenti, da luogo alla for
mazione di composti insolubili {cloruro e albuminato di argento). 
In questa reazione 6 messo in liberU1. 1' acido azotico, il quale 
coi carbonati alc11i1li ck~Jla economia forma degli azotati alcalini. 
Una piccola parte di quesli composti insolubili, incontrando nello 
storoaeo stesgo nuora copia di cloruri alcal ini, e alla sua volta 
resa solubile, dandosi luogo cos\ alla formazione di un clo
ruro doppio che e quello che e assorbito e circola per La 
economia, e viene all' esterno per la pelle, per i reni ec.j mentre 
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• l' altra parte scesa neHe intestiaa ed incontrandovi il gas solfi
drico vi e condotta aHo stato di solfuro, cha e eliminato con 
le feeee. 

Nei casi di sviluppo anormale di ammoniaca nel tuba ali
mentare, come nella uraemia, nella uroammouiemia ec., l' ammo
niaca libera si fa mestruo solvente del cloruro d' argento for
matosi e ne accresce il suo assorbimentu. 

La eliminazione da\la interna economia del sale doppio ac
cennato si effettua con estremo lentore, percbe giunto esso nella 
intima trama organica vi rimane per la massima parte allo 
stato di cloruro insolubile, percha in quella vi si trova in com
pagnia di minore copia di cloruri alcalini di quando circolava col 
sangue, in compagnia di quei rea.ttivi normali cioe ai quali esso 
deva la sua solubilita. 

Il cianuro di argento che ~ un potentissimo veleno nel canale 
digerente si converte anche esso in cloruro insolubile; in questa 
reazione si ha svol~imenw di acido cianidrico, cbe e quello a 
cui si tlevono i fonomeni Ji avvelenamento e la morte pronta. 
Noi lasceremo di parlare qui di un tale ~l\'velenamento, percha 
ne abbiamo tenuto proposito allorche ci siamo occupati dell' acido 
cianidrico e dei cianuri, e ci fermeremo soltanto su quello pro
dotto dal nitrato di argento, il quale non di\ )uogo ai suoi efl'etti 
deleteri che ad una dose piuttosto elevata, e alla condizione che 
lo stomaco sia vuoto o quasi vuolo di alimenti, e che questi 
non sieno stati riccamente conditi con sale comune. 

Due casi possono darsi nella pratica medico·legale, quello 
cioe in cui l' avvelenamento e la morte sieno stati l' effetto della 
inges tione di una soluzione di nitrato di argento; e l'altro in cui 
sieno stati l' effotto delta in0;estione di un pezzo di pietra infer
nale; e nell'un caso e uell' altl'o pub accadere come no che il 
perito necroscopo abbia a propl'ia disposizione, oltre il cadavere, 
anche la storia dei fenomeni che precedettero la morte. 

Pl"imo caso. - Quello in cui l'avvelenamento ~ l'effetto delta 
ingestione di una so'uzione di nitt·ato d' argento. - Quanclo 
nella storia sara detto, chc un individuo dopo di avere ingerita 
una bevanda o un medicnmento provb un senso di sapore stit-
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tico metallico sgrade,·olissimo che lo costrinse a sputare di 
continua; cbe la muccosa delle labbra, della lingua, delle guance 
e clei1a gala, si fece per una estensione maggiore o minore 
biancastra, la pelle del mento e la barba, se era bionda o bianca, 
si offrirono sede qua e h\ di maccbie rossastra scure; che in 
breve vennero dei vfri dolori di stomaco, delle nausee e dei 
vomiti di materie muccose biancastre e come costituite cla pic
cole briciole, le quali si sciolsero nella ammoniaca e si fecero 
nere bagnandole con l'acqua solforosa o col solfuro di ammooio; 
che a tutti questi fenomeni fecero corredo le coliche, la diar·rea, 
i crampi1 ii freddo intenso della pelle, la debolezza e la picco
lezza <lei polsi, l'enfiore del ventrc, i deliqui, la sincope e dopo 
t1uak:he giorn6 la morle, ii perito necroscopo concluder<\ per 
l'anelenamento prodotto dal nitrato di argento. 

}fancando la storia percbe il malato non fu assistito dal 
mcJico, il perito necroscopo potrd pllre dalla sola autossia ricavarc 
qu1lche dato per formulare ii suo concetto diagnostico, special
mente quando la morte sia avvenuta con una certa prontezza, 
perchC allora potr<:l verificara le macchie rosso-scure sulle labbra, 
sulla pellc del rnento e sulla barba de! cadavere; potra trovare 
la muccosa buccale, faringea, esofagel c stomacale arrossata c 
fiogosata e sede di placche bianco sporche, e la stomacale in
oltre ulcerata; potrc\ nello stomaco stesso rinvenire tuttavia 
delle briciole biancastre, che gli dieno le reazioni caratteristiche 
di cui abbiamo or' ora pil.rlato; e non raramente potra vedere 
la muccosa specialmente degli ultimi tratti intestinali, ricoperta 
di un induito scuro costituito da mucco misto al solfuro di 
argento che si formO durante la vita. 

Quando egli non abbia potuto raccogliere alcuno di questi 
dati anatomo-patologici speciali o ne abbia avuti degli incerti, 
allora attender<\ i responsi del\a analisi chimica prima di pro
nunzhi•e il suo giudizio. 

11 perito chimico dovra sottoporre all' analisi le materie 
vomitate, il contenuto gastro-intestinale e le parcti stes~e dello 
stomaco e delle intestina, perche ~ pochissimo i1 veleno che 
in un avvelenamento acuto passa per assorbimento nella interna 
econo:onia; c dovra cercare di ottenere l' argento allo stato di 
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azotato neutro, per fare c:ul mcJesimo le seguenti reazioni; 

verser~ nella soluz.ione dell' azotato otte:rnto. I' ammoniac,\ e 

vedril t'Omparire un predpitato bianco solubilis.simo in un eccesso 
di re~tltirn; vi faril caJere la soluzione <lei cloruri alcalini o 
I' ai·ido dol'iclrico ctl avrtt un pNcipitato bianco ca<.:eoso di clo
ruro di argento 1 che si far:~ Yiuletto sotto l' a7.ione dclla 1uce. e 

.sar1.\ solubile ndll' ammonia('a, nel cianuro tli pota!';:;;io, nel!o 
iposoltito di so la, c c'.\lc.:inato con della soda e dd carbone o 
eon dci corpi riduttori lo ,·cJr~l tra~forwa1•si in arg1mlo metaHico; 

ver,era nclla soluzione argentica ii bromuro di potassio. e ,·edr<t 

fol'marsi un precipitate gia\la.;;tro; mentre con l'iotl:.n·o di potas5io 
it j>l'edpitato sar~t giallo. c 1.:011 r ac;1ua ,.;olf'orosa c col solfuro 

di a111monio sar~t ncro ~ si tli5linguerl\ dal :-;olfut'o stngnoso per 
la su·1 solubitita in quc.;to ultimo reatti\'o: con la pot.as:;;a o con 
I.t soda il 1m~cipitato sara bnmo l! <::rm\ solubili.? l·on un eccc:-:so 

di r~atti\·o; con i carbonati akalini sarJ. inve<.·e lJianco e sai•c\ 
:solubilo noll' addo azotii.:o; col fosf..tto di soda ii pr('cipitato sarit 

giallo c ~al'il "clubile nell' ammoniaca e nelr a1·i<lo azotico; col 
fo1·1•ocianuro di iiota-:sio ii predpilalo sari.\ bi1:m..:o. ment1'e col 
fo1·ricianuro invec(' rosso bruno, e rol cianuro di pola'lsio SJ.rtl 
hia1ll·O l'll'il!,.lS1> solubilc ncll · eci·e.-:;;;o de\ reattivo: col eromato 
<li potassa avr.\ un pl'i.?cipilato rosso-bt·uno solubile nello rtC'ido 
azoticl) c 11ella ammoniaea; e con r aUeidato di ammonio un 
1n·0cipil:no net',) mel::\llico brilbnlissimo. Que..;u ultimn reazione 

ii pcrito b metter~l a profitto. come pro\-a di convinzione dcllo 

an-elcnamento di cui ci ~iamo occupati . 
.'.\fa se le materic dci rnruiti pe1• caso o a,] arte furono 

<lisper-:~, se manL".:11·0110 i cbti storici relatid ai fcnomeni mor

bosi die pre .. -eJettero la mortc e se il perito nccro-1copo trovb 

ii tubo digeri!nte a ffatto nMto, i i pel'ito chimico si dona guar

dar henc clallo ammcttere 11ueslo an•elenarnento, quanclo abbia 

trornto trn poco di argento soltanto nei visceri intcl'lli e ncl san

gue, perl'M questo metallo putrebLe 1mwenire ch un trattaruento 
argentico che t'isalisse an~·he a<l un epoca molto lontana, o po

trebUc anche essere dcrh·alo dall' uso di quei dolci o di quelle 

pillole che taluni confctturiel'i e farmac:isti sogliono ricuoprire 

di u111 sottilissiwa foglia di argento. 
Bellini 
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Per questo avn•lcnmuonto ntm vi t p1•1•scrizione nel tempo, 
perche l'argento si ritrorn nci cadavod ancho qnando sono ri
dotli allo stato di tcrl'ic~in 

Tutte le vnlte chCo fo-;se richieqo <bi rnagi'itrali quanta e 
la close dell' ingerito vel.ano, ii pdrito chimico lo doserA sot to 
forma di cloruro o di solfuro. 

Secondo Crt '.'11). - (IW !lo •n r·zri e st1~frJ l1l:J~n"to un pe::zetto di 
pietra in(enrnle. - Que.;,1.o ane!t:mamento spesso e accidentale 
e rarissimamente e stato Yolontario. L' accidentale C anenuto 
perchC nell' a1.to di bruciarsi o fa.tsi bruciare delle ulc:eri, delle 
aftc1 delle granuli\7.ioni, delle placche diftcriche nella gala, e 
scirnlato dalle 111aui o dal porbpietra il pczzetto di pietra in
fernale ed e passato uclla cavita dello stomaco. In ttuesto caso 
puO suscitarsi h (1uistione di responsabilita cliirurgica o medica. 

n nitrato di arg .. mto fuso, per tro\'arsi in una massa soli<la, 
non C o e solo in piccolissima cop;a assorbito, ma incuneandosi 
in genere nelle pieghe della muccOS<l sL1J111 lcale vi produce clel\e 
cscare e non di ra• lo una o pill perforaz;ioni, che sono ltUelle 
che conducono gl' indi\•idui al sepolcro. Quaudo le pel'for.\Zioni 
non si producono, allora Ia morte p,1, 1 c"Ssere I' efl'ett0 ddla 
gastritide croniea e delle ulceri. In questo caso i sintomi e le 
le~ioni anatomo-patologh.:he sono com~mi alla gastritide c al\a 
gastro-entel'itide o alla pcritonitiJc; per cui la diagnosi ml!dico
legale sara basata principalmcnte sulla co:;uiz:one dellc circosta.n
zc estrinseclte al fatto, oppnrc sulla pre'Senza di un pezzetto di 
pictm infernale nell · nntel'ie rnmiw.te, in quelle !lei sece~~i, o 
nel contenuto stnm·\co-intestiaale oJ anche nel\a cavita pcr·to
neale del cada\·erc; ~ ho cletto principalmcnte, perchC anche la 
maniera dei\e u\cJri e delle perforazioni quakhe cosa diranno 
in questo propnsito. 

A.''YELEXA)!E"\TO f'RODOTTO DAI.LO ZIXCO E DALLK 

St;E COllBINAZIO~l. 

ll solfato di zincoi conosciuto nel eommercio sotto B nome 
di Yetriolo bianco o copparosa bianca, e stato sovente amruini-
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st.rnto con intenzione criminosa. I sali di zinco formano degli 
alburuinati poco solubili cho si decompongono ulteriormente. 
L' assorbimenlo di questi sali e messo fuori di dubbio da non 
poche analisi: infatti Marme ha ri trovato ii zinco nel cervello, 
ed altri lo hanno rinvenuto nel fegato, nella milza, nelle ori
ne ec .. Questa metallo sem bra che si trattenga nello organism a 
mcno lungamente d&l r:une e Drazendorif, ne ha ritrovate delle 
quantita apprezzabili nelle ol'ine di uua giovane, cbe aveva in
gerito a titolo di rimedio ii rnlerianato di zinco 15 giorni 
ancora dopo che ne aveva cesl!iato ruso. 

L'ingestione di dosi un poco forLi dei sali di zinco deter
mina prontamenle dei vomiti energici, che discaccinno qua!".i 
tutto ii veleno; non raramente a questi tengono dietro dolle 
scarichc alvine abbondant.i, muccose e sanguinolenti; versando 
sulle pt ime matcrie vomitalo dcl solfuro di ammonio si vedono 
coprirsi di uno strato bianco costituito dal solfuro cli zinco. 
I vomiti che in &eguito possono farsi sanguigni, sono accom
pagnati da scnso di saporl! stittico, da costrizione della gola e 
da forte bruciore di. stomaco, da grande debolezza, da invili
meato delle azioni respiratorie e circolatori", da un forte freddo, 
<la dei dclit1ui, dalla sincopc a cui dopo I 0, 20 o 30 ore tiene 
dieh·o la morte. Alla autoss:ia si trova la rouccosa ga.;;;trica o 

duodenale ftogosata e sede di ecchimosi. Van Tfasselt ha tro
vata c1uesta muccosa, non che '}uclla che rireste la cavil:\ buc
cale, bianca, increspata e in"pCStiita, e questa sarebbe per Jui 
l" allerazione caratteristica dl!ll" nvvclenamcnto prodotto da.1 sol
fato di zinco. Versando sulla muccos:i stomacalc c buccale del 
so?furo di ammonio1 il pel'ito necroscopo le vedr<\ farsi anche 
piu bianchc. Questo fat·si bianche le materie dei rnmiti e la 
muccosa accennata sotto J' nzione del solfnro di ammonio o del 
gas solfidrico, 6 un segno patoguomoni90 di questo anclena
mcnto, purcli6 pen) sia csclu"!a la pr~scnza di un c:ale alluminico. 

Si 6 preteso che il zinco esista normalmente nell' organi
smo, ma perb in quantita infinitesimale. In una parola si 6 
ngitata la ttuistione <lei zinco norm.ale, come queila ~el. ram~ 
normale. Ma perl!M ciO fosse "Vero bisognerebbe che gh ahmenti 

lo contenessero normalmente e c;he esso poi gostituis3e parte 
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integrante dei nostri umori e tessuti, ciO che non e: per <'Ui 
non possiamo che ammettere e rfoonosci3re la prcsenza acciden
tale del zinco nella economia 1 per esempio, dopo la ingestione 
di sostanze preparate o conservate in vasi di 111Jesto metallo, 
oppure del pane JH'O\reniente da cereali che avessero Yegctato 
sopra un terreno zinchiforo; d' altronde non poche analisi chimi
che hanno mes3:o in eridcnza nelle ceneri di ccrti vegetabili o 
nei cereali stessi, dellc qunntita notevoli di zinco. 

TJe reazioni caratteri::;tiche dci sali di zinco sono, di dare 
con \a potassa. con la soda, con l' ammoniaca, col carbonato <li 
ammoniaca, coi bicarbonati di potassa e di soda, tm precipitato 
bianco solubile in un eccesso di reaitivo; col ferrocianuro di 
potassio, col solfnro di ammonia e coi solf'ul'i alcalini, un preci
pitato bianco. n precipitato otteuuto col ferrocianuro di potassio 
e insolubile negli acidi allungati; si cliscioglie perO a caldo in 
una soluzione di pol'\ssa cd e riprecipitato dal 1iquido :filtrato, 
quando \·i si aggiunge del\o acido c1oridri'co :fino a rendere acido 

·ii Jiquido. 
Il ferrocianuro di zinco o ii solfuro possono essere consegnati 

al gindice d' istruzione cgme prova di convinzione dell'avvenuto 
avvelenamento. 

II zinco puO essere riccrcato con certezza nei casi di esu· 
mazione. perche si ritroYa anche <inando la putrefazione e a\•an· 
zatissima. ln rine:;to caso perO ii perito non perdera di vista 
che ii solfato di zinco e frer1uentemente usato come medica
mento, che ii clorur0 di zinco e usato come liquido cousen·a
tore delle preparazioni anatomiche e che la pittura della ca:;sa 
in cni e racC"hiuso ii cn.davere puO contenere de\ bianco di zinco. 
Per wi, <J.Uando fosse trontto in un cadavere un poco di zinco 
e mancasse la storia dei fenomeni morbosi offerti innanzi la 
morte, ii perito, pl'ima di elevare il ritrovato zinco a segno 
dell'avvelenamento, dovr:l eliminare tutte riueste so1·genti di un 
tale metallo e dichiai'arsi per I' an•e1enamento, solo quando egli 
ne abbia tr>ova.to nel tubo alimentar>e una copia maggiore che 
negli altri visceri. 

Il perito chimico doserA il zinco allo stato di ossido, otte
nuto sia calcinando H carbonato, sia scaldando fortemente il 
solfuro in un crogiuolo aperto. 
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AVVELEX.'i.llE:STO PROOOTTO DAL CROllO E DALLE i'.it:E 

La storia rico1•da qualche caso di avvelenamento prodotto 
dall' acido cromico e dai cromati . 11 crorno si ossitla nello orga
nismo: il di lu.i assorbimeuto e dimostrato <la ciO che esso si 
ritrova nelle orine allo stato di acido cromico. Q .. 1esto metallo 
non si trova giammai nell' organismo accidentalmento. 

Ordinariamente gli avvelenamenti sono stati prodotti dair a:. 
cido cromico • dai cromati tan to acidi che neutri. L' acidCI cro
mico agisce piu energicamente dei cromati acidi, e questi piu 

di quelli neutdi ed i cromati di bario e cli piombo si compor4 

tano come i sali di questi 111otalli. 
I fenomeni morbosi ra:pprcsontativi di un tale avvelenamento 

sono quelli della gastritide e dolla gastro-enteritirle acute. Se 
furono ingeriti l' acido cromico e i cromat.i acidi, allora gli 
individui provano un sonso di sapore acido nell' atto di iugerirli 
ed hanno allegamento dei donti, costrizione delia faringe, enfiore 
della muccosa buccalo o faring-ea ec. 

La colorazione intensamcntc rossa e gialla dell' aciclo cromico 
e <lei cromati fa assumere all' avvolenamcnto una impronta 
!pecialo che lo ren4e facilmente riconoscibile. IufatLi, la muccosa 
buccalo e faringea, le labbra. e qualche vol ta la pelle dol men to ec., 
non che lo stesse materie dci vomiti ae venncro fuori cm pron
tezza, ~i offrono giallo o ros3c, o quosta colorazione passa al 
vcrde bagnando con acqun. solforosa la macchi~ della pelle e 

delJa muccosa e le matQJ'ie vowitate. 
Se i vomiti avvennero tardi. allora possono le materie emPSSi 

offrirsi colorite di verdo, perch~ l' aci<lo cromico libero e qu~llo 
dei cromati, in prescnza dello ma.terie organiche1 dopa non molto 
tempo (sono ridotti allo &tato di ossido di cromo, che • verdc. 

La r eaziono acida dolla mo.cchie dclla pelle e della muecosa della 
bocca far;.\ ritener• ehe sia stato ingerito l' acido cromico o un 
cromato acido; mentre la reazione neutra, accennera ad un avve

lenamento prodotto da un cromnto neutro. 
11 perito necroscopo alla autossia trovera nel canale digerente 
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pi it o meno dispiegate quelle alteraiioni anatomo-patologiche, 
che sono rappresentative del processo acuto di ftogosi, e il con
tenuto stomaco-intestinale e il mucco che spalma la membrana 
muccosa di radissimo si otfriranno colorati in rosso a in giallo, 
mentre quasi sempre saranno verdi per )a presenza dello ossido 
di cromo. Se sulla muccosa stomacalo vi saranno delle abrasioni, 
delle ulceri piu o met10 estese e profonde, se il contenuto sto
macale dara forte reazione acida, se avra questa stessa reazione 
toccando con la carta da acidi la muccosa buccale c faringea 
in quei punti in cui :iiara colorita di ros~o o di giallo, il pe1'ito 
necroscopo riterra che l' ingerito Teleno sia stato o l'acido cro
mico o un qualche cromato acido; mcntre se le ulceri manche
ranno, e il contenuto 1tomacale sarll. pochissimo acido, e le 
macchie delta muccosa buccale e faringea saranno neutre o a 
malapena acide, acidit3. cho si deve all'incominciato processo pu
trefattirn, allora propondcra per la ingestione di un cromato 
neutro: e ho detto propendera, perche restando per la presenza 
de\le materie organiche ridotto l'acido cromico, e naturale che 
allora possa mancare la forte reazione acida del\a muccosa buc
cale faringea e gastrica e dcl contenuto stomacale, quantunque 
sia stato ingeri to l' acido cromico ovvero un cromato acido. 
Ma allora le mac1thie del\a muccosa e il contenuto stomacale 
anzi che rosse o gialle si olfriranno verdi. 

fl perito chimico dalio materie S'lipette rarissimamente riu
scirA ad estrarre l'acido cromico o i cromati, mentre il piu spesso 
non ostrarra cbe dell' ossido di cromo; not quale caso lo porter<\ 
allo stato di acitlo cromico o di cromato per conslarne le spe
eiali reazioni, che :aono; quella di volgere le loro soluzioni al 
verde, allorche si riscaldano con dell' alcool e dello acido solfo
rico; di essore ridotte dall' acido cloridrico ..!on sviluppo di cloro; 
di farsi Yerdi trattandole con ii gas solfidrico, nel quale caso 
si precipita del solfo; di dare con l' acetato di piombo neutro 
un precipitato giallo solubile nella potassa; col cloruro di bario, 
versato nelle soluzioni neutre, un precipitato giallo chiaro; col 
biossido d' idrogene una coloraziono bleu molto intensa ma 
fugacissima; con l'azotato di argento un precipitato rO!!O carico; 
con l' azotato mercurioso un precipitato pure rosso carico a con 



- 2Q5 -

l' azotato mercurico un precipib.to rosso chiaro, i quali sono 
ridisciolti dall' acido azotico. 

AY\"ELE::SAME~TO PRODOTTO DALL' ALLt;~m..-io E DALLE 

SUK COMBINAZIONI 

L' avvelenamento per i composti d' alluminio raramente ter -
mina con la morte e non C- -molto frequente, quantunque i 
sul)i composti solubili ( solfato e acetato di allumina) sieno 
usati con larghezza nelle industrie; ci6 che si deve da un lato 
al sazJore astringcnte pronunziatissimo di questi sali, che ne 
rende quasi impossibile l' uso per tlei tentativi di avvelena
mento criminoso, c dall' altro alla loro azione forlemente emetica 
in grazia della quale sono rapidamente espulsi dallo stomaco. 

I sali alluminici solubili hanno una grande t~ndenza a for
maro collo materie albuminoidi <lei composti insolubili nell' acqua, 
ma solubili in un ecccsso di albumina o di salo alluminico. Non 
sappiamo per ora per qualo meccanismo ~ieno assorbiti; in ogni 
modo il loro assorbimento dcve essere lento . 

Questo avvelenamento consta di fenomeni morbosi e di alte
razioni anatomo-patologiche tali, da confonderlo con l' avvelena
mento prodotto dal solfnto di zinco. Infatti in tutti e due, 
oltre i fenomeni morbosi c le alterazioni anatomo-patologichc 
che sono espressione dell a gas ti•itide e della gastro-onteritide 
acute, si ha ii sapore s:tittico, l' ariditb. dclla bocca e della 
gola, l' incrcspamento e il pallore delta loro muccosa e la rea
zione spccialo delle prime materie vomitate, le quali si fanno 
bianche bagnandole con l'acriua solforosa o col solfllro di ammonia. 
Yi ~ perb un criteria rbimico-clinico che ottenuto che sia, vale 
a distinguerli; ed ~ che ii liquido di filtrazione di una porzione 
delle materie voruitate, si fa rosso-carminio o giallo-arancio ver
sandovi la tintura di cocciniglia, quando sono stati ingeriti i 
sali alluminici; mcntre tra.ttato nello stesso modo non assume 
alcuna colorazione, quando e stato ingerito il solfato di zinco. 

Questa stessa reazione potr~ in qualche caso essere ottenuta 
anche dal perito necroscopo sul liquido filtrato dal contenuto 
slomacale del cadavere. Quando questo c1iterio cbimico ruanchi 
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nelle prime mnterie vomitnte o nel contenuto stomacale, allora 
non vi sara cho l' analisi chimica che dilucide1•a la quistione. 

E se il perito chimico trovera, che il liquido ottenuto dal 
trattameuto delle materie sospette precipitera in bianco con gli 
alcali e il precipitato sar.a disciolto da un eccesso di reattivo; 
chc scaldato con del cloruro di ammonia si intorbidera e la
scera depositare dell' ossido di alluminio; che darft. con l' amruo
niaca, col suo carbonato o coi carbonati alcalini e col solfuro di 
ammonia, uu precipitato di ossido di al\uminio bianco insolubile 
ncll' eccesso dci reattivi, ma solubile nella potassa; che acidulato 
con degli acidi organici assumer<\ una colorazione rosso-carminio, 
vcrsandovi la tintura di cocciniglia e con I' acido solforico e 
clol'idrico si farll giallo-arancio, egli dovrA escludere 1' avvele
namento per il solfato di zinco e concludere in conseguenza 
per questo di cui ci occupiamo; ma dopo perO ayere eliminato 
ii caso che l' alluminio abbia ayute altre maniere di origine. 

Infatti ~ stato notato cho la allumiua si trovn in alcuni casi 
che perO sono rari, nllgli nlimenti aoimali e vegetabili ( alcuni 
lil'opodi e taluni funghi mangerecci sembra cho la contengonn }. 
Per cui la sua presenza in quantitA anche poco notevole in una 
analisi tossicologica cleve subito fissare l' altenzione del perito, 
i1 11ualc non dove pure obliare che vi hanno molte circostanze 
in ~·ui dei composti al\uminici possono esserc staLi ingeriti acci
dcntalmente o sotto una forma del tltlto innocente. I saggi 
prcliminari delle matcric vomitate o di qnelle contenute nello 
stomaco del cadavere: riusciraono sovente a isolare i composti 
alluminosi insolubili. E in que~to modo che il perito trover<\ 
delle terre argillose che i fanciulli avranno ingojate per sbaglio 
o per capriccio, op pure la materia coloran te rossa di cocciniglia 
insolubile con cui sono colorati alcuni dolci. Se il perito si sara 
accertato che l' allumina non e stata introdottn. allo stato inso
lubile, e 1' autossia avra rivelata una infiammazione viva degli 
organi digestivi, anche che manchi la storia dei patimenti pre
:;entati innanzi la morte, egli sara in diritto di risvegliare 
l'attenzione del!a giustizia sulla possibilita di un anelenarnento 
per l'allume. In questo caso sari\ nell' obbligo di determinarne 
Ia quantita, percM le tracce dei sali nlluminici sa1·ebbero insnffi
cicnti a fare conduclerc per l'avvelenaroento. 
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Essendo 1" acetato di allumina impiegato spesso come liquido 
conservatol'e dei cadaveri, il perito do"·ra tencre questo fatto 
presente dinnanzi alla mente, allorche avril. estrattn molta 
copia di allumina dai resti di un cadavere esumato. 

Cl perito chimico conserverA una parte della rit.rovata allu
mina, per presentarla come prova del consumato avvelenaruento. 
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VI. 

Degli avvelenamenti prodotti dai metalli alcalini e 
dalle loro principali e pill importanti con1bina
zioni. 

AVVBLEKANBNTO PRODOTTO DAL BARIO 

E DALLE SUE COMBIN.UJONI. 

L'avvelenamento prodotto dalla bari\e e dai suoi sali e piut
tosto raro, e i pochi casi verificatisi fin qui sono stati volontart 
e accidentali. 

Dei sali insolubili di barite il solo carbonato e velenoso, 
perche esso, a differenza degli altri, ~ reso solubile nella cavita 
dello stomaco dagli acidi gastrici, i quali lo conducono allo sitato 
di cloruro e di lattato. La barite vi e pure salificata e conver
tita in questi medesimi sali, mentre il cloruro di bario che venga 
pbrto per bocca vi si mantiene immutato. 

La barite e i suoi sali solubili giunti nelle intestina sono dai 
carbonati alcalini dei succhi enterici condotti pill o meno presto 
allo stato di carbonato insolubile, che e eliminato con le fecce, 
dimodoche il 1oro assorbimento deve operarsi principalmente per 
la muccosa gastrica-. Pervenuti questi sali nel seno del sangue ve
noso ed incontrandovi i carbonati e i solfati alcalini, pasMno di 
necessita. allo stato di carbonato e di solfato di barite insolu
bile. Questi cambiam0nti perO non avvengono immediatamente, 
per cui un~ parte piit o meno grande dei sali solubili di barite 
puO liberamente circolare col sangue, e dispiegare la sua azione 
sul cuore e sui muscoli volontar1, dei quali infrange od estin
gue la irritabilita. 

La eliminazione dei sali bari tici insolubili che si sono for
mati nel seno del sangue, e lenta ed incompleta: infatti non vi 
e che il solo carbonato chA sia reso solubile dagli acidi che in
contra in alcuni organi di secrezione e di separazione, allorcM 
vi e condotto dal sangue; mentre il solfato resiste all' azione 
di questi acidi stessi, e reata per un tempo indefinHo nella eco
nomia animale. 
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Nella pratica medico - legale possono darsi tre casi, quello 
ciOO in cui l'avvelenamento sia stato prodotto dalla barite cau
sticai l'altro in cui sia stato prodotto dal suo carbonato: ed il 
terzo in cui sia stato l' eifetto della azione del cloruro di bario: 
e in questi tre diversi ca'ii pub accadere chc il perito necro
scopo abbia a propria disposizione il solo cadavere, oppure abbia 
anche la storia <lei fenomeni ruorbosi che precedettero la morte. 

Primo caso. - Quello in citi l' avvelenamen.to e stato pro
dotto dalla barite caustica. - Quando dal curante sia stato 
raccontato, che l' individuo che pil1 tardi divenne cadavere, su
bito dopa l'ingestione di una bevanda avvert\ un sapore stittico 
ecces.sivamente sgradevole, e quindi poco dopo ebbe dei vivi e 
strazianti dolori di stomaco, ai 11uali tennero dietro delle nausee 
e dei vomit.i di terie muccose giallastre o verdastre ed anche 
sanguigne, le quali saggiate con le carte reattive dettero rea
zione alcalina e si focero bianche per un corpo putverulento che 
si produsse versandavi sopra delta soluzione di solfato di soda, 
e non divennero nere bagnandole col solfuro di ammonia o con 
l'acqua solforosa; che a questi primi fenomeni successero ben 
prest.o un malessere generale e una gran debolezza, ii pallore deila 
faccia, 1' infralimento degli at ti respiratort e dell' azione de! 
cuore, ii freddo gencrale, la paralisi, la dilatazione delle pnpille, 
i deliq ui, la sincope, le convulsioni e in.fine dopo 2, 3 o 4 ore 
a poco piC1 la morte, rimanendo intatte o quasi intatte le facoltA 
della mente, it perito necroscopfl dona ritenere che si tratt i 
di avvclenamento prodotto dalla barite caustica. 

Quan<lo it medico curante, perche giunto tardi presso il malato 
non abbia potuto avere a propria disposizione le materie emesse 
con i primi vomiti, e per ciO non abbia potuto mettere in es. 
sere la reazione alcalina delte medesirne e non abbia. potuto 
avere la formazione del precipitato bianco col solfato di soda, 
ii perito neci·osc()po sara allora nella impossibilitA di diagnosti
care questo avvelenamento, e stando ai fenomeni comuni non 
potra dir altro che si tratta di un avvelenamento per una 
sostanza vivamente irritante e caustica. 

E in questo ultimo caso ne anche l'autossia potra metterlo 
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in grado di stabilire cha il veleno irritant• • caustico e stato 
la barite, percha la gastrJtide o la gastro-enteritide prodotta da 
questo veleno o che si rende manifesta specittlroente quando e 
stato preso a stomaco vuoto, non presenta nulla di specialo e di 
caratteristico. Solamente in quei rari casi in cui la mo1·te sia avve
nuta con estrema prontezi.a, e il veleno sia 1tato ingeri to in dose 
generosa, e pochi o punti sieno stati i vomi ti, il perito necroscopo 
potr;'1. nel cadaYere ottenere <lei criterl valevoli a fargli diagno
sticare l'avvelenamento di cui ci occupiamo; percbil allora potr~ 
ottenere, saggiando il contenuto e la muccosa stomacale, la rea
zione alcalina, quella del solfato di soda, e l'a.ltra negativa del
l'acqua solforosa e del solfuro di ammonia. 

Pero se fosse vero quello che ha asaerito Onsum, che cioe 
i pol1noni di coloro che sono vittima <lella barite o dei suoi sali, 
si fanno sede di piccoli emboli che sono costituiti dai ::mli inso
lubili di barite che si formano nella econoroia c che ))i accumu
lano e si -0rrestano nei piccoli capillari di que:::ti visceri, it perito 
necroscopo avrebbe in questi fatti ~ntttomo-patologici un criteria 
prezioso per diagnostica.re un tale avvelenamento; ma per quai!te 
esperieuze io abbia fatte sui consigli, insieme cogli egregi dot
tori Romiti e Gioi,;gio .Jfarcacci, non ho veduto roai prodursi 
questi emboli. Solamente qualche volta i polmoni si sono offerti 
sede di qualchc piccola e limitatissima ecchimo~i. Per cui si pub 
concludere non esservi che il criteria della alcalinita e q uello della 
formazione del precipitato bianco che nou volge al nero bagnato 
con l'acqua solforosa o col solfuro di ammonia, che possono met
tere il perito necroscopo in grado di diagnosticare l' avvelena
mente in discorso. 

PiU avanti vedremo se l' analisi chimica potrA, nei casi in 
cui facciano difetto i criteri chimico-dinici ricavabili dalle prime 
materio vomitate o dal contenuto stomacale del cadavere, valere 
a fare stabilire se si tratta o no di avve\enarnento per la ba
rite od almeno per un composto baritico. 

Secondo caso. - Quella in ctti l' avvelenmnento t ltato 
prodotto dal carbonato di barite. - Quando il medico curante 
racconti, cha l' individuo che e divenuto cadavere i:igerl una 
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polf"ere bianca che non asev11. alcur. sapore, e dopo una mezza ora 
un' ora o piu dalla SLH\ ingestione vennero in ~cena dei dolori 
piu o meno violenti di stomaco, a cui tenncro dietro clelle nausee 
c dei vomiti di materie muccose miste alla poh·ere bianca ac
rennala; rhe questa polvere pasta nell'acqua non ''i si disciolse, 
getian<lovi sopra dell' aceto rcce effervcscenza, e non si annerl 
hagnandoln con l'acqua solforosa o col imlfuro di ammonia; che 
;uccessivamente ~opraggiunsero tutti i fenomcni morbosi ebe 
ho le~te descritti, il perito necroscopo presumer:i che si tratti 
rli uvelcnamento prodotto dal carbonato di barite. 

Oppure, in mancanza di storia, lo stesso perilo necroscopo 
lo prc~umerD. quando abbia trovato nel contenuto Rtoroacale del 
cndavere la polrere accennata e gli abbia date le indicate rea
zioni. Se poi avr<\ trovato lo stomaco mot<\ sia pcrche furono 
pronti e copiosi i vomiti, sia perch~ la mortc :wvenne tardi, al
lora, come e naturale, gli sara impossibile di ottcnere questo 
critcrio, e non potra dtllle le-.:ioni anatnmo-p:i.tologichc rica,·are 
alcun data per formulare la dia~nosi di questo an-elenamento: 
che in ta! caso non potl'o.\ essere constatato sc non dal pcrito chi
mico soltunt.J. ii quale potra mettere in e.-=~ere la baritc o il suo 
carbonato com·ertendoli con l'acido doridrico in cloruro di bario 
c ricercanclo poi le renzioni di qucsto corpo. )fa di ciO pade
rcmo piu tal'cli. 

Ttrzo caso. - Q1t'!l10 in Cl'i l'ai.:velena.nento e stato pro
dnttn clal clor11 1·0 di bm·io. - [n questo anelenamento, per la 
con,rersione del cloruro in carbmrn.to a spe!"=e dei cnrbonati alca
lini della ecnnomia, nece'i.11ariamcnte diminuiscono in essa i ...:ar
bonati a cresce la copia dei cloruri a\calini. 

Quando dalla storia ri•mlti. che l'indi,·iduo che t: djvenuto 
cadavel'C, nell' ingerire una hernnda pro ... ·o un senso di sapore 
piccante sgradernle a cui tennero dietro del bruciore e del do
lore di stomaco. de\le nausee e dei Yomiti di materie muccose, 
le quali si fecero bianche r-er::::anclovi sopra. de! solfato di soda 
e si conservarono bli b:l!:mandolc con ii solfuro di ammonio o 
con l"acqua solforosa, e di pill si ebbero tutti i fenomeni mor
bo.3i pill sopra desctitti, ii perito necroscopo sarA autorizzato a 
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d;ch.iatarc traf.tar.-;i di anclenamento prodotto da un sale solu
bile di Lmite, e molto probabilruente dal cloruro di bario. 

Que::; I a medesima condusione po tr a essere emessa da1lo 
stesso perito anche qu:rndo rn~nchi ogni ragguag1io storico, a11or
C'h0 il coutenuto e la mtk'cosa stomacale gli abbiano date le 
l'Elalioni accennatc. Fa1.:-enJo perO difetto queste reazioni, allora 
non Yi ~ara che la d1irnk:a, la quale anche in tal caso potra fargli 
dmgnosl11.!n.re 1' anelen:.mcnto per questo o per gli altri com
posti baritici. 

Ora, ii perito chi111ieo ammettera la esistenza del Teleno 
baritico, se versando nella soluzione del cloruro di bario che 
a.vra ottenuto dalle materie sospette, dell' acido solforico o un 
solfato solubile di potassa o di soda avrh. un precipitato bianco 
insolubile nell'acido cloridrico; se avca un precipitato bianco col 
carbonato di ammoniaca, un precipitato bh\nco cristallino col
l'acido idrofluosilicico ed un preci pita to giallo col cromato acido 
di potassa. 

n cloruro di bario si riconosce inoltre facilmente dalla pro
prieta che possiede di colorare in verde la fiamma del gas, del
l'alcool e dell'idrogene. Questa stessa :fiamma e~aminata allo 
spettroscopio da uno spettro pure caratteristico. 

ll perito chimico cnn!':iel'\'er:.\ il cloruro di bario ottenuto o 
il Nt.r\Jonato di baritc, come carpi da presentarsi al Tribunale 
qua\c pr.:iva di conrinzione del consumato avvelenamento. 

La barite e i suoi sali saranno dal perito chimico, quando 
sia cr~duto necess.'.lrio. dusati convertendoli in solfato baritico. 

I composti barilici che esistono nella econo1aia di coloro 
che pt:rirono avwlenati, non si distruggono net cndavere inu
mato. Ncl caso di esumazione perb, quan<lo il carlm,ere sia molto 
putrefatto e si trrJYi a nudo col terreno, ii perilo chimico dovrA 
sempre esaminare con cura la terra che circonda il cadavere, 
noncM que\Ja che se ne trova ad una certa distanza, perche 
non pochi tert·eni contengono dci composti baritici. 
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A.YV&L&MAM•KTO PRODOTTO DAL POT1.SSIO E DAL SODlO 

• DALLI: LORO co:mmu.ZIONJ. 

Qui ci occuperemo soltanto dell' avvelenamento prodotto 
dalla potas!a, dalla soda, dai loro carbonati c dal nitrato di po
tassa, percbe di quello prodotto da altri sali alcali.ni ne abbiamo 
parlato nel secondo gruppo, IA dove ci siamo occupati dell'avve
lenamento prodotto da\l'acido cianidrico e dai cianuri alcalini e 
roetallici , e di quello prodotto dal sale di acetosella; ed anco nel 
terzo gruppo, la dove abbiamo tenuto parola dell' avve\ena
mento prodotto dal cromo e dalle sue combinazioni, fra le 
quali figurano i cromati alcalini neutri e acidi, e di quello pro
dotto dall' alluminio e dai suoi composti. 

Gli avvelenamenti prodotti dai cornposti ossigenati del po
tassio e del sodio, vale a dire dalla potassa c dalla soda, e 
quelli prodotti dai loro carbonati, nitrati ec., sono spesso ac
cidentali, raramente volontari e quasi mai poi criminosi. 

La potassa, la soda e i loro carbonati giunti nella cavit.'1. 
dello stomaco sono in parte convertiti in lattati e cloruri dagli 
acidi gastrici, e la soda e la potassa scendendo poi nelle in
testina vi sono in parte convertite in carbonati. Gli altri sali 
di potassa o di soda a acido minerale restano immutati nella 
economia, mentre qucgli a acid(• organico vi passano allo stato 
di carbonato, perch?: l'acido organico bruciando in grazia della 
presenza dell'ossigene del san~ue da luogo alla produzione del
l' acido carbonico. 

Giunti per assorbimento nel sangue, la potassa e la soda. 
vi passano allo stato di carbonati, mentre i carbunati e i sali 
a acido minerale vi si mantengono immutati; per cui in questi 
avvetenamenti, i pt'odotti di secrezioue e di separazioue ~ spe
cialmente le oriue si arricchiscono di carbonati alcalini e di sa\i 
alcalini a acido minerate. 

Noi qui formuleremo tre soli casi; quello cioe in cui l'av
velenamento sia stato prodotto dalla potassa e dalla soda cau
stiche; l 'altro in cui sia stato prodotto d.11 quoste stesse basi, 
mn carbonate; ed il terzo in cui aia stato l' effetto dell' azione 
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del nitrato di pot.ass/\. E al solito in tutti qucsti casi pub ac
cadere che !I perito non ab\Jia che ii solo cadavere, oppure cho 
gli sia stat.a dal giuclice di istruzione passata anche la storia 
dei fE>nomeni morbosi che precedettero la morte. 

Primo caso. - Avvelenamento prodotto dalla potassa e 
dalla soda -caustiche. - Se dalla st.aria resultera, che un indi
vh\uo del quale deve essere esaminato !l cadaYere, dopa la in
gestione di una bevanda, di un a!imento o di un medicamento, 
senU un sapore orinoso e come di lissivia 1 e al tempo stesso un 
senso di bruciore che dalla bocca si estese a\la faringe e allo 
stomaco ove si fece subito pill. intenso; che fu preso da costri
zione a Ila go la, da dolori a troci e strazianti all' epigastrio, da 
nausea e da vomiti di materie muccose piU o roeno screziate 
di sangue, le quali ~mpevano esse pure di lissida ed erano un
tuose e saponose al tat toe davano reazione fortemente alcalina, 
come la <lava pure la muccoia buccale e faringea e la stessa 
sa1irn.i che ebbe in seguito una ansieta estrema, con do lori co
lici , ai quali tennero dietro delle scariche ventrali di materie 
nmccose, biliose e sanguigne, con singhiozzo, crampi alle estremit:\ 
inferiori, invilimento grande dclle azioni circolatorie, debolezza 
muscolare, raffreddamento generale, deliqui, sincope ed infine 
dopa poche ore la morte, preceduta o no da convulsioni, ma 
senza alcuna altera:done delle facolta mentali, il perito riterra 
che si tratti di anelenamento per un alcali caustico o peril suo 
carbonato. U pill spesso perO la terminazione fatale avviene <issai 
piU tardi, ed allora ha tempo di clichiararsi la infiammazione 
della muccosa del canale dig~rentc da prima acuta, poi ~ronica, 
la quale conduce a morire gl'indi\·idui in mezzo ad un estremo 
marasmo. 

II medico che pre!tb la sua assistenza al malato ed il 
perit..o aecroscopo che e stato incarica.to de1la autossia. giudiziaria, 
devono saper•e cbe la potassa e la 8oda causticbe si trasfor
mano con una estrema rapidita in carbonati, e che questa tra
sformazione si opera molto pill lentamente nel canale digerente 
che all'arin libera; e cbe nella economia animate la potassa e 
la soda normali non vi si trovano mai libere, ma carbonate e 
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bicarbonate; per cui devono con la massima svllecitudine riporre 
in \'asi bcn chiusi tanto le materie che coi vomit.i e coi secessi 
furono emesse durantc la vita, quanta quelle cbe furono trovate 
nel tubo alimentare del cadavere, onde per quanta sara possibilc 
non assumano l'acido carbonioo dell'aria e si mllnlengano libere. 

AHorcM manchera la stm·ia clei fenomeni morbosi che pro~ 
ce lettero la morte, il perito se trovera che ii cadavere ha re
sistito piu dell' ordinario alla putrefazione, ed offre le labbra 
e la lingua tumide, se la muccosa dt:lle vie digestive avra perduto 
il suo epitelio e sara rossa e rammollita, se tanto essa che ii 
coatenuto stomacale daranno reazione alcalina, mentre, come O 
noto, tutti i tessuti dopa la morte si fanno prontamente acidi, 
se nello stomaco stesso il ramroolliroento sara ad alto grado 
e qua e la vi saranno anche delle ulcerazioni e delle escare, se 
il sangue sara nero e fluido, se l'ei:iofago sarA sede di un qual
che ristringiroento, egli si clichiarera per l' avvelenaroento pro
dotto da un alcali libero oppure carbonato. 

Non vi saril perb che la chimica cbe potra risolvere la qui
stione, percha i fenomeni morbosi e le alt~razioni anatomo-pato
logiebe sono a comune in questi due avvelenamenti; come per 
la stessa ragione non vi sar<i che la cbiroica che potrc\ dirci se 
si tratta di avvelenamanto per potassa, oppure per soda cau
atiche. 

ll perito chimico dovrA agire con sollecitudine e con le do
vute cautele sulle materie sospette che gli furono consegnate, 
onde non accada che gli alcali liberi che contengono, si facciano 
carbonati, e una volt.a che gli avra liberati dalle medesime 
dovr!I. caratterizzarli per le loro chimiche reazioni, delle quali 
parleremo dopa che ci saremo occupati del secondo caso. 

Secon<lo caso. - Avvelenamento prodoUo dal carbonato 
di 1>otassa e di soda. - [n questo avvelenamento abbiamo pre
cisamente gli stcssi fenomeni morbosi, gli stessi fenomeni cada
verici e Je medesime alterazioni anatomicbe, di cui abbiamo ora 
parlato. E siccome i nostri alimenti, le nostre be1Wldd, i te!suti 
e gli umori animali sono riccbi di carbonati di pot1uae., ma spe
cialmente di 1oda, cosi il perito chimico in questo caso non solo 

Bellini 
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dovra roettere in essere questi alcali carbonati, ma dovra inol
tre istituire delle analisi comparative, per vedere se la loro copia 
accede del doppio, del triplo ec. quella normale, percM in siffatto 
caso e la sola quantita degli alcali carbonati quella che puo 
fare concludere il perito per l'avvelenamento in discorso. 

ll perito chimico, tanto in questo che nell'altro caso, consta
terA nel liquido che avra ottenuto, tenen,do a digerire le materie 
sospette in un vaso chiuso con acqua distillata, se la reazione 
sara alcali11a e trovato che sl, si assicurerA se si tratti di alcali 
liberi o carbonati e cib col versare in una porzione del li
quido stesso una soluzione concentrata e perfettamente neutra di 
cloruro di bario, fino a cessazione di ogni precipitate, molto 
pill che un leggero eccesso di cloruro non e noceTole; e se tro
vera che il liquido soprastante al precitato avrA perduta affatto 
la sua reazione alcalina, egli riterra o che gli alcali furono in
geriti caustici e nella economia o nel cadavere passarono in tota
lita allo stato di carbonato, oppure cha furono ingeriU allo stato 
di carbonato. Se poi il liquido alcalino, trattato nello stesso modo, 
non avra dato alcun precipitato oppure ne avra dato un poco 
ed avra conservata tuttavia la sua reazione alcalina, allora egli 
sara certo che gli alcali in discorso lurono ingeriti allo stato 
di causticita, e che o si mantennero sempre liberi, o solo in parte 
si fecero carbonati, sia durante la vita, sia dopo la morte della 
vittima. 

Nel caso poi di autossia tardiva per esumazione reclamata 
da un sospdtto di avvelenamento, la reazione alcalina dei tessuti 
e del contenuto stomacale non avra phl. valore e perciO non sara 
pill un criterio per ammettere l'avvelenamento per la petassa o 
per la soda, oppure per i loro carbonati, perchA la putrefazione 
delle materie animali ricche di azoto da luogo alla produzione di 
una certa quantita di sali ammoniacali e specialmente di carbo
nato di ammoniaca, la di cui reazione e pure alcalina. [n questo 
caso il perito chimico potra pero, discacciando dalle materie 
putrefatte del cadavere colle sue operaz.ioni preliminari tutti i 
sali ammoniacali, mettere in essere la potassa o l& soda carbo
nata e clichiararle di avvelenamento, quando abbia veriticato, la 
merce di esperienze comparative, che queste basi carbonaW au
derano de! doppio o del triplo la quantifa normale. 
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II perito chimico non dovra pero dimenticare che i car
bonati alcalini sono sovente usati come mezzi conservatori dei 
cadaveri, per cui senza altri dati che ci vengano somministrati 
dalle circostanze estrinseche al fatto, la molta copia della so
stanza alcalina ritrovata non avra sempre valore a farlo pro
nunziare per l'avvelenamento. 

Fatte queste avvert€nze, passero ad enumerare le principali 
e pill caratteristiche reazioni della potassa, della soda e dei loro 
carbonati. 

Ora, le soluzioni di potassa caustica riconducono al bleu la 
cart.a di tornasole aITossata degli acidi, ed arrossano fortemente 
quella di carcuma. Una soluzione di acido tartarico, saturata a 
freddo, aggiunta in eccesso ad una soluzione di potassa, deter
mina la formazione di un precipitato bianco cristallino pesante 
di bitartrato di potassa. Se la soluzione di potassa sara allun
gata, il precipitato non si produrrA subito e sara favorito dalla 
agitazione del liquido Catta con bacchetta di vetro; una soluzione 
di carbonato di potassa o di ammoniaca sciogliera il precipitato. 
Versando della soluzione di cloruro di platino nel!a soluzione al
calina, si formerA un precipitato giallo-chiaro, che saL·a pochissimo 
solubile nell' acqua e affatto insolubile nell' alcool. L' acido per
clorico dara nella soluzione di pot.assn un precipitato bianco di 
perclorato di potassa, e l' acido idrofiuosilico un precipitato 
galatinoso effiorescente. Un filo di platino avvolto a spira ba
gnato con la soluzione di potas5a ed esposto alla fiamma interna 
del canneilo degli smaltatori, produrrA alla estremitai della fiamma 
esterna una colorazione violetta. 

Tut ti questi caratteri sono a comune col carbonato di po
tassa, dal quale perO si distingue in cio, che quella non fa 
effervescenza con gli acidi, questo sL 

La soluzione di soda, mentre ha a comune con quella di 
potassa o dei suoi carbonati la forte reazione alcalina, se ne al
lontana poi percM non produce alcun precipitato con l'acido tar
tarico, col cloruro di platino e con l' acido perclorico, mentre 
invece con una soluzione di antimoniato di potassa perfetta
mente limpida de\ un precipitate bianco di antimoniato di soda 
se fa assumere alla fiamma esteriore del cannello degli smal-
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tatori una colorazione molto intensa-nente gialla. Oltre a cib e
spon~ndo le d:.ie soluzioni in un vaso <la orologio all' aria libera 
per 24 ore, quella di potassa rester<\ limpida, mentre quella di 
soda si riempira di cristalli di carbonato di soJa: saturate poi 
tutte e due coll' acido nitrico e messe a evaporare in un vetro 
da orologio, la soluzione di potassa former<\ dei lunghi aghi 
pris:natici, e la soluzione di soda <lei cristalli granellosi romboe
drici. Anche ii carbonate di soJa si dist!ngue dalla soda caustica 
per la reazione che e propria di tutti i carbonati, di fare cioo 
effervescenza con gli acidi. 

Il precipitate di cloruro doppio di. platino e <li potassio ser
virA come prova di convinzione dello avvelenamento per la po
tassa 0 per il suo carbonato. n precipit.ato di antimoniato di 
soda servira invece di prova di convinzione dello avvelenameuto 
prodotto dalla soda. 

Si possono dare <lei casi di avvelenamento per alcali, in cui 
manchi la reazione alcalina della muccosa de\lo stoma.co e del 
suo contenuto, non che dei tessuti del tubo intestinale del ca
davere, e non si abbia alcun dato storico di ciO che l'individuo 
presentb prima di divenire cadarere. Pub mancare la alcalinita, 
perche fo pbrto con larghezza dello aceto, percbe le poche ma
terie che rimasero dopa i larghi vomiti furono neutralizzate 
dagli acidi dello stomaco, oppure perche il poco alcali rimasto 
ebbe tempo di assorbirsi tutto quanto e passare nel seo.o del 
sangue. In questi casi la questione non si deci<lerf.I. ne anche con 
l' analisi quantitativa, perche non sara mai molta la differenza 
che trovera il perito chimico nelle sue indagini comparative. 

Come pure si possono dare dei casi in cui si trovi alcalino 
il contenuto dello stomaco, perche potrebbero poco tempo innanzi 
della morte essere state pbrte allo individuo delle sostanze al
caline con scopo non criminoso, come i sali di Vichy ec.; ed e 
noto che in alcuni avvelenamenti si dA l'acqua riccamente sa
ponata, come antidoto chimico, e come emetico, per cui la rea
z.ione (jlcalina in questi casi non sarA un criteria del consumato 
avvelenamento e vi vorranno alt1 i dati per ammetterlo, dati cbe 
quasi sempre ci ~ono forniti dalle circostanze estrin.eecbe al 
fatto. 
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Terzo ca.so . - Ai;velenamento prodoUo dal nitro. -Que~to 
a vvelcnamento, quantunriue non interessi la storia degli an-ele 
namenti criminosi, da so\·ente luogo all' inten·ento del perito 
per le questioni di omici.Jio per imprudenza che vengono sol
levate. 

11 nitro ingerito tutto in una "'\"Oita alla dose di 15 o 30 
grammi produce i suoi etfetti deleteri con una certa prontezza, 
mle a dire dopo un qu1rto d' ora o una mezz'ora al piu. Se i1 
perito necroscopo sapra che un individu), nel mentre cbe inge
riva un medicamcnto, pro\·b un sapore salato fresco e poco dopa 
accusb una sensazione di freddo interno, ebbe dell'angoscia, un 
senso di dolore allo stom1co che si diffuse alle intestina e 
quindi dclle nausee, dei vomiti e delle scariche ventrali di rna
terie muccose sanguigne, che si offl'irono mute agli ordinari reat
tivi e che lasciarono dietro a se una grande prostrazione as
sociata a polso piccolo, debole, filiforme, a freddo delle estremita 
e piU tardi a vcrtigini e a delle sincopi; che si lamentO di un 
senso di bruciore ·e di dolore alta regione dei reni, con diminu
zione o soppressione di orine: che in appresso offrl laboriosa 
la r spirazione, il polso sempre pill debole, le estremita ~ ciano
tiche e fin\ per morire in mezzo a qualche convulsione dopa 
alcune ore od 1 o 2 giorni, egli sospettera che si tratti di 
avvelenamento prodotto dal nitro, percbe il saporc salato fresco, 
ii senso di freddo intenso, i1 dolore e il bruciore ai reni sono 
fenomeni morbosi piu propri di questo cbe di altro avvclena
mento. 

Qllando manchi la storia del caso, se il perito vedra la pu
trefazione non per anche dispiegata o cbe procede con lentore, 
e trovera le lesioni anatomo-patologiche che sono proprie della 
gastritide o della gastro-enteritide di avvelenamento, con ecchi
mosi sottomuccose e stravasi sanguigni nella cavita del tuba 
alimentare; se il sangue apparira roeno Cosco dell' ordinario, ed 
il cuore formo in diastole e pieno zeppo di que3to umore quasi 
affatLo disciolto, i polmoni e ii fegato congestionati, i reni ipere
mici, le orine albuminose e ricche di cellule epiteliali, egli non 
potr:\ che presumere questo avvelenamento, cbe la analisi cbL 
mica poi mettera nella piu chiara evidenza. 
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Ora, le reazioni proprie del nitro e in genere dei nitrati 
sono le seguenti; di dare la loro soluzione, trattata a caldo con 
l'acido solforico concentrato, dei vapori acidi che hanno la pro· 
prieta d'ingiallil'e l'albumina e la pelle, e di colorire in bruno i 
sali ferrosi, e scaldata con l' acido solforico e colla 1imatura 
di rame, di sviluppare dei vapori nit.rosi rutilanti; di dare, sotto
messi che sieno a11a azione degli agenti ridutturi, luogo alla 
formazione di azotiti. 

Una volta che ii perito cbimico avr~ messo in essere la 
presenza di un nitrato nelle materie sospette, dovra farsi a 
ricercare la natura della base, e cib col giovarsi di quelle rea
zioni che valgono a caratterizzare le basi e delle quali giA ab
biamo parlato. 

Nei casi in cui non si avesse avuto alcun ragguaglio sto
rico, e l'alterazioni anatomo-patologiche avessero fatto difetto, 
perche si tratto di una esumazione tardiva, c nei resti del ca
davere fosse stato trovato del nitro, i1 perito cbimico non solo 
non potra concludere per un avvelenamento, ma molto meno per 
questo, inquantoche il nitro poteva derivare dal terreno, quando 
fosse ricco di calcinacci, o dalle muraglia della tomba, e quando 
non avesse avuta questa origine, poteva es.sere espressione del
l'avvelenamento per l'acido azotico, oppure poteva essere stato 
introdotto nella economia a titolo di cura. Per() la quantita dcl 
veleno che fu ritrornta, la sua non esistenza nel terreno o nella 
tomba e le circostanze estrinseche al fatto potranno non di rado 
fare decidere il perito per questo avyelenamcnto. 

Sono questi i principali e pill importanti avvelenamenti 
che ho creduto bcne di trattare in questo manuale. E se ho la
sciato di parlare <lei rimed1 da mettersi in uso nei diversi casi 
per scongiurare la :nc•rte e trionfare dello avvelenamento, si ~ 
perche il medico che funzionar deve da perito, non e e non puO 
essere mai i1 curante degli individui che sono vittima di un 
qualche veleno. D'altronde e mia intenzione di pubblicare quanta 
prima due manuali, uno di tossicologia clinica, nel quale, oltre 
che della diagnosi e della prugnosi, trattero c!iffusamente della 
terapeutica tossicologica, l'altro di tossicologia igienica nel quale 
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terrc') parola dei mezzi e dei modi da mettersi in uso per im
pedire gli avvelenamenti accidentali, professionali e industriali. 
Questo ultimo manuale conterra tutta quanta la igiene indu
striale, quella igiene cioe che interessa tanto la nostra penisola 
oggi specialmente che con ogni sforzo si cerca di aggiungere 
alla riccbezza agricola che ha dalla natura quella industriale e 
manifatturiera. 
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A VVISO AL LETTORE 

l i1leado nella p1·iuza pade delta .\froi.li,iol·ig-ia Ci,·ile 

condto-re JJt1· d1.a110 il Perito in quelle <JUestioni 1nedico (orensi 

le qttali possono aver rapporto con l'argo;nento del Matrimonio: 

delta nravidanza : del Parto e de! P uerperio : cMle Nascite 

precoci e tardive. 

Nella seconda par'le; i;z quella cioe delta Afrodisiologfa 

CriminaJe: inclicherO la (Jl'ida a tenersi rlal Perito nelle que

stioni rclatfoe all' Aborto Crirninoso ed all' Infhnticid io. 

Nella ter.:ra parte di questo libro ;ni occu1Jer() degli argo

menti relativi alla Yen ere torense, JJOnendtJ le questioni che 

possono incontrarsi nella pratica, accennanrlo ii modo di risol

verlf! anco in 1·ap1Jol"lo alla co;nplica:rione del/e ~la lattfe Ve-

In ogni a1·gomento accennero la 1·tt9ione giw·idica del 

'Juesito, seguendo passo 1Jasso le disposi:io;zi legislative vi

genti: - dichiarerO il 11iodo pratico da tene;·si pe1· sciogliere 

i diver&i p ostulati che in 1'apporto a questi diffe1·enti a1'901nenti 

po3sono essere 1n-oposti dall' Aitto1·itci giurliziaria 





AFRODISIOLOGiA CIVILE 

PARTE J.• 

l:"i'TERYENTO DEL PERITO IN QUESTION! )1IBDICO·FORENSI 

RELATIVE AL l\IA TRu.IONIO. 

§. l. E necessario par nettamente queste tre fondamentali 
cognizioni e cioC : la si pub a norma delle disposizioni del Cadice 
Ci vile fare opposizione al rnatrimonio: -2' si puO domandare 
n1.1llilti o meglio l' annullamenlo di un matrimonio avvenutane 
la formale celebrazione: 3a si pub far questione di separazione 

JJe1·sonale dei conjugi. Ora pub avvenire che !'opera del perito 
possa essere mess1 a profitto in ognuna di queste tre diverse 
circostanze. Io non mi occuperO che di quelle pill comuni ed im
portanti ragioni per le quali possono esser formulati dei dubbii, 
richiesti dei pareri o proposti dei qur:siti. 

§. 2. 0PPOSIZIONE. - Quando pel solenne atto <lei matri
monio ii Cadice Civile vigente stabilisce le condizioni necessarie 
per contrarlo, oltre a determinare alcuni limiti della eta, ad eli
minarc dal connubio certi preesistenti vincoli di sangue che po
trebbero correre fra i due contraenti , vuole con filosofica e 
prcddcntissima ragione, che 110n possano contrarre matrim0nio 
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gli interdetti per infermilti di mente e ordina che se l'istanza 
d'interdizione fosse soltanto promossa, si sospenda la celebrazionc 
del matrimonio fino a che l' Autoritil. giudiziaria non abbia dc
Ilnitivamente pronunziato. In dependenza logica di questo savis;
simo disposto quando il Legislatore e stato a dichiar:ire quali 
e quante potevano essere le cause di opposi::ione a quel vincolo 
c:he soltanto la morte pub scioglicre, ha voluto che si possa fare 
opposizione (Art. 83, n. 2° Cod. Oiv.) « Per l'infermitd di mente 
di imo degli sposi » -

Ecco intanto patentemente dimostrata una ragione per la 
qlule il perito pub esser chiamato a prestar l' Df!era sua in 
causa di opposizione al matrimonio. 

§. 3. Con quale cri terio dovra mai procedere il pratico a 
risolvere questa delicatissima questione ? - Qui senia dublJio, 
si entra nel campo della Freniatrfa forensc e percio sia oculato 
il perito a considerare bene il punto di partenza lega!e della 
ricerca; vale a dire: che la Legge ha espressamente dichiarato 
doversi stabilire esistente in uno dei due contraenti una in(er
mitd di mente di tale indole e di tale grado da far mancare al 
contratto uno clei due elementi essenziali alla sua validi tc'l cioe il 
pieno e libero consentimcnto intellettivo.-Orastando al signiftcato 
di quelle parole contenute nel Cadice all'articolo citato, ognun \-ede 
quanta sia esteso; ma pensanclo come nell'effett.uare un matrimonio 
si dt\ vita ad un Contratto morale che ha per implicita condLlione ii 
r~ciproco assentimcnt,o dei contraenti, ii pratico si cleve pol'!'~ 

in graclo di considerare se nell' individuo in esame e.~ista o no 
abolizione della liberta. morale <la ritenere che in e.sso vi S~3 

incapacita a prestare ii coasenso voluto per la validita di un 
contratto cos\ seriamente combinato. E ufficio sempre grave 
quello di diagnosticar~ la forma e ii grado di una affezione p.si
cbica; ma in definitiva e una diagnosi che appunto volendo un 
graclo estremo di prova indubbia, permetterd. al perito di pro
nunziarsi quando tutti i criteril della malattfa lo condurranno 
ad ammettere una specie di psicopatia evidentemen te capace a 
menomare la validita legale di un consentimento. 

Ed ecco per parte del perito la doverosa necessita di aver 
presenii le pill fondamentali e ferme cognizioni della scienza 
freniatrica per applicarle alla soluzione del quesito forense. 
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Cosa insegna clunque qucsta scicnza relati\·,.unentc aHcl am
missibilila o non ammissibilit3. di consentimento morale per parte 
di individui affetti dalle varie e multiple forme di psicopat!a? -
Certo c che quanta agli l dioti, cioC qu1nto a quei disgraziati 
esseri nei quail esistono anomal!e multiple dell' asse cerebro 
spinale con imperfezioni dei sensi e delle facolta intellettuali , 
per essi ogni rcsponsabilitti. morale e esclusa e quindi non ca
paci a valutare la importanza di un contratto. Quanta agli 
I mbecilli, elimiaato quel primo grado di sempliciU1 di spirito 
con la qualc \rj puO essere sana conformazione fisicn, sufficiente 
perfczione di linguaggio e manifestazione di scnso morale, pure 
c ncll'imbecille propriamente detto c nei gradi piu arnuzati ti.no 
all' automata prim completamenle d'intellige11ia c di sensiLilitc\ 
morale, non vi puO cssere legalitil di contratto. - Quan to ai 
De;nenti a quelli individui cioe chc godcrono della i11telligenza, 
ma che 1n·c~i poi <h indebolimen to considerabile e progrcssivo 
delle facolta ruorali c intcllettuali, si awiarono ad una parali5i 
decorrente dal primo al wrzo vci·iodo, certo non c a pen:-oarsi 
possano gollere della facoltil civili:: di sanzionare contratto legale. 
- Qunnto ai Maniaci a coloro cioe chc soffi·ono di di<::ordinata so
vracccitazione clclle facolt<\ con incoerenza delle idee. cun im
possiLilitc\ a fissarc la \01•0 attenzione, af!itati da moti ed im
pulsi violenti, con pcrdita della coscienza di se mcdesimi, sog
getti ad iilusioni ad allncinazioni, per\•e1•tiLi nei sentimenti 
affett.ivi, ne\la scn,.,ibi\ita morale, turbati da acccssi di Iuro1·c, 
incoerenti, per essi pure none <lata fac1)lt.A legale di formulare 
contratto. - Ne dimcntichi il perito come vi possano es8ere 
in<l i\'idui chc manifestino uno st~to intellettuali.? in apparenza 
normale, nei quali perO e la mobilitlt dclle iJee, e la irritabilitll. 
del carattcre squisitamente morboso, e la quasi ruancberole pa
dronanza di se medesimi, e ii turbamento da cui sono presi per 
idee fisse, per erm1•i di percezione, per false apprezzazioni, per 
csagerato amor proprio, costituiscono conrlizioni di effettiva ma
Jattia sotto quella formn co:o;\ dctta di (ollta 1-agimiante o (ollta 
morale, grave morbo che puO colpire con insidioso anilamcnto 
individui che nel civiie con.;;orzio risquotono immeritamente 
stima di ragionernli uomini. - E neppuN e da do\·ersi dimen-
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ticare dal perito come applmto in questo gruppo di psicopaUa, 
cioC in que1Io clella manta propriamente detta, eel in quello an
cora della follia parzia!e che comprencle tutte le monomanie, 
possa aHenirc un fenomeno di grande importanza; cioe ac
cada che l' esame dell' individuo soggetto di interdizione, coin
cida con uno di quei periodi 9he i freniatri clicono di inter
val/a luciclo. Non deesi confondere dal perito cio che puo es
sere un semplice pcriodo di re:nissione di alcune affezioni men
tali, con cio che pub costituire periodo di sanita completa, du
ratura. Dal punto di vista medico-legale come non si potrebbe 
dare responsabilitt\ giuridica a coloro che commettessero un atto 
imputabile ncl periodo di remissione di una ma!attfa mentale 
periodica, cosl non si potrebbe ammettere che in quello stato 
duraturo di rnalatHa mentale (sebbene declinato) fosse valida una 
rat.ificazione di contratto nuziale. La scienza frenjatrica insegna 
a fare rilevare quali sono i criterii per mettere in maggiore 
evidenza possibile il sempre difficile fatto del vero intei'vallo 
luc:do dall' apparente, considerando cioe la completa riabilitazione 
e funzionante arrnonfa di tutte le facolta intellettuali dell' indi· 
viduo e la permanente, lunga, verificata, riprova del ritorno 
completo delta ragione medesima. 

Ma prirna di lasciarc queste av\·ertenze pr::i.tiche relative a 
certi intervalli di apparente quiescenza in alc:une fo1'me di alie~ 

nazioni rncntali, non debbo omettere di fermar l'attenzione del 
perito sopra di una singolal' forma morbosa Ia quale nel suo spe
cial modo di decorrere, ha appunto tale una subdolila da con-
durre in grave mornento la del perito. E voglio 
indicare la forma della nella quale si alternano 
dei periodi di eccitazione maniaca pill o meno intensa con stati 
di depressione pill o meno marcata sotto forma di melancolia o 
di stupidita, susseguiti poi da un jntervallo di rz.gione, dm·ante 
ii quale (sebbene sostanzialmente non abbia vita che un grado 
di eccitamento clel tutto morboso) pure giungendo nuovo l'indi
viduo atl'esame de! pratico, potrebbe fuorviare da un retto 
giudjzio ii perito medico forense. ~fa v' ha di pill : che cio~ la 
osservazionc clinica sebbene dimostri come in alcuni di questi 
gravissimi casi si possa talom iniziare il ciclo con una forrna 
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di mania ed a questa succedere un periodo di forma rnelan
colica succeduto da un periodo di eccitamento, pure alcune volte 
pub questo ciclo aprirsi invece con lo stato di melancolia pill 

· o meno sen ti to e dopa, aver luogo uno stato di eccitarnento 
o di quasi rianimamento cbe par salutare, per terminare al
l' attacco manfaco il pill manifesto. - In tale caso non v' ha 
dubbio alcuno ad ammettere che esaminando l' individuo nel 
primo e nel secondo momenta quasi quasi ( se l' accortezza 
clinica non vi ponesse freno) uno poco pratico potrebbe esser 
condotto ad escluclere la esistenza di un morbo gravissimo e 
\'alutare il periodo di eccit.azione per un notevole migliora
mento. i\Ia que1lo che e della massima imfortanza a not.are si 
e che in tali forme a volte non molto gravi potrebbe pre
:::entat'Si lo stato primo di melancolfa econ apparenze normali ii 
periodo di eccitazione; ed anzi in questo notare nell' individuo 
pl'opositi d' anirno lodevolissimi, quasi volesse rimproverarsi di 
essersi lasciato prenclere da infondati patemi d'animo, e fare e 
dire co$:e che avessero una certa previdenza pel futuro stato o 
pensando a provvedcrsi di mezzi ed arnesi per intraprendere un 
mestierc 1 una professione, stabilirsi una posizione sociale ed anco 
di unirsi in matrimonio, eel intanto nella stessa premura esservi 
qualcosa di morboso, di esagerato, di troppo sollecitamente con
cepito e finite poi in uno scoppio di vera e propria manfa da 
es~ere inaspettato a tutti coloro dcl1a scienza stanno 
intomo all'inclividuo e fra questi per essere tra-
scinato anco ii medico stesso. 

Ora conoscendo bcne queste possibilita, il perito do.,,-ra procedere 
cnuto e con grancle sospetto in tali fatti ed appumre bene, pren
clemlo cognizioni dello stn.to precedente dell' individuo, se quel 
perioclo cl'apparente risvegt:o, successivo ad una forte depressione 
cl'animo, non fosse gi<\ un momento morboso di questa insidiosa 
!hrma della follia circolare. Certo e cl1e anco per questo morbo 
ea considerarsi che se \'inizio fosse stato rappresentato dall'attacco 
ntuio delta mania eel a.Hora non vi sarebbero dubbj possibili: a sa
rcbbc stato quello clella melancolia e non vi sarebbero ugualmente 
incertezze ammissibili. :iia quando (lo ripeto volentieri) o mancasse 
i1 primo avvenimento o fosse preseute il secondo, ma con forroe 
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miti, certo sarebbe facile intendere come ii giudizio andrebbe o po
trebbe andare errata. - Qut?ste rifiessioni hanno seria importanza 
nella pratica onde non concorrere ad emettere farorevole il giudizio 
ad un matrimonio che anco se consumato avrebbe in se ii pec
cato d'origine e o darebbe luogo ad un' annullamento, o peggio 
poi e con gravi danni, arl una separazione personale, avveni
mento per ogni ragione pill grave. 

Per le quali considerazioni vieoe a limitarsi assai nettamente 
ii campo della questione medico forense, tantopill nettamcnte 
quanta piU e inutile avanzare contenziosita sui tipi estrcmi di 
una alienazione mentale. Per cui a dir vero, ammesso ii principio 
che l:'.l dove il difetto del senso morale sia cos\ palese che la in
terdizione civile, quasi direi, colpisce questi infelici come e\•idente 
necessita, a ben picciol numero di forme morbose mentali si 
pub restringere la probabilit:'.l di una discussione medico forcnse 
relativa alla giustezza di un' opposizione al contratto rnalrimo
niale. Diventano per conseguenza di pill frequcnte discutibilith. 
nella pratica quelle rnalatt!e di apparenza non gmvi, che per
mettono la convivenza sociale, che permettono agli indiYiJui 
l' esercizio di un mestiere, la rappresentanza di uno impiego 
anco l' esercizio di una professione, c che per essere avvertite 
nella loro tot.:1.le e reale esistenza vogliono continua e assai lunga 
oonoscenza dell'individuo in sl fatta guisa rnalato. Cos\ per 
formularne un esernpio si incontrano alcuni inclividui in societ.'\ 
i quali d' altronde ben conformati, con una certa espressione di 
sguardo, effemminati nel portamento, ricercati nel vestire, gliiot· 
ti, distratti, a volte petulanti, hanno perb integri i loro sensi. 
Analizzati nel loro intelletto hanno una tal quale lentezza nel-
1' appren<lere, perb dimostrano di aver memoria; se si vuole non 
basata sull'apprezzazione dei faW e sulla valutazione di questi. 
Pero sono educabili ed educati, sebbene leggieri di carattere; 
non fondati seriamente ncgli studii che si danno l' aria di col
tivare, ampollosi, creduloni, pieni di pregiudizii. Hanno pcrb 
intero il senso morale e possono cssere suscettibili di perfezio
namento ed insomma hanno nel loro organamento quanta e ne
c~ssario percM legalmente parlando o sieno responsabili delle 
azioni che fanno o capaci di intendere e valutare i vincoli che 
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un contra.tto di matrimonio loro impone. - Ma si incontrano del 

lJari in s_ocieta alcuni indi,·idui i quali se anco regolarmente 

~:~~~~:af~e~~~'fi:~~~l h::~~~ ::n~a:;t~:~~0a~~:fi:~:~~~s~~~= :~~~~ 
leuuale: - sono trascurati di se medesimi, privi di attenzione 

sulle c-o~e del mon<lo esterno, quasi in essi non accadesse effi

cace tiuella interna impressione che desta poi la estrinsecazione 

de!la \'ii.a intellettuale: sono lenti, pigri nei movimenti: difficili 

arl imparare, ne utili a se stessi, ne agli aitri: non hanno ini

ziativa di volere, in tutto debbono essere diretti o mossi da 

un'altra persona : se si attentano a formularc dei giudizii questi 

sono erronei, avendo corta la intelligenza, manchevole la memo

ria, spenta la immaginazione. Se qualcosa fanno la eseguiscono 

macchinalmentc. per imitazione. Hanno tendenza al furto, a volle 

ad appiccarc il fuoco: sono onanisti, i loro sentimenti atfettivi; 

~e ne hanno; sono pervertiti .. . . . insomma sono imbecilli nel 

vero significato della parola, sono disgraziati esseri nei quali 

poco ~ S\'iluppata la intelligenza c tanto poco da non ritenerli 

capaci di intendere e sodisfare convenientemeote ai doveri della 

vita sociale. - Qui se si vuale, una distinzione utile a ricordarsi 

in pratica fra i colpiti da tale inferrnita sarebbe quella degli 

imbecilli che sono tali per insu(ficien::a di sviluppo intellettuale 

o dei cos1 detti imbecilli buoni da quelli per lo atfatto degenerati 

nel morale, che per esser facili a commettere cattiverfe, dispetti, 

birbanterfe, dimostrano un carattere per\·erso, maligno, da me

ritarsi dagli alienisti ii titolo di imbecilli catlivi. Comunque voglia 

Yalutarsi il tipo a cui refe1·ire la forma del caso in termini, sono 

questi degli esseri infelici cui il diritto di fondare una fam iglia 

non puO loro cornpetere nCo11 potendoli ritener liberi del pieno 

e sensato consentimento a valutare i doveri che anderebbero ad 

incontrare per lo stato matrimoniale. 

Ora brevemente disegnati questi due tipi differenti de' quali 

pur troppo se ne db. frequente l' esempio in societa, chi non 

rnde come a rlifferenziare beae e rilevare gli estremi punti di 

contntto e di allontanamento \·i sia bisogno di un esame antro

pologico condotto con assennatezza per devenire o a stabilire 

un primo grado di imbecillita o di leggerezza di carattere ch• 
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non dirime nA una responsabilita giuridica ne si merita una in
terdizione civHe, o a dichiarare l' esistenza di una vera e p1·0-
pria imbecillita che pub non dare responsabilita giur·idica ne 
concedere diritti in faccia alla Legge civile 1 Quindi essendo 
questi in realta i tipi morbosi che possono pill frequentem ente 
venire in esame medico forense per questioni di incapacita ci
vile a dar vita ad un contratto di matrimonio, cosl ho voluto 
rammentarli al pratico essendo troppo evidente cbe Ia dove pa
lesemente si mostra un perturbamento men tale da toglie1 e la 
coscienza del senso morale o la libera volizione, non vi potra 
essere ragione di contenziosita e quindi inutile fermarvisi assai 
di proposito. 

§. 4. Ed ecco da questo brevissimo e modesto cenno di alcune 
cognizioni freniatriche, tratta occasione ad indicare al perito la 
via da per~orrersi quando gli fosse proposto fo studio di una cau-;a 
di opposizione al Matrimonio basandola sulle parole della Legge 
relative alla condizione di una esistente in{ermitd. di mente. 

La questione tbndamentale se quel dato individuo sia sano 
o alienato: se alienato, per quale forma morbosa : se questa ri
scontri gli estremi di una irresponsabilita morale e quindi di 
una incapacita civile a contrarre matrimonio: se dato un 1 ucido 
intervall.J quello sia reale di riacquistata potenza intellettualc o 
transitorio, saranno tutte questioni alle quali si preparer<\ ii p<..! ri to 
ponendo in pratica gli insegnamenti ricevuli dallo studio clinico 
delle malattie mentali. 

Qui per comodo della pratica ricordo solo come a ben cun
durre I' esame del soggetto che gli e presentato, il perito debLa 
cominciare dal notarne 

Io L' Etd: sapendo che meno la imbecillita e I' idior.Lt 
(che possono essere manifeste fino dai primi anni della vita) le 
altre forme si sviluppano piU facili dalla puberta in poi: cosl 
la mania dai 20 ai 40 anni - la lipemania; nelle donne; dai 41> 
ai 50 anni: - la demenza nei due sessi, fra i 40 ed i 50 anni 

2° L' abito esterno: 
311 Lo stato dei sensi: 
4• La motilitd: 
5• Lo stato clelle (acolta intelleltuali. 
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6° La tewlen.:a degli istinti, df!lle Jlas"!;ioni: 
";'

0 La conf'orin.a;ione e i•olu,;ie del c1·cmio; e cioe l'idro
cetalia e la microccfalia nell' i<liot:l: - la dolicoccfalfa (testa 
lunga): - la sfenocefalia (riunione prematura della sutura sagittale 
con sviluppo compensatol'e della 1 eginne della grandc fontanclla): -
la lcptoccfaHa (testa str>etta, resultato dclla riunione prematura 
dcllc suture fronto sfenoidali): - o la clinocefalia (testa a forma di 
sclla; rcsultato della riunione prcmatura delle suture o sfono
parictali o tcmporo parictali: - la machiocelalia ( testa corta, re· 
sultato della riunione prcmatura o · dc\le suture della regio:ie 
posteriore dcl cranio, o delta regionc superiore, anteriore o 
laterale o della regione superiorc o media) - o la pachicetRlia 
(test.a grossa, resultato della riunione premature. della sutura 
lambdoide di ciascun la to: - o la oxicefalia ( iesta a pan di zuc
cbero, resultato della riunion p1·cmatura dclle suture parieto 
occipito temporali con sriluppo compensatore della regiona del\a 
Fontanella anteriore):.- o la platicefalia (te~ta schiacciata per la 
riunione premaiura del coronale con i parietali):-o la trococe
falfa (tesla rotonda, resultato dclla r:tmione prematura parziale 
de! coronale e <lei parietali alla rcgiouc media della sutura fronto 
parietale di ciascun Jato):- o la plagiot!efalfo. (testa obliqua, re· 
sultato dclla riunionc prematura de\ coronate e del parictale o 
da un lato o dall ' altro): - la b1•achicefa1fa semplice (resultato 
della riunione prematura dello sfenoide ed apofisi basilare). 

So La Conforma.:ione scheletrica di tutto il corpo onde co· 
noscere se nel torace, nel bacino e negli arii vi sieno effetti di 
mchitismo o di ostemalacfa, vcrificabili in cifosi, lordosi, sco
liosi, deviazioni del bacino ec. 

no La Ereditti come causa delle cause di alienazione men
tale, sia che si verifichi di1·etta o per atavismo. 

1 o0 L' Epilessia o isteris1110 nei genitori. 
11° L'Alienazioni mentali esistite in essi c specialmente poi 

se abbiano condotto alla demenza paralitica. 
Ricerchera poi il perito se vi furono per l'individ uo in esame 

le cause determinanti morali o fisiche. 
Stabilira finalmente la natura, il grado, la gravezza, la forma 

della infermittldella mente, per giuJicare se raggiunga quello della 
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perduta liLcrt.a morale a iatcndcre tutta la importanza rli un 
contratLO matrimo.oiale prirna tli decidersi a pronunziare il suo 
voto farorevole o contrario all' opposizione del matrimonio pro
posto 

Rammento al perito di tenersi nello stretto terminc medico 
Iegalc, perche non sarebbe. difficile che contra il suo parere po
tessero insorgere voti scientifici di diverse tenore, promvssi da 
chi aYessc interesse a che andasse cffettuato il matrimonio. 
Quesro. e la ragione rer cui ho creduto bene fermal'mi alquanto 
sopra tn.le argomento, toccando brevissimamente ancora alcuui tipi 
pil1 gra\'i di psicopatie per le quali certo sarebbe impossibile 
ammettere la esistenza di un libero consentimento. 

Tenendo quest' ordine di ricerca e su questo guidando lo 
interrogatorio diretto e le ricercbe indirette da raccogliersi dalle 
persone che slanno intorno all' esaminando, facendo poi tesoro 
delle osservazioni cbe sopra all' individuo possa aver fatte ante
cedenternente persona della scienza freniatrica, non gli sara dif
ficilissimo giungere a formarsi un criteria della capacita intel
lettuale della persona contro alla quale o ii padre o la mad.re 
o gli avi o le avole o in mancanza di questi asceudenti ii fra
tello. la sorella, lo zio, la zia o i cugini germani, maggiori di 
eta: abbiano aranzata opposizione di matrimonio. 

Del resto la cognizione completa della freniatrfa dara ajut.o 
maggiore a valutare il caso singolo, ma per il punto della pra
tica medico forcnse in tale argomento, la domanda cbe ad ogni 
istante dee farsi ii perito 0 la seguente: L. individuo tale in 
queste date condi::ioni fisiche e intellettuali,pUO avere coscienza 
di nettamente valutare la importan:;a del vincolo che egli an
derebbe ad t...ssumere e calcolarne JJrevedibilmente le conse
guenze? ln caso dunque di opposizione legale al matrimonio per 
ragione morale, il compito del perito e relativo alla valutazione 
dello stato attuale delle condizioni intellettive della persona 
contra alla quale si muove interdizione. 

§. 5. Vi sono poi argomeuti di ragione fisica pe' quali 
puo essere richiesto l' intervento <lei perito in causa di op
posizione. E prima di tutto rnglio avanzarc un'avvertenza pra
tica che mi sembra molto opportuna a esporla qui in questo 
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paragrafo e cio~: piu volte mi sono accorto che persone intel
ligentissimo nclla profcssione mcdica c di fa ma meritata, riccr
cate di pareri sanitarii, parlando di convcnienza fisica e morale 
a 11ermettcr.J la unione in matrimonio di alcun loro cliente, espri 
mevauo lamento dcl\a manchevolezza della Legge intorno a certo 
giu ... te considerazioni di stati morbosi che cssi dichiara\'ano dan
nosi al matrimonio proposto. Ma bisogoa che ~ io chiarisca una 
tale qucstione non tanto infrcquente a sorgere, avvertendo: chc 
altro e cliscutere tale convenienza dal punto di vista medico 
legale; altro lo e dal punto di vista igienico, ofllcioso e pri\'ato. 
Dal punto di vista medico forense la Legge indica evidentemente 
lo stato della infcrmita della mentc sia pure Ja irnbccillitD., la 
demenza, la manfa, la man fa lucida, la monomania ec., quali 
conclizoni lcgalmente opponentisi: ma per quanto spetta alle 
condizioni fisiche che morbosamente potrcbbero opporsi ad ml 

igicnico matrimonio, ha voluto lasciarc libero il campo della 
Jiberta civile e non vincolata la efficacia del consiglio medico il 
quale potra, se occorressc ii caso, dissuadere con quanta mag
giore energia e permessa, la celebrazione del contralto. Quinrli 
questo secondo gruppo dolle ragioni fisiche che potrebbero opporsi 
ad un matrimonio salubrc e tutto ministero profossionale pri
vato, cortesc. Cos\ niuno pub disconoscere essere giusta e mel'i
tevole premura sconsig\iare le nozze in certi vizii di conformazioni 
scheletriche specialmente esistenti nella donna; in certe forme 
di epilessfa, nella tise polmonare, nella carie ver•tebrale, nclla 
sifilide cronica, nei vhii strumcntali del cuore. . insomnia 
n tutte quelle morbosita per le quali ii medico coscienzioso oltre 
al danno probabile dci conjugi, prevede il danno della prolc o 
(Juindi lo sfascio della famiglia e ii danno sociale. l\Ia ciO sari\ 
sempre lodevole consiglio privato, senza poter mai sperare cho 
per ora po.ssa aYere forza esecutiva di Legge civile. 

Una avvcrtenza pratica mi sembra giusta in proposito e cio~: 
che alcune forme morbose a tutta prima giudicabili per primi
genie o come dicono, essenziali, potrebbero poi esser collegate 
con uno stato gravcmente comproruittente la funzionalitc_\ dei 
cenlri nervosi. Fra queste, senza dubbio la Epilessia con follfa ed 
allora cib potrebbe rientrare sempre fra le cause 1egalmente cost:~ 

Filippi 
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tuenti unaopposizione al matrimonio, ma pill <lipendentemente dallo 
acccsso di follia anziche dalla estrinsecazione o concomitanza 
epilct.tica. Comunque sia, la questione e tutta riposta in una 
esat.ta diagnosi ne v' ha ragione a distruggere il principio per 
la eccczione. 

§. 0. LiUeratomi cosi da tal questionc incidentale ed ac
cennata al pratico la giu~ta. via, prendo in considerazione una 
circostanz~ fisica per la quale puo essere interrogato il perito 
in causa di opposizione al ruatrimonio. ll Cadice Civile vigente 
nel Regno d'Italia all'articolo 57, Sezione II, ordina come non 
possa conchiudere nuovo matrimonio la clonna se non decor.)i 
died mesi cla\lo scioglimento o dall'annullamento del vincolo pre
cedentc, eccettuato il caso in cui l' impotenza manifesta e per
petua, anteriore al matrimonio, possa essere stata proposta come 
causa di r.ullita dall' altro conjuge - Tal divieto ces.serebbe dal 
giorno in cui la donna ave.sse partorito. 

In quale ragione sta cssenzialmente riposta la intervenieuza 
del perito in qnesta circostanza d' opposizione e quale sara la 
condotta pratica da tenersi ? E hen facile scorgere come dan
dosi il caso che una veclova contravvenisse alla disposizione 
voluta dall' articolo qui sopra citato , le ragioni di opposizionc 
al nuovo matrimooio sorgereb1Jero o per parte <lei prossimi di 
lei ascendenti o da tutti i parenti del primo marito: e tali 
ragioni o si referirebbero alla gra\'i<lanza od all' avvenuto 
parto. Ed ecco necessaria l' opera del perito a stabilire la 
esbtenza o non esistenza della prima, l' avvenimento o il 
non aHenuto fatto del secondo. Tutte le regale <la seguirsi 
in tale i-icerca saranno indicate pill avanti e particolarmcntc in 
quei parngrafi, la dove appunto si indichcrc\ la pratica meclico 
forense a ben condursi nelle questioni relative alla GraviJanza 
ed al Parto, 

§. 7. Si possono dare altre circostanze di ragiono fisica per le 
quali nella pratica puO essere avanzata la domanda di opposi
zionc al matrimonio; ma queste bisogna ch.e sieno state avver
iile fino dai primi anni sopra l'individuo e perciO di tale evi
denza da far sorgere dei dubbii in chi ne aveva cura. Pero 
ii piu delle volte accade che tali aberrazioni orga11ogeniche a 
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sicno di tah~ gTailo da pa .... sare inan·ertite e all' iudividuo c:he 
ne C alfctto ed alle per:;onc cite loan .. icinavano, onc1·0 si rentlanu 

palc:;;i nel momento in cui l\mione clcgli in<lividui per la conviveuza 
maufo1onialc h~ di.:;cuoprc. Ecco perche piu fre11uentemeute 
po.".isono essere r;.1gioni di rwllitd o di 'separazione venonnle 
anziche di oppo~izione: e in vcro di que:;;te tenrindone parola 

viu avanti nel ~. It d semhra pii1 opportune rimandarc il pra

tico a qucl punto di c1ucsta guida ove tro\'CI'i\ indicate <1uanto 
~!a necessario per :-;apcrsi crmdurre nel caso in termini o fonni 

soggetto cli oppo~izionc o di nullitc't o di scpamzionc personalc 
clei conjugi. 

§ . 8. Piuttosto sarc) utile ch' io fermi 1' attcnzionc del pc· 
rito soprn un'argomento fcrl il e di importanti considcrazi0ni an
tropologiche e cos} ricche di serie riflessioni da mcritare unc 
studio vasto c severo. Tale argomento pub essere appur1lo agi
talo in tesi di opposizionc al matrimon io e volere nell' uorno 

della scienza un~ hen preparata serie di cognizioni in pa1·te le
gislative in gran parte attinenti alla fisiologfa ed alla patologi< 

E l' argomcnto del So1·do mutismo. - Perch~ vi ent1 a e 
come vi pub esser bisoguo dell' opera del medir.o forense dal 

punto di vista dell'argomento sul matrimonio, ia caso di sordo 

mutismo' 
ll Codice Civi1e vigente con Len pensato provvedimento sta

tui~ce che il sordo mu to dalla nascita (ed il cieco) giunto alb. 
el<\ raaggiore si rcputera inaMlitato di cli1·itto, ec:cettochC il 

'fribunale lo abbia dichiarato abile a provvedere alle case pro· 

prie (_\.rt. 3·10). - D' onde emana che se ua'infelice nasce af

folto da sl grave infermita viene al mondo colpito dal I"igore 
dclla Legge per la quale non puO contrarre ne quasi conharre, 

nt) obbligarsi civilmcnte nC naturalmente, no comparire in !?"iu

clilio 1 no stipulare contratto di compra e vendita, n?: ndil'e o 
rapudinre eredita, nC testare, insomma entra nella vita in mezzo 

a\la famiglia ed alla societa, colpito dalla sventura fisica e dalla 
rr.orte civile. E\•identemente dunque ne consegue che contra 

que:'to essere, e 1uiparato ad un mentecatto, si eleva formale lfl.. 

opposizione al matrimonio. 
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Ma ecco subito la luce della ~cienza e la filosoffa della Legge 
che da questo estremo receclono quando perO si riconoscano <lei 
gradi intermedii nei quali in un povero infelice non si sia cu
mulato tanto danno fisico e morale ed ecco il valoro pt·ovviden
ziale di quolla restrizione formulata nel Cadice Civilo vigente 
nelle parole « eccettochC ii Tribunale Jo abbia dichiarato abilo 
a prov\·edere alle case prop1•ie ». 

Per apprezzarc questa riserva ii perito medico forense ricordi 
come la ossenazione clinica e la patologfa dimostrino: 

l 0 Essen·i ii sordo mnto dalla nascita, umaoo essere in cui 
no raudizione ne la formo.zione della parola hanno possibilita fisica 
di accadere per cui l' intelletto non si svolge e resta morta Ja 
vita del pensiero. 

:::0 Esservi i sordo muti diventati cosi dopo la nascita, 
ma prima che l'impressioni del mondo esterno clestassero le 
dbrazioni reftessive nell' encefalo, prirna cioC che l'uso della ra
gione si svolgesse al pun to da fare intendere r esistenza pel 
pensiero. 

3° Esservi ii sordo muto diventato tale per accidentalith, 
quando ornai av em potuto dire a se « l' io pen so dunque esisto ». 

40 V' e poi il sordo muto a nativitate, ma sul quale il 
benefico soffio della civilti\ ha spese cure di metodica educazione 
e tali da condurre in quell' infelice reietto dal mondo un raggio 
di luce nell' intelligenza fino allora muta. 

5° V' e flnalmente chi nacque o diventO soltanto sordo, 
chi nacque o divcntb soltanto muto. 

§. 9. Posti cosi questi due gruppi di cognizioni e legislath-e 
e medico psicologiche, quale sara mai la missione del perito e 
la condotta che Egli dee tenere quando gli venisse posto ii que
sito della validiti\ d' una opposizione a matrimonio di un'indivi
duo colpito da sordo mutismo 1 E chiaramente resultante da 
quanta abbiamo esposto sulla importanza e validita del contratto 
matrimoniale; cioe di un contratto nel quale le due parti deb
bono avere libero e pieno consentiroento alla stipulazione dcl 
vincolo, quindi necessita per parte del perito a verificare e giu
dicare se in quello nei contraenti che si dice colpito da\la ina
bilitazioneJ esista o non esis ta ii grado di legalc impedimenta.-
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Tutto le cure <lei medico forcnse saranno 11uindi rivollC a sag
g-iare le condizioni fisiche e la potenza estl'insecativa della in · 

telligcnza (sia pure cspressa con gest i o con suoni fonatorii, o 

con scrittura c con gesti) ontle valmare se quello ~ia indiYiduo 
capace o no a contl'arrc. - Ccrto e cha ii sorclo muto inedu
cabile eel inerll'rato, non potr<.) mai averc nessuna capacit.<'t cidle 
o l'l''lponsabilit.i1 pcnalc, ii snrdo muto erlucaio metodicamente, 
scbbcne non ragginnga ehe raramente la perfezione dello intel

ltJtto, pure si puo dare ii caso che o l' cceellem~a o la diutul'· 
nitfl del metodo nd una singolare clisposizionc di natura, lo 
rcn1lano capa('e ail c;;trinsecarc il scntimcnto tlel\a propria 

('11f;cicaza c delta Jibcrt;\ clcltiva eel ecco allorn trovato ii t ipo 
<fa dorer~i <lichiararc abi!c a pronc(lCl'C ai\c COS.! pl'opl'ic, abile 

du1111uc a cont!'arrc o slipularc cont1"\Lto. - Tanto poi pilt ta 
"ilmcntc vc1·ificabilc qucsto fortu nato rcsultato, qwrndo il soggelto 
fos~c ~tato colpito dal so1·clo mutismo in llll momenta della \'ita 
in l'Ui l' u-.:o <lella ra,....ionc si fo~.:c formato e rn.nto piu ancora 

11uando talc uso fos~c giunto a quel grado di capacitt\ tale <la 

pntm· poi con la eclucazione mctodica csprimc1·~ intelligenza. li
bera ,·olont:.'l sia pure vcngano estdn;;;ccate o con segno o con 
scrittura. - Tali indi,·idui possono essero gfodk:ati abili a co11-
tra1'rc matrimonio e sareblic andar contra e mcnomare il bene
tico spirito cle1\a Legge ,·igente il ccmdannitrli con uu roto di 
oppo~izionc ingiustamentc sost(·nuto. - Oolo1·0 poi chc fuiono 
colpiti cla. sordita soltanto o solbnto cla mllli:-;mo, possouo an

d1' cssi r!uscire abili a omologare contratto nuzialc, pcrche o 
per un modo di mi mica e di scrittul'1 o per 1' uno o per l'altro 

mezzo, possono giungerc con facilit<) ed e\·illenza ac.l esprimere 
i i loro pcnsiero e quindi a dare mac.lo al pc1'ito di analizzare lo 

:-tafo intellettualc rclativo. 
L' argomento e co~\ vasto, cosi intretciato con una quantit:'t 

di studii antropologici c di cognizioni fisiologiche, anatomo pa
tolo;;iehc ec., ch' io non ardisco cntrar\·i piu a dentro in un la

rnro d i questa m1tura; quindi a me bast.a di a'"ere accennato 
il possibile che un ml quesito s i prcsenti, "cli1·hiarato perchi!! possa 

scaturire e cl' ondc e quali sarebbero i gruppi di studio da do
vers i percorrere in proposito, sempre perC> partendosi dalla va-
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lubzione del caso in termini con a criteria della soludone in· 
dividualc. - NcH' atto pratico ii pcrito mc1lico chicda sempre 
la intervcnienza di uno spccialista, cioe di un' educatore di sordo 
muti di cui la nostra Italia nc ha a.vuti e ne ha dei competen
tissimi c dei benemcriLi clella umanit:t 

§. JO . Si potrelibe muoverc una quesLione medico forense 
in qualcho modo succcdanea o analoga allo studio chc r1Lbiamo 
fatto fin qui c cioe pot.rchbc darsi il caso che l'inllividuo l'Ontro 
.cui si muovcssc oppo!<i.done fosse un a(asico. Ciol! un essere ii 
qualo colpito nei suoi gio\·ani anni da una pertu!'bazione fi~ica 
cereLralc gli sopprimesse l'u::w d<>lla parola clic fino allora a\·e\·a 
go<luto. L' afasico 11uindi pub uon esscre un sorJo muto a nati
Yitale: pub r:on essere Uil 0 imbccille: pub non es.set\! un demcnte: 
puO non essere un maniaco . .L\fa pub esse!'e un' individuo chc 
avendo o completa o di poco inU.cbolit:"L la potenza intellctti,·a 
non po:::sa e<;pr!merla con la parola convenientemenlc scclt:i o 
corri~pondcutc a! pensicro c a volte pub anco non scri\·e!'la quale 
la pcnsa o per es.;c1·e cmiplcgico, impotcntc in !'Om ma a tra
durla in segno. Yi p1Jlrebbe corrcre piuttosto un punto di rasso
miglianza piu fonclato fra l' afasico e ii debole di Spirito quanta 
alla potenza intellettiva, ma <·ome non sarebbe as:>:olt1tamente c 
legalmcnte ,·iclato conirat'l'C matl'imonioal dcbolc di Spirito (nello 
:;:tretto Ii mite clclla parola) pe1·d1e fare opposizione alJ'<Jfa<::ico? 

Come dunque regoiai'si dJ.l punto <.Ii Yi~ta mcr\ico forense in 
:-::imili circostanze quando s'offrissero nclla pratica? 

.\.r:cor questo si presenta argomento complesso di studio e 
<li o~~crrazione cos\ ubcrtosa che sal'~) crinrnnientc qui accennare 
h1 evemcntc i pun ti principali da considerarsi e cio~: 

1° L' individuo afasico in cui l' intelligcnza fos~e compl~
tamente oHiternta da non dar segno nC con gesto, ne con pa 
rola, no con scrittlll'a dclla Yita psichica, sarcLbc c\'idcntcmente 
ridotto alla pari del demcntc, dcll'iruLecille al grado estrcmo d:.l 
esscre assolutamente un i11tcrdetto. 

2° L'individuo afasico in cui un certo grado d'int.elligenza 
~i svolgesse o con qualche parola o con segno o con scrittura. 
sarebbc da uguagliarsi all' inaLilitato quando quel graclo di in
telligcnza non dasse ragione ad ammettere che cgli arnsse prima 
cosdonza morale ed elettiviti\ di giudizio. 
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3° L' individuo afasico in cui fosse 1a inrelligenza piena, sia 
rivelata. in parte con la scrittura, in parte con la parola ed anzi 
(come avviene alc;.una volta) egli stesso anerti:::se per fino di 
riconoscere cli non csprimcre il proprio pcnsiero con la com·e
nicnte pnrola , in tali casi hen esaminati, la opposizione non 
potrebbe giustamente sostenersi non esscnclovi gli estremi di 
una interdizione a di una inabilitazione. 

Talchl' in definitiva i1 quesito fondamcnt.ale sarebbc sempre 
quello di decidcre per pa1·te del perito a qua.le grado di intelli
E;Cnza siamo nell'afasico e per quali e quanti modi po5;:;a e~pri 
merla in rnodo da poler giudicare se il consentirnento al con
tratto put> esser li bero e picno da calcolare tutti gli estrerci 
delle conseg:uenze inerenti al contralto rnedesimo. 

~. 1 l. NuLLm\. - Piu ricca serie di que~iti, di ricerchc, 
offre al pe1'ito medico forense Ia domanda che pub csscre nvan
zata per nvllitd. del matrimonio. 

Pl'ima e ditHcilissima ricerca pub scaturire appunto da quella 
stc~sa ragione di esistente infermit<\ della men le, la quale Sl! 
alcunc volte e gra,·e argomento a ri:;:olver~i in caso di opposi
zione, cerlCI a maggior titolo divcnta grare quando omai cclc
hrnte le nozze si domanda se quella altcrazion~ intcllettuale 
potcva mai rimontare all' cpoca nella quale il contralto fu com
piuto. 

Seconcla seric 1li ricerrhe pl'o\·enienti dallo scuoprire a ma
trimonio compiulo che uno fra i due contraenti ha talc vizio 
di conformaziono dell' apparecchio ~cnitalc da fare qucstionc di 
null1ta di matrimonio per errore di persona come e lettcral· 
mente dichiarato ncl Codice. 

Terza scrie proveniente dalla dimostrata impotc11za in uno 
dei due contraenti a sodisfilre fisiologicamente quegli atti fun
zionali che allo scopo della procrcazione sono dal\a natura 
prcordinati. 

§. t.2. Quanto al mctodo pratico per risoh"ere la questione 
di nullita di matrimonio appoggiata alla noa esistente libert.t 
mnrale di uno dei due contraenti nel momento in cui ii libero 
e p:eno consentimcnto avrcbbc dovuto render valido il contratto, 
e un metodo da attingersi agli :;tudii dl frenolog!a. Tale ricerca 
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6 spinosissima non solo in quanta deve mettel'c in eviJenza Lmo 
stato morboso che potern esistere nelr individuo fino da un 
momenta lontano, quanta perche il perito Cleo tenere in meute 
anco il possibilc vi sia stato interesse ad una simulazione come 
atl una dissimulazione. In simili posizioni di caso e evidente come 
la persona legalmente riconosciuta ad avanzare la domanda di 
nullita, clovra sodisfare all' obbligo di annunziare quali sieno i 
fatti pe' quali si viime ad affermare delta esistita intermiU, di 
mcnte per cui si nega il libero consensu morale; e vi sari1 pu!'e 
un documcmto medico ch.e ce1•t,ifichi lo stato morboso prece<lente 
al contratto . 

La cognizione esatta e pondcrata per parte dcl perito di tali 
<locumcnLi sara. intanto un pi·imo dovere da osscrvarsi. 

La cognizione e.:;alta e ponderata di tuttc le ragioni genti· 
lizie, di tutte le condizioni circurn8:tanti a\l'individuo e di tutto 
quanto pub essei•e relativo allo esame dello stato attuale di esso 
sat'~l un secondo dovere. 

L" esatto intenogatorio, la finissima eel oculata osservazione 
O!gettirn <ltll' individuo che vuolsi colpire con la domanda di 
annu\lamento, sara la terza occupazione pratica da doversi met
tere in opra dal perito. 

Una circostanza non infrequente nella quale pub veniro avan
zata una tale questione e quella <lei cos\ cletti mat1·imohii in 
extremis, specialmente contratti fra persone uua delle quali abbia 
potnto in alcuna epoca della sua vita essere stata bisognevole 
di cura o di sorveglianza per aliimazioni dello iutelletto. Que
stione irta di spine a sciogliersi e rinfocolata spesso dagli arenti 
interesse a far pronunziare una sentenza di nullita legale del 
contratto conchiuso. 

II perito trovera i punti d'appoggio a formulare il suo pa
rere sopra la importanza e la attendibilita scientifica dei docu
menti che possono venire avanzati da chi per Legge puO promovere 
la causa civile. Non e ne facile ne possibile qui prevedere tutte 
le infinite posizioni di quesito che possono incontrarsi, ma certo 
egli e facile raccomandare una seria ponderazione sul giudizio 
da emettersi fondato sul piu rigoroso e profon<lo studio della 
tesi medico forense freniatrica. - La luce che deve condurre il 
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perito in simili complicati quesiti, dern esser quella di giungere 
a mett.ere nella maggiot'e evi<lenza pos.sibile « se ,-j poteva essere 
« lilierta tnomle capace a dare consentimento alla stipulaz;one 
«de! contratlo »: e la scienza freniatrie;a invocata sempre par
tcn losi dalla esatta valutazione delle circoi;tanze speciali del 
caso in terll'iini, potrtt porgere ajuto a giudicar~ se date quelle 
circostanzc di eta, temperamento 1 pt•ovenienza, abitudini, con
dotta di vita antcatta, malattie intcrvenutc, o intervenicnti, con
comit.arni, cc. possano o no rwere permesso pieno e libct'o :>rnl
gimento e adopcramento di tuLtc quelle doti intellcttive a render 
lcgalmente capacc l' indiYiduo ad esp1·imcre o intendere la im
po1'tanza delratto. - Si dia (ad escmpio) un vecchio cbc 
ricoverato in un :\fanicomio e che per dornri morali roglia 
a morte su_;gellare con ii matrimonio un vincolo di gratituUine 
o di affdlo con donna con lo. c1ualc convissc. InrnnLO che it con
tratto si consuma il vecchio C affetto da una paralisi conseqnen
zialc ad un' alJoplessia che pochi giorni avanti lo aveva col~ilo. 
- Avvenuta la morte clel vecchio, ad anchc prima che 
avvenga, culoro che per vincoli di parcntela 
sentono da1111cggiati negli averi o anco offesi in altri scntimenti 
morali, av·rnzano r..igioni di nullita di un matritnonio conchiuso 
jn quelle cit•costanze. - l~ e\·idente che i periti in (iucsto caso 
yalutate tLttlti le conJi.zioni de! fatto, premleranno subito in con
siderazione la ricerc.:'\ sc <1uell' attacco apoplcttico avrcbbc mai 
potuto tm·bare si fattamente lo intelletto del malato da non 
aversi piena per:rnasionc che ogni facolta intcllctLiva fosse nor
male da completare un normale acconscntimcnto. Quiadi le con
testimonianze <lei me,lici cl1e curarono ii malato sarebbero da 
invocarsi; le contestimonianze non sospette di coloro 1~he lo as
sisterano, sarebbero da valutarsi e tutti gli atti, i pensieri, gli 
ordini, le disposizloni emru1ate in quei giorni in quei momenli 
di malattia dello stesso indi\•iduo, sarebbcro da prenclersi in con
sider<.lzione. ).la se dopo tutto questo resultas:;e che 4uel vecchio 
benche capace a intenclere e a dare qualche ordine avesse di
mostrata apatia o incompletezza funzionale psichica e mai avesse 
esplicato completo un raziocinio da es.sere persuasi che tutto 
l' armonioso cuncatenamento intellettuale vi fosse a rnlutare 
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l'utto ch' egli compirn c le conseguenze di e$.:;;o, ccrto sarcb
bero argomenti rnlidi per parte dei periti a pronunziarsi contra 
la efficacita legale del consentimento medcsimo. - .\patfa di 
carattere, prostrazione di forzc, risposte monosillabiche, lll'O

nunzia lnceppata, paralisi degli sfinteri, insensibilit:l alle ecci
tazioni reflesse ed altri simili feuomeni, messi in rapporto con 
il fatto d'un primo rlistnrbo mentale sofferto nella vita, sareb
bero cri tori per du bi tare forte men te che il matrimonio fosse 
avvenuto in quella lihera e piena lucidita di ruente c1uale la 
Legge cidle richicde. 

Que<;.to breve esempio porra ii perito in gmdo di regolarsi 
nclla in casi consim:li. 

§. Vi pllO esserc nn' altra circostanza mo Ito dclicata in. 
cauc;:a di nullita di matrirnonio e sarebbc quclla in. cui si clo
mandasse al perito un parerc intorno a\la validit..\ di un con
tratto di noz:t.e stipulato da un'indidduo che es<;endo in un 
l\Ianicomio e pcrcorrendo nna di quelle fa!';i di quiescenza di un 
m01·bo della per ragioni di moralilcl e di gravissimi in· 
teressi rclativi econornico di figli naturali che pel 
vincolo matrimoniale \'errebbero legittimati, foc;:se necossitato a 
conclude1·e il contratto. La Legge prorvedc chinrissimamcnte 
al caso statuendo clie un simile matrimonio puO esscre impu
gnato se fosse stato esoguito quan<lo gi~) crad la sentenza de
finitiva d' interdizionc o se la infermitA per cui la interdizione fiI 
poscia pronunziata, risultasse esistente al tempo del matriruonio. 
E di pill stabilisce detcrminatamcntc perfino ii caso in cui ri
,·ocata l'interdizionc, si compia il rnatrimonio e trascorsi tre 
mesi di eccellente ·convivenza l'annullamento non si possa pill 
pronunziare. Quindi e che dopo cosl particolari regole sar<\ ben dif
cile che possa sorgere tale quesito che d'altra parte pub essere 
sempre eliminato dall'autorita scicntifica direttrice de! Manicomio 
medesimo, tantopiU attendibile riuantopilt le opinioni di qllesta fos
se1'0 quelle dclla il'rcsponsabilita completa ci\'ile e criminale di 
coiui che sia anco <la parziale amensia colpito. Ma non voglio 
occuparmi qui di argomenti discettabili che forse troveranno 
sanzione legislativa in un futuro prossimo di uniformiUt codiR
catrice. Del resto la condotta del perito e quella dl dichiarare 
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sc nel momcnto in cui fu stabilito il contratto v' era o no in
formiUt di mente ed ~ troppo chiaro che non si potrebbe am. 
mcttere con facilita che tale atto potesse mai esscre consumato 
pl'imach6 non fosse riconosciuto l' indivicluo in grado d' cssere 
rciso libero in seno a!la soci~ta con tutte le necessarie condi· 
zioni che la Legge richicde. 

§. 14. Nulfitd per er;·ore cli persona. - IJ perito de,·e 
sapere che l' articolo 10:5 clel Ced. Civ. nel secondo capo
veriiO orclina: che 11uando vi fu errore nella persona, l' azione 
di nullitA puo essere promossa <la quello degli sposi che fu 
indotto ir. erro1·e. - :\la cosa mai vuol significare il Legisla
iore con le parole errore di JJersona?-Vuole '.nclicart. la pos
sihilil<\ che uno clegli sp'Jsi <;j sia unito in mat1'imonio con una 
pcr:;ona dive1•sa lb. quella con cui credeva congiungersi. E ciO 
puu avvcnire tamo fisicamente quanta civilmente: fiskamente, 
pel' una sostituzione di persona; civilmente, quando la persona 
c(lnjugata abbia preso name e r1ua\ita e st:llo civile chc real
mcn~c non e ii suo. - :\Ia di tali fotti non elem occuparsi cssen· 
zialmentc ii perito medico, mono il remoto caso di una questione 
cl' iilentita in virnnte: per cui la dizione della Legge in questo 
caso occupn ii pcrito medico forense p:-incipalmente pe1' la pos
sibi!ili.\ di un dubbio sesso: ed ecco come e pel'ch~ fino da questo 
momenta s' apre tutta la importa'ltissima serie delle questioni 
medico forensi in causa di ann11\lamento di matrimonio per ragione 
fi:-:;ica. - .E canono fonclamcntale di Giurisprudenza chc i clue indi
Yidui che co11traggono matrimonio, clebbano esse1·e di sesso <liffe
rente onde non manchino le condizioni rnlute dalia natura a rag
ginngcre lo scopo supremo: ora C evidente clle se per errore il 
contratto matrimoniale arnsse vincolato due individui che fossero 
-0ssenzialmentc di scsso mascolino, sebbeue uno de' due mentisse 
forme e modi fcmminiui, i termini de! contralto giuridicamcnte 
pal'iando, sarebbel'o nu Iii. Con molta sa\·iezza la Legge concede 
che 11uello degli sposi indotto in errore possa promovere que· 
stinne di nulliti\ segnando pert> un limite alla Jega!it<.'t della do. 
manda cioC <:I. uello di un mese do po che uno dei conjugi abbia 
conosciuto l'errore. Dunque dal punto di vista medico forcnse la 
questione pub essere quella di riconoscere se fra quei due individui 
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Yi possa esserre pe1· avventnra frlentitci di sesso provcniente 
appunto clal fatto clie l'uno clci contracnti non abbia riconosciuta 
la dirnrsit<'l. dcl sesso ncll' altro individuo. 

§. 15. E bene per lo scopo pratico stabilire chiare alcune 
idee fonclamentali e cioe: che vero e proprio Ermafroditismo 
nella specie umana non e stato Yel'ificato; ossia non e. stato 
verificato indubbiamente chc nel medesimo individuo possano 
esisterc cL1e cornpleti appare~chl genitali cosl perfettamentc 
funzionanti chc quello maschile agisca sopra quello f'emminile 
daavere nello stesso individuo due sessi cornpleti cdiversi etficace· 
mente operosi alla fecondazione. SiLbene si pub soltanto vcrificarc 
un tale miscuglio morboso di apparenze ed anco di parti fomminine 
e di part.i organiche mascliili, da dicLia1;rufo ermafrodismo 11cu
tro. - Ke\ regno vegetate soltanto eel i11 a\cuni tipi animnli 
classabili fra le sottospeci, si puO verificare qucsto fenomcno 
cioe: la esistenza contcmporanea e funzionante rli organi di ses.;;o 
maschile e femminino. - Cosi nel rcgno animale ad esempio nei 
Oestoidi, si ossel'Va che sopra un'anello d'elminto, ii pene s'impesna 
nella vagina; si verifica il doppio scsso nelle mignatte, (llirl'- • 

dinee) nclle chiocciole (Gasteropocli) ec. ~Ia fuori di tali escmpii? 
negli indiviclui dclla nostra specie una perfezione cosi clistinta 
anatomicamente parlando ed una possibile funzionalita fisiologica 
per ora non e stata asscntita. -

01·a a chiarire piC1 opportunamente quale debba essere la 
condotta pratica da tenersi in simili ricerche, credo bene ricor 
dare brevemente al perito come procedano le cose di embrio· 
genia e facile sare:i. al\ora indicare i quesiti c il modo pill con\·e
nien te di loro risoluzione. 

Gosa insegna la embriogenia relativamente alla formazione 
degli apparecchi sessuali nella specie umana? - Insegna come 
fino dal 35mo giorno de\lo sviluppo embl'ionale, ai lati della co
lonna vertebrale esistano due organi fondamentali per la definitira 
formazione dell' appar~cchio genito orinario: e sono questi il " 
corpo di Wolff eel ii canale di ~Iiiller. - II primo, formato <la 
una massa di canaliculi conglomerati e destinato ad essere tesLi
colo od ovaja : - il secondo e destinato ad essere o du tto sperma
tico o o\·idutto. Se una causa dist~rbatrice il regolare anda-
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mcnto inlerno di tali orgn.ni intcrviene, allora pub darsi che o 

si abbia una modificazione parziale o gencrale: sc parziale e da 

un Jato, allora quel corpo di Wolff e quel canale di :\Hi.Iler pas~ 

ro;ono prcndere i caraltcri dell' OYajo e dell' ovidutto, mentre 

dall'aaro Into svolgersi a tcsticolo e clutto spcrmalico: owero 

ii turbamento potrebbc investire solo ii corpo del "'olff, ed ecco 

nuo,·a forma di combinazione teratologica: ovvero ii turbamento 

potrebbc pri.::ndcrc i due carpi del Wolff lasciando regolarmente 

s\·oigere i due canali del :\Hiller cc. Se ii disturbo accade alterno 

questo pub esscre incrociato in modo che alteri uno degli ele· 

me!lti di destra ed uno di sinistra ed inversamente. Se poi il 

disturbo embriogenico si f~\ generalc, allora s! riscontrano le pill 

singolari altcrazioni organiche che gi:'l per le condizioni interne 

sono un primo fatto di uno ermafroditismo neutro. Intanto 

dunque con tali Yicende la scienza ha potuto classificare quattro 

tipi morbosi di turbamcnto organogcnico cioo laterale, soprap
pnsto: semilate1·ale cd incrociato. 

~ [a mentre questi fatti possono avvenire nelle interne parti. 

allo esterno i1 foglietto blastodermico (quello cioC che provrede 

alla formazione delle grandi e piccolo labbra, della clitoride alla 

po.rte vagino vuh·are nella donna: ed allo scroto, al pene, ai 

canali ejaculatori nell' uomo) pub ~sserc disturbato nel suo ao

damcnto cd avanzare in coalito formando atresie, ovvcro ar

restarsi lungo la Jinea mediana nel suo naturale incontro nel 

rafo e rlare discontinuita di parti da men tire l' un sesso per 

I' allro: ovvcro possono avvenire arN•sti di sviluppo di parti 

esterne o in Yece esal..!'erato sviluppo di altre per modo da recare 

inganno nella qunlificazione del sesso. - E facile cos\ intcndere 

come si possano avere svariatissime modificazioni di tipo per 

a!!gruppamenti di alterazioni interne con alterazioni esterne flno 

ad aversi anco un ermafrodismo neutro da occupare piu il tera

tologo che it medico legale. 
§.16. Brevissimamente r·infrascate questenotizie, ecco sorgere 

limpida la nccessita pratica del perito it quale chiamato dal

l'.\utorita giudiziaria a dare ii proprio parere sul cas:o in tar· 

mini, iu definitiva la domanda piu comune che gli verra rivolta 

:sari1 quc~ta: « Essenclo stata avan:ata dalle parti interessate 
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« la istan:;a di mrllitci di matrfrnonio 1>e1· duObio di sesso in 
« ww dei cordraenti, il verito voglia esamina,·e e decide,.e se 
« esista real111ente tale alterazione: ed esistendo, dichiari a 
« qyale sesso appartengtt veramente l'individuo contra al qvale 
« si oppone la idoneitci niatrimoniale ». 

Proposto ii qucsito, in quali pill prcbabili circostanze di falto 
si imbattera il pcrito? Si preparera a verificare con molta pro
babilita uno di questi tre possibili che pet• chiarczza dividero 
in tre gruppi. E cioe: 

I 0 - o individui chc essenzialmente masc/ti abbiano con· 
formazione ester11a tale cla sembrare femmine: 

2° - o individui che essenzialmente feminine, abbiano 
conformazione esterna da sembrare maschi : 

3° - o individui chc presentino tale un mi~cuglio di forme 
sessuali da restare in forsc a qual sesso referirli per classarli 
fra i casi di ermafrodismo neutro. 

1° GRt;PPO (Masc/ii che paion (emmine). - La ragione 
anatomo patologica per la quale guardando superficialmente i 
genitali degli individui appartenenti a questo primo gruppo si 
pub cadere in errore si e questa cioe : cbe in gencrale banno 
un pene di cosl poco sviluppo da sembrare una clitoride: hanno 
un grado cosl pronunziato di ipospadfa da simulare, pc1' la sede e 
per lo sbocco, l'urotra femrninina: hanno poi in generale i testicoli 
non discesi nello scrota e contenuti nella cavita addominale da 
dar luogo alla cripsorebidia o criptorchidia, come dir si voglia: 
banno la dh·isione clello scrota formante due saccbi cutanei ao
pamti in modo cla simulare le due gTandi labLrn femmininc. Ma 
imrece bene esaminate tali apparenzc, secondo i detLami della 
scienza anatomica, rcsulta : 

1° cha quello che pare clitoride O pilne: 
2° cib che sembra urctra femminina non ~ che un grado 

marcato di ipospaclia maschile : 
2° che quelle ripiegature cutanee che mentono le grandi 

labbra sono lo scroto diviso in due sn.cca laterali : 
3° cib che puo essere manchevolc in codeste due sacca , 

c;oe i testicoli, pos~ono esser contenuti tuttora dentro l'addome· 
Escmpii relativi a questo primo gruppo ne abbonda Ia me-
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dica letteratura e sono in grtm partc riepiloga.ti con assai chia
rt:zta nell' articolo di .\Iaurizio Laugicr nel Yo1. XVH dcl nuorn 
Di1.ionario di ~Iedici11a o Chi1·urefa pratica, 116 sarcbbe conve
niente l'cforirli jn un libro di 4ucsta indolc. Ma per comodo 
del pcrito ne indicheru itui alcuni che pos.::ono esser utili alla 
pratica forense siccomc qucllo prestintato da\ Datt. \\'01·be alla 
socicti.\ della Faoolt.<\ di Parigi e rnrificato su di un inclividuo 
nato nel circon<lario di Drcux, nella parrocchia <li Bu ed ivi con
statauine la nascit.a ii <H I 0 Ge~majo liG.2 imponcnclogli il name 
di lJfaria JJiarghPrila. In que::)to caso 6 degno di nota come ai 
14 anni accadesse prima la discesa del testicolo destro, poi del 
testicolo sinistro procluccndo un dolore ed un gonfiore alle ra 
gioni inguinali <la esser credutc due ernie fino a porre un cinto 
a doppia pallotta che non fu tollerato pel dolorc che nppunto 
doveva destare la compl'cs.;ionc sopra i due tumol'i cho non fo
rono riconosciuti per i testicoli. A 16 anni tiuesto indi,·iduo, 
ritenuto per donna sotto ii nomt:: di 1'faria, era tanto fresco, 
biondo o hello da esset• chiesto in sposa, ma per ragioni di in
teresse non potendosi effettuare ii matrimonio cul primo amante 
dopo tre anni fu nuovamentc da altri desiderato per moglie. l\Ia 
non convenendo neppur 11uesta seconda occasione non ebbe luogo 
il connubio. Dopo tale epoca pero le tendenze sessuali e tutto il 
modo di comporta1•si can~iarono s\ fa.ttamente da destare forte 
sospetto sulla verita del sesso ed una visita medica pose in 
chiaro che le clue prelese ernie erano i due testicoli contenuti 
ncl canale inguinale e chc la. sacca scrotale era divisa in due 
porzioni ; che ii glando era piccolo , che vi era una ipospadia 
assai marcata e che l' individuo era di sesso mascolino. Infatti 
a 23 anni e i capelii c la b~1rba c la voce ed i gcsti e tutto 
l' insiemc dcnotarono cliiaramcnlo la veriLA clel sesso. Il Dever
gie a\la pag. l 5G, clella sua op~ra di )Iedicina legale ( e~iz: di 
Bruxelles 1837) rcforisco per csteso questo caso. - Ilelhssnno 
ancora e il caso di ~chwcikard (ncl giornale di Hufeland, To
mo XVH, n. 18, Berlin 1803) osserrato in .individuo cl~e fino 
a 4U anni pass0 per csscrc un ermnfrndito. Smgolare fu 11 fat to 
di sentiroo\i cliioU.crc in sposa una doona che egli diccva di avere 
ing1·avid;ta: ,·isi tatolo si verificl> chc egli aveva piccola la verga, 
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posta piu in basso dell' ordinario, ii glandc era imperforato per 
una ipospadia cstrema cd esisteva un solo testicolo a destra. 
Nouostantc senU amore pe1· le donne, e!ercit6 ii coito, icgra
vido prinm del matrimonio la donna che egli sposO ed cbbe poi 
due figlie di buona conformazione. r...· immortale Morgagni nella 
67ma lettera, Lib V. de scdib. et caus. morb., narra un fatto ana
logo. Cos) lo swengel nelle Istituzioni di Medicina legale, ed ii 
no:-;tro Barzellotti nella 7ma ediz. italica, pag. 65. - Anco ii 
Casper nel \'olumc II, pag. 61 del suo Manuale cita un'esempio 
di una ragazza che rcsto grarida per accoppiamenti di un indi
viduo creduto donna fino alla et<\ di 37 anni. - Il 'l'ardieu (nelle 
questioni d'identita (1872) e negli Ann . lg. e Med. Leg. 1869-) 
si oocupa del fatto relativo a quell'individuo che nel 1838 vonne 
scritto nei registl'i dello Stato Civile di Saint Jean <l' Angely 
come di sesso femminino imponendogli il nome di Alexina B. -
A 22 anni essendo accolta come maestrina in un Collegio di 
bambine, sent\ emozioni sessuali insolite. Confidatasi al medico 
dcl Conservatorio e sottoposta a visita. si scuoprl esistere in 
essa un testicolo, oltre a chiarire tutte le altre anomalie clipen
dcnti dalla ipospadta, divisione di scroto ec. Dichiarato ii vero 
sesso , si t rov6 cosl umiliata, cos\ aftlitta, <la ridursi ritirata 
dalla societa in una soffitta ove nel 1868 si suicidb lasciando 
mamorie narratirn di tutta la lotta morale che dov~ sostencro. 
L' autopsfa eseguita dal Gouyon conferm6 al Tarrlieu cd al Re
gnier ii giudizio che fu emesso dal primo medico. - Io stesso 
ho conservato un preparato anatomico di un caso importante 
che ha qualche analog!a con questo s:.iindicato e che ebbi occa~ 
sione di incontrarc quando ero ajuto dissettore alla Scuola d'Ana· 
tomia Patologica. Sono ora parecchii anni dacch~ Io posi da parte 
ed allora non pensava minimamente che poi mi sarebbe stato 
opportuno. Snccintamentc il fatto ~ questo. Un individuo gio
vane di cto, di circa 17 anni 1 che porta va il no me di Ltti9ia, 
arnva sempre vissulo in costumi eel abiti femminini fino ad es· 
sere preso come cameriera in una rispettabile famiglia fioren
tina nella quale eraYi pure a servizio un'altra ragazza avvcnen· 
fo~ima e formata. La Luigia, piuttosto snella. di colore olim· 
11tro1 asciutta, di capelln ncro, fol to, occhio v!rnce e pcne~mnte, 
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entrO in codesta famiglia eonvivendo cori l'altra ragazza di servizio 
che era da motto tempo in quella casa e bene veduta per la sua 
buona condotta e dolcezza di carattere. - Nei primi tempi le 
cose procederono bene e nul1a apparve d' insolito fra loro due: 
quando nella Luigia incominciarono a svolgersi certe tendenze 
istintive in verso l' altra un po' troppo confidenziali ed insolite. 
pet'modocM q uesta ne fece la men to alla padrona, dichia-rando di 
volere la sua libert<i in camera e non soffrendo di essere con
tinuamente molestata da certe svenevolezze dell'altra. Alle pri
me lagnanze la padi·ona die poco ascolto, poi spiegO la cosa come 
gelosia od incompatibilita. di carattere , ma finalmsnte avendo 
avuti pill insistenti rapporti di at ti libidinosi che la Luigia avrebbe 
cercato di consumare su l' al tra, la signora interpellb ii medico 
di cas1, mio ottimo amico che mi fU gentile di ogni notizia, e 
questi conducendo le cose con molta prudenza econ ragione scien
tifica; pote indurre la Luigia a farsi visitare. Il resultato fll che 
la Luigia era appunto un maschio in cui le parti genitali esterno 
simulavano le apparenze femminine: che in realta avevamo un 
caso di ipospadia. marcatissima con divisione scrotale: che entro 
alle due sacche cutanee avevamo i testicoli rimpiccoliti, e 
cbo ora accadeva quanto era per forza della natura preparato do
vesse avvenire ciOO quella evoluzione organbgenica e funzionale per 
la quale le potenze istintive si andavano manifestando ognora 
pill prepotenti ed efficaci. Schiarito il fatto non restava che 
annunziarlo alla pretesa Luigia ed assestare la posizione della 
cosa. ma l' annunzio fu di tale e tanto dolore allo infelice 'indi
viduo che se ne accorb in modo da ammalare e ricoverato nello 
Spedale in breve tempo morl di febbre tifoidea. Ed ecco perche 
ebbi occasione di eseguirne la necroscopfa e serbarne ii prepa
rato, ricontermando quanto fosse stato giusto il parere emesso 
dal Dott. C. B. . . . .. che aveva conosciuto tutto l' andamento 
dell' affare. - In questo caso e vero non era accaduta ne una 
illecita fecondazione ne un matrimonio, ma nulla v·e in contrario 
ad ammettere che l' Una o forse l'altra cosa avrebbe potuto av
venire, quando Ja Luigia non avesse trovata resistenza e ritro
sfa nella avvenente ed onesta compagna, o quando non cosi in
tempestivamente proclive al sesso femminino, avesse in riualchc 

Filippi 
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momento della sua vita, trcwato qualcuno che amoreggiandola 
l' avesse chiesta o presa in moglie. - Non voglio su tale caso 
trattenermi molto, ma egli e istruttivo per quanta pub avere 
anco rapporto con le questioni relative alla Venere forense quando 
accades.sero certi atti libidinosi che potrebbero essere il resul
tato di quella forza istin tiva che spinge i'un Sesso in verso l'al
tro e sarebbe opportuno spiegare certe misteriose tendenze della 
nostra macchina per commettere alcuni atti che ben ponderati 
potrebbero aver loro cagione dalle stesse individuali condizioni 
in cui puO versare uno degli ag .. mti. - Questa fatto dimostra 
altresl una volta di pill la utilita di tali studii, che e necessario 
conoscere dal medico perito se chiamato a decidere della pos· 
sibilita del dubbio sesso. 

Lasciando da parte una ricca serie di fatti cousimili che (ripeto) 
potrauno incontrarsi negli au tori diversi di Medicina forense tanto 
nostrani cbe stranieri, ne rammenterb qui solo un' altro che ce 
l' offrono alcuni preparati del nosLro i\Iuseo Patologico. Il Prof. 
P . Betti ha illustrato nella sua importante opera di « Medicina 
Pubblica » questo caso appartenente a certa R. N. di Londa la 
quale fino dal 1804 erasi <:ongiunta in matrimonio con Dionisio 
N. p.!1.rimente di Londa. Ma questi dopa 18 lllesi iii convivenza, 
accese causa di separazione personale per inettitudine della mo
glie al debito matrimoniale. Una prima perizia medica confet•roo 
che la Rosa era in realta una donna nella quale essendovi un 
atretismo delle grandi labbra vulvari, un' operazione cbirurgica 
l' avrebbe liberata. Ma il rnarito dopo qualche anno da questa 
sentenza interposto appello, pel parere del Prof. Vincenzio Chiarugi 
e del Prot: Michelacci, venne .finalmente a sapere come la propria 
moglie fosse un' uomo aifetto da ipospadia di terzo grado. Questa 
individuo poi venuto a morte fu nel 17 Agosto 1839 dissecato 
dal venerando ed illustre scienziato il Prof. Ferdinando Zann.etti; 
allora insegnante Anatomfa sublime nella Scuola Medica Fioren
tina; e con evidenza anatomica fu dimostrato esser quello un 
maschio ritrovandovi i testicoli atrofizzaLi e degenerati in grasso 
1ungo il canale inguinale, come si \·ede benissimo nei preparaii in 
gcsso ed in cera cbe si conservano tuttora nel Museo. In tale 
caso io per la importanza medico forense debbo non omettere 
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di fa1• sapere (pei documenti cbe ho raccolti) come questo indi
viduo quando omai giunw ad una certa eta e disutile a se e 
agli altd, vestendo sempre abiti fomminini, non potendo gua
dagnarsi da vivere fu ammesso uel Ricovero di Montedomini e 
di h\ perche omai veccbio a 73 anni ed affetto da grave affe
zione catarrale, venne inviato nello Spedale di S. Maria Nuova, 
ii dl 9 de! Febbrajo 1830. - ln questa epoca era Sopraintendente 
al\e lnferrnerie ii Dr Giuseppe Chiarugi figlio a Vincenzio che ap
punto corne perito forense aveva giudicato come quel soggetto fosse 
maschio c percio era stato annullato il matrimonio contratto con 
Dionisio N ... Fu ordinato quindi che svestita la presunta Rosa 
N. . . dagli abiti femminini fosse passata nelle Infermerie degli 
uomini e fu posto nel letto Ji N° 598. - Tale ordine avvili tal
mente l'animo di qut?sto disgraziato che andava continuamente la
ruentandosi di esser condannato a vivere fr.l gli uomini gli Ultimt 
giorni della sua vita e con tale una insistenza da fare intender& 
a tutti che egli era pienamente persuaso di essere nato e vis
suto donna. - ~on fU possibile per calroarlo e per sentimento 
umanitario togliergli gli abiti e gli abbig1iamenti femminini ed 
avvennt? che per soprannome fosse chiamato i1 R6so. - Fino 
agli ultimi momenti e :finche ebbe :fiato non cessb di dire con 
amarezza e con insistente lamento « lo mi chiamo ROsa: sono 
« donna, {iti donna: e rn.i meraviglio e dolgo come lor Sign01·i 
« mi vogliano far morire qui (ra gli uomini ». 

Ho voluto registrare completamente questo fatto non solo 
per la importanza medico forense relativa all' argomento della 
nullitlt. del matrimonio, quanta per raccomandarlo alla valuta
zione dei psicologi. 

§. l i'. :\fa non vog:lio tradire la tessitura di questo lavoro
con sornrcbie citazioni e vengo a staLilire quale deLba essere 
la condotta de! perito. 

A cosa dunque si residua il pill delle volte in tali casi la condotta 
del perito? A clovere in realta riscontrare con ogni artificio econ 
ogni accorgimento chirurgico se quel corpo erettile sia o no un 
piccolo e rudiroentario pene non S\·iluppato normahnente: se il 
canale dell'urctra anzicM percorrere quel pt:ne fino all' apice 
c forruare la fossa nariculare, s' arresti alla radice di esso: -
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deve poi con una adattata s.iringa vedere se da q uella aper
tura presunta come 1' uretrale, si entri in vessica come ne 
sarebbe segno l' uscita di orina dalla siringa stessa. Quanto alle 
sacche cutanee difficil o('tn sarA cbe bene esaminandole in alcuaa 
di esse vi si riscontri il corpo testicolare e qualche volta palpeg
giando il ventre di contro l'anello inguinale o nel fondo della fossa 
iliaca, possano sentirsi esistenti i dne carpi testicolari. La vigi
lanza poi dell' individuo potrebbe anco dar modo di avere la 
dichiarazione che un' uscita spontanea di liquore spermatico po· 
tease a quando a quando avvenire e sarebbe allora completata 
una prova preziosa se raccogliendo di sopra ai panni quelle chiazze 
umorali per mezzo del microscopio e di alcuni saggi l'himici op
portuni si potesse mettere in cbiaro la presenza degli sperma
tozzoidi. Tutti riscontri obiettivi i quali poi messi in rapporto 
con gili altri criterii psicologici relativi ai sentimenti, alle ten
denze, alle abitudini ec., potrebbero guidare il perito a formarsi 
un concetto chiaro che realmente il dubbio sesso aveva fonda
mento di verita e che anzi tutto pub far ritenere che l'individuo 
appartenga al sesso mascolino e percib fondatissima la domanda 
di nullita. 

§. 18. II' GRUPPO (Femmine che pajon maschi). - Le 
condizioni anatomo patologicbe per le quali a prima ginnta 
guardando alcuni individui si potrebbe cadere in simile credenza, 
sono le seguenti e cioe: che in essi v' e una clitbride che simula 
il pene: una tal clitbride pub ghmgere fino a 6 centimetri di 
lunghezza ed essere erettile, tantopiU poi se quel rorpo erettile 
avesse o acceunasse di avere un solco canaliculato ad un rnro 
canale per un qualche tratto della sua lunghezza: - cbe nelle 
saccbe cutanee esistenti ai lati di quel corpo che simula i1 pene 
vi possono essere carpi duri, elastici, ovoiformi, da sembrare 
testicoli ed essere invece carpi fibrosi. A volte una ovaja pub 
uscire dall' anello inguinale e venendo gilt net gran labbro, si
mulare la preseuza di un testicolo: che l'atresla vulvare sia 
tanto completa da simulare lo scrota. 

Ma ii perito bene esaminate quelle parti pub in vece cbiarire: 
I ° Che quello cbe pare pene e clitoride. 
2° C~ie quello che pare uretra pub esserc sbocco i·aginale. 
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3° Che quello che pare sia testicolo ~ corpo fibroide. 
-1° Che quello che pare scroto ~ at1·esza t;ulvare. 

ll pratico pub completare tali verificazioni facendo il ri
scontro anale per sen tire se es.ista o no il corpo dell,utero: e 
facendo esame per l'apertura che pare quella dell' uretra potra 
conoscere se invece fosse la vagina ovvero se uscendo orina consi
derare come accade in alcuni casi, se l'uretra si fosse aperta nella 
parte superiore della vagina od anco la vagina nell 'uretra e da questo 
sUocco m·cre o sgorgo di orina e qualche Yalta e periodicamente 
sgorgo di sangue mestruo. Si pub alcune volte rintracciare su
bito ii vero sbocco della vagina e intendere dove questa rnda 
a completarsi e finalrnente attendendo con pazienza verificare 
anco se giunti al periodo della puberta si manifesti sgorgo san
guigno mestruale sia che questo esca, come abbiamo cletto, clal
l'aparturn che parve esser quella dell' uretra, sia che clcsso si 
manifesti dall'apertura anale; quando la rngina s'apra nell' inie
stino retto; sia cbe questo trapeli da qualthe fessura che pub 
esistcrc nella linen mediana del corpo anco nella regione sopra
pubica o nella parte piu declirn della memhrana cutanea che 
simulavn lo scroto. 

Anco per questo gruppo io non mi voglio motto diffondere 
a riportarne esernpii. perche la letteratura medica ne 6 quanta 
si dice ricca, nouostante per mettere in rilie\·o alcuni momenti 
pratici ne citerO succintamente alcuno piu istruttivo, e fra questi 
per primo quello illustrnto magistralmente clal nostro chiarissimo 
Prof. Luigi De Crecchio ed inserito pe1· esteso negli .\.nnali di lgiene 
e ::\Iedicina Legale 1866, T. XXV, concernente llfl inclividuo nomi
nato :\!arzo Giuseppe il quale presentava abitudini c tendenze ma
srhili tino ad avere av\·enture galanti e prendere per due volte la 
blenorragfa, fumare, portar barba ec. - Tutti i caratteri esterni 
erano quelli de! maschio ed essendo venuto a mortc nel suo 
cinquantesimo anno, alla necroscopfa furono riconosciute le due 
ovaj~ con le relative tube, l'utero, la vagina lunga 6 centimetri 
e 4 cent. di circonfercnza che si aprirn nella porzione prostatica 
dell" uretra. Kon fu trovata traccia <li testicoli, d' epididimo ne 
di canal deferente. All'esterno mancava la apertura vulvare ed 
in luogo delio scroto o delle grandi 1abbra eravi una ripiegatura 
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eutanea. La clilotide era lunga 6 cent. se in quiete, 10 sc in ere
zione: era formata da due corpi ca•erno,.;i terminati da un glande 
rli 8 cent. di circonferenza: era percor:::a da11' uretra fino alla 
base <lel glande. Con essa potern dunque compicre il coito. La 
prostata era norma\e. Questa caso che e rarissimo C esemplar
mente descritto clall' eg1•cgio au tore eel ha per di piu la singo
larita di mostrare come sebbene r individuo fos;;:e proprio orga
niramente tutto fem:nina 1 pure anco oltrepa~sato ii periodo dello 
sviluppo le abitudini contratte alla ,·ita libertina impressero con 
tale suggello ii loro stampo da soffocare la voce stessa delta 
natura. 

Istruttirn molto fJ.Uello descritto <la Beclard e riferito poi 
dall'Orfila, dat Fodcrc, dal Devergie, dal Barzellotti ec., rela
tivo al\a nominata Maria ~ [addalena Le Fort, nella quale con 
tutte le apparenze mascoline e per le forme del corpo e per la 
voce e per lo sviluppo dei peli , clei baffi e clclla barba hruna i 
poi un attento esame face,-a ammettere una clitoride s,-jJuppata 
tanto tla misurare 2i millimelri nello stato di flacchlita, munita 
di un rigonfiamento gran<lissimo imperforato :- al di sotto dclla 
clitoride scuopriva~i una."rnlrn rappresentata <la due labbra stret
te, carte e guarnite di peli: - nell'interrnllo di queste labbra 
cravi una fenditura molto superficiale sotto della quale per la 
prcssione si sentirn un vuoto aperto damn ti all' ano. Alla radice 
del\a clitoride era.vi un' apertura rotonda che im·ece di condurre 
in ,·essica conduce,'a al collo dell' utero e se ne a,·eva conferma 
quando la siringa introdotta !lel periorlo delle me::;truazioni usch·a 
tinta di saague. - L'uretra esiste,·a al cli sotto della clitoride 
prolungandosi un poco in avanti mentendo appunto la confor
mazione del pene. - Le tendenze di questa giornne erano mar~ 
cate pel sesso mascolino. -B Beclard a 16 anni I' aveva dichia
rata femmina_ Morta nel J 8(16 all'IIotl!l-Dieu fu sezionata e si 
verificO esistere la vagina, le ovaje~ le tube, l'utero. ii ligamento 
rotondo. 

Tmscorreudo dun11ue la medica letteratura bisogna rendersi 
persuasi della csistenza di questi casi che se non ugua1i, po
trebbero peI'O con qualche analogfa mostrarsi al pratico nello 
csercizio medico forcnse eel e allora necessario ricordarsi come 
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i caratteri cffottivi quali ii piil delle volte si rnrificano sono 
questi e cioe: 

I 0 Ef\istenza di una clitoride tan to svi!uppnta che serubra. 
es.sere un pCne.-

20 La presenza di qualclie induramento o corpuscolo fi
broide contenuto nella sacca scrota1e , corpiciattolo che al ri
scontro pub somigliare ad un tcsticolo disceso. -

3° L' atresia del foglietto blastodermico sulla linea me
diana e di contra al punto ave normalment.e s' apre la vulrn 
in modo tale conformata <la s0migliare ad uno scrota. 

§ . lO. Ma nnco per questo secondo gruppo a hen facile 
cosa si riduce la condotta del perito: cioe a sondare dclicata
mente ogni apertura e conoscere se quella urctrale porti real
mente in vessica ad invece piu o meno direttamente in vagi
na, facendo riconoscere il collo uterino: - praticare il riscon
tro anale e sentire con l'altra mano a contrasto sul pube, se 
fosse possibil~ avvertire la forma clel corpo uterino: e final
mente assumere criterii dal sapere se mai sangue fosse uscito 
qualche volta e a tempo cleterminato insieme con la orina od 
alle escrezioni anali (per la comunicalione possibile della vagina 
con l' intestino retto) e considerare lo sviluppo dei capelli, la. 
loro ilnezza, 1unghczza, lucentezza, il timbro della voce, la 
forma del petto, lo sviluppo delle mammelle, le tendenze, le 
abitudini, le passioni, le opinioni e tutto quell'insieme psichico 
ed organico che unitamente ai dati di fatto raccolti possono 
coadurrc il perito a formarsi un criterio giusto della sessualittt. 
femminina dell' individuo. 

Emerge eviclente che qualora dopo tutti questi csami ajutati 
dalla conoscenza clella anatomfa patologica e derla Teratologia 
il perito non potesse per l:.l gram complicanza clel caso e dopo 
molti saggi e riscontri deciclcrc il vero sesso, anebbe ragione 
di dichiarare trattarsi di tm teratologismo cosi avanzato da non 
permettere la validittt cl' un contratto. 

§. 20. Ill° GRt.:PPO. - !n questo terzo gruppo a clir vero 
e contenuta pit1 una serie di osservazioni cbe servono a deli 
mitare ii campo della pratica medico forense da quello vastis
simo della Teratologia da non ritenere conveniente di estendermi 
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soverchiamente. 11 criteria direttivo veramente importante 11 se
gu!rsi pei bisogni del fora e quello di potet• decidere a quale 
sesso possa appartenere l' individuo sul quale pende il dubbio: 
quando dopa accurato esame fisico e morale di un data indivi
duo il perito non pub giungere a dare un parere efficace al
l' autorita giudiziaria, potra scrivere un bellissimo paragrafo 
di an tropologia o di teratologfa , ma ciO sarA poco utile alla 
qucst.ione in termini. D'altronde e bene ricordarsi che altra cosa 
e illustrare o studiare questo argomento dopocM il coltello ann
tomico ha parlato, altro e dovcre rispondere quando questo mezzo 
non puO ancora adoperarsi. Forse poU'ebbe in qualche circostanza 
sciogliere il dubbio ii coltello chirurgico, ma egli e altresi vero 
che a questo non possiamo roinimamente forzare alcuno. Anco 
per questo gruppo abbiamo ricca serie d1 casi e fra questi quello 
classico e raccontato dal Mayer il quale nel 1836 notomizzb un 
in:iividuo che fino al 4omo anno si r.biamo :Maria Derrier e visse 
<la donua e pci sotto il name di Carlo Doerge visse in costumi 
maschili.-Alla necroscopfa mostro un' utero c.Ju le due trombe 
delle quali la destra finh·a ad un testicolo, la sinistra ad un 
ovaja. ·- All' esterno mostrava un pCne imperforato erettile ed 
una vagina di 2 pollici di lungliezza. - Si cita un caso di organi 
p·omiscui dal Follin (1848), dal Petit (di Namur) e di erma
frodismo bisessuale dal Rosbitausky ( 1809) in individuo nel 
quale all'esterno aYeva un pCne imperforato ed uno scrota bi.ti.do 
e nqnostante era regolarmente mestruato mostrando alla necro
scopia le due ornje, le due trombe, un utero rudimentario, un 
tcsticolo, un canal deferente, contenente degli spermatozoicli. E 
famoso il caso narrato da l\Iaret nelle ~Iemorie dell'Accademia 
di Digione (Torno 2°) di quel monaco morto nel 13 Ottobre 1767 
H quale aveva una vcrga come ogni altro maschio, ma imper
forata. - A veva le grandi lab bra e sotto di esso da una parte 
si senth·a il testi~olo, clall'altra l'utero. - Vi era una fenditura 
che pareva la vulva e in fondo un' orificio che era quello delta 
vagina Ia quale poco dopo si obliterava. - Esistenno le due 
vessichette seminali benche vi fosl)e un solo testicolo e desse 
sboccavano in una eminenza che somigliava al vero-montaaum.. 
- Piu singolare ancora il caso narrato da Orfila (~led. Legale, 



- 41 -

Tom. I), il quale osservb un'individuo in cui esistevano il pene, 
i testicoli, lo scroto: il ~ne era pervio per un canale fino alla 
meta. - Aveva poi gli organi femminioi ben conformati meno 
cbe le grandi labbra erano pill piccole e pii1 ravvicinate all"ure
tra. - La mestruazione regolare. - L' individuo era capace al 
congresso venereo cciroe femmina e in quel mentre aveva ere
zione del pene. - Per due volte fU gravida fino al terzo o quinto 
mese. - Non e molto l' egregio signor Datt. A. Ceccherelli mi 
narrava d'essere stato testimone durante il corso dei suoi studii 
di perfezionamento in Vienna (1874) ad una illustrazione che il 
Prof. Billroth faceva su di un' individuo di anni 51 per name 
Caterina Holmiann di Melrichstadt (Baviera) sulla quale ave
vano pure emesse considerazioni scientifiche ii Prof. Schultze di 
Jeua, il Friedreich di Heidt?lberg. -Quanclo il Dott. Ceccberelli 
co!lobbe questo caso sj pr'Oponeva a questo individuo dal Bil
lroth una operazione per la quale divideudo un setto cutaneo che 
era nei genit.ali estemi si sperava di rendere completamente 
adaW alla copula gli organi genitali femminini. Questa individ uo 
presentava una verga con glande bene sviluppato ma ipospadico: 
percorrendo con una sonda per 2 o 3 centimetri il canale che 
sembrava esser l'uretra, si giungeva ad un' altr<i apertura situata 
alla radice del pene eel un poco a sinistra dalla quale effettiva
mente usciva la orina e accadeva la ejaculazione la quale era 
abbondante e sottopostone ii prodotto all' esame microscopico 
dal Friedreich furono veduti gli spermatozoidi dotati di vivacita 
la pill normale. - A destra dei genitali esterni esisteva lo scrota 
con un solo testi()olo ed il cordone spermatico bene sviluppato 
ed ii prepuzio si mostrava ancor esso assai ricco: quando la verga 
era fiaccida, veniva a formarsi un incavo assai profondo da si
mulare la vulva con una grossa clitoride. Lo Schultze esplorando 
con il dito spint.o profondamente nel setto cutaneo che formava 
l'atresia vulvare, avvertiva una rilevatezza dura che per esso aveva 
tutta la tbrma del collo di un utero infantile e il fatto delle 
mestruazioni a cui anc.lava soggetto I' individno (verificato anco 
dal Frieclreich esaminandone al microscopio il sangue) facevano 
persuasi che vi potessero essere se non completi ma certo esi
stenti alcuni organi femrninini.-ll riscontro rettale confermava 
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la esistenza di un corpo ovale, duro, il quale mentre pote\'a 
sem1;rcpiu fare intendere la presenza dell' ...:.tero non permetteva 
di giungere a sentfre la prostata e le \"C"~ichette "eminali. U 
Uott. Ceccherelli ne inscrl un ccnuo nel Giornale lo :Sperimen
tale. -Ann. 1874

1 
pag. lfl8.-Di questo ste":;o cal:.O ne fu te

stimone anco il Dott. Luigi Giuntoli ed egli ne di~ un sunto nel 
Giornale medico l' Imparziale (Anno 1873, pag. 68:?) do\·e ~ no
tata una cosa degna di attenzione e ci~: che quando egli col 
suo dito indice cercb di penetrare dall'apertura esistente alla 
radice del pene spingendo avanti a se la pelle che iri era mobilis
sima, agevolmente penetrb in un c'.lnale (che sarebbe stato la rn
gina) e net fare un tale saggio sul suo dito sent! quello stringimento 
che si nota nelresaminare una donna nella quale non sia sfiao
cato il costrittorc vaginale. Il Prof. Schultze credeva che tale 
fatto dipendesse dal muscolo hulbo cavernoso che in questo caso 
avrebbe agito come co:strittore della rnlva. Di piu il Giuntoli 
sent\ quel corpo duro e grosso quanta un nbcciolo di pesca di~ 
chiarato dallo Schultze come il collo uterino. In questo caso 
esisteva comunicazione fra la vagina e l' uretra. Negli Archi
vii di Anatomfa Patolog:ca del Yirchow <Torn. 43, 1808, pa
gina 329) si trova la illustrazione di questo caso iatta da Schultze, 
e ncl 'r. 45 - 1860, pag. 3, si trorn quei\a scl'itta dal Frie
dreich di Heidelberg. 

§. 21. Se io mi sono data premura di accennare al perito 
la esistenza di tali osservazioni relative a questo te1'Zo gruppo 
non ~ stato certo per lasciarmi andare ad una assai nojosa e 
sterile ricopiatura o citazione di casi, ma solo l' ho determi
natamente fatto per porre in sull' av"iso il pratico e della 
po:ssibilitci di incontrarsi in fatti complicati~simi ed insieme 
per dimostrare a quante cose sia necessario porre atten
zione e scandagliare cd appurare prima di precipitare un giu
djzio che possa non essere infirmato come erroneo da a.Itri 
che potrebbero rnnir chiesti del loro parere. - In casi simili 
cotanto complicati l' obiettirn della Legge non si pub rag
giungere completo, perch~ (lo ripeto) dal fora si vuol npere se 
indicabile decisamente a qual 50.:580 appartenga l' individuo. -
Nella Hohmann vi era a quanta si dice, uno sgorgo di sangue 
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per mestruazione e si dice funzionac;se anco net congresso car
nale da fcmmina. Ma tutto questo costituisce un modo di fun
zir1nalit<'1. fisiologica? Lo sperma del maschio doveva restar rnrsato 
nel guanto cutaneo sottile che si avval!ava nell'interno del sup
poi'to canale promiscuo vagina uterino e data codesta atresfa e 
dato che non si potesse e non si volesse togliere, non sarebbe 
stato per certo un savio giudizio assicurare che 13 sotto quella 
membrana vi do\•eva esistere una vulva ed una vagina sufficien
temente normale at coito. Si dice e si sospetta che vi fosse un 
utero rudimentario e forse una tromba e forse anco un ovaja! -
l\Ia. questa fu una rispettabilissima opinione emessa da un com
petentissimo ginecologo, opinionc la quale accettandola pure a 
-chi~1si occhi, vale solo a concludere che eranvi solo alcune parti 
rudimentarie dell"apparecchio femminino interno, ma non dimo
strano legalmente clie se all' eta di 4.4 anni esistevano tuttora 
eosl irnperfett~ queste parti, la Hohmann sarebbe stata adatta 
alla fecondazione e quindi aila gestazione ntcrina :fisiologica, -
Si <lice anco che dessa aresse forme e maniere femminine, lunghi 
cape\li e neri e sviluppo di mammellei ma intamo la espressione 
del vol to era rozza, piuttosto virile con guancie provviste di 
barba che veniva fatta col rasojo e le mamme1Je avevano cute 
.grossa, cotennosa, con peli ruvidi al capezzolo come si vedono 
ncgli uomini obesi a di tozze forme. - i\Ia intanto d'altro Jato 
v'era e si sentiva bene un testicolo contenuto nello scroto; con 
hen fornito funicolo spermatico: era vi erc;done della verga, ejacu
lazione abbondante di sperma e questo ricco di virnci sperrna
tozoidi carattere molto pii1 caratteristico di quanto al micro
scopio possa dare un sangue che si dice per mcst,ruazione e 
prornniente da uu' utero rudimentario piccolo quanta un nocciolo 
di pesca. A buon canto quando la Hohmann si facern visitare 
dai curiosi e dagli studiosi al proprio domicilio in Burge1·spital 
(e si faceva pagare) stava vestita da donna, ma vicernrsa poi 
a sera vestita da uorno per le vie di Vienna frequcntate da 
eleganti e facili clonne le pedinava come giovane libertino. 
e percbe? . . Perche evidenternente mentre essa sapeva di de
.stare curiosita e importanza scicntifica alle dotte ricerche di 
Scanzoni, di Schultze, di Franque, di Rokitansky, di Friedreich, 
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di Recklingausem, di Kollicher, di Wirchow e di Billroth , in 
quanta poteva per bizzarria di natura, o meglio, per circonscritto 
disturbo organogenico di una parte degli eJementi fondamentali di 
alcnni organi genitali interni importare, poi ubbidiva a tutte le na
turali tendenze che la maggior perfezione degli organi sessuali 
maschili e interni ed esterni (palpabili) imponevano a quest' essere 
non so se piU infelice che straordinario. Comunque voglia inten
dersi il fat to ( che dopo tutte le pill premurose rifiessioni e le 
notizie verbali che mi hanno gentilmente favorite due miei ot
timi colleghi degni di fede che studiarono e palparono e segui
rono da veri filosJfi in ogni vicenda un caso simile, io non so 
ancora riconoscerlo per il piu bello esempio evidente di erma
frodismo) dal punto di vista medico legale in tali condizioni ~ 
forza confessare come la condotta del perito dovrebbe essere 
non solo riserrnta, ma pienamente e francamente deciso a con
cludere di non pater decidere legalmente it sesso e quindi classare 
questi individui fra quegli esseri terat.ologici a' quali se la na
tura puo concedere alcune duplici funzionalita (perO sempre im
perfette) la Legge con la Scienza non riconoscono in essi una in
diviclualitA sessuale distinta da esser validamente autorizzati a 
contrarre legittimo ruatrimonio. 

Io qui non posso ne voglio diffoudermi uiteriormente ad 
accennare neppure una parte di tntte le altre possibil i combi
nazioni teratologiche che possono incontrarsi e d' altronde la 
letteratura medica essendo piena zeppa di simili fatti ( e fra 
questi an.co di alcuni amenissimi) mi :i.stengo a deliberato ani
mo di trattenermi su tale argomento, bastandomi di arnre 
accennati i ,·eri e giusti termini con i quali e dentro a' quali 
dee adoperarsi il perito in simili ricerche quando voglia pro
prio applicare efficacemente le cognizioni mediche ai bisogni 
del Foro. 

Piuttosto mi occuperb d' indicare al perito una questione 
clie potrebbe essergli avanzata alcuna volta e presso a poco nei 
termini seguenti. 

§. 22. Dato che in causa di nullitd di mat~·imonio JJer 
identitci di sesso, venga 1·iconosciuto che un individuo sia ma
scltio benche con apparenze di (emmina: ovvero che uno sia 
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fe,mnina cm1 apparenze di maschio, una volta annullato le
galmente il primo coniugio pw) a sua volta quel maschio con
trarre matrinionio con fetmnina, e quella riconoscit!la fem
i'liina unirsi con maschio? 

La domnnda e irnportante e pub benissimo occorrere, perche 
come ognuno scorge, ha possibilita di risorgere come quesito a 
opposizione di novella mntrimonio. - Ma a \·ero dire ii perito in 
ta! caso non ha che un solo criteria giusto da avanzare e cioe il se
guente. Il tine legittimo del matrimonio e la procreazione della spe
cie: quindi se anatomicamente e fisiologicamente puO aversi la co
scienza di dimo~trare che in quell'individuo (appartenga al primo 
oJ al secondo gruppo) vie tan to quanta vi vuole percha la feconda
zione accada, egli ha il dovere come perito medico legale di pro
nunziarsi in favore del nuovo conjugio. - Come medico igienista, 
come conoscitore delle umane vicende, e un' altro par di ma-
niche ....... potra anco sconsigliarlo, disapprovarlo; ma in faccia 
al principio legislativo egli devc esprime!'e ii giusto eel ii vero 
e quando nell'individuo effettivameote mascbio, abbia verificato 
esservi i testicoli, esser\•i tan ta lunghezza di pilne da portare 
anco ai primi penetrali della vulva il liquido fecondatore, egli 
non dee cercare pill oltre e dare il suo giudizio fovorevole. Quello 
che e da considerarsi pell' individuo maschio e da valutarsi con 
il medesimo criterio per l' individuo che nel legame matrimo
niale funzionerebbe da femmina. - Legalmente parlando basta 
l'idoneita reciproca a raggiungere lo scopo legittimo dell'unione 
<lei due sessi, perche il medico perito si pronunzii contro l'op
posizione. - Tutte le altre considerazioni saranno giustissime, 
bellissime, profonde, saggie, ma in faccia al Cadice ed a certe 
esigdnze sociali, si danno casi nei quali un matrimonio puo essere 
necessario anco con alcune aberrazioni organiche dal tipo not·
male, aberrazioni che o la privata iniziativa o l' ajuto della 
scienza possono anco legittimamc.mte e moralmeute modificare, 
minorare e Yincere. - Anco su tal proposito la letteratura me
dico forense e ricca di fatti , ne io voglio ora trarompermi ii 
cammino a cose piu importanti. Pel pratico basta il criteria cbe 
io gli ho porto incontrandosi in sl fatte que.stioni. La modalita 
dei riscontri, degli esami o e tutta cosa chirurgica o di istologl'.a 
normale o patologica e pcrciO vi passo sopra. 
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§. 23. Nullita di matrilnonio 1Jer impotenza. - Una dispo
sizione legislativa sapientissima del nostro Cadice Civile vigente 
(Art. 107) decreta: che la impotenza manifosta e perpetua, 
quando sia anteriore al matrimonio, possa essere proposta come 
causa di nullita dull' altro conjuge. - ro raccomando al pratico 
di pond·erare bene i due aggettivi di manif~sta e )Jerpetua <lati 
dal Legislatore al sostantivo « im~tenza ». E ciO perche sem
plicizza efficacemente il mandala del peri to , come del pari lo 
rende nobile e severo per la condizione espressa che quella im
potenza oltre a dover esserc anteriore al matrimonio debUa al 
tresi avere caratteri cos\ visibili o per mutilazioni o per· ab
normi conformazioni , da non accontentarsi solo <le.Ila tanto facile 
e frequente scusa della debolezza o frigidezza della organica co
stituzione individuate che in verita non potrebbe avere modo di 
prova sempre che per mezzi incerti, impossibi li, scandalosi, im
morali. A mcnte del Legislatore poi Ia impotenza deve raggiun
gere tali condizioni da riuscire invincibile alla natura ed all'arte 
e come tale esistere giA al momenta della celebrazione del matri
mon:o. Ora egli e chiaro che quel conjuge il quale porta avanti al 
Tribunale una domanda di nulli ta di matrimonio allegando una ra
gione simile, debba necessariamente avanzare la prova positiva 
della sua asserzione e cio serve a porre i1 perito in un campo di 
ricerche e di valutazione scientifica d.ecorosa, evitando cosl tutte 
quelle !aide e um1lianti uecessitA che un giorno erano quasi inevi
tabili e per la manchevolezza della scienza e per la deficienza di 
un concetto filosofico che informasse il codice, non \'Glendo anco 
considerare quanta quelle famose e scandalase prove del congresso
carnale e d' altre anco pill immorali, riuscisscro e inefficaci e
infondate per esprimere un giudizio rlal foro attendibile. - Anco
su ciO tralascio una riccbissima illustrazione storica bibliografica 
cbe mi sarebbe hen facile lo scrivere, venendo all' indicazione 
scientifica e pratica. - Prima pero di andare alt.re mi preme 
<li avvel'tire il pratico di una cosa che potrebbe essere opportuna 
a cansare degli equivoci. E cioe: chc la impotenza di cui qui 
parliamo, non e da confondersi con la sterilitd., poiche questa non 
pub dirimere il matrimonio. -Pub essere vero che la impotenza 
vada unit..1 alla stcrilitc\, ma non gia questa presupponga sempre 
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la prima. Si danno uomini a' quali puo ruancrre per mgioni di
verse la normale secrezione e composizione dello sperma ed es 
sere attivi e pronti al coito; come si danno femmine che sentono 
moltissimo i piaceri di Yenere eppure sono infecoade. - E poi 
da considerare come in tali qucstioni sia necessario rifulga alla 

mente dcl pratico un grandc principio di fisiologia espel'imcntale, 
quello cioe che il movente genesiaco risiedendo nell'asse cerebra 
Spinale si po.ssa avere tu!'bamento di funzion e e quindi impotcnza 
derivante appunto da un morbo localizzato in quel centro ner
voso. Ci sono fatti che lo rivelano con chiara prova: - e senza 
andal'e tanto lontano non e ignoto a molti come anco con la 
pcrfezione dagli org;.ini della generazione e con una prospera 
condizione di generale i:;alutc, alcune volte o per patemi d'animo 
o per certe emozioni morali c per fiuo nella cornpleta contentezza 
di possedere una donna o amata o desiderata, pure le forze virili 
non corrispon<lere al mom en to opportuno ed esser costretli a 
subire la mort.ificazione di una impotenza temporanea da ogni 
sforw di rnlere invincibile percht\ generata da una manchevole 
innervazione vaso mot.aria alla quale niuna forza pub comandare. 
J>'.altra parte, come diceva , vi possono essere condizioni mor
bose profon<lamente ledenti o il punto circoscritto del centro 
encefalico d' oacle si muove l' incitazione o cause morbose per
mnnenti clie inwrrompono nella rete nervosa la conduzione :fisio
logica dell' eccitamento, ed ecco per questo potersi avere una 
impotenza genesiaca che non anebbe 06 meno importanza n6 
meno assoluta esistenza di quella che prO\·enisse da lesione or
ganogenica dell"apparecchio genitale nei <lue sessi. 

§. 2..J. Enumerer6 ora succosamente le circostanze phi 
coruuni nelle qunli pul> esser chiaruato il perito tantoche debha 
giudicnrc lo stato del maschio quanta quello delln femmina; cir
costanze le quali oltre ad essere ulili a ben rilernre quanto puo 
avere 1·apporto con l'argomento clella nuilita di matrimonio, pos
suno poi servire in pratica a risolvcre altre lluestioni di gravissima 
natura siccome ad es"Cmpio, quando ammettcndo la impotenza 
incontrata clal consorte durante il matrimonio egli inn:>casse il 
<lit'ittv di rcpudiare la prole nata durante qucl periodo mol'boso, 
siccom.c r1uando lo ;.:;tato di impotenza fosse per riuscir valido a re-
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spingere un' accusa di stupro o di adulterio o di violenza carnale o 
d' incesto o anco quando data una gravidanza sul prodotto della 
quale potrebbe passal·e un diritto ereditario, si ponesse dubbio 
della sua legittimita allegando la impotenza a cui si diceva vinco
lato il consorte def unto. - Ma qui accennata al pratico tutta la 
importanza del soggetto, passeremo piu particolarmente allo 
studio di quelle circostanze da valutarsi efficaci per avanzare o 
sostenere la nullitA di un matrimonio appoggiata alla gia esi
sten te impotenza. Tali cagioni non mi fermerb ad illustrarle dal 
punto di vista anatomo patologico, essendo condizioni morbose 
ehe basta accennarle per comprendorne l'importanza o ii signi
ficato. Cio che rnlentieri ricordero in ajuto delta condotta pra
tica. si e il principio fondamentale della funzionalita sessuale per 
dirsi quand'e che i1 coito si possa dichiarare perfetto e cioe: per 
parte dell'uomo, la erezione delta verga: la intromissione di essa 
nelle parti femminine e la ejaculazione dello sperma. Per parte della 
donna, abbisognarvi il momenta di eccitazione, la recez:one e 
la volutta· - Tutto questo insieme di atti completivi pero am
mette che sia attiva la influenza proveniente da quel punto 
del cen tro nervoso d' onde parte o dove si des ta la incitazione 
istinti va che dilfondendosi per i rami del sistema va a deter
mioare la potenza de! coito. - Gib conduce a concludere ( e lo 
noti bene ii perito) che stabilita pure una regolare conforma
zione anatomica dello apparecchio sessuale, quando una causa 
morbosa agisse in qucl punto d' origine del centro nervoso dove 
ha sede la incitazione genesiaca ovvero una causa morbosa in
terrompesse intermediariamente il trascorrere di quell'_impulso, 
determinerebbe del p:iri una impotenza de1la quale la causa 
sarebbe profonda e grave nel sisterraa cerebro spinale. Cosl vi 
sono le emorragie, i rammollimenti, le mielliti croniche, le scle
rosi, le astass!e locomotrici, le lesioni del plesso sacrale e certe 
nevrosi ( specialmente nelle donne) per le quali circostanze la 
irnpotenza pub essere ammissibile e perpetua. Queste cognizioni 
toceate brevemente, basteranno a render cauto il perito a non 
precipitare giudizii che potrebbero trovare, ed a buona r:igione. 
validi oppositori, dappoicM egli e tempo che la scienza con i 
suoi progressi di fisiologla. esperimentale e di patolog!a dei ccntri 
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nervosi riprenda ii posto che le si compete. lo credo fermamente 

( e perch'.> lo noto al pralico) vi sieno casi nci qnali la impo
tenza possa e5istcre manifosta e perpetua per morbo dei centri 

uervosi tan to nell' un sesso che nell' alrro e pos5a esistere no
nostante la pcl'fezione anatomica degli organ i genitali eslerni ed 

intcrni.-La difficotta sara quclla pel perito di stabilire e di
mostrare con i mezzi diagnostici la ragione di una impotenza 
realc c perpetua e come csista c perche. )ifa bisognerebbe di· 

mcnlicare la clin'ca osservazionc se si negassero tali casi, come 
bi-.;ognercbbc per contrario negarla e ripudiarla quando non si 

rnlcsse anco convcni re come in certi morbi gravissimi c profon
damcnte intrin secati nell' organismo e piU particolarmente nello 
stcsso asse cerebra spinalc, il scnc;o o l'i sLinto genesiaco pcrduri 
vivace e prepotentemcnte att ivo. Cos\ sarebbe insipienza negarc 
ii fatto della erczione e dclla cjaculaziono in alcuni malati da 
p.1raplcgfa, in alcuni fo1ic i ridotti pelle ed ossa, in alcuni alie
nati affotti anco da demem:a paralitica nci quali tutti ii senso 
cl'otico (sebbene morbosamcntc dcstato) pure esiste ed esiste a 
t-:C:!llO chc ~ perfino neccssal'io alcuno volte son·egliare questi 
infolid porrM non ::;i la:-.;cino anclare alla manustuprazione. Quincli 

non avrei potuto tralasciaro qucsto pun to, che per alcunc qucstioni 
gravi~sime di mctliciua legate pu6 prcndere una scria importanza , 
dirhiarando apertarurntc come oggi a mio credere, sarcbbe una. 
rcc;trizione ingiustificata il non clar valore a quesli possibili della 
c-;istenza dei quali sono convintis:.imo e in,·ece per un assolu
fr;;mo prcconcetto negarli, danneggiando con un parcre mal fon
dato l' inlcrcssc dci terzi o non coscienziosamentc ri5ipondenclo 
alla nccessit<) dcl fOro civilc c criminale. - D' oncle emerge il 
piu strctto dovcre rolativo alla prutica civile e forcnse d'essero 
ci1l0 molto guartlinghi ncl rilasciarc certificati in proposito nci 

quali si com·enga dclla possihile esi~tente attitudine '.e potenza 
al coito sol per1.:hC l'esamc cstcriorc avesse fatto conosccre una 
rl'golare conformazionc anatomica ilellc parti gcnitali nell' un 
se:-;so o ncll' altro. In alcuni indiddui nei 11ua\i e<:;istes~e una re

golarc conformazionc delle parti gcnitali, p:.:6 per inter110 morbo 

clcl sistcma ncrvoso avvcnirc impotenza c da ci6 si iutC'Ilde 
s·thito come sia dunr1uc ncccs•mrio che una seric di ftnomeni 

Filippi 
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morbosi abbiano esistito ad esistano a rendere ragione della 
conseguenza e per lo pill sono gravi e complessi moi•bi per la 
valutazione dei quali la clinica medica e la speciale conside
razione delle malattie del sistema nervoso possono guidare 
ad un fondato giudizio. Certo e ragionevolmente presumi~ile 
come non sia per essere ii piU frequente caso quello di avere a 
trattare una caLtsa di nullita di matrimonio per data e fatto 
di un conjuge che abbia pcnsato a condur1'e moglie sapenJosi 
per grave morbo impotente; ma se questo e presumibile C 
altresi vero come un tale argomcnto potrebbe sorgere appunto 
nelle grz.vi questioni accennate pill sopra per parte del marito 
impotentc, o del sospetto di legittimo conoepimcnto nelle que
stioni di eredita o di colpabilita nelle accuse di stupro, di in
cesto ec. 

§. 25. A vvertito ii pratico per q uanto credeva basiante intorno 
a questo soggetto , passo ora a indicare le cognizioni pill da 
vicino concernenti le cause fisiche che a senso del Cadice vigente 
potrebbero costituire ragione fondata di nullita, indicandole perb 
brernmente perch~. gli studii di teratologia. e d'anatomia pato
logica clebbono in gran parte porgere largo ajuto di cognizioni. 

E per essere ancora pill utile alla pralica, faro a meno di 
reforil'e una grande quantita di divisioni c suddivisioni che i 
trattatisti sogliono avanzare cle\la irnpolenza, una volta stabi
lito che coerentemcnte al Cadice vigente le ragioni debbono 
avere camtteri cotanto cvidenti e indubbii da essere e manifeste 
e perpetue. Al pill al pill pott·ebbe essere utile diff'erenziare le 
congenite dalle avventi::ie, sempre per·O, ben' intesi, che ancora 
quest' ultime debbano provarsi p1·ecedenti al matrimonio, essen
doche una lesione morbosa avventizia che rendesse impotente chi 
era sano e vigoroso anco quando celebrato il matrimonio non 
fosse avvenuta la prima copula, non avrebbe; giuridicamente par~ 
lando; valore a dichiarare nullo il matrimonio medesimo. 

Pub dunque la impotenza essere addimostrabile: 
I 0 Per A.lterazioni congenite opponentisi al eoito tan to 

nell' uomo cbe nella donna. 
2° Per Alterazioni avventi;ie opponentisi al coito nell'uno 

O nell' altro sesso. 
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Stabilircbbe ad esempio ragionc di impotenza ruanifesta e 
1icrpetua nel ::uasch io: l'assenza conoenita della Yerga, rara per 

dir vcro a vcrificarsi cd anco a parer mio cosa slrana ad ac
cadere che ad uomo cosl mal traitalo dalla natura s&lti in testa 
di pigliar moglie. 

Sarebbc mgione fondata di nullita I' assenza congenita dei 

tcsticoli . Raro avvenimcnlo ancor questo e da non confondersi 
con la cripsorchidia o criptorchidia. - Sc tale assenza fosse ac
cidcnlalc, allora i segni delle cicatrici sarebbero di grande ajuto 
a pronunziarsi . In qucslo caso pcro raccomando al perito di essere 
mollo oculato a profl'erir giudizio, pcrcM anco clagli sludii bre,'e

mcnte accennati pil1 sopra, rclali\·amcnle all' crrore di persona 
per dubbio scsso, si dove ~were inteso quante mai combinazioni 
di fatti possano avrnnirc. 

Sarebbo ragione di nullita la dire::ione vi::iosa della verga per 
manl!anza di corpo caYernoso; circostanza morbosa superiore alle 
ri."or.se dcll'urte. Lo stato di ln"(orca~ione pro(onda della verga 
r~sultante da ipo5:padia od cpispadia a grado massimo. -- La 
stessa ij)ospadta od epispadla senza altrc modificazioni. ma 

tanto gravi da portare dcperdimento assoluto del liquiclo sper
matico. Uno stato di eventra1nento congenito, enorme, irriduci
bi le. L' eslro(t·a vessicale; pure circosLanza capace di annulla.
rucnto, tantopiU poi quando (come si rnrifica nel maggior• numcro 
clci casi) sia accompagnata da deformita congenite pur esse gravi. 
Peru cs'iendo semplice ~str•ofia dclla vessica, debbo notare qui 

crm piacerc un bellissimo passo fatto dalla chirurgia iLaliana per 
opera di cgregi chirurghi i quali Jmnno trionfato di una simile 

iafcrmittl in alcuni casi con opc1·azioni quanto opportune che of
ficaci: intorno al quale argomento consiglio il lettore a consultare 

una pregevolo Memorin. del D. A. Paci inserita nel c Commen

tario Clinico di Pisa, Anno I 878 ». 
Circostanzc manifesto ed assolute come ragione di nullita 

di matrimonio per parto dclla Donna sarebbero: l' atresia a.t 
sol1.1la della vagina, cosl grave da dichiararsi invincibile anco 

dall'arte chirurgica: la niancanza congenita clella vagina e 
dell'utero: tutte le nvanzatc e complicate forme teratologiche 

capaci a trasformare in cloaca} come nei gallinacei, l' apparec

cbio gcnito urinario. 
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Da tali profundc eel invincibili alterazioni in poi, si prescnta 
al pratico un gruppo innumerevole di modificuioni organiche per 
le quali e nec1rssario adope1·.w.? una prudentc <liscreti\·a nel giu
dizio di vera impotcnzn: - perchC, oltre ad esscrc vinci!Jili o 
eorreggil,ili dall'arte, alcunc volte possono essarc accampatc con 
esagerata valutazione per parte di alcuno chc a hen' allra ra
gione o interesse pofrebbc mirare annunzianrlole. Cosl io gia 
av,·ertii come un imlivi<luo che avesse piccolo ii pene ma nc 
avesse la erezione, es:islcndo pure un grad~ tale di ipospadia o di 
cpispadia <la ammeltcrc possibi!e l"aniamento dcllo sperma ncl-
1' osculo vaginale, non posc:edcrehbe ragionc legalc di nulliUl per 
impotenza. In tali casi ii pcrito devc porsi nel giusto terreno e 
cioe descrivere con esattezza le vere condizioni fisichc del\'incli
vitluo c concludcrc che lcgalmente parlando, csistc la poten:a 
at!' atto ed allo scopo matrimoniale e soltanto potrebbe ammet
tersi una questione di inszr(ficien:a del tutlo cstranea all"ap
prezzazione medico fo1·cnsc•. Quest' ullirna clausllla (che non de
rime il pun to forense ), pub ser,·ire opportunamcnte al Giudice 

· ii qualc; accoglicndo i piati della hramoc:a clonna che in fondo 
in fondo dice ec:ser quel\o un coito chc non C coito; pub coml:l 
meglio crede nella sua valulazione discreziona\c pronunziarc una 
senlenza piu opportuc.a al caso. - Vie poi ii fotto d'un grado non 
moltoavanzato di biforcazione clella vcrga, grado che strettamcnte 
parlando dal punto di vis la medico fortnse, pub non impeclire 
la fccondazione. Ed ceca pur qui prcsentarsi per parte dcl pe
rito un modo equo, giu~to. a districare delicatamente la questione 
dicendo il rnro quanta a.Ila tesi forensc, porgendo poi al Giu· 
dice un criteria di compensazione conciliati,•a con fargli intendere 
che sebbene possibilc la fcconclazione pure lo C sotto condizione 
di accomodamento nei rapporti sessuali. Basta ciO pcrch0 ii 
Giudice possa comporre la cosa cr,me mcglio gli parra conve~ientc. 
Vi sono poi tutti i gl'acli intermeclii di ipospadiJ., di episparlia, 
irti di nojosissimc qucstioni, meno la estrema forma per la 
quale gia dissi qual sia ii criteria da a·loperarsi. Ebbene ! .... ancor 
qui il perito puo fore il proprio dO\-cre dichiarando possibile la 
fecondazione e quin<li non accettahile ii cl'iterio d' ~ssolula im
potenza, ma concesso un ajutarnentoi sulla reciproca accett:tzionc 
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del 11ua\c t) nccessario, utile e morale, lasciarc alle parti discu
zicnti ii pieno accordo. - Vi sono certe dcviazioni della rnrga, 
vi sono certe grossezze per dilatazioni vascolari, vi sono poi 

tutte le forme morbose pc1· vegetazioni, tumori ec., le quali 

csscndo curabili, non hanno in sC la assotuta. condizione della 
nullila clel rnatrimonio; come polrcbbc pure fra queste ri 
porsi il soverchio sviluppo dd pCnc circostanza. qucsta che de,·e 

csscrc giudicata dal medico pcrito come condizione di relatirn 

accomodamento il qualc non cssendo voluLo o non essendo pas· 
sibilc per le condizioni mulietri ad CSi<Cn<lo l'ausa di malattie, 
ini1uicte1.zc morali e via diccndo, potrcbbe rientrare piuttosto fra 

le ragioui di separazionc di per~ona per· sevizic o stmpazzi con 
abuso di dil'itlo matrimoniale di quello chc esser clicldarato dal 

perilo c\al punto di vista <li i1npoten;;a assolulrt per ottenere 
un'annullamento di m·1trirnonio. Cos) 11011 eostituiscono impotenza 
as:-;oluta la c1·1'j_).sordti£1i'a o la criptorf'ltidla, la ;1ionorcltidla, 

(pre . .;enza cioc di un solo tcsticolo) ed allrc cowbinazioni di stato 
organico pill o mcno <lifctto::;o pel quale pcrO fossc possibile la 
focondazionc. 

Non voglio neppurc fer1mll'fni molto sulic questioni relative 

al\a csisteuza delie altcra~doni dcl testieolo, c spcciain:.cnte so
IH'a ii Sarcocele, perch~ qucsti morLi di non sempre faci le eel 
assoluta diagnosi, possono dm· luogo ad inganni e potl'ehbcl'O aneo 
col!sist1.:rc con una capacilU a gcne1 are: non ca\colanclo poi chc tali 
morbi h:"umo ncccssiU\ di l~rnga e hen cli1·etta cura pl'ima di giudicarc 
l'a~~oluta necessit<\ a\la estii·pvzionc dell' organo o degli organi 
roalati . D' altrondc b cYidcnte che quando ii coltello chirurgico 
hvcsse do\•uto opcrarc una complcta ablazionc di essi, concesso 

pure chc oei giorni posteriori alla cura pot!'Cbbero i serbatoj 
scminifori contencre alcun poco di spcrma, sarebbe sempre circo

stnnza transitoria c ii fatto dc\la castrazione completa farebbe 
r ientra1·c ii caso fra quelli della assenza degli organi principal
mcntc destinati alla completezza delle funziooi generative. 

Un gruppo omologo si ripete per la femmina: come sarebbe 
l' atresi'a sent])lice de1l'osculo yaginale, atresia pil1 o meno com
pleta ma vincibile per mezrn dell' arte chin1rgica. La dstret

Vnza dc\l'arcata ossea de\ Pube per ravvicinamento de lle bran-
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che ischio pubiche, menocM impedienle ao;:solutamente la introdu· 

zione anco dell' apice dell' asta virile, non formercbbe per la donna 
causa di assoluta impotenza ad essere feconclata c tale circo
stanza deciderebbe solo un grado di coito impcrfetto. A.nzi a 
questo proposito io deLbo ricordare un caso chc fino da quai:ulo era 
scolare (una venlina d'anni or sono) mi veniva annunzinto <lall'ama
tissimo mio Maestro il Prof. A. Corticelli, relativo ad un cc..llcga 
che era gia slalo clisccpolo suo, il qualc matrimoniatosi non 
pole mai compiere i1 coito perfetto appunto per la ristrettezza 
cstrcma della arcata pubica che gli offl'iva la consortc. - No 4 

noslante ciO avrnnnc l'ingravi<lamcnto o giunta a nove mesi la 
gestazione, mentrc tutto era pronto per l' opcrazionc cesarea. 
iniziatosi il travaglio si compiC felicissimamcntc: c flt singolarc 
chc di 1<\ dove pass<> la tcsta di un feto, ritornatc le parti al 
loro posto, non fu possibilc neppur dopo compierc ii coito perfetto 
non potenclo mai ii mai·ito introdurre l'apice dclla verga di comuni 
dimcnsioni nell' osculo vagi11ale. - :\fa di ta.Ji fatti poi ne ho 
raccolti cliscrcto numcro nclla mia os:;:crvazionc spcdalinga e 
spccialmente nella Clinica ostetrica ovc ho ve<luto infelici donae 
graYide e per lo piu d' illecita fccondazione, cotanto clcformi chc 
per essere adopcratc ii mcno scomoclamcnte possibilc al coito 
hanno confossato di csscrsi poste a bocconi c come quadrupcdi 
offrire la loro schifosa e piccola apertura vuh·are agli appctiti 
venerei dei (non saprei come clil'li) loro favoritl ! .... Non potrebbcsi 
ailora a ragionc di cspericnza pronunziare pill un voto di assoluta 
impotenza e quindi di nullita per un vizio di bacino cos\ costi
tuito, senza escluderc il possibile di un estrcmo che rasentc
rebbc proprio ii teratologismo. -

Quan to a tutlo l' altro gt'uppo di modificazioni organiche 
avventi11ie tanto nel\' uomo che nella donna e che pure po
trebbero essere reciprocamente irr.plorate per annullare un ma
trimonio ( siccomo sarebbcro cicatrici, tumori, ernie, obesi
ta ec.) sarcbbero tutto ragioni cla valutarsi inclividualmente e per 
una considerazione di maggiorc o minore curabilith:. - D' al
tronde non bisogna confondere le due diverse posizioni di que· 
stioni cioe: argomenti valcvoli ad anm1l/are un contralto: ar
gomenti valevoli a promnverc una separazione pill o meno 
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tcmporanea di talamo, pcrcbe per il primo scopo , debbono 
essere alterazioni manifeste 1 per-pett1e ed esistenti vrim.a del 
m.atrhnonio: per il secondo scopo, possono Yerificarsi lesioni av
Yentizie ed essere temporanee, modificabili e mcritcvoli solo di 
una separazione di persona. 

§. 26. 'ralcM ricpi logando breyemerite questo punto im
portante di pratica forense i quc~iti pill comuni che potrcbbero 
essere forrnulati al pcrito ~arebbero i seguenti : 

1° Il tale indivirluo t assolutamente e permanentemente 
im;)()tente 1 0 lo t in apporenza o temp01·aneamente? 

2° Tale impotenza esisteva 1n·ima del matrimonio od e 
avvem1ta dopa 1 

3° E per vi.:io congcnito od ncquisito 1 Nell'tmo o nel
l'alb·o raso e suscettibile di rimedio tale alterttzione per tarte 
chirm·gira? 

4° E impotenza rerlle o siinulata? 
[n sequoia di tali qucstioni i d°'·eri pratici dcl perito me

dico forense, gli obictlivi principali in qucstioni di im1Joten:a 
come ragione di nullita di matrimonio si riclucono a: 

I ° Constatare con ogni attenzione e ripetutamcn le e con 
ogni adatLo e convenienlc artificio, la prccisa conformaziono or
ganica doll ' individuo in esame. 

2° Appurare e valutare con le cognizioni dclla scienza se 
quclla data alterazione morbosa che si dice osscrc esistita prima 
del malrimonio, abbia gli cstremi da generaro una impotenza 
manifesta cd assoluta all' atto fecrindativo, sia che si consideri 
per il lato del maschio quanto per quello spetti alla fcmmina. 

3o Altontanare c re~pingcrc fcrmamcnte qualunque argo
mento presuntivo nel formularo ii giudizio, lascianclosi soltanto 
guirlarc dalle condizioni organichc di fatto csistenti nell ' individuo 
in csame. 

Seguenclo tale via di posiUvismo anatomo fisiologico appli
cato alle es igenze cos\ chiare cd esplicite del Cadice Civi le vi
gente, si elimincranno nclla pratica certe dichiarazioni di compia
cente officiositA rilasciatc in argomenti a volte cotanlo complessi 
e misteriosi che compromettono senza volerlo il decoro profes
sionale messo a cimento da gente scallra che per secondi fini 
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Yorrebbe s,·incolarsi da un contratto cbe tardi si penU cl'averlo 
concluso. 

§ 2.7. SCIOGLIMENTO DEL MATRDIONlO E DELLA SEPARA

ZIO'XE DEI cONJUGI. - La sola morte di uno clei conjugi scioglic 
il matrimonio per le nostre lcggi civili; ma non ammeUendosi 
il divorzio as<;oluto in vita c cioe anco l'abolizione dci legami mo
rali; si ammette perb da esse la separazione personale dei conjugi 
per ottenere la c1u:otle vengono dichiaratc quali possono esserc 
le ragioni attendibili e fra queste a\cune giudicabili o verificabili 
dal perito medico. Ecco come e perche entra ii medico in questo 
argomento di separadone personale: - v'entra cioe per decidere 
e valutare la natura, l'imporLanza e it grado del quantitativo 
de! danno fisico e morale che gli eccessi le sevizie e lfl ingiurie 
gravi dcnunziate al Tribunale da uno <lei conjugi, potrebbero avel'e 
indotte sull' altro che avanza la domanda di separazion<?. 

A questo gruppo di cagioni che pos.sono occupare ii medico 
forense in faccia al Tribunale, fanno capo una svariata quantita 
di argomeuti che a vero dire in parte rientrano nel trattato 
della tranmatologl'.a, in parte in quello della Venere forense. in 
parte nell' argomento della Gravidanza che appartiene appunto 
all'afrodisiologfa civile che ora esaminiamo. Ma per essere utili 
alla pratica qui enurnerercmo le principali questioni toccandone 
brevem0nte il modo di risolvcrle e principicremo dagli 

A. Eccessi: quali sarebbcro tutte le lesioni traumatiche, i 
tentativi O.i uccisione, di asfissfa, di vendicio, atti punibili a 
seconda de\ quantitativo de\ danno, della colpa o del dolo che 
possono avere in se stessi nel caso in termini e per valutare i 
quali la condotta <lei perito c: i regola con le norme gia date e 
in traumatologia (Vol. II0 ) e nel Voli..tme m0 della Tossicologia. 
forense. Qui sarebbe superfluo ricordare quanta abbiamo detto 
in quei paragrafi, raccomandando solo al peri to di tenersi fedele 
alla valutazione del quantitativo del danno fisico e morale aste
nendosi da qualunque altra considerazione di fatto. 

B. Sevizie: o quello imperversare cou atti dannosi altrui, 
consumati abusando di una supcriorita di forza morale o di di
ritto quasi sapendo e calcolando che la reazione delta persona 
che Ii soffre non sarcbbe ne pronta ne temibile. In fatto di 
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seviz·a rnatrimoniale ad esempio, sarebbe l'aLuso di diritto m.a
lrimoniale, torturando con modi e atti violenti nci rapporti 
SCSSlt.\li la compagna del talarno, adoperando ccccssivaroenle e 
abusivamente sopra di cssa atti carnali che o per disposizioni di 
parLi o per aberrazioni sensuali depravate, o per sfogo di bas
sissiu1a libidine si coercisse a soffrire ocl a contcntare. - Fra 
qucstc prcvalente a corrutt.rice la Sodomi'a conju.galc violenta 
fre11uentementc lament.ala ai Tl'ilmnali <la queile che ne sono 
viitima e spcsso causa di scioglimcnto di convivenza malrimo
nialc. - Quale debba csSC"C la conclotta del pcriLO a risolvere 
tali queslioni lo esporremo nei paragrafi sucx.--essivi e pill parti 
colarmcnle nella parte pratic::i relatinl al\a Yenere forCnse. 

C) fngiurie gravi: o!tre allc ruora.li ((leHc quali non spetta 
occupat'sene al medico fo1·<-\nse) vi sono lo flsiche o fra queste 
principalis:-1i111e la inocula;;;ione del virus si/ilitico e clel JJUS 

veneno, fatto che oltre a LJOter costituire r,\gione di sepal'azione 
personal!.}, puO es sere riprova di adul t.e1·io et.I cssere ragione 
di un processo dipcndcntc dal Cadice Penale. 

D) La illecita /'econrla;;;ione prim.a de! 1iz.alrimonio c Ia 
fecondazione illecita duranlo ii vincolo matrimonialc, costitui
scono pure causa di separazione personale, nel priroo caso, per 
tradit.a fede e ingiuria; nel sccondo, come prova di adulte1·io. 

H.elali vamente al t~ma dclla separazione doi conjugi come 
quesLionc attinentc al\'argorocnto del Matrimonio, qui al'ccnnerO 
le case utili a sapcrsi ci1·~a al fatto Jella sodomia coniugale 
e dello inquinamento sifilitico, come quei fatti chc appunt.o 
"·ogliono un trattament.o spccia\c per la Speciale posizioue degli 
individui in faccia al Codice esscndo legat.i dti. contratto indis
solubilc, lasciando le questioni della gravidanza alla parte che 
le spett.a ncl presente htvo1·0. 

§. 28. Sodoniia Conjugate. Intorno a quest.a ragiono di se
parazione di talamo e necessario prima di tut.to stabilire bene 
alcune cogniziC1ni speciali. 

Stabilito e consmnato il contratto nuziale ,iene ad essere 
implicitamente convenuto fra le porsone dabbene, che 'luella 
unione debba avere il fine legittimo del matrimonio. Pub acca
derc per molte ragioni fisicbe e morali (ma e le une e le altre 
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depravate) ~he la purezza del conjugio sia Iordata o prima o 
poi da atti di violenza contra natura sul\a sposa onesta e pu· 
dica, o con arte sedotta e ingannata sul valore dell' atto car
nale compiuto per via non naturale. - Allara se fu usata vio
lenza, la donna pub lagnarsene acutamente e palesemente fino 
ad invocare il soccorso della Legge che su tal punto la protegge; 
e rivelando I' inganno atroce ai congiunti suoi, sentendosi of
fesa nel suo onore, pub finire per imploraro una separazione 
pcrsonale che la Legge le consente. - Fuori di quesle duo 
circostanze attendibili dal Fbro, in quelle di connh·enza immo
rale o di immoralc compiacimento a diversi modi di carnale 
sfogo, tutto e coperto e rcciprocamente tollerato nel mistcro 
del talamo. :\Ia foori di quest' ultima c~ndizione la donna })U() 

avanzare accusn ccntro l'autore clella brutalc concupiscenza ed 
ottencre libera e legale disgiunzione. 

E eYidente che il perito pub esser chiamato a dare il suo 
parere, cioe a consta.tare il vero dell'accusa Ianciata <la un co· 
njuge verso l'altro cd assodare cosl le disposizioni legislative. 

§. 20. Accesa la querela nelle forme legali, il quesito cbe 
vien fatto al medico forense e sempre quello fondamentale e cioe: 

« Se nella donna talc che si dice va:iente di sodorn.ia vtolenta 
« esistano i segni di talc atto » E l'altro qllesito che vi segue 
facilmcnte « Se possa indicm·si da quanta tempo sia avvenuto 
« e continvato l'atto carnale contro natV1·a ». 

La risposta a tali domande C stata ed ~ t uttora ricono
sciuta per difficiliss;ma c tanto che si e perfino messo in dubbio 
chc la scienza possa aver mezzo a rispondervi con fondamento 
di veritt1.. )fa le esagcrazioni sono sempre pericolose in tutto e 
sc e sernramente necessaria la riservatczza e la prudenza nei 
giudizii medico forensi C del pari dannosa e condan!labile la mi
scredenza nella scicnza stessa. Credo che nel mezzo sia la retta 
via da seguirsi, partendosi dal critcrio chc iJ perito medico in 
simili circostanze (come in altre moltissime) non debba fare 
b.ltro che rileYare quanto gli si off re ai sensi come non normale 
stato delle parti che egli lJ chiamato ad esaminare in quel 
dato indiv!duo di qucl dat? sess:o, di quella data costituzione, di 
quella data et~ e via dicendo. - Ora il fatl.o possibilmente ac-
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caduto di una violenta aziono carnale nello sfintcre anale di una 
dnnna per parte del conjuge accusato, si riduce n6 piu n~ meno 
che ad una azione traumaticn. violcnta pork'lta sui lessuli che 
formano l'apertura estcrna dcll'ano e che potrcbbe esserc stata 
prot1·atta nel canale dell'ano stesso, cio0 inveendo e su llo sfin
tcre esterno e su quello interno. - Quindi il pcrito nell'esame 
cho egli ~ chiamato a fare dove cercare e notaro so segni di 
quel traumatismo noll' ano o nei dintorni di quclla rrgione vi 
sono o non vi sono. E quali mai possono cssere cles . ..:i? Contu
sioni di diverso grado: abmsioni di muccosa: sgranameoto o 
rottura mgadiforrne dci dintorni dcllo sfintere csterno : sfian
camcnto dello sfinterc in temo: cruentamen to: arro~samento o 
turgore delle parti. - PL10 o non ruo la scienza creclere 
a Ila validita di questi segni ( quali indicatori) di un' azione 
traumatica piC1 o mc>no violcnta?.... Lo pub; o nessuno pub ne
garlo: cd anzi si noti bcne (lo dichiaro fino <la ora) sono i soli 
segn i attendibili, eliminato il possibile chc dcssi possano dipen
dere o cla autoles:ione, o da cause traumatichc com uni dircLtamente 
portatc per altrui vc lontll. a acci<lcntalmente incontrato in quelle 
rogioni. E allora qual'altro mai c6rnpito prctendo <l' addossarsi 
o si credo si possa aildossarc un pcrito in siinili cil'Costanze 
quando ii suo dovere C finito qui; cioC nel cli1·0 se si trovino o 
non si trovino segni di un traumatismo in quelle p~u·ti c niente 
altro. Forse deve egli andarc a prcci<mre la ragionc o l' inlM-
7.ionalitll. di quel fatto? Quan<lo gli verr~ domandato sc quegli 
effctti tr.tumalici possano csscre proclotti o no clalla vcrga erctta 
clel conjuge incolpato, ri~ponclert.; se potra risponclcn·i: che «la 
« \'erga erctta di quel data uomo pub esserc stata un mezzo 
c meccanico capace a generm·o simil i lcs ioni, come altro mezzo 
« mcccanico qualunque che i)ossa offrire analoga rcsistcnza e 
« forma puO benissimo dnrsi ne sia stata la causa ». - E 
bast...'\ - Tutto H resto non C clel pcrito medico forense eel in 
tali quistioni ( sarebbe tempo una volta che entrassc nella 
per.suasione dci prntici) lo speciale assorbe il materiale: l' of
fcso pudore, l'offesa morale, la conculcata liberti'l. incliYiduale, 
sono i criterii o le cause gravi che in formano i1 fatto - le 
nitre resultanze fisiche sono pnnti cli ri trovo, indilii seconda-
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rian1onte probatiYi di una patita violenza fisica che ha ser
vito di mezzo a compiere quclla piU essenzi:\lmo11te valutahilo 
cioe quella mol'ale! ... indizii poi quelli che possono anco mancare 
e nonostante il fatto cssm·e avvenuto. - PuO e ve1'0 il magi
strato spingere le imlagini alla identificazionc. speciale dell' a
gcnte tramnatico c atl»ra siccome l'agente traumatico nel fatto 
in tet'mini di sodomia violenta conjugalc, e la verga vil'ile e da 
que;:;ta pull esscre uscito sperma c questo umorc la scienza pul> 
speciJicamenle riconosccrc, ceca un'altro indizio coadiuvante cioC 
che tro.,.·anclosi elemculi spcl'malici Uentro alle parti anali o vicino 
a queste di recentc cmentate, pofrcbbe avrnlorare ii fatto pre
sunto. ~Ia senza ncgare ii possibile, chi non vedc qui pil1 lo sforzo 
di un'accomodamento scientifico anzi che il naturale e piu pos· 
sib'lc anUamento dei fatti? BisogncrcbUc ammcttcre chc accaduta 
la violenza cur11alc la <lonna fuggendo inQrridita clal talamo nuz:alc 
scni'altro indugio fosse anclata via dal .\fogistrato e suhito, ancora 
polluta dal littuido .seminale, avesse implorata la visita del perito 
fiscale, e l'esame micruscopico sollecito, pronto, prima che anco 
una necessita. corporalc la ponessc nella circostanza di disperdere 
un s\ .. ·alutabilc segno .... ~Ia ria! .... non abbandoniamo in me.licina 
forensc quella tanto proziosa guida del scnso comune che ajuta 
piu di mille lil>ri al'tcfatti da un ingegnosa trovata anziche da 
un folicc l'itrovamcnto de! vero, <lei naturale, de l sicuro. - Una 
tale pos.sibilitil sarebbe piu prubabilc nei casi nei quali ad uno 
stupro violento, sodomitico, succedesse l'omicidio. Ma poi &nco 
concedcndo la altuaiionc di tutto corlesto nrtificio, a che var
reLLe mai? TanLa coor<linazione di momenti preveduti, sarebl>e 
forse riprova di animo incorrotto di donna pudica e inconsape
pevole delle turpiludini umane? E quancl'anco si trovasse sperma 
nei d'intorai o nello sfintere anale di essa, nm una difesa g"iu · 
stamente accorta non farebbe intendere che spcrma ta poteva 
esserc anco depof;itato o colato senza violenz6 sodomit.ica? 

Talche il perito sia molto guardingo a valutare i segni re 
peribili intorno all'ano di donna conjugata che si dicesse paziente 
di violenta sodomfa e per essi invocassc una separazione di 
persona. - Tali segni sono ben poca cosa e vogliuno elimina
zione accuratissima per non compromettere l'ajuto della scienza 
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in certo vellcitil umane, le quali pure potrebbero ten,lcre a fini 
di hen altra ragione. E ormai noto a coloro che hanno fatti 
1·cµ-olari studii di medicina lega]e, quanta fossero gia fino dal 

1874 in Italia da quello splendido inge,rno de! Prof. L. De-Crcc
chio saviamente criticate le csagerazioni del Tardieu intorno 
al valore di segni capaci a riconoscere il fatto dell' avvennto 
~tu pro violento pc lerastico tanto in maschio che in donna (V. 
J_,ez . di Med. Leg. I 87 4: pag. 210 a 237) osscrvazioni che poi 
furono in qualche punto anatomico completate dal Prof. F. Pa
cini (1877) nella circostanza dello scanclalosissimo e Jaidissimo 
processo de i Vanchctoni. 

Proadiamo invece in consideralione ii caso in cui la clonna 
ncl\a inconsapevolczza dei rapporti sessuali normali o del loro 
legitt.imo scopo, fosse stata ingannata con seduzione scallris
~ima fioo cla quando vergine cedeYa arl amplessi impudicamente 
brutali. Ebbone? Allora l'alto sodomitico preparato c condotto 
lento c ripotuto, potrcbbo non avere imprcsse trMcie di Yiolonza 
fraumatica, ..;iccomc qu1ndo Yiolentemente nell' obbrczza dclla 
pns«iono erotica pub alcune volte la~ciare. ~fa che cosa significa 
cic)( Significa forsc chc se talunc rnlte (come e vero) ratto con
tro natum anc\l ripctuto non la<::.ci tracce, per questo veng-a mcno 
la ulilita e l'autoriti:\ dalla scicnza medico forensc? Nicntc affat · 
to .-fl pcrilo puO allora rispondere sicuramcnte che «nulla v'ha 
« di dimostrativo chc in qucllc parti anali un'azione traumatica 
« abbia agito violcnta, ma nulla vi ha in confrario ad ammet
« tere che possa cssere av.,.·cnuta una azione clilatah'icc lcnta, 
« c gradatamente condotta scnza sforz.o subitanco > - I Giudici 

faec:Llno ii rcsto. 
Quando poi pe1• it lungo e continua abuso sossuale al perito 

:-;j mostrasscro i scguenti segni riuniti e senza rnruno arLificio 
<li ri"contro chil'Urgico palc3i 1 cioe: l'ano infundiboliformc: lo sfi· 
h1'.'.lmento od il rilasciamcnto dello sfinlere csterno: la clispal'i 
zione dcllc pieghe cutanee: o ulcerazioni e ragadi c gozzi vari
cosi e lesioni simili chc signilicassero dilabzioni e sforzi con
t inuame:lte ripctuti, allorcl il perito avrebbe cumulati tanti scgni 
per poterc dichiarare solo come quell' ano non fossc in normali 
ieonrlizioni, ma offriso:::c modificazioni chc potrcbbcro anco es.;;erc cf· 
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fetto di azione meccanica, eliminandJ perb che quello aspetto 
non fosse <la ripetersi da morbosa condizione fisica male andata 
o <la alt.re ragioni individuati morbose modificate. 

Laonde resulta come ii perito sopra tale argomentu debba 
esser cauto ad esprimere giudizii, perche in tcsi generate; come 
gilt. diceva; si pub dichiarar•e non esistere un segno fisico che 
sia speciale e caratteristico della sodomfa. Soltanto si pub avere 
qualche iadizio delta violenta stuprazionc di recente avvenuta nella 
cruentazione della muccosa cbe circonda ii cercine dello sfintere 
volontario od esterno dell'ano il quale costringendosi per la vo
lonta dell'individuo pazicnte, possa averc opposta difficolttl all'au
torc delta violenza e questi forzatamente spingendo la vergn. 
potesse aver smagliato ii tessuto muccoso e quindi cruentati i 
margini. Questo e un segno ohe pub avvenire come ho verifi
cato in qualche caso di reccnte stupro violento in maschio, ma 
e evidente come la presenza di questi segni abbisogni poi di 
una differenziale potenclo essi accaclere per cause diverse e po
tendo esscre alcune voUc procurati per simulazione. 

§. 30. La sifilide come ragione di separazione dei cn
niugi. - La comunicazione del vims sifilitico fra clue 
pub essere cagione di domanda a separazione quando non 
invocata da pill grave scopo, cioC come prova di adulterio. La 
difficolt:i e la delicatezza di tali questioni sono ad un grado mas
simo nella pratica medico forense ed oltre alla difficolt<l v' e 
per fino una questiono pregiudicia\e sulla accettabilitA gim·idica 
di tale causa a fine di separazione di talamo. - Perb non e 
questo il libro nel quale si possa discuterc simile argomento: 
qui soltanto C a dirsi cha siccome nclia pratica del toro una 
questione medico forense di separazione di talamo promossa per
la trasmissione della sifilid.e pub darsi; come pub occorrere il 
processo per adultcrio comprovato da\l'inoculazioue della sifilicle: 
perciO e ne~essario occuparsi di coordinare quelle cognizioni chc 
possono essere utili al pratico a saggiamente condursi in pro
posito. 

A facilitare questo gravissimo argoruento formuler6 il caso 
(d'altronde verificabile) di pura e sauis_sima giovane la qualc 
vada unita in matrimonio ad uno che nei trascorsi anni fu in-
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fotlo da virus sifilitico. Le cure piu opportune furono da lui per 

dcl tempo acloperate: nessuna manifostazione nuova, ncssuno 

fcnomono morboso interno venne a dissuadere il giovane d'essel'e 

ancora domiuato clal triste morbo. Lieti e tranquiHi i primi 

giorni del connubio passarono nella piena salut~ di ambedue i 

conjugi, ma sia per l' eccitamento degli organi genitali del ma

rito, sia percM il virus sifilitico per alcune modificazioni evo 

lutive organichc venisse richiamato a novella mauife.staz ione, si 

t'iprodusse in modo che la casta e pura compagna a poco a poco 

infella dal vclenoso morbo, si rose mesta, deperita c inquieta. 

Alla madrc confide) gli insoliti fenomeni, confhll> l'agitazione del· 

r anirno e i dubbii , mostrO gli inconosciuti mali e i genitori o 

invocato ii parcre della scicnza o penetrata la natura infcziosa 

lie! male, rampognarono acerbameute ii marito (d'altronde fidu· 

cioso di sal<la guarigioae) e vollero la figlia tolta dal letto ma

ritalc. Parole aspre e querimonie dall' una parte e dall' a.ltra 

rinfocolaroni> gli animi; a nulla valsero i saggi e prudenti consigli 

dell' uomo <lclla scienza , si aJ\ ii Tribunale e la questionc ch 

scpal'nzione personalc per ingiuria grave commessa per inocu

h.done di vcrgognosa malattfa fU pasta. -
Ecco aperto ii campo all'inten•cnienza del perito, ecco aperta 

la via n qucstioni multiple, clifi1cili 1 dclicatissime, nelle quali si 

sen tc spesso quanta s ia grave la missionc <lel medico forcnse. 

Vcdremo pill avanti il modo di condursi. - 01•a faccio un'altro 

caso e cioe qucllo dclla trasrnissione delta sifilide in donna pu-

1'issima restata incinta legittimarnente da colui che fu gill in

fotto di sifilide eel anco si cur& convenientemcnte o senza alcuna 

nuova manifestazione cutanca trasruise i[ gcrme del morbo nel-

1' organismo muliebre. 
Ecco un'altra circostanza per laquale la donna innocente mentre 

era per godere le gioje della figliuolanza, insieme si vede inqui· 

nata dal morbo sifilitico; la vita del figlio che essa portava nel 

seno, spenta: in preda a so!ferenze fisiche e morali ed ogni pill 

caro vincolo d'affetto rallentato dai dissapori domestici che d'ogni 

in torno stringendola la costl'ingono a chiedere riparo nel tetto 

paterno dopa avere accesa clomanda di separazione conjugale. 

Questi ed altri molti casi oecorrenti nella pratica civile, possono 
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es3ere cagione di separazione personale pill o meno duratura per 
causa deU'inriuin'1.mento sifilitico e tali pJssono riuscire per av
ventura i m2no impe6nosi pel medico forense, sia perche cal
mi.ti gli animi dalla per.rnasione che per· parte dello sposo non 
vi fU dolo d' animo o dimostrato che quella sifilide non fo ac
quistata per dissolutczza dopo il vincolo m1trimoniale e con 
l'ajuto dell' arte p1tenrio vincere quel mL!e, pub rivivere senti
mento di reciproca stim1 e riconfermarsi duratura la conjugate 

div0nta il c?)rnpito quando la avvertita esi
form:i sifilitica in uno dei due coniugi potesse essere 

sospetto di consu no.to arlul!:.erio. Allara wm e pi1l questione di 
danno lhico incontr..tto anco senza dolo o colpa, ma pub doven · 
tare comprova di colp:i. e di tanto grave colpa da Janciare l'ac
cus:i. di adulterio ed accenderc un procedimento penale. 

§. 31. Sopra tale argomcnto importantissimo e coerente
menle ai casi piu com mi n1scono ale 111i quesiti che piU frequen
tementc polrcbbero e~sei'c formulati in causa di separazione 
person;:tle d~i conjugi per allegata e confermata sifilide, e cio~: 

l 0 Esiste vcramente o si pub ritenere abbia esistito una 
affezione virulenta di cui si p:trla nclla qucrcla? ... .. c ciuesta 
affezionc e sifilitica o venerca? 

2° Esistendo ocl essenrlo indul-ibiamente esistita od una 
affezione sifilit.ica od una venerea si pub o si deve attribuirc ad 
una comunicazione passata da uno all' altro conjugc e da qual 
dei due piu vcrarnente? 

3° II conjuge che ha contratta un' affezione virulenta VC· 

ncrea e l'ha comunicata all'alLro, si pub dimostrare l"abbia car.· 
tratta per mezzo di coito impuro (e quindi commesso un ' adul
terio) oppure pub averla contrJ.tta per accidentalitb. incolpabile1 

4° Si puo ritenere nel caso in termini che il conjuge che 
fu primifo·amentc affetto da morbo virulento venerco, comunque 
contralto, abbia potuto ignorare lo stato di infezione in cui si 
trovava e r1uincli scnza colpa e scnza clolo pub averlo comuni
cato alraltro senza dovere csi;;cr tacciato di sevizia o d' ingiu
ria, commrs~a verso ii conjugc rimasto infotto? 

Questa sarebbcro le r1nestioni che a mio parere potrebbero 
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11iu qo}itamentc osscrc incQntrate dal perito nella pr<.ttica medico 
f,)rensc c poco monta chc po~sano vcnire in un modo o nel-
1' a\Lro formulate 1 avendo io pojta quanta piu cura mi sapeva 
percM almeno il concetto fondamentale fosse in ognuna giusta
mente contenuto senza guA.rt1are gran falto alla forma. 

§. ;j2, La soluzione di tali f!Uestioni, pcrchC proccda chiara e 

rcmtlti praticamente utile, mo! prima una brern considerazionedel
l'artii:nlo de! Codicc Civile dal quale dipende la origine dci quesiti 
merlico forensi che possono concernere la separazione personalc 
dci ronjugi. - Un talc grm issimo fatto adunque C regolato daila 
rli!ipnsiiione dell' articolo 150, ncl quale vicne stabilito come la 
Rcparazione possa esscre « domandata per M.usa cli aclulterio o 
« di vo\ontario abbandono e per causa di eccessi, sevi.zie, -mi
« nacce c ingiurie gravi ». 

Noi ci occuperemo soltanto di quanta possa aver rapporto 
con la scicnza medica. [n gencrale come abbiamo accennato pill 
i::opra, per la interpretazione che in pratica forcnse si dtl a tale 
contcsto, si suole ammcttcre esservi il caratterc di eccesso, 
i11 11ue;!li atti violcnti rhe attentano o possono mcttcrc in pc
frolo la Yi la di colui che Ii sub\ : - di sevizie, in qucgli ov' e 
cruclcltc.'1, o clurczza mcno violenta s\, ma pii1 abituale e quasi 
continua: cli minacce, in quei moti bruschi, sevcri, accom
p:lgnati da parole asprc di gastigo o di ,·endetta cha possono 
anco talvolta rivestirc il grarlo di ingiurie. Ora non vi C dub
hio chc e nello ecccsso c nclla scvizia ( quanclo al magistrato 
per una quan tittl. di ragioni .~he sono tuttc di pcrtincnza giu
ridica) gli sia sembrato opportuno accogliere la clomanda della 
parto oJfcsa, possa e:;;scr nCl'CS:'laria l' opera de! pcrito medico a 
constatarc appunto la vcrit1.~ di tale violenza. ::\fa a.Jeune volte 
ii da.nno sofferto dalla persona querelante puO esscre stato 
genera.to da una comunicazionc di morbo venerco ii quale; ol
trc a pater costituire sotto cm'tc cornplicanze una ingiuria mo
rale i potrcbbc anco turbarc profondamente la salute della per
sona offosa e della prole fntura. Perb ~ da a.wcrtirsi come nel 
toro si ritenga per insufficionte ra.gione a promovere h separa
zione personale, Ja sola comunicazione dd male venereo quando la 
ncquisiziono di qucsto fossc anteriore al matrimonio, od ignorata 

Filippi 
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o non accompagnata da circostanze aggravanli ; essendochC si 
possano dar casi nei quali in realt!t siasi incontrata tale ma· 
lattia od in lontano tempo prima del consumato contratto, ovvcro 
accidentalmente o inconsapevolmente acr1uisiLa da non trovarc 
ncl caso ne colpa ne dolo <la scioglicre un lcgame sociale co8} 

importante com' e qucllo del conjugio. - Ed ecco ancora per 
<1uesta verificazione di antecedenza come possa riuscire utile la 
intervenienza del perito medico forense, e quale e quanta sia 
la importanza che puo acquistare un giudizio simile efficace a 
risL"lbilire pei principii della scienza la calma e la fiducia nella 
famiglia e quindi nella societa. -

§. 33. Ne io voglio lasciarmi qui fuggirc la :occasione di 
ricordare un principio di deontolog!a meclica che a dir vero; 
scbbenc riguarcli piu cla vicino la pratica civile; pub nonostante 
aver sempre colleganza con l"e qucsLioni medico forensi attinenti 
alla Afrodisiologfa civile e criminale: alluclo all:l osservanza strel
tissima del segreto professivnale essendo chfamati a curare per
sonc conjugate affctte c.la morbi \·encrei, usanclo tale circc.spcziouc 
da non essere mai invh1cliiat.i ncl ca~o chc per un curnulo cli 
diverse circostanzc i conjugi, a<lihendo i triUunali, possano lrovarc 
appoggio in documento prolcssionalc che pott'ebbc pure csscr 
carpiLo sotto altl'i prctcsti c formarc un giorno la base prinr.:i-
1mle di un contcnzioso giuridico. 

La rigorosa acccttazionc di tale principio, ~cntrc nohilita 
g-randemcnte la mis~ionc del medico, viene senza dubbio a dif
ficoltare assai h soluzionc delle questioni di sifiliograli:J. conccr;1enti 
la separazionc di talamo, riduccndosi allora ii piu delle Yoltc a 
do\·er preuJere a base <lclla causa il giudizio inJividuale a ... ·an
zato da quel conjuge che si annunzia eSSCl'C stato vitLima della 
comunicazione infoziosa. - In gencralc nella praLica forense (lo 
tcnga benc in mente il perito) quando si accampanu domandc 
di separazione, vengono apparentemente motivate sulla trasmis
sione di tali malori, rna poi in realti.\ vi sottostanno morenti 
morali hen piu gravi svoltisi nell'intimo t.lella vita conjugate. 
Spesso l'inquinamento venereo e l'ultima goccia the a.ggiungcn
dosi ai dissapori, ~dle scvizie, alle ing iurie, fa traboccare l'ama· 
rczza per cui le pat'ti querclanti pret1dono risoluzione a tronca.re 
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la convinmza dome5:t.ica.-EJ. e allora, quando la causa; innceche 
pasc;;are sotto le fo1·me di un processo di materia civile puO dar 
luogo ad un proceuo ·Ii ragionc penale per adultcrio; il momen
ta in cui potrebbe acquistare un grande valorc quel certificato 
medil.!O rilasciato in un istante di poca previdenza. Il medico 
cserccnte tenga bene in mcntc in tali evenicnzc il consiglio del
l' illustre Ricord i1 quale imiJattenJ.osi 'in tali casi dopa avere 
tcnt:ui tutti i mezzi pos . .,ibili perche sopra di altri argomenti si 
basac;so la domanda a separalione personale, rispondeva ai suoi 
dicnti « non dornssero mai da lui sperare un documento con
« ccrnente il male sofferto, ma se facesse comodo adoperas
« scr pure come mcglio Iara talcntava le ricette ordinate a cu
« rarlo » - ~fa certificati - m::ii ! -. 

E evidonte che se tale dovere C imposto al medico nell'escr
eizio privato della sua profcssionc, tal dovere non potrebbc es
~cre annullato quando mai vcnissc chiamato a dcporrc in faccia 
al Tribunalc, do""·endosi assolutamcnte toner fermo a serbare 
qucl scgreto che pub csscrgli stato confidato apptmto nell' escr
cizio de! suo mini!-;tcro. 

Rammentata questa impol'tantissima massima profossionale 
per la quale oltrc ad obbedirc ad un dornrc umaniLario, si viene 
n cansaro ii p«ricolo di irnpigliarsi come libcri csercenti in un 
proce~.so giudiziario, C mio dovcrc passare a dctlarc le regale 
principati a scguir;li come pcl'ili in sirnili 11uestioni, senza per6 
n.bcondcrc chc tutl<1 la partc rebtiYa a talc momenta di pratit:a 
forense sh un:i dcllo piu clillicili a or<linarsi didasralicamontc. 

§. 3 t. i~ cvidcntc come al solo Ic;-gerc e consi<lcrarc ii testo <ll'i 
~ucspnsti qucsiti , si intcnda sia ncces~ario prcndere per mano 
Ia dottl'ina diJi rnorbi vcnerci e da cssa lasdarsi condurrc pc1· 
quelle vie nellc quali puO pil1 siouramcnte prtJcedero. - Sc non 
die del1bo avrnrtire come in tali qucstioni vi abbisogni mo!ta 
orulntczza per adoperarsi con la dovuta cautela, sforzandos: a 
tcner canto soltanto di quanta si possa da r1uclla specialit:l ut
tcncre di pill ccrto c provato, lasciando a partc quanta vi fosse 
tutla\·fa (o non fJ poco) di inc1eterminato e discutibile. - E dopa 
arnre abbracciato qucsto salutare consiglio, spero cbe il pcrito 
si rnrrll r:cordaro di tenersi saldo alla apprezzazione doi dati di 
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fatto che potes~ero e~i;::cre offerti clal ca-;:o, non lasciandosi mai 
deriarc da proposizioni drl:.:matiche. astratte, le quali se possono 
trovare convenicnte ragionc in un ordinamcnto metodico di scien
za, possono no11 cfficacementc conYenire alla intelligenza del fatto 
in termini pasta in spccialc rapporto con i bisogni dcl fora. 

lntesi su tali prcmei;::se, rnngo ad esaminare da vicino i sin 
goli q•iesiti, intrcccianclovi a <iuando a quanclo e come mi parr:.'I 
piu opportuno 1 alcuni principii che phi possono cuoperare alb 
solllzione delle rnric 11uc~tioni, chiamando cos\ al cimento clella 
medicina forense tutto ii pilt segnalato progrcsso della sifilio
grafia odierna. 

§. 3ri. 1°. - Il primo quesito domanda « se in im 
« dato esista veram,ente od abbia esistito l' affe;:,ione 
« di cui si JJarla e se quella sia certameute sifilitica o ve· 
« nerea». 

Non v' e difficoltti alcuna ad intendere che per giungcre alla 
soluzione di questo primo quesito per pa1·tc dcl pC'rito medico 
forensc vi occorra r applicazio11e dcllc fondameuLali coguizioni 
della dottrina <lei morlJi ,·cnerei. A talc cUmpito vi iirovvecJe 
lo insegnamento c]inico ne io debbo qui decifrarc qua\i sieno i 
caratteri vale\.·oJi a conoscere una ulcera infcttante, quali quelli 
per conoscere una ulccrJ. molle e diffcrcnziarle fra 1oro; quali i 
segni e i modi di csperimento a conoscerc la simultancitfl di un 
ulccra mista a la esistenza di una blenonagfa e di una mani
festazione cutanea di una generale infezionc. - Al pil1 al piit 
io dcbbo ricm:dare al pcrito come tali diagnosi perche acquistino 
forza di prova medico forCnsc, sia necessario constatarle anco per 
mezzo di argomenti chc valgano a dHferenziare bene quellc formc 
morhose chc per avventura pot.rebbcro assomigliare le vencree c 
chiudere cosl I' adito a <1ualunque olJiezione ch~ dal parere a\·
versario potrebbcro esser sollevate. -Tale precauzionc b ncces
S~trissima in meclicina forensc, dove nell'intercsse del \·cro e dcl 
giusto, [e assicurazioni recise e pbrle con assicuranza di auto· 
rita (d' altronde sempre discutibile nelle cosc della scienza no

stra), sono da fuggirsi come pericolose e non opportune neppurc 
al lrionfo della causa ed alla valenl!a de! nome che le dello. -

Nelle questioni di sifHiogrnfia una talc condotta e anco pill racco-
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mandaLile pcrchc ~ omni unanimemcnte confes.:::ato c ripctuto pub
blicamente da;.;li ste.ss i specialisti chi! talc parte Ji sci bile nelle ap
plicazioni medico forensi lia ancora bi:~ogno di una mag-gior sicul'ezza 

c di potenza maggiorc a scioglicre questic.ni complicatissime. No
nostnnlc o \·era come ii pcrito esse11do chiamato adeci<lcre seesista 
una malattfa sifilit.ica o venerca, pub non inconlrare il piu clelle 
Yolte difflcolta gravissime, spccialmente quando siasi tenuto in 
CSt!l' ilia quotidiano ad o.sserrare tali morbi sopra numeroso 

grupri'> di individui. 
Certo pill difficile cOmpito sarA quello di rispon Jere alla 

seconda partc del que.sito, ciao so ab!Jia esistito un' a!~ezione 
vencr<.?a o sifilitica. Si sottintcnde gi:'l. che anco dopo moHc in~ 

dagini sal'c\ abbastanza sodisfatLo l'obbl igo se all'Autorita giu
diziaria potra esserc ava111;ato un giudizio di prohabilit!l, senza 
pur na~condcrc come ii pcrito in tali eslremi dopo illlte le 

riccrchc po~sibili 1 possa cs~cr condoLto ad annunziaru di non 

poler sciogliere la domantl.i. Comllnttuc una lraccia di condolta 
utile a vinccre le difficoltil dd pre~cnte pun to di qucsito, potrebbe 
esscre contenuta ncl scguente modo e cioO: csaminarc con ogni 
prccisione ii Mggctto in 11uestionc dirigendogli dellc domandcdalle 
quali pater ::iapcre se in un tempo piU o mcno rcmoto ebbe 
nlfezioni vencrce: - se avonclolc avute crano sot.to forma di scolo 

blc1101·ragico o di ulccra: - sc era no pil1 ulceri od una sola : 
- se appar~·ero multiple simu!Lancamcnlc o successiYamente: -

se una sola vu nc fo, ov'era localizzata:-11ual forma avesse:-se 
dura o mnllc. E cib (gi noti bcnc) non mica per dare completo eel 

assoluto rnlore a\le risposte dell' individuo o per credcre che 
di buon::i voglia ncl rnaggior numcra dri casi si tot.tcrrl'bbero 
tali rnnfossioni , ma per constatarc sc nJI caso in cui il periw 

all' c~amc clelle pm·ti frovassc qualche residua sospetto, le ri
spostc cmcssc dall' indivicluo rwe1'.<::era per avvcntura conferma 

o cantrarlizionc. j)' altrandc potrcbbe darsi henissimo che nel
l'esamc si potesse ancom trovare un' incluramento (c cib special

mcntc ncll' uomo) ad una cicatrice allo par ti pudcndo, o nello 

stato clci gnnglii qualchc carattere fosse pa3sibile apprezzare, 

cd anco se una cicatrice agli inguini esistesse, capil'e se la piaga 

chc la originb fn piu o mcno ulccrosa o semplice. - Dall'inler· 
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rogatorio si potrebbe intendere quanta tempo clurassero quellc 
ulceri, e qual cura fosse per esse adoperata cd anco, non sarebbe 
clispregevole indizio, sapere <la chi le cure furono conclotte o or
dinate. - Entl'ati fortunatamentc in possesso di uno di questi 
dati, si potrebbe adagio adagio intender-e se vi furono fenomeni 
concomitanti speciali, siccome ii doiore di testa, un sen so di 
dcbolezza, dolori muscolari notturni, o eruzioni sotto forma di 
macc!Jie rosee o di bottoni lentico1ari senza prudto, o qualche 
affezione alla gala, ad alle labbra, ad alla lingua, se i capel!i si 
diradarono, o nel capellizio si formarono c:roste, ed esaminando 
appunto lo stato, ii colore, la resistenza e la lucidezza dei capclli, 
ricercando le condizioni dclle plejadi cervicali 1 csaminanclo la 
gola, il velo pendulo, lo labbra, le gate, la lingua, veclere se 
placche muccose o psoriasis e:5istessero; o su\ corpo vi fossero 
cicatrici di pustule d'ectima, <li rupia, a forma rotonda, reti
colate, circoscrilte. - Specialmente poi per alcunc manifesta
zioni, sarebbero a guardarsi accuratamente la pianta <lei piedi, 
il pal mo de!le maoi ec. A completare I' esame occorrerebbe vi
sit.are can accuratezza gli occhi con l'oftalmoscopio, riscontrare 
tutte le sedi dello scheletro prediletle alle gomme sifilitiche, lo 
stato dei testicoli ec.; saggiare la sensibilita nervosa, la tonicita 
muscolare e cos\ via diccndo. 

Tutto questo esame, dettato dagli stndii elernentari della 
c\inica osservaziono dei morLi venerei, conducendolo con grande 
assennatezza, potrebbe in alcun caso esser frutwoso a porgere un 
criteria efficaco a rispondere al\a seconda parte di tale quesito, 
indicando anco approssimativamente <la quanto tempo potrebbe 
essere stato affetto I' inaividuo dalla sifilide. 

llfa tutto ciO non e che un breve cenno di un in~irizzo che 
potrebbo ajutare ii perito nella pratica in caso di dover fare 
uua diagnosi, e non voglio pil1 olLre occuparmi di cognizioni cos\ 
comuni e indispensabilmento ac<1uisite da chiunque eserciti la 
meclica professione e per di pill se cliiamato ad es,Primere giu 
dizio nelle questioni forensi. 

§. 36. 11 quesito secondo e senza dubbio ii pill gral'e e 
serio postulato che possa dirigersi al perito in causa di s~para
zione dei conjugi; e direi quasi a completamente scioglierlo, vtiole 
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padronanza di tutta la piu positiva parte de1la dottrina dei morbi 
vencrci. E vcramenle per qucsto ove non bastando la propria 
csperienza, l! dovere ed asscnnalezza rivolgersi a coloro che pro· 
'fcs~ano come specialita si fotti studii, sebbenc non infrequente
mcnte anch'cssi alcunc volte sicno costretti dalla difficolta della 

cosa a rcnunziarc ad una risposta assoluta quando non convcnga 
mcglio darla negativa, 

Nonostante, traendo profHto dagli inscgnamenti ricevuti e 
dalla non trascurata osservazione di buon numero di cas1 che 
per alcuni anni mi e stato data di e3aminarc, cerchero ancor 
qui di tracciare per quanto mi sara possibilc utilmcnte quali 
saranno i principii piC1 fondati e pill necessarii ad esscr presenti 

alla mcntc del perito ncll' accingcrsi ad esaminaro i casi che pos
sono aver rapporLo col quesito presente, aceennando in prima le 
cognizioni necessarie a decidere se vi fo. comunicaziono di sifi
lide ovvero di forme morboso vcneree. 

fntanto ii testo del quesito come pill ordinariamente potrebbe 
venire formulate e il seguento: 

QuEs1To U0 
- Se esistendo ad essendo indubbiamente esi

stita una nialattta venerea si possa o si debba attribuire ad 
una com.unicazione passata da uno all' altro conjuge e da quale 
proprimnente ~-

II pcrito ricordi beno prima di arcingersi a esprimere opi
nionc sopra tali queslioni, i principii fondamentali che regolano 
la dottrina dei morbi veneroi in quanta spctta alla sifilide. -
Cib gli sarti. di grandc ajuto ncl momenta in cui stabilendo it 
giudizil• per 1a prova del eonfronto fra i due indi·~idui, vorra 
giungcre a inteoderc se realmente sia stata probabile una co
municazione virulenta. 

§. 37. E omai accottato dalla pluralita degli Osservatori che Ia 

sifiliJc nel suo svolgimcnto ordinario e specialmcnto nella appari
zionc dellc forme iniziali, proccda con determinate regale dallo quali 
non va generalmente discostandosi. In 'luesto e la osservazione cli
nica ed insieme lo esperimcnto, sono concordi tan to da sanzionarc 
validamente un tale enunciat.o. - E noto come ii primo fcno
mcno iniziale clella ttlcera infettante attcsti una contagione vio~ 
lcnLa e voglia un tempo pil1 o mono lunge a manifcstarsi, sta-
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bilendo cos! necessario un periodo di incubazione che pe1• ii re
sultato dello esperimento suole essere in media di circa venti
cinquc giomi, salvo alcune eccezioni valutabili in pratica con la 
considerazione di alcune individuali predisposizioni che possono 
accelerare o ritardare un tal periodo. 

E altres1 utile ricordarecome ii fenomeno inizialc~ caratteristico, 
della avvenuta infezione, soglia apparire ne! pun to medesimo ave 
penetrO il virus; e come a questo priruo fcnomeno localizzato, 
s;.xcce<lano dopa un determinato tempo di circa 42 giorni, i fc. 
nomeni gcnerali o consecutivi della infezionc viruleuta. 

Sano questi gli indizii della univ1Jrsale infezione rapprescn
tali e dalle eruzioni alla pelle (sifilidi) e da erosioni od ulcera
zioni della muccosa de Ila bocca, dell' ano, dclla vulva; e da in 
gorghi glandulad, e da lesioni <lei tendini e dei muscoli e del 
periostio e dalla caduta dei cape!li, dei peli ec. 

Relativamente all' andamcnto cronologico che in gcnerale 
seguono le manifestazioni erutti\'C che tengono dietro all' ac
cidente primitivo dell' ulcera. la clinica osservazione avrebbe 
stabilito un certo ordinc da dare luogo alla distinzione di 
esse in manifestazioni ordinarie - precoci e tardive riassu
mibili nel seguente moclo; e cioe: la Roseola apparire ordina
riamente al ,15mo giorno, precocemcnte al 25m0 ; e ta,:-divamente 
al 12m0 mese: - la sifilide Papulosa ordinariamente al G5m0 

giorno, precocemente al 28m0 , tardivamente al i2mo mese: le 
Papule muccose umide, ordinariamcnte al 1om0 giorno; precoce
mente al 3om0: tardivamente al l8m0 mese: le mani(estazioni se
conda»ie della gola ordinariamente al 7oru0, precocemente al 5om0 

giorno, tardi vamente al J 8m0 mese: -la sifilide Vessicolosa crdina
r iamentc al 9on1o giorno, prccocemente al 55mo, tardivamente al 6° 
mese: - la sifilide Pustolosa ordinariamente all'8om0 giorno, pre· 
cocemente al 45mo; tardi vamente al 4° an no: la Rupta sifilitica 
ordinariamente al 2° an no} precocemente al 7mo mese, tardi va
mentc al 4° anno: - la !rite sifilitica ordinariamente al 6° roese, 
precocemeutc al 60m0 giorno, tardivamente al 13mo mese : il Sar
cocele sifilitico, ordinariameute al i2mo mese; precocemente al 
6° mese, tardh·amente al 34mo mese: le Periostosi ordinaria
mcnte al 9no mese, precocementc al 4° mese, tardivamente al 
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2.io anno: - la sifilicle Tubercolosa ordinariamcnte dai 3 ai 5 an. 

ni, precoccmente ai 3 anni, tardivamente nl 2om0 nnno: la sifi
lide Ulce1·osa a fo1'ma serpiginosa, ordinariamente dai 3 ai 5 
anni; precocemcnle al 3° anno, tardi\·amente ai 20 anni: il tu
more gommoso dai -1. ai G anni ordinariamente, precoccmente ai 
4 anni, tarJivamente ai 15: - l'af{ezioni ungueali, dai 4 ai 6 

anni ordinariamente; al 3° p1·ccoceme11te, ai 22 anni tarclivamente: 
le esostosi dai 4 ai 6 anni ordiuariamente, ai 2 anni precore

mcntc, ed ai 20 anni tarJivamentc: l'osteite, le ulce1·a=ioni del
l'ossa c delrc cartilagini, ordinariamcntc dai 3 ai 4 auni, preco
cementc al 2'10 anno, tarJivamente al 41m0 anno: laper(ora:;ione 

o distru.:ione del veto del palato, or."inariamentc dai 3 ai 4. anni, 
precocomente ai 2 anni c tar<livameute ai 2U anni. 

Da\lo esame di qucsto l'iaqsunto chc figut'a c1ua-si ad unani· 
mitacon~entito negli scriltori di sifiliografla dal Ricord ai viventi, 
scatm•isce inlanto e\·idcnlc la <·onclusione importantc di una scn
sibile ogcillaz1one Ji tempo 1tclle manifesl:izioni Jelle forme 
sifilitiche, o:<:cillazione che tenen<lu ragione in multiIJle condizionl 
individuali c:l in un'infiniU\ di ragioni intrinscc:ie Cll cs trin-scche ad 

ogni caso, impongono al medico forense ii dovcrc di tcnci·nc cont.<' 
nelraffrontodei divcrsi individui.-La sifl!iografia non ha 
no potrebbe1 con fondamcnlo di sciema, scrivere \' 01·ario 

dellc manifcstazioni sifilitichc nelb 101·0 successione c.l appat·i
zione cronologic1, pcrchC omai e saldamenle provato dalla clinica 
ch•) una sifilide possa principiarc con la forma inizialc c presen
t.'lre poi fenomeni terziarii misti ai secomlarii, invertcndn in uua 
parola tutto randamento suo ordinario o pren<ler modo di e ... trin
sccazione tumultuaria e rapicla da scoraggiare qualunque osser
vatore a raccapezzarne il ti po classico. - Quest,'.\ osscrvazione sia 
bcn pondcrata cfa.l perito medico forense dal quale in tanta in· 
stabilit:.\ di cose si prelenclessc riandare i fcnomeni mol'IJOsi per 
giungcre ad intendera il quando c<l il come di una trasmissione 
virulent.a fra due indirillui che a vicenda s'incolpassero. 

§. 38. Ma oltre a tali cognizioni il pcrito, !per essere pre
parato a sciogliere quella parte del preposto quesito che si re
feriscc alla probabile comunicazione avvenuta fra i due conjugi 
e piU particolarmen to da quale dei due pel priruo, tenga hen 
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presente il fatto omai accertato della trasmissibilita della sifilide 
costiluzionale oltrech0 per mezzo dell' ulcera infettante diretta
mente, anco per il prodotto di una forma secondaria. 

Tale verita annunziata dal L1.nglebert fino dal 13 Feb
braio I 85G, oltre a scoprire un largo campo di osservazione 
scientifica, ha pOrta la cliiave in medicina forcnse a intendero 
possibili una quantile\ di casi che prirna o 1·imanevano inosscr
vati o indecifrabili. Ognuno intende q•mnto rnlore possa avere 
qucsta verit<'l nel momenta de! raffronto, quanclo sopra di un' in
dividuo trornndo una ulcera infettante e sull'altro incolpato como 
l' au tore della trasmissione, trovando delle forme umide di mani
festazioni secondarie, il rapporto anziche venil'e infirmato prende· 
rebbe una forza ed un vigore cla essere argomento cli dimostra
zione positiva della possibilita dell' avvenimcnto. 

Fu questa uua grande conquista dclla Jottrina dei mali vene
rei, confcrmata dipoi nella sua razionalita dal fatlo clella trasmi.s· 
sibilita del virus sifilitico esperimentalmente procurata per mezzo 
della inoculazione dcl sangne preso da indi\•idui in preda ai fe
nomeni secondarii, e:o;pcrimento gi<\ con buono esito eseguito fino 
dal 1850 dal \Valler di Praga e nel 1862 ripetuto in Firenze 
dal mio illustre maestro il Pro!: P. Pellizzari, confermando pur 
questi eel anzi con maggiore evidenza di fatto c con maggiore 
purezza di esperimento, quanto nella scienza fino t.lall' Omoclei 
nel fatto delle inoculazioni varciniche si era intrav~duto e per 
molti altri argomenti di analogfa si credeva possibile dovesse 
accadere anco per la sifilide. 

Daile qnali prcmesse risulta dunque qu.il patlimo!lio utile al 
medico forense chiamato alla soluzione del prcsento que.sito sieno 
queste proposizioni e cioe: 

i.0 L'ulcera infottante essere la porta d'cntrata della si
filide.-

2.° Come fra ii contagio e la formaziooc dell' ulcera vi oc
corra un tempo di incubazione in media di 25 giorni. -

3.0 Come a questo periodo di incubazione tengano dietro 

in serie determinata, fenomeni costituzionali che hanno per lo 
pill una certa regolarit;). di loro appariziono. 

4.° Come anco per mezzo del prodotto umido dei fonomeni 
secondarii si possa comunicare sifilida. 
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5.° Come ii sa.ngue di un indivi<luo, in cui decorra il pel'iodo 
di infel.ionc acuta, sebbene non si abbiano allo esterno rnanifesta
zioni si:-ccrnenti e proprie del perindo secondario, IX>Ssa nonostante 
inoculandolo in persona vcrgine da sifilide, comunicargliela. 

Ta.Ii conclusioni irnportantissimo contengono in sc medcsime 
i mczzi cli intenclere qualchc volta come sia avvenuta una tra
smissione virulenta e da qualc inrlividuo prima che dall'altro. 

§. 39. Ma ancora un gruppo necessario di cognizioni si presenta 
per es.:.:ere a sua volta invocato dal pratico a sciogliere alcuni 
fatti attinenti alla sifiliograffa forcnse in causa di trasmissibilita 
c:olposa o dolosa del contagio sifilitico e cio~ quc\Ji relativi a 
fatto della Sifilide E1·editaria. 

Per esscre brrwi e chiari e a ramrnentarsi come per ii pro
;;resso altuale della scienzn, si possa ritenere in proposito: 

I .0 Non esser fatale che un padre sifilitico da pill o meno 
tempo cd anco nella clecorrcnza di manifostazioni secondarie, debba 
proercaro Ult figlio sitllizzato. Almena e; per la dichiarazione 
quasi uuanime degli ossenatori autorevoli; cleciso, esscrc rari i 
casi appurati e foattacc:abili cha accennerebbero ii contrario. 

:.:.i.0 E.ssere molto piu frequente anzi avvenire cho tale 
tra~rniss i one ereditaria si compia <lalla madre sifi lizzata al figli'> 
q ualunque possa essero stato ii modo con cui es:.a contras3c la 
sifilide. 

3.0 Essero invece quasi fatale che la sifilidc si trasmetta 
nella prole quando e madre e padre furono infatli cla sifilide. 

Comunque perb possa a.ccadere, ~ sempre stato vcrificato cbe 
b. probabilit:.\ di trasmissione acquista forza maggiore quanta 
piu il concepimento e vicino a l tempo dell'avvenuta infezione. 

Ora chi non ve<lo quanta importanza debba scaturire clalla 
esatta cognizione di tali p1-incipii a scioglie1 e quelle questioni 
di separazione personale dci conjugi 1 fondata appunto sullo scuo
primento per parte di uno de' due della sifilide esistcntc nella 
pro lei 

§. 40. Ricbiamati cosi succintarnente alcuni principii fonda
mentali che hanno rapporto con i fatti clinici delle forme morbose 
locali c costituzionali della sifilide, onde agevolare la soluzioae 
del pruposto quesito formulerO alcuni casi quali si potrebbero 
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dare pill frequenti nella pratica, per farmi strada ad indicare un 
po' la via a tencrsi dal perito. 

Caso. J.0 - Supponiamo che uno dei due conjugi si dichiat'i 
Yittima di una ulcera iofettante, assicurando di non avere avuto 
altro rapporto carnale che quello sodisfatto nel proprio talamo 
e percic) si ::;ospetti che uno dei due abl>ia commessa una infe. 
delta. · 

Convert'ebbfl per prima cosa stabilire dal perito che la forma 
morbosa prcsentata dal conjuge fo.sse in realtA que!la accusata, 
accoropagnata dunc1uc da ogni piu chiaro e indubitabile co1'rcdo 
dei fenomeni morbosi concomitanti. 

Di tale lesione dovrebbe il perito registrarne i caratteri, lf' 
sede, il periodo di cvo\uzione e cib con la pill grande precisione, 
perche questo riscontro potrebbe contenere il mezzo di risalire 
con una certa approssimazione a indicare il mo men to dell a com
parsa delta ulcera e calcolando .quindi ii tempo che pill ordina
riamente si dice esser richiesto per la incubazione, condurre ancor 
pil1 da vicino a indicare l' epoca del presunto commercio cian· 
destino. 

Dopa l' esame della lcsione rlella sede di entrata del virus, 
non debbono esser trascurate le ricerche dcllo stuto dei gangli 
linfatici che hanno diretto rapporto anatomico con la ulcera 
stessa, e lo esame della pelle, delle muccose ec.; oncle anco da 
queste fonti ricavare un Cl'iterio di approssima.zione del tempo 
trascorso dal contagio al momenta in cui viene f'atta la visi&a, 
noughe ti-arne vantaggio anco per aYere una riconferma diagno
stica della natura della }esione morbosa. 

Dato che fosse possibile e conccsso il raffronto fra la per
sona che si dice vittirna e l'altro conjuge che sarebbe incolpato 
d'esiere il trasmissore, il perito dee fare un' esame completis
simo di tutto il corpo non trascurando alcuna parte di r1uesto, 
comprese tutte le naturali aperture e le superfici muci;ose fin 
dove l' occhio ajutato anco dagli istrumeuti possa penetrare e 
notare con la massiro!.l diligenza tutto quanta potesse nccorrergli 
degno di nota come elemento opportuno ad aitat'e la soluzione 
della ricerca. 
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,jfa diciamo ora brernmentc qu<.1.!i potrebbero csscr mai le 
piu rn·obabili circostanze nelle qu lli potrebbc imbattersi il perito, 
stabilitn in ipotesi chc uno dci due conjugi avesso in realtll 
un' ulccra infettante sifilitica. Ecco le possibilita. 

t.• 0 nell'altro conjuge potrC'bbe non trornrsi pill ulcera cd 
anM esser irreperibile Jo induramento che l' accompagna pel' 
esse1·si riassorbito o cit> massimamcnte nella donna. 

2.11. 0 nell' altro coniuge potrebbero cssere esistenti delle 
manifostazioni secn11darie seccrnenti dci prodotti umitli. 

3.11 0 nell'altro conjuge potrebhcm mancare alla superficie 
est ma del corpo segni di manifestazioni specifiche, ma essendo 
pure intIL1inato dal virus, per mezzo rli inoculazione <lei sanguc 
ver..:atosi in qualche soluzionc di continuo delle parLi genitali <lel 
conjuge vergine di sifilidc, avere in questi trasmesso per ta\ 
moclo la malattia. 

II concctto regolatoro che in generale deTe guidare ii perito 
nelr apprezzazione dei fatti concernenti la questionc delle ma
lattie comunicate, nel momento diillcilissimo della visita di raf
fronlo: si C che nell' individuo che ft1 passivo dcl conlagio, le 
les:oni morbo~c che stanno a rappresentare i1 tipo dclla malattia 
comunicata, debbano verificarsi ad nn periodo pill recente o piu 
iniziale di qucllo non debba verificar~i nclle lesioni morbose che 
porta l' inrlividuo che fu l'autorc della trasmissione. 

E in nro qL1esto criteria e giusto, C logico, preso da un 
punto di vista generate. l\[a se in pratica medico forense c pill 
specialmente poi in quegto i11tricatissimo argornento della sifi
liograffa, ii vole3se procedere tranquilli ed esclusivamente at:. 
fidati a quella proposizione, ii gindizio clel perito andrebbe benc 
spesso lontano dal vero. Ed infatti io raccomando di stare 
guardinghi ai possibili che ho pil1 sopra accennati, raccomando 
di bene e nettamente avere intesi i princivii fondamentali che 
io ho creduto di accettare onde non trovarsi fuori di strarla. 
Cosl egli ~ un fatto che nella trasmissione di un ulcera infet
tante da un conjuge all' altro ( e per esempio dal mar·ito alla 
moglie) ne ll 'ordinario andamento dellc cose, quando ormai il 
contagio s' C appiccato ai genitali femminili o in altra parte del
l' organismo vergine da sifilide, quel periodo di tempo ch.e or-
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dinariamente e neces~ario all' incubazionc dcl virus perch6 l' ul
cera si indurisca, pub escre bastc\•ole percha nelr uoroo la u1-
cera cliventi pinga e da piaga volga a cicatrice, talche al mo
menta del raffronto e spccialmente in alcune ulceri meno ma
lignc ed in certe sccH anatomiche, dillicilmeute sia dato assicurar0 
osistita l'ulcera. l\fa potrebbe senza dubbio avvenire che l' ul
cera nel\a persona cbe fu l' autrice della trasmissione si com
plicbi o da fagcdcnismo o da cancrcna o da qualsi voglia altra 
complicanza accessoria, permoJochC al momenta della ispezionc 
sopra i due individui, possano esistere le due forme contempo
raneam~nte e presso a poco in uno stato analogo. E quanto si 
considera qui per il fatto :<lei fenomcno iniziale delia sifilicle, 
co~l potrebbe avvenirc per i fonomeni successivi ad esso, ciOO 
nelle ruanifestazioni eruttive le quali o per ritardo nelP un o in
dividltO o pet' recidiva o ripetiziJne nell' altro, potrebbero an co 
palesarsi omonime in ambedue cd allora male corrispontlere 
l ' applicazione assoluta del principio generale piu sopra accen
nato. Cib in pratica si risco,ntra facilmcntc nel caso delle formc 
papulari umide ad csempio, e si riscontra ancora quando avven
gono invertimenti di periodi eruttivi o inUuenze modificatriri 
per cure adibite o per certe particolari circostanze individuRli 
che hann() forza di accclcl'are o ritarJare l' evoluz!one del p1·in
cipio sifilitico. 

TalchC in pratica, mentre alcune volte la valutazione del!a 
forma morbosa piu avanzata nella persona che si sospetta. 
autore deila comunicazione, affermercbbe il vero, confrontnndo 
con quanta puO ~sisterc nella persona chd si dice vittima delhi 
inoculazione, pure si danno casi e circostanzc per le quali ii 
perito correrebbe pcricolo di ingannar.si sc ciecamente sentcn
ziasse con tale argomcnto. E perch'.> la esatta valutazione del\e 
singole circostanze, darn ajL1to a intendere il fatto e quintli a 
porre avanti all'Autorita giudiziaria questi possibili i quali po· 
trebbero rischiararc di viva luce ii postulato in termini. 

Concludendo dunque appare manifost.o che la soluzionc di 
simile quesito result.a difficilissima a darsi positiva, potendo esscre 
attravcrsata da tante e mai tante modificazioni di circostanzo 
da dovere esprimerc il piu dclle volte una probabilita piu o 
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meao rnffo. zata da ragioui p\au..;ibili rua quasi mai dn certezza 
completa. l~ inutile che io r.unmcnti qui come anco giungendo 
al criteria di probabilita di trasmissione, ii pcl'ito ha poi ii do
verc di eliminare tutti quci possibili pci quali la inoculazione 
csistcndo, potrebbe riconoscerc altre ragioui aecitlentali ed in 
colpcvoli come vcclremo piu avanti. 

Ca'io ll. - Potrcbbe fr1.i i due conjJ.gi correre l' accusa di 
comunil·azione di sifili le non piu nel periodo pI'imo delln forma 
inizialc, ma correre per manifcstazioni relati\'C ai periodi pill 
a vanzati dclla sifilide stessa. 

La comlotta dcl pcl'ito nllora sara precipuamente cliretta a 
vcrifkare di qualc tipo cl'Llttivo csistente nelr uno a nell'altro 
indivi<luo si tratti, a quale pcriodo si manifesti, se sia di forwa 
tra~mi:->siliilc c Yia dieendo. :\fa non e a nasconder::;i chc in tali 
<'a.Si le dillicoll:i cre:-:cono a clismisura pcrd1C; come not:wa al 
§. 37 quanto alla rt•golar:ta dellc cstrinsecazio?'!i <lellc si!iliUi; se 
possiamo prccisarle quando si compone un insegnamento clinico 
dogmatico, cgli C clifficilissimo prceisarle nei diYcrsi individui; 
cd abbiamo poi it caso di ccrte pal'ticolal'i modi:knzioni e com
plieazioni chc nel dare un giudizio di rappo1·lo di t.rasmissione 
per la coc . .::istcnza sopra clue individui di formc cruttive diffe
rcnti per tipo e pcl' grado, C cosa dclla mas:sima dillll;oltit. La 
possibililfl chc i prodolti umidi di forme secondaric (:.vl csempio 
nell'uomo) comunichino una sifilitle al la conso1-lc o qucsta se ne 
nvvcda solo quando si cstrinscchi sopm di lei una cruzione leu
ticolare o Ycssicolare t:i cosa indubitabile . . \.l momenta pcrb de! 
raffronto ncl marito o potreblie mancare affntto qualunquc fono
mcno cruttivo OV\'CJ'O potrcbbc pt!r recidiva avcl'si un ti po erultivo 
omonimo a CJLtello esistcnte nclla moglie o pii1 facilmontc m1 segno 
di sifili<lo terziaria ossia di sifilide molto antiqnata. E allor.\ data 
quest'ultimo caso, e...:co le seguenti clornande di difficile soluzione 
c ciOO:- E egli poi ccrzio!'ato cbe sempre c tutti i fonomeni 
tcrziarii abbiano potcnza di inoculare sifilide? Ed anco ammesso 
per alcuni, ~ egli sempre ,·oro chc nella persona che ne fu vittima 
le manifestazioni tengano tale una regolat·ita di successionc da 
assicw·are chi fu ii pl'imo fra i due ad essere contagiato 1 E 
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egli poi "e:Tlprc ncces~~rio p'.lrlare di c.:;trinsecazioni scconr\arie 
o terziaric visibili, p:1\pabili 1 quando e dimostrato chc ii solo 
sangud cli un' infotlo, specb.lmcnte so in un rne:lio pcriodo di in
quinamento, pub esser capaco di infettarc ?--- Fra un coniu~c cho 
ahbia un' ulcera infettnntc e l'altro che abbia una gomma sifl · 
litica, p0tro con m.oltn 1"1gioaevolezza propcndcre a clubitarc 
che il primo possa averc ad estranN\. fontc eontratto ii virus, 
mentrc fra una oruziono papularc in uno cd in una cruzionc 
pustolo-crostacea n<'ll' altro, ~e non potro affC'rmarlo reci"arocnte, 
potro par nono~tante ammettere una possihilc corri'~pondenza 
cli cansa ad effctto. In tali circostanzc il pit1 fido criteria~ quc
sto c.ioe: che r1uanto pil1 In sifilide si invetcra in un' or~anismo 
tanto mono i prodotti morbosi di questa sifilidc hanno potcnza 
infettiva; c quanto mono la sifilido Cl avanzata, tanto pilt i pro
dotli morbosi ed il san~uc di questo indivhluo hanno potenza 
di contagio. 

Del resto la condotta dcl pcrito sarA quelfa di dimostrare 
so e:::istesse accottabilc, sccondo i piU comuni e provati criterii 
clinil'i, un certo ra.pprirto fra quelle formo morbose, senza assi
curar0 c!lC le une abbiarw avuta csclusjva originc dell' altre. 

Caso HI. - .\cccnnati brcvemonte i casi nei quali si 
S03petti che una tras:nisiione di sifili1le po3 m es3ere avvenuta 
per c0ntagio diretto d.1 marito ~ moglio o inversamente, puO 
ora accadere che la moglie restando infetta per il mezzo della 
foconrlazione e succcssiva gravidanza1 si ac~orga di tale infezione 
incolpandone ii marito non avendJ a rimproverarsi altra possi
bile fonte di conta6io. Tale caso ~ senza dubbio non frcquento 
ed occorrendo chiurlo in se una grave questionc tllttora agitata 
nella sifiliografia. Gia al §. 39 ho determinat.amcnte preparati i 
principii necessarii a conoscersi per sapersi ragolare nella pra
tica fo_rcnso relativamento aUa sifilide eroditaria e la segnai 
come m generate si ritenga difficile il passaggio della sifilido 
paterna nel germe, ma ancora piit raro ii pa~'iag;io detla sii
lide dal fato alla madre. Pur nonostante, non potentlosi annun
ziare che una tale possibilita sia stata recisamente negata, ~ 
dovere toccare 11lmt no n quanta cose dovrebbe guardarB il perito 
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prima di formulare una decisione di estrema difficolt.i\ e dcli-
catezza. • 

Ora nel ca~o prese'nte per giustificare le asserzioni cle1la 

donna che dico di essere stata sifilizzata dal marito per mezzo 
dclla prole, bisogna pro\·are: 

J.° Che il marito nol momenta del matrimonio o meglio 

ncl momenta in cui nvvenne il feconclamento, fossc in preda ad 

una sifilide o lntente o manifesta di tale virulenza da pater tra

smetterc per lo spcrmn, e non altro che per esso, ii virus al 

germc c lia qucsto (per lo piu fra ii 3.0 eel ii 6.0 mese) passaro 

ad infcltaro l'organismo della madrc dando fenomeni secondarii 

di infezionc. 
2.° Che nella madrc mai esisterono 0 molto mono esistono, 

:segni di una sifilido entrnta in essa per altra via, no consegucnze 

pil1 o meno remote e da sifilide dipendenti. 

3.° Che In sifilidc nella madre cominciO dai fenomeni SG

conrlarii; soltanlo e verso il periodo del 3.0 al e.0 mese di ge
stazione . 

.J.° Che ii neonato portava segni indubbii di una sifilidc 

congenita. 
Senza di qne~ti quattro argomenti, inattaccabilmente dimo

strati con prove direUC', non ~ possiLile devenirc alla inlelligenza 

dcl caso: caso gravissimo; lo ripeto ancora; percM tuttc le volte 

che si tratla di passaggio di sifilide nel prodotlo del conccpimcnto 

Jc probabilitit maggiori sono pel passaggio dalla madre al fcto; 

talcla'l se la condotta della donl'Ja (meno una accidentalc e for

tuita contagione) fosse poco rassicurante, sarebbe im·cce da su

spicarsi che dcssa fossc cagione della trasmissibilita di cui non 

npparirebhero i fcnomeni primarii nella via d'entrata cssendo fa

ci li essi a disparirc. 

Ed C an:d per tnle principio che quando un marito fossc 

per ogni ragiono per suo lato sicuro di non avere mai n~ ac

cidentalmente no per mala condotta incontrata sifilicle in tutta 

la sua csisteoia e T"cclessc nascere la prole infetta da sifilidc, 

avrebbe pur ragione di duhitare della condotta della consortc, 

salvo (s' intendc sempre) i casi accidenta1i c incolpcvoli per i 

quali ogni pill one;;;ta persona puO subire il morbo contagioso. 

Filippi 
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Caso IV. - Pub anco avveniro che ncl feto la sifilic.le 
passi per mezzo della madro infettata dal marito ma da antico 
tempo sifilitico; c perciO oggi inconsapevolment.o autorc di una 
infczione che egli pub sospettare esscre da altro intlivi<luo co
municata. 

Ma tale caso porta in se la que::;t.ione non ancora compo;;t.a 
della sifilide latonte, la qnale non sappiamo quali limiti possa 
prccisamente mcritarsi. D' alt.ronde auco per la donna sarebbe 
da accamparsi quest.a argomcnto, potendosi dare ii ..:aso clw in· 
consapevolc d'essere st.ala nei tene1·i anni infcLta da ~ifilidc, 
poi ncl perturbamento 01•ganico delta gra,·idanza prcscnti dollc 
manifestazioni specifichc di sifilido <lclla. qualc non sia possibilc 
r it.rovare n~ accertarc il luogo ed il modo con cui potc entrare 
in quell' organismo e da c1uesto in ttucllo piu iencro che net suo 
seno si svotg va. 

Quando si pensa a tali cas i, dei qu:ili il pcrito dee pure 
ammettere coscienziosame11to la possibilit~), si sente profon
damonte quanto sia grave e serio H mandato che l' AuloriL.) 
giudiziaria .:!i affida c come il cumulo della espcrienza e della 
relta osservazione, possano csscre istrumenti bcncfici di carit;.\ 
e di scienza. Io pos.so assicurarc chc nel non bre..,·c pcriodo 
di dieci anni da chc curo e verlo curare sifilitid e sifili· ichc 
nello spedale di Santa )tfa1·ia Nuova, ho avuto luogo di vedcre 
un numeroso gruppo di bambine o giovanissimc donue infcttc 
da sifilide, creature le quali forso a quest' ora saran no o saranno 
per essero c spose e madri. Ebbcnc ?! Quand' auchc la onest;.) 
della loro vita successiva all' uscita dallo Spedale, fosso stata 
talc da non dare vcrun appiglio a maldiccnza c quand' anehc 
IJOi unite in matrimonio, avesscro scrbata incorrotta fa fcdcft;_\ 
clcl talamo, chi non Ycde com' C3Sc se non conlinuamcnte at· 
tcntc alla loro salute, non esperimenlando pii1 cura alcuna, po· 
trcbbcro o prescntare formo sifilitiche o ingencrarle ncl pro· 
<lotto clel loro conccpimento c nclle mani di un sospcLtoso 
rnarilo, cadorc sotlo l' accusa di adultcrio ed csserc anco inno
c.:cntemcnte torturate poi tribunali, sorvegliate, angariato e di
sonorate 7 !. 
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Non ne.;o che ciO po!sa ,-erifk:arsi ugualmente nnco pel 
marito, e bisogna ch' io dica francamentc clie nel numcroso 
gruppo dei sifilitici che fre:tuentano lo Spedale e le gratuite 
Consullazioni, mcno poche eccezioni, si nota una trascuranza tale 
di se medosimi chc appena ottcnuto un certo miglioramento o 
tralasciano de! tutto o saltual'iameute c sregolatamente ripre11-
dono qualchc periodo di cura, senza perO int1·alasciare alcuni di 
unirsi in matrimonio senza iuterpellare pre\·entivamente chi 1i 
avern curati, se cioC convenisse in quel dato momenta elfeituarsi 
ii matrimonio mcdcsimo, esponendosi cosl a perpetuare aoco nel 
talamo quel veleno che nei lupanari e nei bagordi acquistarono. 
Pcrloche io credo che lo appal'ire di manifestazioni di sifilide 
noll'uno c nell' Hltro sesso, si(i!idi che si crcdevano guaritc, 
possa essere un fatto molto frequcnte a veriticarsi c perciO la 
necessita di essere molto cauti a dispregiare questa condizione, 
senza clella quale bisognercbbe spessissimo C(•IlYenire che fos
sero piu frequenti <li quanta non apfarirebbe a prima giunta, 
gli adulterii consumati con persone infette. 

Se il marito era realmenle vcrgine da sifilide e flt daUa 
moglic; infetta dall'adultero; sifilizzato, possiamo avere sott'oc
chio tre gradi differenti di manifostazioni specifiche. 

Ma potrcl.ibe darsi che ii marito stcsso av·essc soJferta sifi
lidc in tempo pill o meno rcruoto e non avcre egli infettata la 
moglie, anzi da questa avere avuti figli sani: poi conosciuto 
l'ingauno, sospcltare che la moglic da alki subisse una inocula
zione diretta che da Jui stesso non ebbe fino allora. In tale 
complicatissimo introccio, se nell' esame di confronto il pcrito non 
trovasse alcuna lesione inocu!abilc nel ma1•ito, ed invece trovasso 
un'utcel'a o<l un residua di ulcera infettante o manifestazioni 
capaci a dare pi·oclotti inoculalJili nel seduttorc, potrebbe pro
pendero a c1'eder vossiliilo il fatto de1\'adultcrio, ma non sarebbe 
a negarsi come dalla parte avversa si potrebbe acca~pare il 
po;,sibile d' una sifilide latento nel marito, la quale cstrmsecan
dosi arnsse potuto portare la infezionc nclla moglie fino allora 

immune. 
Cos\ potrebbe essere molto grave il caso di avere a riscon

trare una moglie con mnnifestazione sifilitica assai avanzata ed 
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nnco averla trasmc,.sa al foto cssencio rimasta inciota, quando 
ii marilo p:u·e avendo sospetto sulla di lei fcdclt:'.l, fosse rimasto 
incolto da una ul~era specifica: in tale caso la di1'posizione della 
1esione infettante del consorte, confrontata col perioclo assai 
nvanzato della sifilicle <lella moglie, potrebbe avva\orare i so
spetti gia conccpiti su di un'individuo che si designa come l'au
tore dell'adulterio. 

§. 41. Con le premessc cognizioni fondamentali e con la 
formvlazione di que,ti quattro casi poi;sibili, ho ccrcato di ana
lizzare ii modo di soluzione del If qucsito rclativamente alle 
inoculazioni de\ virus sifilitico. Ora, siccomc qucllo stesso que
sito puO prendere di mira le inoculazioni del pus venereo o delle 
formc catarrali blcnorragiche , e neccssario farvi uno studio 
speciale. 

§. 42. Quanta al gruppo delle formo cos\ dette Veneree. 
locali e catarrali, per l'Ulcera molle cioC e la Blenorragta, e 
a considerarsi quanto appresso, prima di procodere ad accennare 
la condotta del perilo. 

Quanto all'ulcera molle, venerea, accompagnata o no dalla 
tlo~osi del ganglio Jinfatico inguinale, poco C a rammentarsi 
che non sia di comune cognizione: cos\ la sua facil itU di appa
rizione dopo quel brevissimo tempo di incubaziono di cui ha bi· 
sogno; la sua autoinoculabilita, la sua multiplicita pill frequente, 
sono caratteri e ragioni per le quali (data che si devenga ad 
un contenzioso giuridico) gravissime rlifficolta di parere non po
trebbero insorgere quando i1 raffronto cadesse in un periodo di 
coes:istenza sopra i due individui. - Forso a porre un qualehe 
o::;tacolo tilla formulazionr. di un giudizio sempre, s'intende bene, 
circondato da tutte le riserve difforonziali che la scienza im
pone) potrebbe essere la combinazione di un'ulcera molle con 
ii 'irus sifilitico, costituenti quella forma morbosa detta « ulce1·a 
mista » per la quale in un caso di confronto, ci si potrebbe tro· 
''are presenti a scorgere delle manifeslazioni morbose disparate 
ch far nascere dei giudizii errati. Ma ii perilo sa gia che mentro 
la secreziona dell'ulcera molle inoculala su lli altro individuo: non 
11 :1 bisogno di lunga incubnzione a manifestarsi, quello dell'ulcera 
sp,-•cifica nc vuolc m10 assai lungo. n~ mancherebbero poi tutti 
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i caratlel'i concornitanti locali o generali che potrebbero atlestare 
della presenza anco di un' ulcera rli natura specifica, la quale 
genererelibe una infozione la di cui sorgente potrebbe benissimo 
essere slata unica, senza aver bisflgno cl' andarla a cercare in 
altrn indivi<luo in diverso modo ingenerato. 

§. 43. Cio che costituisce argomcnto difficile per la pratica 
mctl.ico forcnse relativamente rule questioni di separazione pcr
sonalc dei conjugi, e il (alto della comunicazione de\Ja Blenor
nigta, la qualc ii piU di sovente, insieme ad altre ragioui di 
dissenso, di sevizie, di mali Lrattamenti, si suole accampare 
come grm·e ingiut·ia sofferta dalla parte querelantc. 

La difficoltc.'1 a scioglierc tali questioni, proviene in gran parte 
dalle stesse perplcssita della scienza, la quale a dir vero non 
puO fornire alla prova medico forcnse tutta quella interezza di 
efficacia quale abbisognerebbc di possedere in tali circostanze. 

Si insegna chc la blenor·ragla C prodotta dalla blenorragia, 
talch\3 contcutandosi cE questo assioma, scmbrerebbe che ii re
sultato positivo della contem}ioranea csistenza della stessa ma
latlia nci due indi •idui, dovesse c potesse bastare a sciogliere 
ogni <lifficolt~\ di cliagnosi. 

Ma cosa sia veramente nella natm·a sua specifica la blenor
mgfa, non si sa; c poi al medico legalc la possibilita stessa de! 
confronto puO mancare eel C spesso invertito ii procedimento 
dcllc indagini, inquanLochC presentatogli l' indh·iduo che o si 
incolpa di es:sere r aulore dcllrt trasmissione, o di esserne la 
vittima, si richicde -che desso pronunzii il suo giudizio basato 
sopra a quanta gli offrc il caso, non polendosi sempre per il 
principio dclla individuale libert<'t, imporre violentcmente delle 
fiscali verificazioni. E<l anco poi quando i1 confronto fosse con
venicnte e consenLito, si danno molti e molti possibili pei quali 
ii giuclizio medico sarebbe tuttav!a dubbioso o tale da dichia
rarsi a dirittura la impossibilitf'I di pronunziarne uno decisi,·o. -
Quasi quasi, bene addentrandosi nelle ditficolta dell'argornento e 
dato che le persone estranee aile mediche discipline potessero 
conoscere gli scogli che si incontrano a dichiarare quand' e che 
uno scolo uretrale nelJ' uomo od uno scolo vagina uterino nella 
donna sia di natura blcnorragica nnziche catarrale, si asterreb-



- 86 -

be ognuno dallo accamparc tali fJ.UCstioni. - ~'la pure potcndo 
an•erarsi, qualche volta, che innanzi ai tribunali e piU gpecial
mente quando I' accusa fosse basata nella quercla di adultcrio, 
i;;i possa interpellare il pc!'ito, cosl e forza inclicare qui i prin
cipali criterii con i quali ci si possa piu cautamcnte comportare 
in pratica, no11 nascondcndo le moltc difficolta clrn si incontrano 
a sistemare tale matcria in un libro di qucsta indole. 

~- 44. II primo pllnto da sciogliersi C quello duila diagno.si. l'n 
giorno nella scicnza balcnO la speranza chc si potcsse col mi
croscopio staLilil'ia positiva, accompagnanilo una <lifft:renziale fra 
uno scolo (pil1 o meno acuto) ed uno seolo n:mcreo blenorragi,..o, 
arnmcttendo le ricercho de! Thiry: sul i:ir11s gram.rloso; rlcl 
,Josseaume, sull'alga parasitaria genitaria: dcl Donne, sul i 1i/Jrio 
lineola~· o sul 'l'richorncnas vaginale e quclle dcl Salisbury, ~opra 
l'alga cripta gonorrhea. ~Ia furono ,-ane spcranze che pOCQ bril· 
1,1rono, non solo pcrchC dalla pluralita dcgli os-;ervatori non 
rnnncro costantemC'nte rcperiti quegli elemcnti parasitarii, ma 
poi percM anco ammettcndoli, il dubbio tormenta .. ·a forte po· 
tessero es.sere effctto clcl morbo invece chc causa speci!lca di 
e-;so, quand·arn·he non potessero essere clementi e~tranri acci
dentalmente contenuti nella goccia dcl pus tolta dalle parti am· 
malate. - Da questo contributo di ~tudii al pcrito medico fo
rense non venne; nC per ora C clerivata certczza; di acquistare 
prova ·dimostratirn, nonostanle che Ieggendo alcuni fra i piu 
rccenti eel autorevoli scrittori di morbi venerei, non abbiano freno 
a scrivere senza p::n-enta.re l'accusa di prcsunzione, che lo scolo 
blenorragico ~ rappresentato da qualcosa di specifico che « ci 
dcve essere, nia che non si sa che cosa sia.I » - E evidente, 
e non ha bisogno di commcnti, che la mcdicina legale non pub 
seguirc b.li presupposti, ne si ~otrebbe mai spcrare di riescire 
utili alla Giustizia adoperando simili e non dimostrate assicu
rar.ioni. 

Neppure ii perito puO gran fatto sperare maggior sicurezza 
interpellando ]a clinica dei morbi venerei; }a quale; sebbene poS· 
segga larga copia di preziose osserva?.ioni; messa al cimento 
del\a prova medico legate, non porge apertamente sicuro un cri
erio cliffcrenzia\e certo, costante, fra una ur·etrite catarrale ed 
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una urctri le blcnorragica acuta e cronica: nemmeno con ii criteria 
dclla trasmissibiliLa, la qua.le prcrogativa c~ebbenc sembri costi
tuirc ~cgno piu proprio dcgli scoli che si dicono vcncrci) pure 
non pub rlirsi a questi esclusiva, nO d'altronde sarebbc sempre 
possibilc al pcrito medico forcnse una riprova simile, chieden
dosi a Jui sc lo scolo purulcnto che osserva ai genitali di un 
dalo inc.lividuo, possa esscr vcncrco per coito adulterino e perciO 
comunicabilc, ma non gia debha inferirnc che e' sia venereo 
pcrchC dalla parte contraria si puO accusarn di esscrc stato 
comunicato. - TalcM ii giurlizio per questo Jato rcsulta ancor 
piu difncilc di quanta non lo sarcbbc per un clinico o per un 
pratiro chc clovcssero curare ii morbo, c~scndochC men tre per 
c~si sarobbc lccito tutto do1 1andarc e saperc, pel medico forcnsc 
sarcbbc disclicevolc cercare il vcr·o domandando all'mdividuo in
colpalo se fu o non fu in conlatto sospetto o adultcrino, essondo 
quosla appunto I' incngnita cui devo giungere da per se (potendo) 
con ii proprio criterio. - Sar1~bbe proprio fanciullagg:nc credere 
che gcnte incolpata coufes:.assc un' adulterio per un' inlcrroga
torio dcl pcrito che ha clcsidcrio di far bone una sua diagnosi; 
e la risposta; quando non fossc per esser negativa; sarcblJc certo 
rncnzognera. - Le difiicolt~) poi vanno crescendo a dismisura 
r1uant.l"anchc fossc possibilc dcvcnirc ad un confronto fra l' au
toro prcsunlo c la vittima clcl contagio, quando spccialmente 
si trn.ttasse di scoli a pcriodo cronico e piu poi n~lla donna 
nclla quale per la slcssa conformazione anato:nica dei genitali 
e per crrtc funzionalita sue propric, hlc c lanta varict~1 di condi
zioni si p1•csenterebbero cla non potcr riuscire facilmcnte a dimo
strare cosa alcnna sicuramcnt.e. - l\Ii riton1a sempre spiritosa
mcntc sorridcnte a1la mcmoria un:t graziosa osscrvazione del
l' illuslrc Ricord, quando dissc « che ogni clonna non pub dare 
« che qucllo che ha, trannc la btenorragia che ha sempre il 
« dirilto di dare». 

Nonostante pero l' inrontro di tantc perplc~sita, ricorderO 
breverocnte alc110i principii che potranno essere utili a ricorda.rsi 
per la applicazione pratica ai di\·crsi casi possibili. 

A. Si pub vcrificarc uno srolo uretrale acuto ncll' uomo ed uno 
scolo vulvo vaginale ( senza uretrite) nclla donna; c nulla v' ha 
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in contrario ad ammcttere la possibilittl che tali fatti morbosi 
possano coesistere senza contagio venereo. - In tale circostanza 
la eondotta del perito e indicata dalla neces.sitfl di inUagaro al
cune ragioni che e per l'uno e per l'altro individuo pos:wno avere 
avuta cagione a generare questo fenomeno morboso, n~ io debbo 
qui entrare a insegnare quanta e elementare ind<lgine di clinica 
mcdica o di patologfa speciale. 

B. Si puo verificare uno scolo uretrale acuto nell' uomo ed uno 
scolo utero vaginalc cronico o leucorroico nella donna: e qui nulla 
v' ha in contrario ad ammettere che senza bisogno di inter\'C
nienza adulterina, la donna possa aYer comunicata l' urckitc al
l' uomo. - Questi casi sono di troppo comune intelligenza perche 
mi formi a diluciclarli . La condotta del perito sar<.\ diri::tta a 
ricercarc se nella donna possano esistere ragioni e quali sieno 
le ragioni che abbiano potuto generare la leuco1·rea. 

C. Si pub verificare uno scolo acuto uretrale ncll'uomo ed uno 
scolo vagino uterino con uretrite nella donna. E qui C neccssario 
ricordare come esscudo stata da tutti gli osservatori notata la 
estrema rarit<:\ della urefrite semplice nella donna, il trovaru in 
essa uno scolo muco puruleuto uretrale, sarebbe attendibile prova 
<lei potere contagioso di un pus chc diffondendo; dal punto uve 
fo depositato; la sua azione irritativa, das5c luogo ad un processo 
morboso tale che per le comuni cagioni di flogosi non avrebbe 
forza di stabilirsi e mantenersi. A tale proposito anz i mi piace 
di ricordare come un' illustre osservatore di morbi venerei, i1 
Cullcrier, sarebbe per fino giunto a dichiarare: « essere assolu
« tamente necessario un contagio per sviluppare una uretrite 
« nella donna >>. Sopra tale proposito dunque si pub con qualche 
fontlamento avanzare che se non si deve dire essere quella con
comitanza un criteria assoluto, indubitabile, pure per la 03Ser
vazione clinica e un fat to morboso che ha va!ore a far propen
dere ii perito per un giudizio di probabilita che lo scolo sia 
derivato da contagio venereo. 

D. l\Ia io mi affretto ad avvertire il perito come possa 
avvenire il caso in cui in una donna che soffm di catarro ute
rino cronico, se per diverse cagioni questo prenda un' anda
mento acuto o subacuto, allora acquisti potenza di trasmissi-
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bilitfl. nell'uretra maschile c di tale acutezza da far prenJ,_.re alla 
seci•ezionc uretrale del maschio, la virtu di inoculaziunc nell'uretra 
della stessa dcnna che prima comunico il pu::; rnt;"i no uterino. 
Possibilita morbosa qucsla di una tale importanza, come oguuno 
intcnde, da porre in sull' avviso il perito medico forcnsc ad es
serc molto e mollo caulo a non corrcre ncl giuJizio erroneo 
del\a intcrvcnienza adultcrina, aprcndc forse per sun colpa un 
abisso trcmendo di rimproveri, di sospctti c di con~cgucnze in
calcolabili, Id dorn la paroJa illuminata della scicnza avrebbe 
potuto rimcttere la stima, la calma e la salute. 

Rcsta clunque a concludersi che se(l 0) non possiamo ancora avere 
un criteria specifico di prnva indubitabile a ricornscerc quando 
un pus provenient,c dai gcnitali maschili o femmi11ini sia asso
lutamcnte proprio di un contagio venereo: -· e se (2(1) anco Lrornndo 
i fenomeni pill acuLi di uno scolo dai genitali, <la cssi soltanto 
non possiamo cavarnc fuori un criteria diffcrenziale d'uno scolo 
'1Cramcnte e notoriamentc blenurragico: se (3°) anco trovando i 
fenomeni di a(.'utezza non possiamo serbare allo sculo Ulenorragico 
la caratteri~tica della contagiositll, pe1'che a talc 11crioclo anco 
uno scolo C'atarrale 6 trasmissibile: se (4°) a generare tali atfczioni 
muco purulcnti e ncll'uomo e nella donna, si danuo una immcnsa 
quantiti) di cause che possono essere state iurontrate <la quegli 
stessi individui iatorno a' quali \'crrebbe ~l gTa\·are l'accusa di 
acquisizione e trasmissione d'un pus bleno1·ragico: sc(5°J c nell'uo· 
mo c piu freriuentemente ne\la donna, possono csi . .;tere scoli o ca
tarri cronici ai gcnitali i quali di cronici divencndo aculi, possono 
a vicenda essere trasmcssi: se (6°) anco uno scolo leucorroico 
di una donna, acutizzandcsi, a capace di destare urclritc acuta 
nell' uomo e da essa secerncrsi un pus cbe pub a sua voltage
nerarc una urctl'ite neJ!a donna mcdesima ;-6 forza concludere 
che tut,li 11uesti argomeuti impongono al perito medico forense 
di serbarsi in una tale riserva nel giudizio di confront,0 ordinato 
dall'.\.utorita giudiziaria in tali spinosissimi casi, nei quali iI piil 
delle voile e forza propendcrc nlla impossibilita di dare parere 
assoluto. - Tantopiu, si noti, che anco ii caso di esaminare 
donna che vonga incolpata di trasmissionc di scolo bltmorragico 
ad uomo qhe assicurasse di non avcre avuto altro contatto carnale 
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che con essa e non trovare alcun cbe di rnorboso sui genitali di lei, 
sarebbe sempre un caso nel qua\e potrcbbc essere avvenuta la 
deposizione di un pus tolto poi dal marito nel coito e non avere 
avuto modo o tempo di appigliarsi 1iella muccosa muliebre. Quindi 
ncppure i1 criteria negativo (in questi modi di trasmissione per 
dcposizione transitoria di un vfrus o di un pus speciale) sarebbe 
privo cli obiezioni e concludente ad cscludere ii fatto, mentre 
altrc proyc indiziarie potrcbbero tutte conYergcrc ad affermare 
vero ii contatto adulterino. 

FQrse il criteria del tempo nel quale insorsero i fenomeni 
morbosi p1·ima nell'uomo che nella donna o prima in questa che 
in quello, sarebbe di qu:\lche ajuto; ma ~ sempre un criteria 
di difficili:::sima prccisazionc c clependente da certe indicazioni 
sempre pregiudicate quando debbono essere raccolte da\ Jabbro 
delle persona interessatc ne\Ja questione stessa. Non devc poi 
dimenticarsi dal perito che quando si tratta di periodo di incu
hazione in fatto di blenorragia e quello un periodo cosi breve 
che anco concedendolo, si contiene nello spazio dei due-tre 
giorni al massimo, ma con oscillazioni fortissime. 

S. 45. Ma come se ciO fosse poca cosa a rendere anco 
pill complicato i1 parerc medico legale intorno a qucsto sog-
getto, ii perito alla mente ii possibile che uno 
scolo uretralc od essere complicato dalla esi-
stenza di sifilitica. - Tale circostanza 
nel\' esame di confronto, darebbe luogo a serie difficolta; percM 
nella persona contagiata si potrebbero verificare fenomeni e 
forme morbose che a tutta prima non mostrassero rapporto 
di inrlole con quelle lesioni incontrate nel conjuge incolpato 
e specialruente nell' uomo. Eppure pub benissimo avvenire il 
fatto della combinazione della ulcera motle con la blenor
ragia e dclla blenorragfa con la sifil ide ed il perito senza tale 
cognizione in una relazione forense, potrebbe emettere un giu
dizio infondato, qualora nor:: afferrati i fenomcni ed il legame che 
1i pub riunire, avanzasse so!'petto di un contagio inoculato da 
terza persona. Perb un ~ rnlta affactialosi il dubbio c studiato 
bene ll caso, vi sarebbe modo di assolvere lodevolmente ii pro
blema constatando cioe la esistenza dell'ulcera molle uretrale per 
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mezzo dell'autoinoculazione dcl pus uretrale: c quanta alla esi

~tenza dell'ulcera dura infetlante, vi sarebbe oltrc l'esatto riscontro 
dclla uretra a traverso le parcti sue, ancora la valutazione dclle 
arleniti multiple inguinali, specifh::amente indurate e alcune volte 

le man ifestazioni erutti,·e e tutto i i concatcaamcnto classico ili 
un' inquinamcnto sifilitico. -- In quest' ultimo caso non manche

rehbc che cs1minarc ii criteria del rapplJrto che potrctbe od 
csistcrc o mancare fra le recipl'oche condizioni morhosc dci coniugi 

onclc con<:ludere se vi pot£ csserc o no una trasmissione; ne per 

talc csame voglio ripctcrc i principii fondamcntali clella sifilio

grali'a e quanta ebbi ad acccunarc nei ~§. 37-38 cc. E eridcnte 

rho data la coesistcnza intraurclralc di qucsti clcmc11ti virulenti, 
la blenorragfa sarit la prima a ~vi l upparsi, quindi la prima a 
farsi palesc nella persona che sub\ la conlagionc c succcssiva
mcnt.c poi apparircbbcro i scgni dalla infczionc sifi!itica.-?\ulla 
Yi ~ pcrO in conlrario ad ammctlerc la pos~ibilil;.'1 di una suc
res;;;;iva c duplicata cont.aminazionc, e cioC: dclla comunicazione 

prima di una forma ulcel'osa, e c1uindi di una. blcnorragia con
tratta postcriormente alla inoculazione di un' ulccra. 

Basta, spcro, la bt•cvo csposizione di qucstc piu comuni even

tualita chc ho creduto bone di sottop01·1·e alla consi<lcr-azionc 
clol pratico per renderlo anisato quali e qmwti riguardi e 
riservc debba usarc quando vencndogli affidata dalr Autorita 
gill(litiaria la spinosa missionc di giudicare se « di una lesione 
« sifilitica o venerea esistente in uno dei conjugi o in tutti 
« e d1w se ne possa am.m.etterc la trasmissione eel in tale caso 
« da quatc prim.ie1·arnente ». .\. risolverc ii qualc problema C 

forza convenire csser ncccssario aver padronanza dclla specialita 

dci morbi vcncrei, o~sia di una intiera partc di sci bile medico 

aila conoscenza esclusi,·a del qua.le, elettissimi ingcgni dcdicarono 

tulta la loro vita intelle::ttualc. 
§. Hi. Passiamo ora ad esa1ninare ii m0 qucsito il quale quasi 

neces.'!aria conseguenza c complcmento del seconclo nclle que· 

8tioni medico forens i e forsc ii bcncfico correttore di alcuni giu
dizii che riuscirebbero gravissinii in certe qucstioni complicate 

di separazione conjugale. 
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QuESITO 111° - Se il conjuge che abbia potuto contran·e 
a/(e;;ione vcuerea e com:wiicarla all'allro, possa 1·itene1·si l'ab
bia contratla per mezzo di tm coito i1npuro e quindi di allul
terio, oppure da ima data accidentalitii incolpabile ed esclu
dente l' adullerio. 

Ecco ii quesito moderatore di tutte le gravi consegllenzc che 
potreLbero alcune volte discendere assai limpide dall' csamc di 
raffronto chc fr-.\ clue sifilizzati C chiamalo a fare ii pcrito. -
Ed ecco un frcqucntissimo poslulato che sc non proviene clil'ot
tamente dall' .\.utorita giudiziarja, sgorga sollecito dallc labbra 
dellc pcrsoue in questione le quali o in buona fede, o per stor
nare clal loro capo la tempe::ita che minaccia, referiscono la pre
senza della malattfa od a casuale circostanza od a morbo in 
essi nascosto c non di esso cousape\roli. 

II perito per giungere alla giusta valutazione della accam
pata possibilita, deYe per un momenta schicrarsi a van ti alla 
memoria per quanti modi la osservazione clinica ammctta que
sta infezionc scnza coito; e dopo, assumendo tutte le cil'costanze 
nai·ratc dall'individuo ncl caso in qaestione, provarle al cimtnto 
di una sana c1·itica onde conoscerc quanto e fin dove possano es
scre acccttabili le ragioni addolte. 

Cominciamo a ordinarc qui le possibilita pill remote per 
giungere a\lc piu probabili. 

Ia La sijilide ereditaria; la qualc rcstando latentc per 
tempo molto lungo, si rivelasse poi in tutta la sua picnczza 
nella eta virile.-

§. 4i. ~Ia a che pun to 6 la scienza in proposito 1 E qual 
limite di probabilitfl. medico forense possiamo assegnare a tale 
prcsupposizicnc? 

Si e detto e vero come la sifilide ereditaria possa anco re
stare nascosta fino a 15, 20, 40 anni e nl mom en to o della 
puberU\, o del matrimonio o di un parto, manifestarsi. - .:\fa e 
altresl vero come questa asserzione appoggiata anco da qualche 
escmpio (non del tutto scevro da critica) non abbia acquistato 
ancora nclla dottrina clei rnorbi vcnerei una sanzione talc <la 
essere tenuta in serio canto. l\Iolto meno potrebbe dunque pas
sare nel corredo dclle prove medico forensi . le quail cominciano 
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arl av('r vita Ia doYe intorno ad essc fini.scono le dubitanze e le 
di.:;i;pu t.azioni della scienza. - E poi data il ca.so cbe il perito 
l'i trovasse ad interlo11u're o ad occuparsi comunque su tale 
r1uestione ( che potrebbc fc)l'SC nascerc dallo zeta di una ar
guta <lifosa) sarebbe inevitabilc pm·tare avanti tuLto i1 coacer
.... amento delle seguenti prove primache fossc lccito a chiunque 
di valersi di un simile argomento. E cioC I 0 : dimostrare che i 
gcnitori dell'individuo in esamc, furono sifilitici c<l in modo inqui
nati da ~were Ja S\'Cnturata capaci!A di ingenerarc il figlio sa
luro clel principio infottivo: ;t.O che l' individuo dalla sua uscita 
dall' utero materno fino al pcriodo di chl in cui si trova, non 
ebbc nC poteva incontmrc mai causa di infezion...i acquisita: 3° 
chc rcalmente le rnanifestazioni che egli ora cos} inaspettata
tamcnte prcsenta, sono da sifilide e f1uelle cha piu particolar
rncnte hanno carattere di tardive, spiegando poi ii fatto clella 
101·0 inoculabilita nell' organismo vcrgine che no fu vittima im
pensnta. 

II pcrito od altri cbe riuscisse a mettere insiemc tutto ii 
fa.;;qio dcgli argomenti indubitabili relativi a provare il caso in 
discus~ione, comincerebbc a\\ora soltanto ad avere il diritto di 
clubitare di una tardh'a esplicazione di una infezione sifilitica per 
ereclita ricevuta onde riuscirc a sciogliere da qnalunquc colpa 
o responsabilita colui ehe fosse accusato c1ualc autore di una 
trasmissione viru1enta. 

Seconda po$sibilild: - che la sififide fossc accidentalmente 
acquisita senza coito o contatti carnali adulteriui. 

Qui comincia pel perilo uno studio alquanto pill fondato a 
farsi c pel quale gill molti matcriali sono nella osservazione quo
tidinna raccolti. - l\fa e necessario che nail' occuparsi di una 
tale possibilita accampata (com'e naturate) di sovente, il perito 
sia oculatissimo a non essere trascinato in supposizioni chc aves 
sero clell'inverosirnile. 

Differenza opportuna a fal'3i prima di tutto si e quella di 
s\abilire bene se si tratti di forma infettirn (sifilide) o di forma 
o natura venere:i. PerchC C coostatnto; ed C di facile intelligenza 
ammettere; come il pericolo di incontrare accidentalmente una 
affczione venerea sia pill comune per il virus sifiljtico, che pel 
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principio venereo. - La generalizzazione all' organismo di quel 
potere virulento chc da originc a prodotti morbosi nelle parti 
pil1 scoperte del corpo e sulle aperture naturali di esso , e la 
proliferazione di alcuni proclotti umidi che hanno poterc di im
portare nnova sifilide, se inoculati in un Ql'ciauismo da essa puro, 
sono le ragioni fisico cbimiche per le quali ii fatto s' intencle. -
Non gia che anco il pus d' un' ulcci·a molle, o ii pus virulento 
d' una blenm·ragia non possauo per acciJentalita cadcndo o tra
sportandosi su di un punto dcl nostro corpo a su di una mw> 

c ripetere ii morbo, ma non e mica vero clie 
le predilette di quelle affezioni ( ammettendo anco come 
verificata esser rara la possibile sede dell'ulcera molle cefalica) 
sia pill. nascosta e riservata ai genita\i per i quali vi e neces
sitil cl' andarc in qualche modo a trovare rapporto con le f'o1·me 
inizbli da cui emana il principio purulento. 

Quanta alle accidentali infezioni delle forme sifilitich(:, sa
ranno tanto rnaggiormente verosimili ( e percib ammissibili) 
quando una 1·agionc o di professione, o di abitudine o di CH.n

tualita, possa avere aperta la entrata del virus nella regione 
de! corpo pill. propizia ad incontrarlo: - ed anzi questa condi
zione di lesa continuiU1. di superficic o cutanea o muccosa, e 
necessaria a intendere l' inoculaziooe del virus •e stabilisce la 
verita di quei casi nci quali un morso, una abrasione, un' atto 
( sia pure confldenzialrnente innocente) possono esscr capaci a 
aprire i1 varco ad una infezione in organ is mo sano. - N ulla 
pero v' ha in contrario ad ammettere che in questi casi, seb-
bene pill. verosimilmente si iutendere l'accidentale od in-
nocente incontro di una sifilitica, pure l' indivicluo ab· 
bia (consumando ii coito) evitato di infettar.si per le vie genitali 
ma per i lascivi contatti, e i baci, o altri modi cl' eccita.:done 
sensuale che nella sfrenat.a vcnere si consumauo, abbia a caro 
prezzo compensato la irnmunita concessagli alle parti geni tali . -
Immunit:.'t. forse pill acerbamente ingannatrice per la quale il co
njuge infedele, quasi bravando ii co1·so pericolo, disoncsto rientra 
nel talamo e negH amplessi mentitori di fedelta, trasfonde nel co
njuge innocente il velcno delta vita e l'onta del disonore. -
Dopo o un' µlcera del bbbro, o delta lingua, o della faccia, gli 
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ra intcndcre il danno incontrato' il danno importato a chi gli 
era legato con i vincoli pill sacri, e tardamente l'impiange l"ac
ca<luto, mentcndo scientemente l'origine e 11Jandosi nell'appa
ronza verosimile di un casualc avvcnimento. - Ecco pcl'che io 
consiglio al pcrito di contcmpcL"are in simili casi la scionza alla 
prudenza, di serbare alto il decoro suo e iosiemc fodcle alla 
missionc santa di comporre c..:>n l'opera sua tutto ciiJ che po
trebhc disciogiiere i piu cari lagami di famiglia

1 
atlestando pure 

(sc C da attcstarsi) della probabilitit molta che quella lL·sione 
infcLLante po . ..;g,\ essere a~cicl.:ntrtlrne11te incontrala, nulla essen
dooi in contrario art intewlerla anco come tale . .\. qucsle possi
bilit.l t~rnno capo (c ffwsc con maggio!'e innocenza, sebbene con 
una ccrta niinorc probabilita) Jc si!ili<li incontrate per aYcrc 
adopcrato utensili o panni, o bevuto a bicchieri, o fumato a 
siga1·i, o a bocchini od a pipe, o ad altri modi di contalto ca· 
sualc con oggetti chc potevano csscre intri:si di prodot.ti virulenti 
depositati\'i da persona infotta cd altri modi consimili, a creder 
vcrosimili i quali il pel'ito si ri<lurr;\ valutando con accol'tczza e 
la scdc clclla lcsione, c la inclolc dclla medcsima, c i dati <lei 
racconto che sara dichiarato in atti dall' indidduo incolpato. 

Quan to alla accidcntalc iaoculazione o di un' ulccra o piit 
ulccri molli o di .ma blenorragca., certo (\:omc dissi) non se ne 
puO ncgare la possibilit:.\.; anzi considerando come contro siffatte 
formc morbose non vi abbisogni negli indiYidui quella. speciale 
condizionc di C3Serc stati de\ tutto si.;e\Ti da sifilidi:i; come vi oc
corre per inconlrarc Uml. lcsione sifilitica: considerando come il 
prodotto purulento di la.ti formc veneree sia pill ahbondante, 
pii1 dm'<tturo di quello non soglia esserc ii prodotto dellc sifilidi; 
sicno pu1' secondarie: considcrando come pcl'fi.no p1·csto si appic
chino c sviluppino sulle parli de! nostro organismo c l' ulcera 
mollc e la blenorragfa: con~idcrando come per quc!lt'ultima bast.i 
per Hno b deposizione su di una muccosa e<l anco integ1a; fa
rcbbc mcraviglia come non piu di fre•1uente di quanto non si 
veririchi non accadano questi innocenti trasporti di simili forme. 
~fa com~ accennai, la sede piu ordinaria dove tali forme mor
bose si svolgono essendo piu tutelata dalle vesti cc., piu difficili 
potranuo es sere i contatti acciden tali. 
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Ed app~mto per questo il perito dove tener conto di tale 
difficolt:'l. p~r i:>apersi l'~golare nella riconferma che la inocula
zionc pate essorc accieientale, regohnrloi:;i dalla sede dell'ulcera, 
prenclendo luce dalle particob.rit:'l. narrate net fat.to in specie 
onde dedurne un cl'itcrio di maggiorc o minore probabiliUt 

Quanta alla blenorragfa uretrale poi le circostanze di acci
dentalila van no sempre diminuendo, percbO la· sede stessa clella 
malattia e difficile ad un'accesso casuale.-Potr;) t'orse elt?,·arsi 
ii dubbio sulla diagnosi dell' inclolc venerea del male, potrf.t anco 
venire in questione· se quclla uretrite che ha preso carattere 
di blenorragfa ainichO per coito adulterino non poksse esserc 
generat.a dall'unionc legittima con la propria consorle in parti
cofori condizioni cli secrczione utero vaginale; ma quanta alla 
accidentalita sara difficile ammetterla, mcno casi remoti di pas
saggio di istrurnenti nell'uretrn per alcuni trattamenti curativi 
adoperati gia intrisi di pus gonorroico contagioso, ma casi que
sti co~i remoti che l' occupar.sene sarebbe tempo perduto. 

L' unico possibile che possa risquotere maggiore attenziono 
sarebbe quello di una oftalmfa blenorragica contratt~ accidental
ruentc da un marito ovvero dalla moglie che o inoculandoscla 
per contatto nei genita1i o in qualsivoglia modo comunicata a 
vicenda 1 potesse dar luogo a dissidii gravissimi. - Ma pur 
questo e caso remoto. -

§. 40. Laonde concludendo per la pratica medico forensa 
e a tenersi canto dclla possibilitil della comunicazionc acciden
tale di una infezionc sifilitica e di una comunicazione accidentale 
di una delle forrne veneree - piit facile la prima che la se
conda: - eel ii pcrito pren Jenda canto della sede - de!le condizioni 
individuati - dei modi con i quali si narra sieno state incon
trate - potra re~olarsi con giusto criteria per ammettere il pili 
probabile senza esprimersi in un mode di assolutismo o nell'un 
case o nell' altro. 

E ancora a tenersi sospeso il giudizio medico forense per la 
possibilita di una sifilide ereditaria tardivamente sviluppantesi, 
senzn altra intcrvcnienza di causa infettanto acf}nisita nel periodo 
della vita estrauterina. 

§. -Hl. A me pare che dentro la soluzione del presente quesito 
possano ritrovarsi gli olementi opportuni atla soluzione del 
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n·. QuE:-itTO c cioO: se poua 1·itenersi che il conjuge 
vrimitivamente atfetto da 11iorbo t:enereo, comunqtte contratto, 
abbia potuto iynorare lo stato di infe:;;ione in c1.1i si trovava 
r quinrli srnza colpa o rlrJlo rmerlo trasmesso, da non potere 
esser tar.ciato ne di sevizie ne di grave ingittria commessa 
1·<•rso l' altro conjuge. 

Una tale domancla pub e::iserc formulata nella pratica me
dic•> forense appunto per la stessa narrazionc dell' individuo 
incolpato, ii quale pub in buoua. fetle o dichiarare d' avere 
soffcrto quakhe morbo ai genilali in te:npo pill. o meno re
mot() prima del matrimonio, ma o non avel'ne apprezzata la 
natu!'a o la importnnza o credere d' e~scrne del t11tto guarito: 
ovvcro anco aver contratto una malatUa venerea in modo del 
tutto accidentale e non averne avuto sentor-e notcvole. Si noti 
che per l' appunto questa pos8'ibilita ri::;quote confe1ma di pro
babilitfl massima per la fornm iniziale della sifilide c special
mcntc per la sifilide lcggera, nella qnale (come sc nc of!sen•ano 
dei casi non infri.?quenti) l' ulcera steS$a hen presto gunriscc 
scnrn dare incornodi gravi o l::isciare inriuramenti µersittenti nel 
luogo ove fli inizib c speciaJm,rntc ne11a donna nclla quale ii piit 
dellc volte dispare sollccita. 

Al pcrito in tali casi incombc soltanto i1 clovcrc di dichia
rarc se la scienza ammetta quc~ta cventualitb. lascinndo all'ap· 
preziazione clel Giurlice ii rc"Lo cd alla sua sagg:ezza il modo 
di conciliare le parti clis<i.ipa11rio ogni accrbilft di risoluzione. 

§. 50. Con q11c5:ti pod1i paragrafi che ho voluto a detcrmi
n:-ito nnimo ~cri,·crc intorno ad akune spcciali coguizioni dcsunte 
dalla dot.Irina dci mol'bi ,-cncrci pel' <:ssere applicate ai quesiti 
rnc. lico forcnsi piU sopra acccnnaLi. non ho inteso nO di rapso
diarc qualc~1c pagina di si'.iliografi,1.; d'altronde nojosi.:>simo me
sticre pel f!.Uil.le non son puntn tagliato; 11C ho prctc.;o di aver 
provvecluto n tutto c a btto li·~ne. Ma l' ho fatto pcrcM in 
p-cncrale, i tratt 1tisti di mt~ ~icina f1reno;:;e e no<:;trani c stra

niC>ri, quando ~ia·no al1e <tth':-;tinni chi• implic:rno la si'llingraffa, 
rneno pochi c br,1vi ernni 

1 
!':(' l:l p·l.~<i.ano li-.:cia Jiscia ~ riman

clano in pare il p<'r·to a kg~1·ra lln lihro dl'l!a speduliU.. 7'.1a 
nllora, g"'a1.h~ tan c dcl compli111cuto, il pratico ha sempre da 

Filippi 
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comindare a rifat• la strada per sapc1•c co~m sia e quanlo sia 
dclla dottrina doi morbi voncrci che possa cssec con maggior 
fondamento lli vcro e di sicuro applicato ai casi fornnsi. Po
trebbe csserc bcnisslmo chc io non avessi fat.to nulla di I.mono 
con quanto sono andato scl'h·endo fin qui, ma cerlo e chc io ·vi 
ho mcssa tutt:i quella attenzionc che per mo si poteva mag
giore, pNfit.tando e dcgli st.udii c di quL·lla osscnazione <la multi 
anni coutinuata inlorno ai c..1."i di malatUe vcncrce. - D'allronde 
io non conosco (potrei sbagliar~) che aucor.t in Italia alcuno Spe
cialista abbia data in lucc un complcto, ordinato, cliiaro ct.1 
autorevole trattato di sifiliogiafia foreuse, lil;ro ncl qualc in 
correhzione con to dispositioni legislative vigenti , vi fossc 
raccolta ricca scric di osscrvazioni, di pe1'izie, di discussioni so
stenuto, di parcri medico forensi. di risoluzionc <lei phi f1·equenti 
quesiti, libro chc fos."le guicla, tutto saporc di pratico con~iglio 
e di positiVl utilita pel medico pratico. ~on si puO negare chc 
un lavoro di tal natnl'a non sarcUbe per riuscirc vcramente utile. 
tantopiu poi se sc1·itto da uno speci:ilista nd qualo si potrehLero 
per avventura cuumlnre due doveri e quello di fore avanzarc la 
partc di scienza che piu <la vicino con singnlare amore profo:;sa, 
e l'altro di far gustare agli altri tutto il ft'ULto della molta espe
rienza che nella vita medico fo!'ensc potcs'<c avcru acquistata pcl 
privilczio the vicn conccsso agli spetialisti in gcner.1lc di essel'c 
i prcferiti alla c!:iamata nel foro. Cos\ davvero; e non a1trime11ti, 
isi potl·ebbe salvaguar<lar:;i dal tcmulo enciclopeilismo; d'altrondc 
insussistente; dei cul tori spedali dellil stcssa medicina legalc ! 

INTERVBNTO DEL PERlTO :"ITEUICO FORE~SE 

NEJ,u: QUESTIOZ"I SliLr.A Gl'> . .lr.YIDASZA. 

§. 51. Sarebbe superft.uo enumerar prima ~utle le ragioni 
~er le quali pJ.0 esscre interpellato ii perito iLt t~si di Gravi
danza1 tanto che desse pro,·1rngano dalle disposizioni dcl Cadice 
Ci,·ile, q mnto provengano da quclle del Codice penalc. Un con
cetto direttiro che piuttosto a me sembra ulilc fissar snbito 
p~r la utilit<\ pratica, e ii seguente; e cioe: che o per uoa ra
gione o per un'altra, il perito in tale argomonto si riduce qua~i 
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:--L'lilJ1l'e a d•1ver decidere sc si siunila o si dissimula una gra
vidanza. - Qucst'.1. rnrita bene impress.'.l nell•• mcnte, ajuta molto 
b ("11zulotta dcl perilo, il 11ua\e; in dcfi11itirn: l> neeessario cl1'egli sia 
un buon diagnostic:a.tore delle comlizioni diver:-:~ c 1uolteplii..:i iu cui 
puo trnvarsi ii vi~cere ut(.'l'ino tan to pct· ra;;ioni fisiologiche, <1uanto 
per rJgioni pntologiche: ma e anco snpremamcnte necessario che 
mrntre si a::ciuge a raccogliere dirett!lment\} quei seg11i che lo 
possono con lurre a·l un'\ ditqno~i ostet1·ic:i, teng-a conlo e scruti 
lo stuto piicoL.>gico dc\la donna sntigctta t\'\ esame, ne\la qua\a 
in!crnamente ~· agitano bone sp~s°'o p.lS'iioni OjJposte ora <li in
teressa morale, ora di iuteres.,~ pe<.!uuiario, ora e le une e la 
n\u·e, ora l'amore e I' 01lio e la veu·letta. E tali moventi <lanno 
auimo ad ess:\ a comp!ic1re la !'Ol11zione dcl sempre dcJ;cato 
e difficile quesito di una esistente o non esistento gravitlanza 
co11 l'ag~bmgervi o at.ti, o narraz;oni, o apparenze, o sim·1lazioni, 
o soperchiL'rfe tali e lnuto comhinate in moJo eflicace a seconda 
d1..·llo s!.!opo che dcs~a vuol raggiungcre. In cil) il perito ha da 
viucerc maggiol"i ditTicoltti di iu•rntc 11e ~bUia pd soEto a vin
ccrne I' oslclric•1; perch() O molto pil1 raro che una donna sof· 
forcntc e bisog110.-ia di consi;;lio, voglia pcnsare a por fuori di 
slrJ.da ruomo dell'arte chiamato a consnlarh\ o ad aiutal'la nci 
pct'icoli 1.'111~ le minacc;nno la vita, di quello che non possa avere 
inter~sse a foorriarc colui che con ii suo rarcre puO es~er 
t.l<iSa ora .\i contrari:u-b. 01-a di favori11 ln. 

Infatti quando nella pratica forense si debba csaminare 
u 1.1 fa1;ciulla 11'111 anco quindiccnne e per legge non unibile in 
maf.rimrrnin, (Art. 5:; CfJrl. Cii-ile) e pos:sibile che essa dichiari 
d' -.~el'l~ sLHa fe1:ondnta il!ecitamcntc mule otteaere la grazia 
~onana per CS.'1Cl' nupta: ed ecco come in essa e amore eel ono1·c 
cd intcreS1l0 possano ardcntemcntc <''lr.tcnderlc nell' anitoto per 
mostrarsi e conilu:"si in moJo da dagcrare i fenomcni sim
patici d'una prima fecon<lazionc e simuhlrc tensione di Yentre 
e stanchczza c contrazioni muscolari eel accusare pienczta iuso
litn. dell~ mammellc e colorito pill cJpo deil' areola e in ogni 
modo persJaJere chi 1:1. visita, d'css!.!re in uno stato d' inoltrata 
gravidauza. - Cos\ quando una donnn J'imasla vedova e nel 
bollore della rigogliosa salute, desiosa di sollecite nozze, im-
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plorasse la grazia di congiungcrsi in nuovo vin1.:olo, sapendo cho per 
legge prima dt:i clicci mesi che debbono trascorrere dalla morte 
del primo marito, essa non pub maritarsi senza climostrarc 
di uon esser gravida, (Art. 57 Cod. Civ.) pub avere tutto i1 
desitlerio di dirnostrare al perito di non trovar:;i in qucllo 
stnto. - Del pari qJando on minorenoe sot to tutela, sentisse fat•si 
opposizione al matrimonio o dal consiglio di farniglia o dagli 
ascendenti (Art. 65 Cod. Civ.) annunziasse come ragio~e estrema. 
la gravidanza esistenle per sua. ope1·a nella gio,•anc da lui amata, 
questa pui) avere vh·o <lel:iiJerio di esser·e dichiarata incinta. - E 
quau.dod'a\tro latosi dasse ii caso che un marilo implorandounase· 
parazione perso11alc per avere scoperta o sospcttata una graviJanza 
nclla moglie con la <1uale egli si trovava nella fisica impossibilit<.'t di 
ingravid(lr!a, puO e~scr presentata al peritu una donna che abbin 
roille ragioni per non farsi e;onoscere gravida. quando invece real
rnente lo fosse . - Per la stcssa ragione una donna, restaudo H

dova senza figli Ui marito facoltoso dal quale vi potesse essere 
speranza di succassione ereJitari::i., pub sentir premura di tra
smeltcrc sul capo di un nascituro l'asse patcrno, ed annunliarc 
d' cssere rimasta incinta per opera del consorte defunto: -
ed ecco come per tutto que$te di verso ragioni, il perito 
possa trovarsi a fronte di un delicatissiruo cbmpito in cui 
spe~so sono in lotta i de~itlerii d~lla vctlova che si crede fe
con la cd il contra'ito llegli eredi interessati a negare il con
cepimento od a sospcttH'cl di una simulata gravidanza o a du
bitare ancv chi~ Ri prdme~liti una supposizione di parLO. Si <lia 
pure uno di quei casi di donazioni a 'nascif11ro ne[ suppostfl chc 
l' e1·ccJc sia coacepiLo cpau lo avrnnne la mo1·Lc rlcl donatorc. 
(Articolo 724 Cod. Civ.) la don11a allol'a pub chiedere libero 
posscssv dell;:i. cosa douata, uu gli a\.·cuLi i11Lcressa a stornar~ 
H pass,1g,.;io, pr)ssuno dubit:ir..? di simuLlto cvncepimcnto, e poi 
di fraudolenta sJpposiziouc d'i11fante e chiedere una perizia me
dica cite deci·h esaLt.amcntc ii Vero. E per pill i111perios<J ~ 
gravi ragioni pu6 il pJl'iLO 1lov~rsi prrmunziaro sullo .-.ta1n di 
gravid.u17.a di una do,m,l c!ic c'.ii,l!11:lta a compa1• re in giu lizio 
lJCt" e~scrne esni1c1·at:11 allc a..;,;tJ Ii trovar-5i in uuo stato ir1lcrcs
~anLe: e per !Jiu Sl!ri;,1. r.i,;hne ;.rnco1·a si puJ presi..:nLare ii mo-
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rnento di decidt.re se uua donna diffamata d' illecita Cecondazfon• 

lo sia o no; e se uoa vergine rapita e stuprata; dichiarando 
raccaduta fecondazione come prova clel tempo in cui fLi disooo

ratai abbia modo attendibile ad ottenere poi il riconoscimento 

di patcrnita e i danni e gli interessi per .parte di colui che la 

scdusse. E molte altre occorrcnze alcune dol\e 11uali c~amine

remo pill particolarmente in afrod :siologia criminale, nelle quali 

pu6 far..:ii sempre domanda se esista o no una gra\·idanza in 

llonoa nolla quale per ragioni diverse, per scopi multipli erl 

11pposti, o senta il desidcrio di farsi credere gravida o l'opposto 

di non esserl? a meglio di esscrlo stata. E11 ecco rni se1ohra a 
"uflicienza tratteggiati i piu impcriosi momenti dclla prat:ca me
dico forense in fotto di gravidanza, CCCI) posto cos\ in sulravviso 
ii perilo ii quale ollre a dovere cslere, come diceva, eccellente 

ostetril!O, dere ancora adtlimostrlrsi savissimo filosofo. Wdecidere 
di nna c~if{lente o non esistcnte gravidanza, diventa appunto 
Lanto deli1•ata missione per 1 oontrarii moventi di interesse e di 
passioni, chc per fino non manca una pagina nella letteratura 

medico fo1·ensc nella qualc si consiglia di aspettare lasciando 
al tempo ii deciclcre. - Consiglio eccellente se fossc in ogni 

cnso acrcttabilc e onesto e LJ manitario e giusto; ma rifiutabile 
per Cii>'iervi casi nei r1urtli P cloveroso (entro i i possibile della 

scicnza) pronunziarsi, richiedendola e l'anare c il duvere e la 
giustizia: n~ sal'ebhc poi dignita,;;o ufficia 1app1·esentare la scien

za che si dica canq_uistitrice di vei·ita, con umilial'la pronuba 
n•l una massima d'aspett:izionc inerlc. 

§. 52. v· t; poi un' altra. aY\'crtenza pralil·a da tenersi in 

\'Onto dal pcrit.0; e cii11.': chc egli e obbligato a stenclere iu do
cumcnto richiesta dal t~'Ut•a e legalmente rati ficato, tut to il can
catcnamcnt.o dei suoi giudizii e la conclu-iione clw dn. essi puO 
emanarc. Quiudi le diffico!Ut crcscono de\ doppio per la rn.gioae 
dei contenzio:<;i chc le pnrti inlercs.s::i.te possono acriampare contra 

o sopra al documento medcsiaio, cc.I i conter1zio..;i iu tale argo

mcnta possano c.:;sere ai~utissimi o per ragionc di affeso onore o 
per rm·za di individualc intcrcs1:.e. - .\. tal dove1·e si aggiunga il 
delkalo momenta dell'esamc e dcllo interrogatol'io periziale che 
,\ ncccssario faro della donna soggetto di ciuestione; intorno al 
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qual punto io ricr>rclo i pl'inripii t!i~ll \ De1ntob . .;fl meclil''> for.·11 e 
i quali vogliono che m.ti e poi m"li :,;j conrti crrn fi,.:calismo oLhl'O
brhsJ all! 1 n i:l'li\·i \ n; •' rn·~1111 poi u1n. ·l l11n1, ne.:l!~~it:lL'_\ a far'ii 
visitare per ricer .. hc f·ll'cn.;i. - [ntorno a 11ui.1sto pun to rammento ;\ 
bella p0sta al ca"1 nci qu;1li ~ interesse cldh <louna 

a 1hre la provJ. di wn C'.listcnte gravi
millantata frnnchczza e lilJc-

non se ne fac.,i.1 incia:l1!ll) a 
V'1' una pt!r.snrt.;iva in 
pru lenza, d,11\n pr<\tit';\ da\la cono-
sccn:1.a del cuoi·u umano1 1h\J;! potcnz::t di un· animo 
elevato: e consisle nel sapcr t.occ1.rc cnrdc che vihrano poteuti 
per µ-iun;erc allo g,_•npo dt)VL'l'Oso, scnia mlaro la s11::('P.t

tihili1D. di una iufdice trnxag-liata dal dulorc. i~ edd<'nt·~ 
infatti che se ail rna dr.nna che di~simula una gravidanza le si 
fi.\ co!l tlokezz:i. intl•tdl'J\~ che ncll.l l'Cpc1\-;a 1\ai ri-
scontri chc confcrill1rci clic 
sulln c;;tato di ~i .'}Oil) elev.1ti; e qninrli la c 1' o\-
tra:-rg-io prenJm·c tiwm:l iii Vt>ro; a t:llt1 nrgorncnto non vi pul1 
csscre gra,·e resi.$trnz:\ in donna gentile c la nun vi 
ess"re neppure per p,1rt~ di colci chc fo.:;;;e in mala 
perche accort:l:ncwte iritc:1de1·ehb~ cl' n::erc scampo nella s.·us:t 
( chc mai non manca) d' c.Hersi in9rmnata "redenrlo di!1r>1·sn
me11te! -

Quando ii nonostante ogni prtrato eel cs~tto riseon-
tro, non sia gi11nge1'C all una attcncli ,jJo conclt15ionf' 
e purtuttavia !lualche funtbmento lli d11bbio 1 si ramrncnt i 
d'~ssere nel di1'iLto c nel <lovere di proporre un r11raf1Jrc al 
vcntre, non sulo per giungerc ~J na rnomcnto Jiit1 oppo1•tuno di 
e"ame, ma anco nel snspetto chc potc::;:-:c esst.:r po~.;i.ibile in quel 
fra mezzo un parto cLm lestino od una supposizione di p::trto. 

§. 53. Tocc:tte succintamente que~te poche e fonrlamenlali 
eognizioni, condurrO ii perito alla solll7.iono clei quec;iti 11iu 
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fre1111cnti e piu irnport::mti qunli po~~onsi incnnlrnre nella pratica, 
dichiarando perO fin da 11ue:;;to rnonH•nto come le indk·azioni 

ed i prPc~tti ch' io <l~ttcn) nnn sr~ranno cooi-.!inJti siecome un 

dogmalico in~e:;nameuto di ostetri('ia Yorr1.:bbe, perch~ oltre 
a tmrlire I' indolc <le!!a spe<·ialita medico forcnso, farei cosa · 

rnna e supedlua, yo\e11dosi qui conside!'are Lt co111lotta dcl pe
ritu b_-n diver:·rn.mcntc dal comune e-:ercizio delt'a1 te o~tctricia. -
;.;Oil Vi ~ C'OmpenetraziOllC JIOS~ibiJe <li quru;:ti ~UP, 11fficii D6 
11ui nll '.\\trove; c sono ,·cramcnta roeschine I<' qucrimonie e le 

an1pnl!o~it3 di ccrtnni c·h" trnppo vanitosi rlelb loro mi~sione, 

piagnuc·olano o ~prezzano l'intcf\'enienza del perilo meclico forense 

jn 11w~stioui ch'e<::c;j crc,Jnno dover e'<ser.J soltnnLo di loro con

p<.:t<-•nza. - Per i l1isog-ni de\ Fl'JM, cocrcntemcnle allo Spirito 
<IP.llo di,.posizioni legislative in fatto di Gr~widanza; come in 

altri ar.;omenti; vuolsi dal pcl'ilo mettere in cvidcnza cr·iterii 

""''' i i1uanli c come ~i po~q,ono averei le in._·eitczza c le rliscctti
hilitf1 c le pre,.unzioui \":111no J:1o;:ciatc nel\'aula dl'lla Scuola onde al 
falto in concreto non ri~uhi mono adatLo periziorc foren"e colui 

rht' piu si:-t 1wofo1i.Jo cono.::eilore d: una ~pt>cialiLil, lt·J:-;fol'mando 
il rnro nella catteilra c cowhtct•ndo per lungho c<l i11utili vie ii 
critcl'io della niuo;;lizia. Tn definitiva ii perito forenc;e ha ii do· 
Yere di stabi!irc dclle pr.1vc le piu ccrte o inclubitabili e se 

qnegto puO far,•, s'artopri arl se qucsto non g-lic lo con-

qcn~e la scicnza, o taecia o ,.c<liamo dunquc quanti e 
quali pnssono essere i que:;ili che possono cs~ere a\'anzati in 
tl'>~i di !.'J'avidanza: riuali C' quanti pr:issono e~scrc i criterii ·di 
crrtczza die si possono ad<lnrrc per scioglitJrli. 

§. 54. Qircsito T.0 - Ltr tat donna e g1w•ida o no -

r Sf' lo r a quarrpoca c giunta rN gravidan:;a? Sicrome ii perito 

devu ftre il Verbale, diriga C'fficaccmente 1o inlerrogatorio cha 

cgli deve rivolgerc alla. C'l:tminancla e tenga pm• conto delle ri
sposte e de! contegno da e~sa addimostrato. 

A. Jnterrogatorio. Qui>sto verterA Stille condizioni di pre
gre'l~a .salute e sulle condiiioni attuali. - Da una donna che ba 

intere~~c a forsi crcdere gra\'ida, i disturbi dclla nutrizione, i 
vomiti, le voglie, la turbe istcritohe ed altri fenomeni riflessi, 

snranuo largaroenteaccu-:ati, descritti ed illustrati.-Da colei che 



avrA interesse a <lissimulare o a dimostrare di non essere gravida, 
t utte le condizioni le pill normali d~ salute saranno enumerate, 
avvalorate, e~emplificate con raffront i, argomenti e prove. Ar
gomento priueipale di questa prima parte de!\"ioterrogatorio sarA 

.. quello circa la Mestrua.zione. - Se una donna vuole non esser 
graYida dice di averla arnta sempre e rcgolatissima e forse anco 
pm) esser pronta a mo.strarnc la riprova adulterata gia con 
gli ar tificii molti che sogliono adoperarsi a tale scopo. ( Ved. 
Manuale Simulaz. vol. 1. pag. 11). Il contrario puO avanzare 
colei cbe abbia intercssc a far:Si credere graviJa, precisanJo anzi 
il giorno, il meiie e l' ora, in cui cessarono gli sgorghi uterini 
e mai piO. riapparvero, unendosi contemporarrei altri f~nomeni 
indiziatori di avvenuto concepimento. 

Ma ii perito tenga presente alla memoria: 
J.0 che una sospensiono di mestrui pub dipendere da una 

non piccola serie di circostanze diverse oltre quella della fecon
dazione: 

2.0 che una donna pub non essere mai stata mestruata 
(e di questa verita ne ho trc esempii appurati da ogni contc· 
stazione) e r imanere feconda e per piU volte fecondata: 

3.0 che vi sono donne nelle quali seguitano i flussi mc
struali, esistente la graviclanza: 

4." che possono da qualche periodo di tempo ed anco 
non breve, esser sospesi i ripurghi uterini e la al.onna esser poi 
r iqrnsta incinta: 

5.0 .finalmente, che le mestruazioni possono esser simu
late . -

Con tali possibilita avverate nclla osservazione clinica, il 
perito proccdera a dare H giusto valorc di segno al fenomeno 
della mestruazione la quale o come presente o come rnancante, 
ven isse avanzato nell'interrogatorio cliretto alb donna. E inutile 
ch'io qui rammenti il dovere di una esatta ditferenziale clinica 
fra cib che pub essere tisiologico e cii:> che pub essere morboso, 
dandosi casi nei quali alcuni momenti emorragici simulano un 
flusso regolare uterino. 

Per tali ragioni iutant.o il fatto dclla cessata o della de
corrcnte mestruazione, dal punto di vista mt::tlico legate, rienti\1 
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frn i segni incerti e di questi non sa che farsene il perito in 
simili ricerche. 

B. Segni diretti. E precetto generate di eseguire l' esame 
delta donna che si vuole conoscero se sia o no gravida, tenen
dola distesa: ma in medicina forcnse e poi origine di criteria 
cUaguostico l' osserrnre acutamente il contegno che la donna 
tiene quando e imritatn. a coricar.:;i per sublre l'esame diretto. 
E cit'.> perche non e diffidle che quella cha ha intenzione di di
mostrare o far credere di essere incinta, cammini in modo da 
mettere in fuQri il ventre: mentre quella che cerca di nascon
dere la gravidanza1 lo metta in dentro e cammini curvandosi in 
avanti cuoprendosi pudicamente. All'esame diretto che in gene
rale si vuol faro in tali ci!'costanze ci si soffermu alla maggior<.? 
o minor tumide.zza del bassoventre. - Ma ii perito ricordi 
come al principio di gravidanza tal segno possa mancare od in
vece possa ei;;istere senza lo stato Ji pregnezza per altra 1·a
gione morbosa. - Ad ajutare la \"aluLazione di questo feuomeno 
vi ~ la I'alpazione, vi ~ la Pe,.cussione, opcrazioni delle quali 
tan to per ii rnodo di fa.r!e, quanto pei i criLcrii che possono dare, 
non debbo io trattare qui parLicolarmentc. Accenuo soltanto ~he 
non vanno tralasciati per appurare quanto valorn di segno si 
pos.:a o si debba dare al fenomeno « tw1iidezza » de! basso 
ventre nel caso in termini. 

Esaminando il basSO\'entre si puO alcuno \'Oltc apprczzare 
dal per!to una colorazione pigmentaria, nerognola, lungo la linea 
alba, fenorno11ci indicato da alcuni come sctino di avvenuto con
cepimento. - Ma ricordo al perito come questo segno oltre a 
poLcr mancarc, sarebbe poi u~ilizzabile soltanto al periodo <lei 
4.0 o 5." rnese di gestazionc; in un periodo dumlue in cui gia 
ahri segni pill certi possono essere presenLi. Delle !Jfam,tnelle 
il p.1rito pu(} prenclel'e in esamc ii volume, o rneglio l' aumento 
di volume che la clonna stessa accusa: - ed oltre a ciU ii co
lore piu cupo dell' art?a intorno al capezzolo, e la particolare 
~ecrezione che da questo p.10 fuori.1scirc. -- M:a ii pcrito pri
ma di correre a dar gindizio aOCl'mativo della gravidanza in que
sti casi, ricordi esservi molti fatti nei quali tutti questi can
giarnenti Delle mammelle possono dipondcrn da altra racion9 
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inorbosa intrauterina, ~rma cs~crvi p-ravidanu1 n(.lrmalc: - l' e

"ame microscopico di qud li11uiL10 ~~creto dalla gland.1la mam
mal'ia, dara q.ia!chc in litio ne io voglio fermarmi sopra lali 

cogniziuni elementari. 
Per mezzo rlcl 1'atto facenrlo il 1'isc1mtro <ligitale nclla va

;;ina e per la via dell'ano, pos~ono ricarnro;;i alcuni scgni comu

nemeutc nnti. Dal punto di vista medico forense ii perito ri
cordi: 

1.° Che 11unnto ai fen,1m~ni ottenilJ:li <la tali riscontri 
(l'iO~ quanta al calore vaginale, alla (orma do! collo, alla r.on

sistenza rli es<:o, alb direzione ec.) Mno fatli che da se soli 
non hanno alcun va\orc positivo e potrcbbi:::ro alct1ni di essi o 
tut.ti anco1a, es~ere generati da con.\izioni morlJosc, od cssore 

l'esultato non di una cnndizionc prescnto ma di moc.lificazioni 
indotle da prcct?dcnt.i gravida.nze. 

2.0 Che flUJnto al fenomeno cos\ <letto del ballottamento 
(cht! pure per mezzo dcl tat.lo .si raccoglie) ~ fenomeno che dice 
soltnnto come un corpo p!u o mcno solirlo balzi entro un li!1uido 
contenuto nelrutero. - ~ra puO quel corpo non essere un feta: 
puei qiwsto renomcno mancarn fltl<l.ndo vi fos'lcro pii.t fcli entro 
l'utero, ed e"scrvi poca <1uantitU. di liquido; o la inscrzione rlella 
placenta sul collo imperlire chc venga trasmc.c.sa la sensazione Jcl 
l'ur1o al dito e~plora.tore. Puo poi mancarc il fenomeno erl csservi 
una graridanza e-;tra ut.,·rina; eJ infine, t(i.1nndo il ballottament.o 
aHiene nelle condizioni le pill favorcvoli, C sempre un fonomeno 

che ha le contlizioni di sua origine ncl 4.U o 5.0 mese di gesta
zione e perciu in un mo men to in cui potrebbc es sere di secon
daria importanza. 

3.° Che quanto ai moti attivi de! feto sono pur qucsti 
un ft:nomeno incostant(', potendo mancarc cd esscrvi ii feto, 
pokndo rnancare per essere qu~f;tO morto e possono essere 

sirnuhti da contrazioni bru-;che dei muscoli del basso ventre: 
fofluc cssi coooinciano solkrnto al 5.• 6.0 7.o mese di gravidanza, 

dun·1ue in un perioclo inoltrato e cliagnosticabile forse da pil1 
sicuro scgno. 

Per mezzo flc\l 'Urlifo, puO raccoglierc il perito dei fcnomeni 

che hanno ii piu sicuro valorc di segno di gravidanza avendo 
pcrb 1.1.vvertenza a ricordare: 
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J.° Che quanto ai battiti dP{ ct101·e fctalc, scbbene po~
<:3110 e..;sert:! an·er1.ihili al •1uintn me.-,e, p,1re sc e:->isto..;se molto 
li•1ui lo a 1 nnil"i~ico non ,·err..:blH'l'O trasmessi all'orccdiio e perci,) 

si carlrehlJ(! ni:>l\'ol'rore di nc;;,tre una gra\·id.mza c~istcnte; po-
1re1Jbc ii fot.o es-,crc in un.t posizione cnu'o l'utero da non tra
smett1'l'i' ftcilmenro o app1·t1zzahilmenle all"o1·ccd1io ii rumore 
1l(•i h:-ittili, e pcrt'iO nt•.:;a1· i uua gravidanza d'altronde esislente: 
potrchhf'l 'l in ine mauc;.u·c u p .. n:Jie del.iole ii fot0 o pen:he walato 
O pt:n·ht~ llllli'lO. 

!!. ' Che 11uanto al so(/io ]Jla~rntale o utf'l'ino, e feuomeno 
d1<: rtj•parisce in un tempo assai incerto, piu spesso al 5. 0 I") 

11.0 me.-;c: P un fono•11••no cho c.ssere ugualrnente prodotto 
da tumol'i ovar-iri che <lei \"U~i: e pull essel'e anl.:1) 
:;1.meratn 1h tumori in:.1·auterini o.i anc<) periu-
terini. 

nopo tutte le 11ua1i re"ifrizioni che ii pratico f;ll'it nel rac
coglil'l°C e \'alutare i diwr.'li fonomcni che po..:.;;on J r1,c0ntrar . ..:i 

c;orra 1:1 1lonna h qtw"tione, dee anco tcncr pre~ente 
aila mcnte le Ji,·crse <li c1•11dizioni JKltologichc <lelLl 
3ravidanz1; come c;arcUhe il pos<;j 1,i\tJ.di qucll:i co-;\ detta inter-
sti.;ia1t> ehe si 1wlle p'.l.reLi dell' utero: dcll:t gr1.l.villauza 

fubm·ia, della e dci\a tuLti ancnimenli 
mnrhosi as,ai complka1 i, a dia;nosticai·e <1uali 'i :tbbisogna 
molta c n1oltt poteudo anenire lo S\'olgiu1cnto del -
l' uovo fo.,ri utt.'.'rina e manca1·e ('Os·1 lpellc modi-
1i~azioni pilt <::olite c piu palcsi ehc sogliono a1:i.:ompagn1re un 

~vvcnuw conccpimcnt<> iutrauterino. 
Per tutte le 11uali eon"idcrazioni, quanilo il pol'it<> C ohia-

mat.o a l'ispnndere ad un tale tenninato rintl'r1·o:;atorio 

rlell:i donn:t, eompiuti gli su di essa pct' mezzo 
clclla vista, <lei ta.tto e dell'udilo, e benc ... ·alutato riuanli e quali 
:-;ieno i fcnomeni che n~·l ca.so in termini possono mcl'itarsi ii 
nome di scgni, si ridure a pote1•c concludere esi.stcnte gray·idanza 
solr:rnto quando si cu1rw1i :111'esJ.mc diretto: 

Lo il rumore di sof(io placentale: 
2.0 la esistcnza di palpiti cardiaci del foto asincroui a 

~uclii della madre: (120-130 al minuto pl'imo). 



- 108 -

3.0 i moti attivi del feta stesso; i tre segni valevoli a 
pron!lnziare il giudizif) di esistente gravidanza, giudizio che non 
dovrA portare seco alcuna ragione di presunzione scientifica ma 
solo gli argomenti fonclati sopra la certa e cerziorabile ripro\'3. 
del vero. - Tutte le altre soluzioni possono avere una con
siderazione giustissima in faccia alla scienza, ma in faccia al fOro 
hanno quella della incertczza o della incompletezza e perciO 
non soclisfacenti . 

§. 55. Ecco dunque per questi brevi tocchi accennato come dobba 
procedere il pcrito anco nell'esame diretto; cioe mirare a porre 
in essere i segni che possono avere carattere d~ prova dirno
strativa, i soli attendibili dal fora, passarli alla trafHa della cri
tica la piU coscienziosa. e seve)·a, e quando da tale esame al
cuno di essi o tutti insieme resultino evidenti, allora sol tan to 
esprimere un giudizio esplicito. - Tut to ii resto intessuto di sr 
e di ma, di riserv-e e di misLero, non val nulla, assolutamente 
nulla in causa medico forense, e piU: giova allora dichiarare di 
non potere in quel momento sciogliere il quesito. E quest' ul
tima determinazione ~ u1,ilissima quando si incontri uno di quei 
cas i (sebbene rari) nei quali pure potendo la donna essere gra
vida, i fenomeni certi anco per un tempo assai inoltrato non 
si fanno palesi o apprezzabili ne alla donna stessa n~ al medico 
che la esplorO con la massima attenzione. Ora in simili casi nei 
quali pure qua\che segno indiretto vi potrebbe essere, la recisa 
negazione potrebbe venire smentita dal parto eel esporre ii pe
rito a forti critiche quando per tempo non ave'sse avutCI. la sa
gaciJ. di chieclere una sospensiva alla pronunziazione del parere 
rnedesimo. - TalcM resta scu1pre pill stal>ilito essere meglio 
star ferm:i ai flati di fatt.o palpabili e indLtl>bj per did1ial'are 
nella mancanza di questi (meno la esisteoza dei oegativi asso!uti) 
non essere possibile avanzare in quel momento una opinione 
decisiva. 

§. 56. Se e gravida da quanta tenipo lo e? 
Questa seconda parte dcl prirno quesito prende pcrciO in 

me<licina forcnse una semplicit.:1. fortissiina ad essere sciolto: per
che fino al quarto mese dal concepimento non si hanno che fe
nomeni incerti; ora con un criteria di incertFJzza non si pub 
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rispondcre al FOro nulla di attendibile, per cui il periodo a cui 

pub e3ser giunta la gravidanza divcnta soltantl') dicliiarabile dal 

perito dal decorso del 4° mese in poi , ossia da quel momenta 
in cui ~i puO accertare la csistenza dei moti atti vi del ft:to, e 

dei battiti cardiaci , come scgni sovranamcnte certi. - I periodi 
succes~ivi di cvoluzione organogenica Jel prodotto del concepi

mcnto, verificati i fenomeni di certezza qui sopra imlicati, sono di 

minor diffi •oltA ad essere valul:iti cd a cib fare le comuni co

gnizioni della ostetricia sono sufficienti per guidare ii pratico in 

simile riccrca, mantenen,\o sempre qllella riserrn d; approssima· 
zionc necessa1'ia in cosi dclicati giudizii. Cosl per comodil;\ del 

pratico ram:nenterb brevt.:mentc come \'erso la. fine d~l 4.0 mese 
. l'u tero occupi la meta dcllo spazio fra il pube e l'f)Jubellico: -

al riscontro digitale , il collo sia rammollito nel suo contorno ed 

alquanto risalito: - il ballottamcnto del feta, sia sensibile. Fra 
il 4.0 e 5.0 mese, oltrc a questi se;;ni, passona c<:;. "C palesi ed i 
battiti cardiaci fetali ed i moli attivi del feta. Al pa"lsa:;gia dal 

5.0 al 6.0 mese e sparila la depre~sianc della cicatrice uml.el

licalc1 il corpo utcrino si scnte un <lito travcrsa al di sot lo del

l'ombellico per salirc al cli sopra di esso alla fine dd 6.0
: - :>. 

talc epoca pal panda il vcntrc, e data ii piu dcl!e volte distingucrc 
i rilicvi dclle part i fclali per::;islcndo ed anzi aumentandusi i 
::;egni posilivi piu sopra inclicali. - Al 7.0 mt.:sc l'u tero SPrpassa 
di buane quattra dit.•t tr.1svcrse l'ambellico; cd (! verso l'8.0 mese 

che faccn1losi anco piu m1.t'c·1ti gli altri segni, di1'ninuiscc il sense 

di b:Lllotlamento: - ::i.\ 9.0 mcse poi tutti i scgni posiLid c certi
flrabili aumcnbna in morla da fai.:ilitare molto la 1liagnosi. Ve· 

<l1·~nM a suo luo.:!a 'l 1anclo c come per alct111c urgcr1zc fvreusi il 
pc1·ito dd.1ba cercarc di precisarc al nrnssima pns-;ihi!c di 1·ig >re , 
ii pl.!rio,lo di tempo in l'Ui pltU cs.,.ere ancnt1la b t~cond.l· 

ziane. -
§. 57. Ma pt'ima di L\<:;cia1·e l'argomcnto delln diagnosi della 

csistcnte o non e~istcnte gravi,lanza ia >:cnto ii dovcrc Ii con~cgn·lfe 

al pratico una avverten?.;\ clie ~aru per ri lon1hrgli a mall'\ ut.iliUi. 

o p.>trcbbi• :salv,trlo rb riLtsci:lrC alb Ui:J.itizia nr1 dtl 'ln1ent1 
chc potc~se es,.t.!I' dannoso att1· ii c per hl di Jui f,1ma sdl•n

tifica compromittente. Racco111.mdo ciot) cho iirima d scrj. 
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q11esta 

obiezione cioe: m:i potrebbe che Yi fosse questa 
donna una faha gr.lvi,J,107.a? E si noti be~1~ c1ie un ta\ quc-:ito 
oltre ad esscre utile non sentir rirnorso di aver 
ceduto ad apparenze 
mostrare 'l'-1anta e si debbano adope
rarc in missione ('OSI dl'licata, C quesito anzi che serve aicune volte 
ad intendere direttamcnte casi nci quali paO pel' p:wte della 
donna esistere la maggiot' buona fedc pos))ibile. - Ed eccone 
a\cuni che lo tlimostrano. - Pub darsi in vcritb. che una 
ragazza di conrlotta, o per l'avvenl..!nza sua, o per 
certe com\Jinazioni sociali affatLo innoceuti, o per trna tal quale 
vivacita ad npertura di attiri gli sguardi di molti e 
per cau,:a morbosa nel bassov~n tre, mostri una 
insolita grossczza eJ un particolare antlamento nel camminare 
ed una nel \.·olto cb dare c.1!rrnninsamente appiglio 

crec1er1a. 1nc1inia. - PuU correre pertlno la somig1ianza di tale 
aspetto a tal grado da lanciare un' accusa di illegittima gra
vidanza come prova d'arlulterio, contro donna di costumi onesta; 
e potrebbe pure avvenire che alcuua donna si credesse in buo~ 

nissima focle gravida e tanto tencsse profonda questa opinione 
che rimancnc\o vedurn, diritti a successioi1e erecli-
taria. La possibi!it:\ di una gravidanza nella pratica civilc 
e inuegabilmente veriticabile, ed io stesso ne ho o.:iservati nel 
mio ventenne periodo di e'iercizio tra ca.si evidentissimi, tauto 
eYidenti che ma1·ito, medico, levatrice, parenti, tutti, con quella 
premurosa prcvitlenza che in simili condizioni si suole spiegaro 
attorno alla gravida; prcpararnno le case opportune al parto: 
ma poi o con fu0riuscita di abbondanl.e liquido siero albuminoso 
o leggermentc sanguinolento dall'utero, o in\·ecc con enterorragla, 
dileguarsi ogni apparato e la donna tor.1 u·t· liber 1 c prouta 
alle consucte occupazioni. Niuna cagione 'J• verv) di dubbio o 
contestazione suole insorgere in questi Ci' c11e poi, pct• lluello 
inaspettato scioglirnento giudicandosi, sc ·re. !nno, e da ciO ]a 
ragionevolc obiezionc che l'arte non gli t\ vn ~c:·utati con t.utta 
<JUella sot.tile disarnina da intenclernc riu ile. - Ma dato ap-
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pun to ii P'HsiLile che c1uf•i me k·"i ni fatli o con"imili po:'.-;auo 
dovcntare so~gdto di 11ui·stio111.! me lico fot'Cn'ie, Ct.!CO il dovert! 

dcl pc::rito a cirwnclar:ii di tuttc q 1:u1te le riset-re chc sc nun 

valgoM seruprn n for 1nuta1·c un gi11 lizio certo, valgono perO a,J 
avnnzarne al mono uno ~ospcnsh·o c cib C gi..:i motto e per uti
lita dclla Giustizia e per l'ono1·e della i.irofessio11e mc(lica. Co:-;~ 

la pura cd immacolata gio\'anc p~tO per ii pl'uJenlc giu lizio dclla 
scicuza, riac11ui.starc nell.1 sociela quella aureola di ca11du1"c 

vc-r ;inale che per apparcnza morbosa le tualig11e voci tent;.mmo 
d'offus1~are; e la spos•t i111101·ente riottenere l'amp\c,.so affoLLUQ!)O 

dell'irato consorte, e Jileguarsi la :.::ravt: accu..;a dell'a:.lultcl'io. c 

nclla ve<lorn ces.;are le infondatt! prctese l:hc cs."a in huum\ fodc 
movcva a tutelare l'a\'Venirc dol figlio tHl.SciLuroi credemlo d'a
verlo conceipito. 

§. 58. Al perito non dehbo qui aprirc una a piu pagine rli aria

iomf l paiologica o di ginecologfa perche C in rueilidna forense 
sotlointcso sempre il perfelto cono.scimento di <Luelle due p~u ti 
dello sciblie medico, ma per comndo di memoria s1J.ccinta111entc 
tocchert) alcune piu coruuni couditioni che potrclJ!.>t?ro da \·icino 
ingannarc c dirO ii criteria difftJrenzialc opportune ad cssere 
invocato. - Vi sono ad escmpio i rniooii uterini irzter:i'li;;iali 

cioe ddle pareti musculari, i t1uali turuoretti crescendo e mo\· 
liplicandosi nel corpo stesso dell' utero, possono deslare certi 
feno111eni morbosi riflessi da 1r.cntire i primorJii d" una gr.tYi · 
da~ta c dare aumento tlel vist:cra uterino, e dc:wire nell' uterll 
ste~so alcuni contraimcnti qnasi moti fetali, ell alb. palp.\Ziont' 
scntil'ii come parti rilmanti d' un foto clle si muoy.:: e 1.bl'e 

scnso di ~offio vascolare per la compressioue chc quesle ncv
formazioni pos,.0110 fare su rtualchc vai;O di calibro, e clat·e 
edema agli arti supcriori e pr0Ju1·ro varicosito'l, da!'e so5pcu

sionc di mcsLruazionc c au 1ncnLi di ma1urnellc c ipcrsec1·aionij 
glamlular;;o .... insomma tutti, un' ino;_;ieme di fcuomcui da trarn: 
II per h in inganuo ii 1n·atico, specialment.e SC r csame de! 
pcrilo sorprc 1dessc ii fatto in uno di quui momenti iii mas
si1110 sviluppo di simili parvente. - Afa tuLto cii.l ha c.;li mai 
qu1•l regolare e progrc:Jsivo anchmcnlo dei fouomeni no1·1nalc 
d' uua vera gravidauza? E q11anJ' anco ai potcsi5C sospJLtai·~ 
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d' una gravidanza morbosamente procedente, ma non sarebbo 
gia questa singolare condizione una buonisEima ragione pel 
perito a tenersi sempre piu lento e riservato nel suo giudizio? 
E 11uand'anco tutto ques to non fosse 1 ma la mancanza del carattere 
sovrano dei palpiti cardiaci fctali asincroni per 120, 130 pulsa
rioni al minuto primo, non sarebbe pm· questa una legittima 
ragione pel m~dico forense a non emetterc giudizio certo? E 
quaud'anco riputcndo esami e ricerchc l'animo fosse agitato da 
dubLio, ma non vi sarebbe il doveroso mezzo di at.tendere 
quanta fosse neces <;:ario a travalicarc ogni pili concedibile pe
riodo di serotina gestazione. Basta; io spero, ave!' fatta cosa 
utile ad accennare quc:;ti possibili per sapersi ~ondurre in pra· 
tica, consigliando anco a trarre profitto da quei criterii che la 
ginecologfa iMcgna quo.nto alla esploraz.ione diretta della iaterna 
cavit1\ dell'utero per b<•ne adempiere al proprio dovere. 

Vi sono i casi di ldr~piste dell' utero, cioe raccolte di 
siero nlbuminoso che formandosi in cavit.<'l •rnnno destando fe
nomeni reftessi, aumcnti di volume, dolori, scmso di peso, so
spensione di rnec;truazioni, qualchevolt[l. una sen,:::azione di onda 
al ri!>:C'Ontro vnginalo da mentire ii sacco amniotico e dato cbe 
in rapporto al pcrio<lo di tempo trac;corso, al volume raggiunto 
dal\' aumento de\ bas-;:o\·entrc non si scntano corri-:.pondenti i 
moti attivi dd feto e manc:hino alla palpazione le sensazioni 
solite ed ail' au!'icultazione e<l i soffi ct\ i bat.ti ti, sospettare di un 
irlr,rnrnio complieante la gravidanza e pure non esservi real
mente uovo sviluppato ed un bcl giorno tutto finirc con abbon· 
r~ante proftuvio di liqui1lo collos0, albuminoitle, e nessun \'e.stigio 
di unvo i.mano npparire come apparire dovrcbbe q_uando esi
~tcudovi si rompc ii sacco dell'acql1e. 

Vi sono i casi <li (raccolta di g .. \~ ncll' utero) 
chc fino nd un C(•rto 11eriodo tempo possono ingannare o 
mcntire una gravidanza: vi sono i pill comuni casi di grumi 
sang.1 i ~ni. vi sono poi le cisli Ot'ariclw, le id1·opis(1! saccatc, le 
eud!lmctriti croniclie, t.itti stati morbo~i che W>(:;'liono esatta. 
cnu"i ler,1zinne e spe"-;:o vo::;-li11no esa•ne d'.1·etto di ci& che puO 
fuorict.sl·irc dd cnllo ddl' utcrP s:cco111c prnrlotti morbosi chc po
t.rebbc·r·o :1lc 1aa vo1ta ri!cvarc la condi:lione abnormo esisteute 
e po1·rc il praticu in buona via. 
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Vi sono autori che contemplano fra le C<'\Use di falsa gra
vid:rnza le cosi dette mole, o aborto o uovo abortito. - Ma 
11ucsta e confusione da re~pingersi, perche quel fatto morboso 
ammctte sempre una fecondazionc e fl.UC sta non si pub giudi
care che a11a espulsione del contenuto dall'utero. 

In una parola, quando ii pcrito di fronte a casi nei quali 
nori pub tirar fuori dimostrati e dimostrabili i segni certi di 
una gravidanza, ma ne ha alcuni che avrebbero valore per farlo 
fortemcnlc dubitare c tanto da non potere ef>cludere assoluta
mentc ma neppur con certezza asserire, si mova il quesito di 
una possibile esistenza di falsa gravidanza e ponga in opera 
ogni piu cOJweniente modo di ricerca per chiarire l' auimo suu 
e chierlJ. di rivedere la clonna dopa alquanto tempo c si ricordi 
come in prntica sia sempre pill difficile dire che una donna 
non e g1•:wicla che dire q uesta donna e gra'\""ida. Ma tenga 
bene fisso nella mente che o l'una risposta o l'altra, una volta 
c;;;pressa, muove conseguenze gravissime o per delicatissima ra
gione di moralit<\ o per importantissime ragioni di interessi 
pecuniarii o per gravissimo applicazioni di pene infamanti. 

Laoncle tutto ricpiloganrlo per i1 bisogno pratico a questo 
primo <iuesito relativo alla determinazione di una esistente o 
non esistentc gravidanza vi sono tre formule possibili a ado
perarsi. 

J.a Dali i segni ce1·ti dei moti aUivi e dei battiti car
diaci (etali, la g,-avirlanza esiste ed esiste ad un pariodo di 
st:olgimNzlo da giudiem·si appositamente giunta al.... 

2.a Dati i segni tali c tali e incerto se esista gravitianza 
e quin<li non determin:-tbile neppure la epoca prcsuntirn di essa. 

3.• Dati i segni tali e tali C insussistente, esista la gra
ridanza, ma piuttosto t:> con molta probabilit~\ dimostrabilc che 

possa csistere la talc o tale altra condizione morbosa. fn questa 
supposizione il perito dee chicdere di sorvegliarc la donna in 
modo da ripetere gli esami occorrenti e specialmente diretti a 
valutare i fonomeni morbosi eri a prendere esatta cognizione 
di quanto puc) uscire dall' utero od in forma emorragica o di 

mnterie purulente cd icorose. 
Quanta alla parte del qucsito che si rifcrisce al\'indicnzione 
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del periodo a cui e giunta la graYidanza, prudenza vuole di 
tenersi nel Ver bale ad una indicazione di un mini mo od un mas
simo di tempo, meno il caso, come vedremo in attro luogo, in 
cui fosse opportuno avvicinarsi a maggior precisione di epoca di 
concepimento . 

§. 59. QuESITO [[.O Pub una donna essere incinta e pre
sentare i segni delta verginitti? 

Un tale quesito non contiene in se grave difrlcoltU ed es 
sere sciolto, perch~ in tesi generale il fatto pub accadere: in 
caso concreto, la condotta del perito sara diretta a constatare 
la gravidanza e questa essendo accertata, sara dovere di ren
dersi esatta ragione della conformazione dell'imene nel quale ad 
esistendo un piccolo e naturale pertugio, ad esistendo una con
genita conformazione adattata a lasciar passare oltre l' ostio 
vulvo vaginale il liquido spermatico, si potra. benissimo inten~ 

dere ed ammettere la possibilita della fecondazione seuza la la
cerazione dell'imene. Del resto la osservazione clinico ostetrica 
rafforza l'asserto, essendosi dali casi nei quali ii chirurgo al 
momenta de! parto ha dovuto rompere o ta.gliare l' imene re· 
stato incolume e si citano casi nei quali ancora dopo ii parto 
si e potuto riconoscere ii residua dello anello imenale. 

§. 60. Qu<silo III. - A quale eta I! possibile la grnui· 
danza? 

Se io registro qui u11 tale quesito lo faccio solo per la 
importanza pratica che pub avere nel caso che al perito venga 
mostrata od una minorenne che si dica essere incinta, ovvero 
una donna che abbia di qualchc tempo sorpassato quel periodo 
di eta nel quale pin ordinariamente si suole amrnettere esi4 

stente l'attitudine ad esser fecondata. - S'intende subilo come 
il primo caso potrebbe avere grantle valore in diverse questioni 
medico forensi tanto in rapporto al codice civile quanta al pe
nale. n secondo caso molto piU probabilmente rispetto a certe 
questioni d'interesse civile. - Un' argomento di simil natura 
intorno al quale si sono fatti studii importantissirni e raccolte 
cifre statisticbe, ha vastita cos\ grande e relazione con studi i 
biologici cosl ricchi di rifiession i che ora sarebbe irnpossibile 
svolgerlo completamente. Per l' applicazione pratica medico fo -
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reuse, il pcrito tcnga pure per dimostrato che sotto clirua 
calil.1. fanciulla di s:rno s,·iluppo, anco al 12. 0 anno di eta, 
pub rcstar fecondata, siccome anco <loona che abbia oltrepas
sato ii periodo dei 4j anni pub ugualmente concepire, date con
dizioni di salute lodevoli . - Una importante statistica raccolta 
a ~Ianl!ht!ster avrebbe anzi mostrato come dai 45 ai 50 anni 
una sopra 1000 possa ingravidare; e dopa la eta di 45 anni 
tre llonnc sopra l O, 000 possano ancora essere fecondate. Una 
talc veriUt dunque vuo condurrEi alla possibilita che data una 
ruinorenne gravida, po~~a sperare la grazia sovrana cbe ii no
stro Codice stabilisce per congiun:!ersi in matrimonio, come 
data i1 caso rht! si faccia questione di clonazione in concepito 
da donna che abLia varcato ii 45.0 anno di eta, questa potesse 
a\·crne legit.Limo diriLto; non volcndo ora qui toccare a quelle 
multiple e varic contingenze cbe e nell'un caso e neli' altro si 
potrebUero destare in rapporto al codice penale. 

§. Gl. QcESITO IV. - Pw) una donna rinianere incinta 
sen :a sapet·lo? 

J3asta annunziarc iI que.~ito stesso per intc1lllerne tutta la 
impo1·tru1z:i. pr·atica, esscndo freqi1ente scusn accampata da quelle 
chc commessero un aborto o<l ut1.infanticidio dire di non sape"'l'e 
d'csscrc state ingravidate n~ snpere di esserlo. - Movendosi 
dal\'ap(vlictico principio che fclcondazione senza sperma non si 
du, la condusionc chc un contatto pill o meno completo od 
un'm liticio. sia pure recato con la pilt scaltra seduzionc debba 
essere sull.i donoa avvenuto, costituisce la importanza di tale 
studio d:i. una partc e dall'altra indica la missione del perito di 
e-:aminnre cioe e clccirlcro ee nel CftSO in termini, si possa o 
non si pos:)a accctLare cha la. donna sia restata feconcla senza 
accorgersene. 

A me pare inutile segnarc una distinzione che pub servire 
alla chiarezza dell' idee e quindi alla condotta pratica relatiya 
a qucsto terzo quesito e ciOO: - altra cosa e stabilire se una 
donna possa essere inconsapevole dell' atto che pub averla in
gravidata: altra cosa sia decid~re se essendo rimasta gravida, 
possa non sapere di esscrlo. 

Quanta al prime punto di tale quesito non e clovere del 



- 116 -

medico occuparsi se si possa dare il caso che una giovane ca
stissima e pura di costumi, possa non conoscere o fraintcndere 
come un atto carnale su di lei consumato da uno scaltro sc
duttore, sia stato capace di renderla feconda e quindi ignorando 
il valore di quell'atto non calcolarne le conseguenze. Pub con
cedersi ampliamente che un'atto di libidine1 tanto pill se violento 
e completo, possa consumarsi su di una giovane che serbi tut
tavia la sua morale purezza: ma in questo caso l'atto si am
mette come conosciuto od avvertito dalla giovane e da essa 
pub (essendo nella pienezza delle sue faco lta intellettuali) venil' 
ricordato. Ma ii quesito presente prende di mira la possibiliti\ 
che l'atto stesso non sia stato avvertito e ad insaputa della 
donna venendo perpetrato, ne possa venire la conscguenza di 
essere gravida senza saper come e quando. 

Ora egli e evidente che percM occorra un caso di tal na
t ura sia necessario che il perito conosca ed appuri quali sieno 
le condizioni pill favorernli a generarlo e mcttere in esscre se 
nel fatto in termini si ~ieno verificate. Ma quali mai potrebbero 
esser d.esse? - Quelle pill comuni a notarsi e che potrebbero 
fare amrnettere come possibiie il deposto, sarcbbef'O: iL sonno 
profondo naturale, lo stato di narcotismo, di ebbrezaa, di insen
sibilita morbosa ( sincopale od apoplettica) e lo stato di ane
stesia. 

Nulla v'ba in contrario ad ammettere in tesi generate, che 
data una donna e se specialrnente abituata in congressi carnali 
e date alcune circostanze, anco nel sonno naturale e profondo 
non possa a sua insaputa venir su di lei commesso un at.to car
nale che abbia efficacia a renderla incinta. Quando e accettato 
nella scienza che la ejaculazione dello sperma anco all'apertura 
vaginale senza rottura dello imcne, pos::;a esser causa U.i ingra
vidamento, scolando quell'umore in vagina; quando e dimostrato 
non essere necessario al fecondamento il coito completo, consen
tito, voluttuoso, per parte della donna; e quando a ratforzare 
questa verita, abbiamo gli esperimenti positivi della fecondazione 
artificiale ( metodo di Marion Sims) possiamo senza difficolta 
concedere come nel sonno profondo e naturale possa una donnn 
a sua insaputa essere stata passiva di un' atto che l' abbia fe-
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condata. Se e cosl a maggior ragione dobbiarno convenire della 
possibilit:.'1 di tale evento quando o dolosamente per parte del
l'autore della gravidanza o casualmente od accidentalmente la 

donna si trovi in uno stato di narcotismo o di simile natura ed 
effetto per cui e la reazione fisira e la intellettiva vengano pa
ralizrnte a qualunque risentimento. L'ebbrezza stessa o procurata. 

o volontaria, pub porre nel ca~JO di far sublra ad una donna 
un'atto carnale t.id y_u"';~ essa ne resti inconsapevole e<l e ormai 

da tutti conosciuto ii caso riferito dal Capuron di quella gio
rnne che restb gravida dopo l'accoppiamento di colui che prima 
la inebbriO con una bevanda alcoolica. Quanta si pub dire di 
tali modi si pub intendm•e di altri con.::;imili e certa cJsa ~ che 

la possi!Jilita della fecontlazione in queste speciali circostanze ha 
in sc molto pil1 probabile Yerosimiglianza di quanto non si vada 
narranclo al\orcM si pone la questione se la deflorazione ( pitl 

violenta e· dolorosa cosa di un coito pill o meno perfetto ) sia 
possibile in vergine o addormentata o a bella posta con dolo 
narcotizzala o ipnotizzata o magnctizzata, come ne scrisse assai 

di recente l' illustre Tarclieu. - Ma lasciando a parte ogni ri
flessione su ta\ proposito, cgli e utile in pratica tener ferma 
nna considcrazione chc ha importanza mo1ta e c·oe: che pur 
conceclendo che la donna posta determinatamente nelle condi
zioni di narcotismo o di anestesfa o di spiritismo o di magne
tisrno, possa non avere apprczzato od avvertito l' at to che la 
fecondU, potrebbe l1ene pe1·b ricordare le pratiche misteriosc che 
su di essa si esperimcntarono o ricordare alcune speciali sensa

zioni interne che insolitamente avrc.\ in principio avvertite quanJo 
o gli fu appressato un narcotico o gli flt fatto annusare ed in

spirarc l'ancstetico, o guardare l'og:;etto magnetizzante o via di
cendo - Tali circostanze; ~ottrac nclovi pure quelle o casuali o 
morbosc e·l impronise sotto l' impero dellc quali alcuno tur· 
pemcnte profitto del\a circostanza per sfogare gli atti hbidinosi; 

s·1ranno di 11nalche in lizio per ammettere od cscludere che la 
clonna pure essendo in telligente, possa aver sub\to a sua insa

puta un'atto che bastb a renclerla feconda. 
Perb ; e mi duole do\·erlo registrare; yj sono condizioni nelle 

quali possiamo ammettere che 1' atto fecomlantc sia sublto dalla 
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donna clenza aYarne coscienza e<l e quando alcuno compienrlo la 
piu infame e schifoc::a azione che uomo possa mni fare, stupm 
e fecond 1 una porera idiola, essere incosciente e SY('nturato :-;•1l 
quale (neppur su questo !) la umana ragione alcune volte tro\·a 
in se limite ad aYcrne compassione e rispetto. :\Ientrc scrivo 
appunto ho avuta occasione di conoscerr. un caao simile nccaduto 
su di una infelice giornne col pita rla idioziu sulla 11uale si sfoga!'onu 
le concupiscenze carnali di un giornne Ji sana men le, di sano 
corpo non rimanendo neanco alb scienza la commi"Seraz one di 
saperlo abbrutito o mosso Ua morboc::o istinto a mc11oma1'C o 
togliere una macchia simile alla sua onoratezza. -Gradatamcnte 
procedendo inconil'iamo in p1·atica un'r,11,ro gi-uppo di ca~i lll!i 
quali puh efficacemente spiegar~i l' even to, rnglio cioC allu<lcrn 
a quci fatti nei quali l' atto carnale pub essere anco avvertito 
e ricordato dalla paziente, ma al quale <les~a ruo non axer data 
tutta la importanza che si mcrita e da cio la incon~apeYoleu.a 
o meglio la incredillita a ritenerlo I' origine o la caush di uno 
stato di successiva graviclanza. 

Ed ecco pur qui, dove a p1 ima giunta rargorneuto sembrc
rebbe tutto di ragione fi.;:;ica, intrecciar.si quel continuo e suttil 
filo della psicologi.i chc ha tanta importanza nelle questioni di 
medicina forense c che racconrnndo sempre di bcn valutare nelle 
diverse questioni che possono o!l'drsi al perito. - Si incontranl) 
alla osservazione non infrequcntemenlc casi, nei quali .si ,·edono 
infelici creature di fresca eta, colpitc cla forme e gmdi dive1·si 
di malattfe mentali, rimaste dttima di abuso sessuale per conto 
d' uomini perversi, i quali o conoscendo lo stato miscrando di 
quelle mentecatte od anco alcuna \"Oita ignorandolo, sfogarono 
su di esse la carnale passione:j alcune Yoltc pur calcolando <lo
losamente cbe la ottusita dello intelletto della paziente cuoprisse 
]a colpa, ovvero pt'ofittando della inconsirleratezza della gioYane 
che per deficienza de! senso morale a nulla opponendosi (c fo1,:-e 
per jmpulso morboso qualcosa cle.sidcrando) la resero focon<la 
aggiungeodo cos\ colpa a srnntura. In ulcuni di questi casi, non 
vi ha dubbio alcuno, possa es.;;er vero chc la pazien te si ricordi 
anco della confidenza concessa, ma non ne valuti completamentc 
la importanza, quasi l'a,·esse macchinalmente sublta e nessuna 
ofl'esa al proprio pudore le abbia arrecato. 
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E qui ritornano in campo quci tipi mm'bosi dei scmplici d~ 

spirito e <lei veri imbecilli, modulitA di morbi che potendosi 

verificnrc in una giovane cionna rli se libera, alquanto sollecitata 

o dal pungolo della vaoagloria o sospinta dall' eccilamento dello 

tendenzc istintive, trascinata nel vortice e nei repentagli della 

vita socialc {spccialmente Uella odicrna) puO con apparenza di 

intellctto e di consentimento (rua invece con la esistenza di uno 

stato morboso piu o rneno avant.ala delle sue facolta intellet

tuali cd aft'ettive) incant.rare e qualche volt.a provocare tutti i 

pericoli che al\a ~ua onoratcna ed alla sua salute po~sono dan

neggiare. - Se l'incontro di quest.a gio,·anc leggera di carattere, 

prim di senno, crcdulona, ambiziosa, procace, avviene con uomo 

libertino, rotto a libidino, allora i) che in un momenta in cui 

I' ebbrozza dei sensi spenge e soffoca anco quel lie,·e raggio di 

intelletto che riruaneva alla infelicc, cadc uc!la conseguenza fa

tale e se appunto percha non de! tutto priva di facolt<'l. morali 

le si pub un giorno ascrivere a colpa tutto il passato 1 pub 

aprfrsi un avvenire dei piu tristi cd oltre al disonorc, la sven

tura anco di perdcre quella poca di intelligcnza cbe le r·iruaneva 

c se Mn precipitava nel clclitto, correre ii pericolo di cadcrc 

nelr amensfa completa. 
Quan to all' au tore dell' illecita focondazione (e lo ricordo con 

special~ att0nzionc al perito) in simili condizioni di fatto, po

trcbbe pur tuttavfa esserc scusato quando non avcssc avuto c 

non pote~sc a,•ere tanta sagacia da scuop1·ire nella donna i sin

tomi di una malattfa men talc velata dalle pan·enze di uno stato 

normalc della intcllettivita, ma pure si possono dare casi nei 

quali dolo~arnente sapendo cgli la manchc,·olezza delle facolta 

intellcttuali deila donna. potrt!bbc profittarne c condurla in una 

i\lecita gravidanza del\a q ualc essa ne sarebbc bene a ragioue 

inscicnte. 
Non sono simili avvcnimenti rari nelle campagne, quando 

ragazze (come si suol dire) 1m po' sccme d' intelligcnza, nella 

freschezza della rigogliosa salute. sono lasciate anclar sole in 

remoti luoghi o a guardare ii gregge o a disimpegnare qualcbe 

faccen<la campostl'e, e la perseguitate dallo astuto seduttoro ii 

quale baldo di non affrontare ritros!a o va\icla opposizione lo 
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gberroiRca come preda innocente e le stupri o le fecondi. -
Casi lacrimevoli avvenuti sotto tali circostanze se ne conoscono 
da tutti quanti banno pratica nei Manicomii ed io vi posso ag
giungere che perfino in sordomute si sono verificati. 

Dal che emerge per la pratica medico forense come si pos
sano dar casi nei quali una donna possa 

l 0• trovarsi in stato di gravidanza e non avere avvertito 
l'atto che la feconjO, per essere ca<luta accidentalmente o vo
lontariamente o per opera altmi essere stata dolosamente con
dotta in. uno stato di incoscienza o di insensibilita fisica da non 
avvertire quanta su di essa si consumava. 

2°. Come si possano dar casi nei quali una donna natural
mente affetta da idiozia non aV\'erta ne valuti gli atti car11ali 
cbe su di essa consumati la poternno render gravida e neppure 
avvertire consecutivamente lo stato in cui sia stata posta. 

3°. Come si possano dar casi nei quali una donna o imbe
cille o affetta da demenza incompleta; sebbeno alcune volte possa 
ri'cordare di aver sublto un atto carnale, pure non abbia ne 
portato valido assentimento all'atto medesimo ne darne ii gius to 
significato, ne considerarne le conseguenze e fra queste la stessa 
gravidanza. 

Dalle quali premesse resulta limpida la condotta del perito 
nelle diverse combinazioni. Inquantoche nella priroa dovrA con
siderare tutte le circostanze di fatto che avvennero quando la 
paziente fo sottoposta alle influenze narcotizzanti o inebrianti; 
e bene analizzando tutto l'insieroe psicologico e fisic.o clella don
na, cerchera di mettere in luce se fu verosimile la narrazione 
avanzata. In tale emergenza pcrO (come pill sopra indicava) sara 
sempre molto ma rnolto <lffficile, concedere chc se l' at to pri
miero della copula (cornunque fosse con·mrnata) potC essere in
avvertito, sia nonostante accettabile o arnmissibile che andas
sero imi.vvertiti i fenomeni della gcstazione, specialmente avan
zati al quarto e quinto mese. -Quanta alla seconda combinazionc 
(cioe rappresentata dal fatto di Una idiozfa) tutto e possibile 
ammettere e facil cosa saril rilevare i caratteri pe' quali si pub 
dimostrare in realta esistente nella vittima un tale stato. 

Quanto a1ta terza combinazione la quale (si notl bene) pub 
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essere la pill frequente e da un certo punto di vista la pil1 
difficile a precisarsi pei contenziosi cbe ne possono nascere dalla 
parte in contradittorio, io ho bisogoo di fermarmi alquanto e 
raccomandare le seguenti avvertenze. 

Si puO dare che la donna abusata foRSE" una semplice di spi
rito. - Ma e egli facile allora nclla pluralita dei casi 1 decidere 
e scolpire la vera figura morbosa della semplice di spirito? Cio 
e difficilissimo. - E si noti bene che ridotta la questione a tal 
punto r:esce anco piu difficile dimostrare se per parte di essa 
vi fo o non vi fu (non dico inavvertenza) ma inapprez.::abilitit 
dell' attr, in forza del quale si trovO fecondata e molto meno poi 
se vi poteva essere ignoranza dello stato in cui successivamente 
si trovo. Tutto farebbe prvpendere ad ammettere che una sem
plice di Spirito possa avere avuta sufficiente valutazione del
l'atto chc suli\ e tantopiu poi dello stato novella ed insolito che 
incontr6.-Quindi i1 perito riuscendo a stabilire che la donna fosse 
colpita soltanto da questo primo gmdo d' imbecillit(L, in faccia a 
qucsto tipo morboso procedera cauto a discolparla 1 meno ii caso 
in cui ciO sia avvenuto dentro quei limil.i di eta e sia stato con· 
sumato con quei modi gia previsti come punibili dal Cadice 
penale. - In una parola, quanta piU si potra mettere in piena 
luce i caratteri scientificamente devoluti a dimostrare .che quella 
donrm C colpila da sempJjcita di spirito, tanto phi sara ammis
sibilc connivcnza o cognizione per partc di essa del fatto con
sumato; e per logica conscguenza, chi fu l' autore della illeciia 
fecondazione avendo avuto commercio con uu essere nel quale 
vigeva legaln:ente la responsabili h'l giuridica de lie proprie azioni: 
(meao ii ca.so di violcnza o di altro modo di sopruso e dolo 
commt~sso sopra di lei) pub sperare una diminuzione di respon
sabilita dell' at to consumato; eliminato ii pcssibile che egli si 
sh\ prevalso delia donna conosccndone la leggerezza di carattere. 

Airinver.so, quanto piu tutti i caratteri raccolti c di ragion 
fisica e morale, porranno in chiaro chc la donna che subl l'atto 
carnale era in uno stalo di vera imbeciHit:.\ tantoph1 in qucsta 
infelice si potr<'l ammettcre la inconsapevolezza dell'atto fecon
dantc e la ignoranza clella stessa gravidanza, aggravandosi d'al
tro Jato la responsabilit<'l penale dell'autore della il\ec·ta fer.on-
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dazione non trovando giusto che per la malattia grffrn e palcse 
in cui versa una imbecille, si possa dal foro dare o attribuire 
discolpa o inavvertenza all' agente pI'esunto di quel disonesto 
fat to. 

Yi pub essere ii caso della gravidanza in donna afl'etta da 
deinen~a incompleta, stato morboso ii quale (com'C noto) es
sendo rappresentato dallo indeboli men to dC'lle facol ta morali ed 
intellettive per un' atrofia degli elementi anatomici clel ccr'veHo 
che vanno degenerando in grasso <lalla sostanza corticale clelle 
circonvolu.lioni alla centrale o bianca, si ammette csistente uno 
indebolimcnto di facolta intellettuali che implicitamente nell'in
dividuo abbiano esistito nel loro pieno dgore; dando luogo a quella 
forma di clcmenza incompleta; od a spe;ner:;i, generando allora la 
demenza completa. Ora il pratico puO ~were occasione di esa
roinarc la donna appunto in uno di quei primi periodi nei quali 
si possono manifestm·e delle reminiscenze di fatti av\'enuti nello 
stato preccrlente dcl morbo, erl avere segni fugge\'Oli di un ccrto 
grado di memoria in mezzo pero ad una insensibilitb., ad una 
indiffercnza, ad ad un' apatia, ad una noncuranza dcl proprio 
staLO, ad una disattenzione alle cose che la circondano ed ai fatti 
anco piccanti che possono avvenire intorno ad essa e che anco 
la riguardano , mostrando una stanchezza sollecita per brevi e 
poche dom;ndc che le si dirigauo .ed anco una certa torpidezza 
di sensibilita fisica, da accorgersi ben presto come le impres
sioni non siano raccolte, elaborate e trasformate nel cervello 
per essere estrinsecate in vita psichica. A tali deficienze pos
son poi consociarsi delle concezioni deliranti, incocrenzc d'idee, 
ostinazioni, delle bizzarrfe e via dicendo quanto pub dipendere 
da uno slegamento morboso del retto ed armonioso senso in
tellettuale. 

Ora date queste circostanze e facile ammettere come possa 
accadere benissimo che una donna la quale abbia sublto un' atto 
carnale che poteva rcnderla feconda quando gia era cominciato 
un morbo iu cui la memoria e una delle prime facolta ad es
sere scemata, in cui la indifferenza per un'atto o per una idea 
piaceYole o triste e fl.no da principio palese, in cui le stesse 
sensazioni fisiche non s'imprimono piU specialmente nel ccntro 
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nerrn•m, non pos~a valutarc la importanza di un atio di cni 
forsc pub non aver noppul' mcmoria o conseguentemcnte de~li 
effotti collcgnti con esso, o~sia di una gravidanza e fin' anco 

dollo stesso travaglio del parto e della stessa nascita d'un figlio 
chc le rngisca aceanto. - Ed invero e pl'eziosa avvertenza peL' 

la pratica l!ltare preparati ad una quantita df questioni che po
trcbhcro e·~serc indirizzate al pcrito in simili casi i quali (lo 
ripeto a hclla pasta) potrebbero in sulle prime sfuggire pcrfino 

alla e .... ;ttta c completa osserrnzione del pratico, appunto perd1e 
in quella infelice possooo restare gli ultiroi sprazzi <li una luce 
intcllcttualc chc tramonta e qucsli fuorviare ii medico o a non 
an-e1·tirc ii morbo (pur troppo esislenle e progressirn) ovvero 
se inso.~pctlitosi di qualche graclo di morbositi\ dubital'c di una 
simulazionc dclla qualc poi non ne rcsta ne h1 mgione nC lo 
SCllpO. 

Cos\ fra i quesiti potrebbe figurare per primo f1uello c se 
« la talc donna che non sa di esser gravida c non rammenta di 
« cssl.'rc stata pasta in circostanza di poterlo dornntare » sia sana 
o vei·amcnte malata di mentc: quesilo da sciog-liersi con il 

met11do com line per le diagno1i dcllc malattie men tali. - E poi 
si potr1·bbc domandare «di qualc specie di malattia ed a qua\i 
« grado possa esser giunta » eel ceca come supporicndo ora ii 
caso d'una demenza incomplcta, il perito <lovrebbe tener Ji canto 
clello st.ato di apatla, dellc contradiz oni in cui ca·lrebbe la ma· 
la ta per lo intcrrogatorio i come ad esempio se in principio ma
niJe .. tando itlee ambiziose e fa'itosc poi si manteneso:e indilferente. 
remi):i!';iHt, tollcrantc di clomandc umilianti e tenesse un conte

gno che anziche ad eccitamento monomaniaco accennasse ad 
in<lebolimento intellettuale. - Quanto al grado dcl\a lesione 

mentnlc resulterebbe indicato dal maggiorc o minore o nullo 
pot.ere di formularc giuclizii a calcoli mentali nci quali ora una 
potenza ora un> altra vi possano prender part.e. - Potrcbbesi 

domantlare poi « se si possa indicare a qual' eroca rimont.i il 
« mu1·bn, e quale ne possa essere stata la causa » domanda alla 
qualc in fatto di deruenza incompleta male si potrebbe rispon

dcre, inducendolo solo dai fenomeni manife3ti . ma occorrervi 
l' e::;amc di tutte le disposizioni e delle noLizie che sulla vita 
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anteaita della donna possono essere state raccolte in atti e prin
cipalmente poi quelle che potessero avere carattere scientifico.
Quanto alla causa pure che pub promovere una demenza iacom
pleta sarebbe da rispondervi in un modo meno indicativo che 
tbsse possibile, pcrcM in verita molte c diverse e complesse pos
sono essere le cause d' una demenza incompleta e non ammet
tendosi un rapporto fatale fra causa ed effetto, non sarebbe a 
precisarsi nulla. - Si potrebbe anco domandare ( e questa do
manda nei diversi casi pub avere una importaaza capitale) « se 
« in una data epoca la donna potesse essere stata capace di 
« consenso ad un' accoppiamento carnale che si dice avere avuto 
«con l'indiziato autore delta fecondazione » quesito al quale la 
sapienza di un perito dovrebbe rispondere chc C necessario sta
bilire netta01ente ii valore della parc·la « consenso » c cine 
che se per essa si vuole int~ndere prestarsi senza opposizione 
ad un' accoppiamento carnale od anco aver detto semplicemente 
« si » ciO e possibile lo faccia una donna colpita da demenza 
incompleta, per quella stes:.:a ragione per la quale essa potrebbe 
rispondere di sl proponendole contemporaneamcnte di sposarc 
un giovane od un vecchio. - Se perO nella parola « consenso » 
si volesse includere che una demente a grado incompleto, potesse 
valutal'e la importanza e la convenienza di ciO che le vi(' n pro
posto, allora non sarebbe cosa da convenirscno scientificamente 
e resterebbe sempre possibile che I' atto carnale fosse stal.o e 
permesso e promcsso scnza cssere stato convenientemente ap
prezzato e valutato ed anco dimcnticato c negato. - Quindi la 
irresponsabilita per parte della donna di tutte le conseguenze 
giuridiche chc dipe1lllentemente da quello stato scaturissero 

1 
e 

giusta valutazione dell' entita dell' atto per parte C.ell'indiziato 
il quale potrebbe non aver calcolato o discl'iminato lo stato in
tel!ettuale della sedotta, eliminando sempre ogui fondata ragione 
di dolo per consapevolezza de\lo stato morboso nella donna cl1e 
fo vittima dell' illecita fecondazione. 

Per cui i1 perito preparandosi a bene risolvere questi o con 
simili quesiti, pu6 giungere a dimostrare come una donna atfetta 
da demenza incoroplcta possa esser gravida senza aver rncmoria 
dell'atto che la fecondb e possa non apprezzare neppure lo stato 
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in cui ella si trova, appunto per que11a diminuita o pcrduta co· 
scienza dei proprii atti cbe come nella scienza freniatrica cosi 
in faccia al gius penale o diminuisce o toglie la responsabilita 
dei propri atti. A me sembra che con tali riflessioni, la condotta 
<lel perito, quando fosse chiamato a risohrere la prima parte det 
presente quesito, sia bastevolmente accennata, non dimenticando 
come questo sia di una ricchezza immensa di studii e di questioni 
che non possono trovare lar•go e complelo svolgimento in un 
libretto di questa natura. 

Q_uanto alla seconda parte; cioe alla possibilita che una donna 
possa ignorarc di esser gravida i in tesi generalc nulla v' e in 
contrario ad ammetterlo, spccialmente in primipara o in donna 
affetta da morbo mentale come abbiaruo detto pill sopra. D'al
tronde chi non sa quante volte nella pratica civile vien fatta 
spontanea una tale confessione da donne chc non avevano nes
suna ragione di mentire, anzi da alcune che ardentemente de
si<lerarnno <li doventar m~dri 1 Leggendo poi i libri di ostetricia 
si incontrano casi nei quali si assicurerebbe come la ignoranza 
si fosse prolungata perfino in vicinanzn del parlo in donne 
Jontane per qualsivoglia ragione dalla e degn~ di ogni 
fedc. Ma comunriue ciO sia da ammettersi astratto, al pcrito 
incombe 1' obbligo nel caso in termini di bcn vatutare tutte le 
circostanze del fat to, percha alcune volte, come accenn:wa in 
principio, vi pub essere nascosla una ragione a dissimulare. 

La condotta del perito a vero dire in tali casi dev' essere 
pii1 guidata da una perspicace valutazione psicologica anziche 
da semplice indirizzo clella scicnza fisica; perche in vcritfl 
quando un simile argomcnt.o batte sotto la c0nsiderazione il'un 
perito medico legate cosa significa mai? Significa chc la igno
ranza <lclb gravidanza (vcra o prctcslata) ha potuto conc.ltll'l'C 
alla consumazione di fatti che potrebber caderc sotto la cmm
minazione di una pena. Ora vi sono o non vi sono ragioni mo
rali per cui quella donna poteva essere spinta a commettere un 
delitto pretestando di non sapersi gravida ~ Se queste ragioni 
c.:;istessero eel esistessero bene assodate, e molto verosimilc ri
lenere che la donna simulasse di non saper cl' esserc gravida; 
ma quando le vi fossero, l' ignoranza di una gravidanza e spe-
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cialmente continuata nel 11eriodo <lei 4°, 511
, mese, sa1•eb1Jc cosa 

<la esser fnrtementc pl) . .:;ta in dobbio (meno s'iutende bene con
dizioni di mente malat a). QLJ.intli c1.nsiderare qua! i-:;ia la pnsi
zione sociale della donna, considcrarc sc fossc multipara o pri
mipara, conslderare se avcsse fat to pratichc <li nascondcre la 
sua gravidanza, indagare se avesse posto in opra mezzi con i 
quali troncare l'andamento della gravitlanza rne<lesima; O\"Ycro 
:se e~istessero condizio!li rnorbose cbe potessero f.ire a lei non 
ritenere di esser fecondabile, o se un morbo concomitanJo unn 
gravitlanza a quello ave"se piuttosto creduto che a que~ta. <::a
pere se essendo coniugata ii marito fos~e cla lei separato o as
sente e iusomma la piena conoscenzn. di una set ie di circos•anze 
morali, sarebbero quclte clic potrebbcro faN intemlerc come pil1 
o meno proLabile chc dcssa potessc o in buona fede e dolosa
mentc ignorar~ di esscrc incinta e quindi esporsi o provocare 
conseguenze di grave iJHlole. E dunque cvidente cbe que,.la ap
pretzazione; in quanta riguarda le concfoioni intellettuali della 
donna; e tut ta parte Jel perito medico forense, in tut.ta l'altra 
parte e co"a che deve rcsultare dalla istruttoria de\ procec;so c 
spetta ai :iiagistrali. - Medicalmente parlando slc\ fermo perb 
che una Jonna flno a che non sente i moti attivi clel feta pub 
sempre credere che tutti gli a\tri fenomcni dipendano da una 
coudizione morbosa differcnte da un conccpimento; dal quarto, 
ttuinto me'e in poi: avvertito qucl segno; non potrcbbe ig1nrare 
la gravi<lanza ma pot11ebbe soltanto dissiruuh\re e nascondere a 
fine men che retto il suo vero stato. 

Laonde concretando chiaramente tutti i punti che debbono 
prcndersi in considerazione pratica in rapporto ai diversi mo
menti che possono scaturire dal quesito gill csaminato e degno 
di molta considertlzione, nc discende come H perito medico fo
rense debba porre in chiaro. 

l 0. Se vi furono e quali furono le circostanze sulle qaali 
la donna potC trorarsi per essere pasta in uno sta to in teressante 
a sua insaputa e qual fu il fatto ruisterioso o insolito sopra di 
lei comrucsso. 

2°. Precisare se l' epoca della gravi<lanza esistenle (o esi
sLita) tenga rapporto di tempo con il momenta in cui si direbbe 
avvenl1to il fatto stesso. 
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30. Dato che nulla di insolito o di misterioso fosse stato 
sov1·'cs~a 1.:unsumato per ridurla incosciente1 indagare sea fosse 
stata crmdotta in uno stato di ubriachezza o di narcotismo o di 
ancslcsfa per arnmcttere la inavvertibilita di un'atto carnale 
fecondator<~. 

·f'. Stabilire se anzichc nelle sunnotate condizioni o pro
cui·atelc o pro\•ocate, polesse mai essere stata passiva di con
giungimcnto carnale in un qualchc stato morboso naturale che 
la privasse d' intcllctto e di reazione Hsica. 

sn. Eliminato o elimin<tbile ancor questo , riniracciare se 
nella donna \'i fossero condizioni morbose o potessero darsi cir
costanzc in<lividuali atte a spiegare C'Jme pure essendo gravida, 
cssa avessc i•agione di uon crederlo. 

G0 • Dalo cbe da tullo questo non si polesse raccogliere 
iru.lizio di probabilita, riccrcare per mezzo delle indicazioni pro
cessuali sc dessa avesse fattc pratiche o di nascondcre il suo 
statv o peggio di turbarlo per ltlodo da ottenere un' aborto. 

7°. Conoscere (per mezzo dell' autorit<\ i1H1uirente) se vi 
fossero rngioni equipollenli a mentirc lo stato di gravidanza (se 
csistente) o a nast'ondcrla o n clilcguarla con ruezzi dolosi c 
colposi. 

8°. Dato che nulla <li tutto questo esistesse, ricercare e 
prccisarc sc un· affczione morbosa men talc (e qualc fra le molte) 
potcssc csislere in essa per cleJurre se pot eva spiegare o no 
kl libcra volonw. di prcstarsi all' all•> carnale od invece fosse 
stata passiva di violenza. 

CJ 0 • fofine ricercare se elilllinali tutti i possibili sovrain
dicali d potessero esscr ragioni di simulazione ovvero se si possa 
ammettcre la pura ed i11nocenle inconsapcvolezza come talune 
volte si C verificato. 

QuesLi sarebbero i piu culminanLi punti, lasdando poi al pe
rito la sagacia di seuoprire altri emergenti dalle condilioni del 
c:aso iu specie, raccomandando caldamente al perito che meno 
nei casi nci <1uali esi.sta un morbo della ruentc che menomasse 
la faooltit rnlit.iva e la memorin, ncgli alLri (data anco che una 
donna non arnsse potuLo apprczzarc convenientcmente o non ri 
cordasse il quando ed il come di un' aLto fecondatore) sarebbe 
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difficile intendere e concederle che dessa non avesse poi apprcz
zata la gravidanza decorrente nelle sue fasi successirn. 

§. 62. QuEs1To V 0
• La Gravidan.:a pul> condvrre ad atti 

c1·i1ninosi irresistibili? 
Tenga presente alla sua mente ii pt?rito come mai alcnna 

questione; fino ai recenti stuclii di freniatria; sia ~tata esagerata 
quanto la opinione che la gravidanza posFa esser causa d'atti crimi
nosi che dovessero trovare assoluzione pe!'chC commcs!':i sot.to una 
impulsioce morbosa irresistibile. da non dovcrsene riteuere re
sponsabile chi Ii consumO. - Ma oggi una osscrvazione pill ri
gorosa ha depurato dalle esagerazioni questa affermazionc ed 
ha ridotti i giudizii a piil precise confine. Quasi quasi si C ccr
c1to di inculcare una nccessaria prudenza che rcsecasse scu~e 
e abusi che oroai fecero il loro tcrupo nella storia delle cause 
giudiziarie. 

Con ciO non si de\'e csscre spinti a cadere nell' ec('esso op
posto; ma im·ece si devo cercare di rivelare ii preciso stato 
dci fatti a seconda dcllc individuali condizioni del c::i.io in ter
mini . 

. \ hen guidarsi, ii perito ponga prima in soda quanto pub 
oggi csprimerc lo studio deHe malattfe mentali applicalo poi ai 
bisogni della medicina lcgale c ricordi come si possa ammclterc 
in base alla esperienza clinica che in principio clella gravidanza 
si manifestino (enorneni nervosi che vanno acccntuandosi inrnrso 
gli ultimi tre mesi, collcgati il pill spesso allc modificazioni che 
il sangue della g1avida subi~re e cioe: aumento di fibrina, di
minuzione dei globuli e di albumina con scarsita d'elementi so
lidi nel siero ossia tendenza alla anemfa. 'l'utto qucsto combi
nato alla influenza che l' utero pieno dcl prodotto del concepi
mcn to puO dcstare sul sistcma nervoso con cui si pone in rap
porto e per mezzo dcl gran simpatico e di alcuui rami prove
nienti dal pless0 ipogastrico dove fanno capo filetti provenienti 
dal midollo spinale, possono essere cagione sufficiente a destarc 
nevro3i di diversa specie dipendcnti ancora dalla turbata san
guificazione dei centri nervosi e spccialmente del cervello. -
Ma tutto ciO dal punto di ,;sta medico legale, non puO essere 
ragione sufficiente a concluderc che pcrche possono veriikarsi 
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penertimcnti morbosi <1uali la pica, la malacia, la bulimia, Ia 
l'inoressfa cc., debba esistere la diminuzione dclla coscienza voli
tiva e dclla intellcttiva. Qucste facolti.\ potrebbcro solo venirc 
alterat~ parzialrnentc quando i disturbi di ir.nenazione raggiun
!."e~scro l' estremo grado, ma quando poi si toccasse alla follia 
hisognercbbe sempre ditferenziarc so prima dcl\a gravidanza e 
<li~piaccri, e manifestazioni di follfa, precedcntemente nrificati, 
c pre1li~posizioni ereditarie non fossero intei-venuti a fare inten
dcre chiaramentc piuttosto una concomitanza morbosa, anziclu) 
l'insorgcre di un morbo dcstato esclusirnmentc per data e fatto 
rlC'lla graYidanza. - In generate i casi di follia esclusivamcnte 
clipendenti dalla gravidanza, sono rari molto; e quando pure si 
rcri ficano, sogliono apparirc a gravidanza palese, cio6 dal quarto 
mcsc in poi e pill. spcsso prendcndo allora la forma di mclan
colia. Piu frcquente forsc si pub osserrnre la forma della Fo!Uo 

i111pt1lsi1.:a, detta monomanfa istintiva . chc domina la rnlcmta 
drlle gravidc e le spinge al furto, all' incendio ec., casi nei qu::ili 
pcrb 6 neces:;:ario provare cbc non si possa mcttcrc in evidcnza 
la causa a delinquere per intcndcrli assolutamentc dipcndenli da 
un' impulso morboso dcl tutto destato e ruantcnuto dalle con
dizioni spcciali in cui ,·ersa la donna. 

Ma quali possono csscr mai qucsii modi di cstrinsccazic111c 
dcJla lbll!a in donna gravida? La monomania omicida, la klcp
toman!a, Ja dipsomania. la piromanfa, l' antropofagia. 

La prima; cio6 la Monomania omicicla o la tcndenza a spengcr 
la vita altrui, clev't-ssero considcram dal perito o come effelto 
cli un'allueinazione o come una tcndenza irresislibile a spargere 
de! sanguc senza chc si possa mettere in chiaro l' csistenza di 
Lm disturbo apprezzabile delle facoltA mentali. Ma in Yeritti. hene 
:rnalizzando con b pill pazic11te ossel'vazione questi ca.si, i1 pe
rito sia uccorto nel vcrificar,\ come il pill spesso si ponga in 
rhiaro chc questc di.sgraziate o furono ipocondriachc, o tor
mcntatc da mali ostinati od cbbero solferenze morali od imprcs
~ioni vive che turbarono fortemcntc la loro sensibilit~L clurante il 
pcriodo di gravidanza: OV\""Cro chhero aDL'O prima clclla gestazionc. 
aecessi di turbamcnti morali o sotto forma di manfa o di me-
1.:tncolfa o lontane ragioni di influenza creditaria. 

Filippi 
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Quan to alla J{leptoinanta; ossia alla tendenza impulsiva di 
rubare in donna gravida; pur qui ~ ncl massimo numero dei 
casi prMata la influenza <lclla disp9sizione ereditaria. Per lo piu 
sono :figlie di genit.ori dediti ai liquori, hanno passata la loro 
gioventU in mezzo ad eccitazioni <l'ogni genere, isteriche, con
vulsionaric, volubili, ambiziose, piene di capricci e di bizzarrie; 
sebbene poi da maritate possano avere condotta purissima. 

Quanto alla Dipsomania; ossia quella tendenza impulsin ad 
abl1sare di quando in quando di sostanze ferrnentate; la si ve
rifica per lo pil1 in donne gravide che provengouo da gcnitori 
dediti alle bevande alcooliche, hanno un carattere fantastico, 
nervoso, soffrono <li spasmi, o di accessi nevra1gici, sono strane 
di carattere ed hanuo spes8o o una irregJlarc conformazione di 
eranio o strabiche o deformi. 

Quan to a11a PirOiitanla; cioe monomania impulsiva ad ap · 
piccare il fuoco; la si verifica iiur questa in donne chc proven· 
nero da genitori folli ed esse stesse anco prima de! matrimonio, 
o mostravano anormale svolgimento delle facolta men tali, od 
andaron soggette a turbe nervosc o furono toccbe cla imperfe
zioni fisiche, o da affezioni spasmodiche, e specialmente epilet
tiche e dis1aenorroiche . .A.nzi nclle infelici che irresistibilmente 
commisero l'appiccamento del fuoco, di frequente si raccolgono 
criterii per ammettere in esse un disturbo marcato della in· 
telligenza. 

Quanta all'Antropofagia, poco e a dirsi di diverso da quello 
che ab!Jiamo notato pill sopra inciL'C~ alle predisposizioni, essendo 
perO assai ral'o verificarc questa forma nelle gravide, confron
tando con le altre e pilt specialmente con la follia impulsiva 
omicida. 

:\Ia se e cos!, come realruent~ questo C il piu stretto resul· 
tato delta o~Sl'l'V~ll'ione pratica, a cosa puO esser condotto il 
perito ctU o;o;scn•.u·~ in donna gravida a[etta da una di queste 
formc m01·bo.:'c? - C!1e Lali 'mpulsi .irresistibili; che possono 
appat·irc in n:~uo au~o alb c"u5crvazione piU o meno completa 
delle far:u lli'I. i11 i.el!eLtuali e htsciare anco libera la cuscienza; 
sono stati o tm·l>c da Iunga mano in quell'or

da quclla stcssa morbosa 
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il'l'.t.azione ehe la gravidanza pub occasionare. Ma non si puO 
a~solulamente dire che csistano o siano generate dalla gravi
ilanza e solo per essa, quando bene interrogando e completa
meute indagando ogni circostam.a relativa al caso in termini, 
ii pcrito pub porre in essere che tali disturbi sieno come conse
guenze generate da anormali coadizioni in cui fino dall' infan
zia (se non dalla nascita) versava quell'organismo. 

Talche dal punto di vista medico forense credo fermamente 
clic ii peritQ sia nel giusto concetto a riguardare questi fatti 
cornc tantc forme particolari di alienazioni mentali (o di mono
manie) chc la gravidanza pub decidere o destare o determinare 
sotto forma di un delirio parziale che pub lasciare intatt.e alcune 
i lee o pal'te delle fac:olta alfettive o intelleUuali , ma sempre 
costituen<lo un individuo che in faccia alla Legge (o almeno al 
giusto e<l equo principio che dovrebbe iilformare la Legge) e 
i1-rcsponsabilc dell' atto commesso, perchC rcalmente la volonta 
in queste d .sgraziate e oppressa, vincolata, inattiva ed in esse 
non vi e piu alcun po~ere a regolare le loro idee ad uno scopo 
o Uuono o cattivo ch' csso sia. 

fl nodo della quistionc dunque sta nel porre in chiaro (ed a 
questo richiarno seriamente l'opera del perito) se in quella donna 
l;l·avida esista una monomaniapreparata da tutte le circostanze 
della vita anteatta e soltanto se siasi disegnata sotto quella par
tkolar forma per dato c fatto delle complesse azioni perturbatrici 
delln. gcstazione. - Questa e ciO che credo \'ero ed e ciO che a mio 
pm·c1·c costituisce la sana valutazione da porgersi alla Giustizia 
per strappare alla pcna in felic i che sono o possono essere rcal
wente alienate (e si tcnga ben di canto) alienate per una rna
J;ntia nella quale non v' e solo la idea (alsa, ma v' e di pil1 la 
("u.::.;ci~nza d' ossere vittime di una idea falsa, alla quale sentono 
di non poler resistere come a mano di ferro che 1tringa e pa
m!izzi qualunque atto di volere-. 

Del resto, tenendo fermo il principio direttivo che pill sopra 
a.-:ccnnava, mi sembra che il perito abbia sicuro mezzo di cansare 
l'abuso e di servire efficacernente al giusto, reseca..ndo il para
logismo « che percbe una donna e gravida e la gravidanza po
« tcndo destare un disturbo intellettuale, se commette un'azione 
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« delittuo3a ne sia incolpevole »-differenzianclo neLtamente ali.'e
na:ione da 'ilf'orosism.o o pervertimento di sensazione con in
tegr•ita di senso morale, ondc procodere alla piu esatta rnluta
zione del caso in termini. f; evidente ch' io credo necessal"io (c 
ne ho le mie buonc ragioni) porre la questionc su di un' allro 
ter1•eno e cioe « se data una donna gravida che senta o abbia 
« senlito un particolare moclo d'incitazione morbosa non fosse gia 
« in preda ad una malatt(;1 nervo:sa ad enccfalica, per la riuale 
«: turbato anco il psicologismo possa aver commes:si at ti de' quali 
c ella non puO averne piena coscii::nza. - Questa per me e il vero 
terreno della questione e su questo io consiglio ad attenersi nella 
pratica. Con ciO ( rifletta bene il perito) non deesi concludere 
che sia cla negarsi la possibilita di una forma di alienazione men· 
tale durante la gestazione e da questa sorretta; anzi potreblJe 
verificarsi; ed in tal caso la condotta del pratico clovrcbbe esscr 
diretta a precisarne il ti po ; ma alla condizione sempre ine\ i~ 
tabile e necessarissima che se quella forma morbosa avesse 
condotto a fatti di ragione penale, si debba averc grande occhio 
a differenziare una sim.u!azione o per lo meno una esagera
.:ione, pretestata a discolpa. -Quali sieno i criterii a diflercn
ziare il false dal vero in tali casi, io non debbo ripeterli essendo 
stati trattati dal Prof. Bellini nel 1° Volume di questa Biblio
teca, a pag. 197. Qui solo ricordo il famoso caso narrate clal 
Casper di una certa signora di distinta posizione sociale, che 
da gra,·ida rubi:> tre volte e gioje ed oggetti in rame e non so 
quale altra cosa. - Accusata voleva scusarsi con la tendenza 
irresistibile. e trov() periti difensori. - ~Ia Casper tenne il fcrmo 
a riconoscervi una delinquente comune e fu condannata e sepa
rata dal marito e dopo alcuni ann i (non essendo allora gravidn) 
rirubb della sto!fa in un magazzino. 

§. 63. Concludendo dunque in pratica presentandosi un 
tale quesito si dovra dal perito procedcre a ricercare: 

l 0 Le condizioni fisiche (eta, temperamento, abitudini ec.) 
della donna che alleghi la inconsape"·olezza del suo stato. 

2° Le condizioni delle facolU intellettive e morali giudi
catc in rapporto alla posizione sociale della donna, tenendo cal
colo a) della ereditarieta, b) della educazione ricevuta, c) dclla 
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indole cli carattero mostrata fino dall'infanzia: cl) della condotta 
tenuta all'epoca della puberta e dopo di questa. 

3° Se dessa sotfrl o non sotfr1 di mala tue e nell'afferma
tiva quali e di quale grado ec. 1 e specialmente certificate o cer
tlficabili da documenti medici. 

4° Se finalmcnte, vi possano essere ragioni o segni ca
paci a far sospettare e verificare che si ginochi una simulazione 
appunto accampata furbescamente nel decorso della gravidanza, 
~eguenrlo il falso e volgare principio che questa condizione possa 
e.;;;serc ragione a discolpare o mcnamare un' azione non retta. 

§. 6-L Qns1To VI. Una donna gravida pico venire di 
mwvo (econdata? 

lo sono stato in prima assai dubitativo se fosse riuscito ne
cessario in questo libro; tut.to preparato a scopo pratico; pro
porre crl analizzare la· presonte questione, percM a dir ve1•0 i 
casi che potrebbero farla sorgere con veste di apparcnte ragio
nernlezza, sarebbero per la massirua parte solubili con le dispo
!"izioni ncttissirue ingiunte dal Codice Civile vigente e segnate 
piu particolarment~ negli articoli 160, 162, 163 e 16\) pertinenti 
all' argomento della « Filiazione dell a prole concepita o nata 
dumnfe ii rnatrimonio ».- Pur nonostantc ho pensato ehe darne 
un breve cenno non .'$arebbe stato del tutto inutile se non altro 
per porre in gl'ado ii perito a respingerc alcune obiezioni cbe 
potrebbero arnnzarsi in qualche caso in cui si tentasse rievocare 
la voc·chia dottrina della superfetazione. Non posso anche negare 
come la importanza di alcuni studii di ovologia e di ginecolog!a 
rannodandosi per i Ioro recenti a\·anzaruenti ad una questione 
co~l importante, impongono il dovere di soffermarvisi alcun poco, 
prendendo occasione ad indicare cosl an~he quanta possa tornare 
praticamente utile a sapersi per decifrare alcuni fatti che po
trobbcro occorrere in qunlche modo somigliaoti a quelli c}1e 
tan to formarono un d1 r attenzione dei medici. 

E ormai saputo cla tutti come ii quesito presente abbia sua 
origine nella questione se possa ammettersi che nell' utero di 
una donna nella quale esista un feta in via di svolgimento, possa 
per nuova fecondazione prendervi sviluppo un' altro germe. -
Tale possibilita da alcuni ammessa, verrebbe assoluta con i prin~ 
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cipii della dottrina di una superfetazione. da altri (c fra questi 
dal nostro grande scrittore di cose medico legali, lo Zacchfa) vcr
rebbe assoluta con it principio di una « conceptio supe1· conre 
ptionem. ». A dir vero il Velpeau aveva giA fino dai suoi tempi 
opinato che due ovuli fecondati nel medcsimo coito potessero non 
giungere nel medesimo tempo nell'utero e chc lo sviluppo dcl~ 
l' uno potesse essere piu tardivo che quello <!ell' al_tro: o chc de1 
due concepiti uno potesse a vere un' accrescimento piu rapido c 
cagionare un ritardo momentaneo nell' altro de"tinato a compl1~· 
tare il suo sviluppo dopa la nascita del primo. per modorh~ 
l'uno potesse nascere prima del termine e I'altro dopa. La~cianrlo 
da parte la considerazione s:e la opinione del Velpeau possa ba
stare a rende1' ragione di tutti i casi possibili, ora e da riftetterc 
che se la disputa si limitasse soltanto a capire come possa av
venire il fatto, sarebbe una rie;erca di embriologfa umana della 
.quale non sarebbe qui opportunita discorrerne. 1\fa la ragionc 
del presente argomento ticne alla importanza giuridica in quant.o 
riguarda le disquisizioni legislati\·e intorno al riconoscimento rlella 
prole legittima eel all' acquisto dei diritti lcgali di successione 
ereditaria non che aile querele criminali per adulterio. - In 
definitirn tutto il fatto pratico si pub compendiarc uel seguentc 
avvenimento che forma per dir cos\ ii tipo sul quale si possono 
modellare una serie di casi pill o meno differenti e che e bcne 
sieno valutati dal perito onde sia fatto accorto a riconoscerne la 
vera entita per non cadere in errori fata1issimi. E noto come 
una donna maritata, ingravidando, possa a termine ordinario avere 
un parto molteplice di feti a sviluppo pill o meno avanzato, cio6 
piu o meno maturi e dar luogo a cib che comunemente dicesi 
parto gemellare ec. - Puo perO nccadere che o contempora
aeamente o con intervallo di tempo da un fravaglio all' altro ~ 
anco di ore o giorni; dia al la luce dei feti marcntarnente diffe
renti nello sviluppo e tanto sensibilmente differenti da far crc
dere vi possano correre fra ii concepimento dell'uno e dell'a1tro 
delle settimane e dei mesi. - E in forza di tale avvenimenfo 
che alcune volte pub nascere dubbio nel marito sull'epoca della 
concezione di alcuno di quei feti e dal dubbio scaturire la Se · 
guente questione medico legale: - e ciOO: « se dati quei diversi 
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c"sviluppi fetali indicanti un' epoca nella quale ii matito o per 
« morbo o per lontananza era impossibilitato all'accoppiamento 
c: se!SUhle, debba riconosccre q_uella prole come legittima, ovvero 
« prodotto di adulterino concepimento ». 

Dipcnrlenlcmente da questo dubbio, accettanclo la dottrina 
della supcrfetazione, ne conseguirebbe ad e.sempio che t.latu un 
parto oel quale vengano alia lucc due in fan ti, uno con tutti i 
carattcri del nonimestrc, p.,lf,.n ip,·ece d'un fetn di TTIPno rli sci 
mesi, se ii marito da pill di sei mesi non avessecoabitato ne fosse 
slato nella possibilita di congiungersi con la consorte; conseguenza 
irrecusabile ne sarebbe chc it neonate nonimestre sarebbe lcgit
timo, illcgittimo il secondo. Supponcndo poi cbe ii marito avesse 
coabitato con la sposa solo i 181 giorni prima dcl parto e non 
gia prima di quest' epoca, fino a contare i 300 giorni, sarebbc 
da riconosccrsi per lcgittimo il secondo e non gia ii primo. -
Per qucsto stcsso principio supponendo che una donna partori.,se. 
quando si provasse chc 300 giorni innanzi coabita\·a col marito 
c non mai dopa, dato che ii puerperio si arrestassc sublto o 
quasi subito dopa ii parto percha un' altro feta si trovasse net
t' utero e dopa due o tre mesi nnisse alla luce sviluppato •anto 
da esscr vitabile, ii primo snrcbbc legittimo, ii Secondo no. -
Se poi tali supposizioni si formulassero in donna al\o stato di ve
dovanza che si maritasse e:r lege prima dei clieci mcsi prescritti 
dal Cadice e per 1' appunto dopa trc :ne~i dopa la morte del 
primo marito, se questa donna avesse un parto gcmcllo in cui 
un fcto avesse sviluppo noniml'stre e l'altro settime~trale e vi
tabilc, allora di questi due figli il primo potrcbbe appartcnere 
al defunto marito, ii secondo al vivente, mentre poi con ii di
sposto del Cadice civilc ( esscndo venuti alla 1ucc dopa 180 
giorni dal secondo matrimonio c prirna dei 300 giorni dal pri
mo coniugio) potrebboro essere contemporancamente del primo 
e del secondo marito. - Qnindi nei primi supposti, si avrebbero 
accuse di adulterio; ne\l' ulti.no c:'.l.so, si avrebbc perplessit!l di 
diriLti nella successionc creditaria c c:ome ogoun vedc uno sfascio 
dannosissirno dei vincoli dclla famiglia e dcUa societti. 

lo non voglio d'altro la to minuziosam~nte riferire qui ed analiz
tare per cstcsoquella piccola serie di fat ti a 'quali dopa tanti anni di 
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fatichc per metterli insieme, si e creduto appoggiare sicuramente 
la dimostrazione della acccttabilita della dottrina della superfe
tazione. Tali casi o sono stati erroneamente esposti , o incom
plctamente narrati o criticabili fino alla inattendibilita. Tutti 
gli autori ne riportano alcuni, ma in definitiva, per quanta ab
bia con diligenza consultati i Hbri, non si sorpassa il numero di 
otto o dieci casi. Si comincia con quello nanato dal Buffon ed 
osservato nella Carolina meri<lionalc su di una donna di Char
lestown ( 1745 ), la quale partorisce due gemelli uno bianco e 
1'2.ltro di razza nera, confessando essa cbe dopa i godimenti col 
marito, fo assalita cla un ncgro Che l' avrebbe uccisa se nor• 
l' avesse contentato. Poi si passa pel solito, a quello della mora 
della Guadalllpa (1821) la quale anch'essa partorisce due gemelli 
a tcrmine uno nero e l'altro mulatto, confessando essa d' aver 
giaciuto nella stessa sera e con un bianco e con un uomo di 
i>azza nera. Fatti questi due gia criticati dal Casper ed ii secondo 
poi dal Bergmann, i quali, in de:fiuitiva, non provando per una 
soprafetazione, pure potrebbero parlarc in favore di una supe
rovulazione e si aggiunga chc appunto perche compiuta per un 
coito succedente vicinamente all' altro e per seme di di versa 
razza, proverebbero anzi palesemen te l' adulterio. - Do po si 
passa al fatto della ~!aria Anna Bigaud ( Or(lla, Devergie ) la 
quale il 30 Aprile 1748 alle IO partorisce sollecitamente un 
foto a termine e il 16 Settembre, dopa 4 mesi c mezzo, 
ne cltl in luce un· alt re• di sesso femmiuino hen formato e robu
sto. - E poi si narr~ il caso delln. Benoit Franquet di Lione 
che partorisce una bambina il 20 Gennajo 1870 e ii dl 6 Lu
glio (ciOO ciuque mesi e 16 giorni dopa) ne da alla luce un'altra 
ben formata a terroine. - In questi due casi quanta al primo, 
si pub intendcre come una gravidanza gemellare per superovu
lazione con uscita dal primo feta vitale e con trattenimento del 
secondo fino a termine: ( Eisemann) e quan.to al secondo caso 
chi elimina ii possibile della esistenza di un utero bicorne? 

Poi viene il Devergie con w1 caso di gravidanza e.straute
rina cbe durava da tre anni in una donna che restO gravida e 
partor1 un feta ben conformato e a termine. - E di simile ri
sma r altro caso osservato dal Datt. Cliet di Liane in donna 
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nclla quale (essendo morta improvvisamente) alla necroscopia si 
trova un fetino di 5 mesi morto e ranniccbiato dietro l'utero nel 
fondo del bacino et.I un· altro fetino di 3 mesi entro l'utero. -
Casi ancor quest.i due che non valgon molto a persuadere la 
dottrina della supcrfetazione, perche essendo l' utero vuoto e 
libero di ammettere un ovulo f'econ<lato, rientrano nelle condi
zioni com uni e non v' ha ncauco bisogno di com pro met tere per 
e3si la dottrina d' una superovulazione. 

A maggior confcssione poi della tesi i sostenitori della su
pcrfetazione portano a van ti il caso illush'ato dal Cassan (1826) 
ed osscr\'ato insieme alla sig.r" Boivin in una clonna di 40 n.nni gia 
madrc di un figlio, la quale ii 15 :Marzo 1810 partorisce un 
foio fomminino clel peso <li -t libbrc. - Dopo ii parto, perma
nendo a destra dell' addomo una gonfiezza di volume conside
revole, fu dalla ostetrica esplorata la cavit;,\ delrutero e fu sen
tita completamente vuotata. - Per due mesi succcssivi la donna 
avvcrU dei moti fotali c la signora Boivin sospettO o di una 
gravidanla estra.uterina o di utero bilobato. - II I~ maggio aY
venne ii sernnclo trava~lio e fu data in Juce una femmina perO 
alquanto debole, non raggiungendo che appena il peso di 3 Iibbre. 
La puerpora non coabital'dO regolarmcnte con suo nrnrito, avrebbe 
dichiarato alla ostetrica. come fosse memore di avere subHo H 
coito uclle epoche qui appresso e cioC il 15 e .:!LI Luglio 1809 
cd il 16 Setterobre dello stesso anno. N ulla vicne conformaLO 
dalla auto1ifa relativamenle alla conformazione <lei genitali in
ter11i di quest.a donna. - E ac1.:anto a ljUeslo si pub mettere il 
caso osser\•ato nel 1847 dal Prof: Generali a i\Iodena in una 
donna la quale dopa aver partorito un· infanle maturo e novi~ 
mestre le si sospese ii travaglio e dopa 27 giorni die alla luce 
un'altro infante maturo come ii primo. Questa donna fu poi 
1;;ciionata e rnostl'O l' ut.e1·0 bioorne ed ogni ca vita corrispondente 
ail un sistcma tubo ovarico perfetto. E frugando e frugando e 
inlerrogando molti scritlori e molti osservatori potrebb' essere 
cbe qualche altro caso consimile a qnesti due ulti111i con esistente 
utero a doppia cavilil se ne trovasse . . . ma io dico il vero: 
non pcrsuadono niente aifotlo clie si debba ammettere una su
perfctazione, persuadono invece per una gravidanza gemella per 



- 138-

sviluppo quasi contemporaneo di ovulo nelle cavita uterine o se 
si vuole una fecondazione sopra fecondazione accaduta a distanza 
di tempo l' una dall'altra con indipeudenza assoluta favorita ap
punto dalla esistenza di due sistcmi tuba ovarici perfetti comu
nicanti ognuno con la propria cavit<\ uterina. Ne varrebbe nep
pure la obiezione che ammettendo una tale opinione si anderebbe 
contra la dottrina che allorquaudo in un' utero bipartito in una 
delle due cavita s'inizia un procedimento embriogenico per la con
sensuale mutazione occludendosi anco la cavita opposta, s'impedi
rebbe ii passaggio al liquido feconclt.n te di passare fino all' ova
ja ed all'ovulo di entrare per l' ovidutto in cavita, perche la 
nuova fecondazione pub avvenire in un momento di tempo non 
tanto lontano dalla prima e quando ancora non molto avanzati n~ 
pronunziati si sono i fenomeni primi d'una ipergenesi cellulare.
~fa qui e inutile discutere! - I fatti liene osservati debbono essere 
quelli che han valore a decidere ed io relativarnentc al possi
bile di una doppia ovulazione indipenr-Jente atfatto r una dall'al
tra in caso di utero bicorne non saprei qua\e piil splendido e 
per·suadente caso riferire se non ii seguente onde dimostrarc 
che non vi ha proprio bisogno di invocare una dottrina strana 
e pericolosa com' C quella della superfetazione. - Ecco ii fatto. 
Nell' Agosto de! 1871 ii Dott. R. Harris Ross pubblicava un 
caso osservato in una donna di 33 anni la qualc aveva avuto 
sei figli tutti a terroinC meno uno chc venne alla luce settime
strale. - Nel Maggio del 1871 dessa fu presa da metrorragfa 
ed assistita dal Dottor Ross visitandola coustat6 L' csistenza 
di due orificii uterini. - Nel mese di Luglio successivo la 
donna entro soprapparto espellendo due feti di Circa sei mesi 
di sviluppo con doppia placenta. -- FU singolare fatto osser\.·are 
come l' altro orifizio uteri no restasse sempre chiuso durante il 
travaglio e la donna narrasse di sentir sempre un feta nell'ad· 
dome ed anzi tali moti fetali ed i battiti cardiaci furono dal· 
l' ostetrico verificati cos\ cbiaramente da dover diagnosticare la 
esistenza di un' utero doppio gravido e da un lato esserlo dop· 
piarnente come lo attestava il fatto compinto della uscita di due 
gemelli abortitL-- Iafatti nell'Ottobre la donna partori un feto 
vivo a termine; fU allora che il Ross sentl chiara Ia presenia 
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del setto che divideva le due cavitU indipendenti l' una dali' al
tra e regolarmente funzionanti, tantocM dal Luglio in poi la 
donna fu per tre volte mestruata norrualmente. 

Non saprei proprio quale esempio pii1 efficacemente confor
tante citare al pratico per persuaderlo della possibilita non solo 
ma della intelligibilita naturale di un avvenimento in cui senw. 
vagheggiare dottrine ipotetiche s' intende benissimo e la <loppia 
ovulaziuue e feuo11llazione gcmellare avvcnuta per una del!e l!a
\•iti\ interne: c la fecondaziono successiva avvenuta nell' altra 
co.vita uterina vuota ed in rapporto con il sistema tuba ovarico 
corrispondente: e la possibilit<\dello svolgimento in essa di un feta, 
mentre nell'altra caviUt delta stesso utero vc n'erano dncchc si com
pletavano: e il ritorno a funzionalit!'t mestruale della ca vita uterina 
rimasta vuota roentre l'altra era piena dcl prodotto del concepimen
to: e finalmente l'assoluta indipenrl.enza di struttura anatomica dei 
due carpi uterini de' quali mcntre l' uno si contrae per espellcre 
ii prodoHo gemino, l' altra resta chiusa 1 climostrando cosl am
pliamcnte la verH<\ d'una doppia fecondazione accaduta a distauza 
di tempo. 

Non si mancb e vero da alcuni osservatori che non inlende
vano accettare come dimostrata la dottrina della superfetazione. 
avanzare argomenti che fossero Yalidi a negarnc la possibilita. 
Ed i principali obictti furono i seguenti e cioe: I 0 cl1e pel l'i
gonfiamento subito dalla muccosa utel'ina e la formazione dclla 
deciclua venisse impedito ii passaggio per entro r ulero degli 
spormatozoidi e r entrata di altro ovulo fccondato. :Ma rem· 
briologfa oggi pub ritenere che Ml primo c secondo mese di 
unn avvenuta fecondnzione lo sviluppo dclla dccidua uterina non 
sia cotauto arnnzato da chiudcre la cavita dell'ntero - 2°. che 
la presenza del tappo gelatinoso che per I' ipersecrezione dei 
follicoli della porziono cervicale del canale uterino Ya accnmu
landosi nei primi tempi di nna fecondazione 1 impedisse il pas
saggio di altri spermatozoidi. Ma osservaziooi esperimentali ri
petute anco fra noi dall'egregio e distioto Professore Guglielmo 
Romiti 1 hanno dimostrato come nella gelatina che va forman
dosi nel canale uterine gli spermatozoidi possano muo\·ersi libe
ramente non solo, ma anco per 10, 12 giomi vi,·erci benissimo. 
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Che la presenza nell1utero dell'uovo fecondato e in via di sviluppo 
non permettesse ad altri elementi di prendervi posto non regge 
alla osservazione diretta cbe mostra essere l'ovulo nei primi tempi 
tanto piccolo da non potere itnpedire agli elementi animati dello 
sperma entrare nella cavita e in questa dallo sbocco della tuba 
entrarvi ancora un ovulo. 

:\Ia se questi argomenti da un lato e queste obiezioni dal-
1' altro per il progresso della embriogenia acquistate, non forni
vano ancora prov a efficace ad ab bat tere del tut to Ja dottrina 
della superfetazione, di recente fortunatamente s'aprl una serie di 
studii fondati sulla pil1 esatta e positiYa osservazioue per la quale 
ii Kusmaul (1850), lo Schroder, ii De Sinety (1877) ed allri 
italiani fra quali H Romi~i ( 1875) poterono stabilire e riconfer
mare il principio che durantc la gravidanza non si distaccano 
ovuli dall' ovaje. E evidente che se per ogni distacco di ovulo 
maturo l'esistenza del corpo luteo nell'ovaja nee la prova: e se 
d'altra parte, la osservazione di donne morte nel periodo di gra· 
\

1idanze anormali, ha dimostrata l'esistenza di un corpo luteo per 
ogni prodotto di gravidanza, e forza concludere che data una donna 
gravicla non possa avvenire in essa una soprafetazione pcrche non 
si ha segno di nuova O\'Ulazione. Pero nulta vi e in contrario a 
intendere che a breve <listanza di tempo nell' ovaje preparatasi 
gic\ la maturazione di pill ovuli, questi possano venir fecondati 
e trovar posto dipoi nella cavitil uterina, ovvero alternativamente 
in una delle due cavita se l'utero aveva conformazione adatta, 
e intender cosl il fenomeno della parturizione multipla di feti a 
di verso periodo em briogenico sebbene o conternporaneamente o 
a breve distanza di tempo dal medcsimo padre generati. 

Quasi quasi; per quanta puo spettare agli studii medico le
gali; una volta entrati in cognizione del suesposto principio em
briogenico, si dovrebbe essere pill inchinevoli a credere possibile 
i1 fatto cli una fecondazione adulterina piuttosto per la dottrina 
della superovulazione che per quella delta superfetazione e in 
verita, quando mai accadesse la riprova materiale di una diver
sita di razza nei prodotti del concepimento, sarebbe forza che 
l'uomo della scienza piegasse il capo alla dimostrazione parlante 
di un avvenimento che sarebbe confortato dai pil1 sicuri prin-
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cipii dclla osserrnzione sdentifica. -Comunque sia, non potcndo 
ne volcndo in un libro di questa indole. soffermarrui oltre il ne· 
ccssario sopra ogni singolo argomento, sono tranquillo di aver 
fatto bene per il perito a persuader1o per ogni modo della 
fallacia e del pericolo che contiene in se la dottrina della super· 
tetazione. 

Concludendo dunque per la pratica medica forense in armonfa 
con le leggi della fisiologia econ le disposizioni del Cadice si puO dire: 
chc una dOnna gia gradda e giunta a qucl periodo tale da ammet
ter.si che un feto esista in cssa, non possa venir di nuovo fecondata:
che una donna possa hens\ per uno stesso coito e per pill coiti 
succedentisi a breve clistanza di qualche giorno, veaire fecondata 
in piu ovuli maturi i quati giunti a lor tempo nell' utero pos
sauo svilupparvisi con clifferenza di forza e\•olutiva e }Jercio so
praggiungendo il parto e l' uno e l'altro (o insieme o a distanza 
di travaglio) possano uscire con caratteri differcnti di matura
zione in uno nonimestrale in altro semcstrale o settimestrale: 
che se in una donna vi fosse disposizione anatomica tale del
l' utero <la esser fornito di due cadta ciascuna in rapporto con 
un sistema tuba ovarico il fatto ha dimostrato; d nulla in scienza 
1 ipugna ad ammettere possibile; che in ciascuna ca vita possa 
an-cnire una gravidanza per fecondazione distantc l'una dall'al
raltra e ciascuna p1·occdente con le leggi com uni, in moclo che 
al parto ( od in un solo trnvaglio od a travaglio separato) si 
possa avere la fuoriuscita di feti a dh·erso e lontano grado di 
maturazione e (s' intende) vitali e vitabili: - che in un:.i. donna 
e.;;.;;itcndo pure una gravidanza estrauterina in periodo c loco 
tale cla ammettere cbe e r utero e il sistema tuba ovarico o 
di una pnrt.e o mcglio di ambo le parti siano pcrvii e le ovaje 
prcparino ornli maturi, puO ammcttcrsi la possibilitU di una 
grm·idanza intrauterina affatto indipendcnte dalta complicanza 
tlella estrauterina: - che per tali principii i casi nei quali po
tessero verificarsi i fatti sopraccennati non potrcbbero co3tituire 
prova di adulterio, rr.eno il possibile chc donna di razza bianra 
avesse concessi i suoi favori ad uomo di differentc razza ioge
nerando in essa per sopra ovulazione un prodotto di concepi
mento che mostrerebbe all' csterno a seconcla clelle leggi dello 
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iacrociamento, quei scgui caratterisLici dell'aduJterino cooeubito: 
- che coerentemente a. questi principii e in rapporto a1le con
tingenze fort'nsi nel caso di pill nati da una comune gravidanza 
(o da un solo parto o da pill) quando fra di essi ve ne esistesse 
uno sul quale a name di Legge nessun dubbio di legittimitA 
cadesse, questo cuoprirebbe le dHferenze dell' altro quale pro
dotto modit:icato di una fecondazione e di una gravidanza mul
tipla: - che in coerenza a r1uesti stessi principii data il caso 
di una vedova che passi illecitamente a seco!lde nozze al terzo, 
quarto, quinto mese, ed in un travaglio di parto dia in lucc due 
feti dei quali uno maturo nonimestre e l'altro semestrale e vi
tabile g_uando ancora con il secondo marito non avesse convissuto 
che da cinque o sei mesi, la presunzioae della paternita e pel 
primo marito non pel Secondo: - che se la donna avesse dati 
in luce qu.csti due neonati a mom~nti diversi di parto e distanti, 
se il p1•imo venuto in luce mostrasse uno S\'iluppo superiore al 
tempo in cui la vedova si coogiunse col secondo marito e l'epoca 
della morte dt:l primo marito non cont.a.sse pill giorni che la 
legge concede ai varti serotini, allora questi due neonati potreb
bero l'ipctere diritto di paternitA dal primo consorte non gia 
del secondo :-dato pero che uno dei neonati mostrasse sviluppo 
mino1·0 <lei 180 giomi e l'altro nascesse oltre i 300 dalla morte 
dcl primo marito (tenuto canto del periodo di convivenza a ter
mine legale del secondo marito} la presunzioue di legittirllita 
~ per questo non pel primo. 

§. 65. Casi brevemente dichiarata queste cognizioni e per 
quanto mi poteya rfoscire piil giustamentc compendiate, mi 
sembra di avel'e indicata al perito la condotta da tenersi in 
simili circostanze e cioe: 

1 ° fore csatlissimo esame <lei neonati e dei loro annessi 
in ogni p.:irticolarita di forme, sviluppo, stato, peso , lunghez

per giungere ad indicare con il massimo grado di ap-
p1 •0; I' epoca di loro concepimento; sempre s' intende 
lie1H' in -.,·i ,t di confronto fra loro : 

:.:
0 L!·e c~attissimo csame delle condizioni anatomiche de

gl i o:·c-a:1i ::cni Lili interni della madre per rendersi ragione, :fin 
do,·(' lJ pcwi l·il L', dcllo stato e conformazione dell' utero. 
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3° Confortare talc esame del parere autorevole dclla per
soni\ deli' arte che po~ avere occasione di assistere la donna 
ncl parto o nei diversi parti. 

4° Corroborare fin dove e possibile e prudente, i1 giudizio 
con le notizie raccolte dalla donna riguardo alla in<licazione pre
tiumibile dclla gravidanza c raccogliere ogni altra indicazione cbe 
la saggia analisi del caso potesse suggerire. 

Del rcsto mi sembra che entrando in questa via si percorra 
quella piu scientificamente sicura e giustaregolaonde evit.are di dar 
fondamento ad accuse gravissime di disonesta condotta in donne 
nelle quali si compierono fatti naturali e legittimi che verreb
rcro fr~intesi o traditi dall' applicarvi una dottrina (se pure lo 
fu mai tale) chc mcrita oblio nella scienza medico forense. -
Net paragl'Ufo delle nascite precoci e tardive si troverauno in
dicati auco piu precisamenle le disposjzioni del Codice Civile 
chc hanno riguardo atr argomeuto della legittimiti't della prole 
nata • urante il matrimonio. 

Questi sei quesiti fino ad ora esaminati sull'argomento della 
b'favidanza tanto in rapporto al Cadice Civile quanto al Codice 
Penale, mi sembrano quelli piu importauti ad esscre accennati 
per indicare la condotta del medico forense, senza pretendere 
cht: sieno i soli che possano sorgcre in tal difficile c vasto argo· 
ruento. Le circosta1ue pal'ticolat'i ad ogni caso potranno fornirne 
ben altri ed allora il perito seguendo il metodo suesposto se ne 
fari't soggetto di studio speciale. - Ci\') che importa si e che 
s.ia sempre hen basato lo scopo giuridico del quesito e costan
temente si tenga canto degli elementi proveuienli dal fatto in 
specie scnza discendere dal generate della scienza ai particolari 
ma da questi, hen valutati, l'isalil'e quando occorra ai primi. 

Ora studieremo a secouda del programma stal>ilito, quanto 
e necessario a conoscersi d .. ~1 perito nell' argomento de! Parto, 
del Puerperio e delle Nasci te precoci e tardi ve. 
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J:o;TERVENTO DEL PERlTO NELLE QuESTIONI SUL PARTO E 

DEL PUERPERIO E DELLE NASCITE PRECOCI E TARDl\'E. YnA

LIT.~ E VITABILITA. 

§. 66. Dopo lo studio pratico medico legale sulla GraY;
danza ne viene naturalmcnte quello sul Parto e sul Puerpe
rio. Se non che per possibili contingenze potrebbe avvenire che 
ii fenomeno del parto potesse o accadere precoce o tardivo 
rapporto al periodo comune ordinario della gestazione, e questo 
fatto dar luogo a questioni che per molta parte si collegano con 
l'argomento'" de11a gravidanza 

]\fa io ho creduto bene serbare questa eccezionale t0si in 
fine della Afrodisiologfa Ci vile, appunto per mantenere un' or
dine regolare a seconda dei pill comuni casi e rimando il perito 
al paragrafo dove prenderb in esame i1 fatto delle nascite prccoci 
e tardive. Qui indicherO la condotta del pratico nelle occorre11ze 
medico forensi relative al Parto e dopo a quelle del Puerperio. 

§. 67. PARTO. Le ragioni per le quali puo esser chiamato 
il perito a giudicare se una donna abbia o no partorito-o da 
quanto tempo abbia partorito- o se abbia partorito una o pii1 
Yolte - se abbia potuto partorire senza sapere che dessa com
pieva un' at to cosl speciale credendo invece di com pi ere una co
mune funzione corporea: - o se abbia potuto partorire senza 
aver coscienza di una simile funzione ec., - sono ricerche di 
natura diversa che in parte possono dipendere da alcune dispo
;:i;izioni del Cadice Ci vile, altre; e forse le pill frequenti; dal 
rodice Penale. - Cos\i ii figlio abbandonato (Cap. V, A1't. 352, 
Cod. Pen.), o chi per esso che reclamasse con la legittimita. 
della nascita il suo stato ci\'ile che crede perduto o in seguito 
a soppressione od a supposizione od a sostituzione di parto , 
pub sp~rare che venendo sottoposta a visita medica la donna 
che nega o afferma di essergli madre, si possa chiarire Vav
venuto parto e da quanta tempo possa essersi verificato. Questo 
fatto una volta cerziorato, puO fornire un'elemento di prova uni
tamente ad altre per rintmcciare il vero ed assicurare i diritt.i 
civi li. - Puo essere interpellato il perito in questioni di parto, 
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'J.Unndo si voglia stabilire la ricognizione delh paternita in caso 
di ratto (Cod. Civ. Art. 189) allorch~ la donna rapita rimanendo 
incinta, nella ~per anza di un valido matrimonio, per tutelare 
l' onorc abbia tenuta per un tempo celata la gravidanza ed il 
parto. Se il rapitore ricusasse il matrimonio, la donna potrebbe 

inlrntar causa contra cli lui per la compensazione <lei clanni e 
pregiudizii sotl'ert.i rfal trarlimento e avrebbe tutta la preruura 

di assicurare lo state civile al figlio naturale, quindi necessita 
di provare la verita dell' anenut.o parto quando die alla luce 
'lucl prodotto di concepimenlo in lei ingenerato dal rapitore 
nella convivenza passata dopo il rat to. - Un marito pub avan
zarc qucrcla criruinale di adulterio basandogi sull'avvenuto parto 

c della csistenza pill o meno lontana di ono stato di puerperio, 
o <li nascondimento di par·to, e talora di abbandono o di cspe

sizione del neonato. - L'autoriti'l giudiziaria pub in caso sospetto 
di aborto crimino::m desiderare la prova se la donna incolpata 
abbia o non abbia partorito o sia in uno stato p;u o meno avan-

1ato di puerperio. Cosl quando una donna indiziata di aver com
messo un'infanticidio c negasse di a\·er partorito o almeno nc

gas:-;o di aver partorito in quell' epoca alln riuale si rifcrisce la 
nascita dell' llCC"iso neonato, ~ nece:ssario venga sottoposta alla 
Yisita de! pcrito medico onde verificare se in essa esistano i segni 

di partur1zione.-Si danno poi altre circostanze nella vita profcs

sionale nelle <]uali pub C<.:!'lere avanzato ii medesimo quesito: ma qur
stc nrnovono da hen dilferenti ragioni, come ad esempio quando 

si vuol sapero se per lamenti avanzati all' .\utorith municipale 
per far cc~<.:are o sospendcre alcuni lavori o certe operazioni dan

nose alln salute di una donna che si dice partoriente o puerpcra 

questa lo sia. realrnentc, a quando si dornsscr fare daUa Polizia 
scquestri o arre:;;ti prcs.::o unn donna che si dice sopmpparto o 
puerpera lo sia realmente ec. 

§. 57. Prima di andar' oltre mi preme prccisarc alcune 
cognizioni di linguaggio giuridico che saranno di molta utilita 
al perito, c~sendomi accorto; qualche volta; che da alcuni non 

troppo farniliarizzati a questo genere c!i studii , si fa nel linguag

gio u~uale una confusionc non tanto leggier!l 

Qua;il:p~/ice es1Josi.:ione ed abbanrf .,,o ~'· :nte (Ar;~ 332, 
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Cod. Pen.), s' intendono due fatti diversi e che possono avcrc 
intenzione e scopo di111~rente. - Si pub ci~ esporre ed abban
donarc una creatura impotente col fine di dargli mortc, com· 
mettendo cosi un'omicidio per il mezzo della esposizione la qualc 
conticne o puo contcnere l'intenzione d'ucciderlo. - Tale inLcn
zionalit:t resulta dallo esporre abbandonato un'infante in luogo 
di solitudine, remote, in cruda stagione, di notte cc. - In tali 
circostanze il reato si trasforma in ornicidio od in infanticidio. 
Ma si pub esporre l'infante abbandonandolo non per fine di uccidcr
lo, ma col fine sempre pravo di liberarsi da1Ie cure di una crea· 
tum impotente o per distruggere le tracce dei rapporti dell' in
fante con una data persona. Se in questo caso ne accadesse la 
mortc o un danno corporale, potrebbc parlarsi o di omicidio 
preterintenzionalc o di lesione colposa.- Pub abbandunarsi un 
infantc col fine di togliergli e nome e diritti patrimoniali che 
gli pervenissero <la una data famiglia e sarcbbc allora una sop
pressione di stato. E eYidente come per tali circostanzc il do
vere del perito medico sia quello di porrc in chiaro quale sia 
stato e quanta il danno ri.sentito dal nconato o se mor·l, pro
vare chc realmeule le cause morbiferd incontrate furono rnra
mente quelle le morlali, s intenJc benc avendo pret;edentemcnte 
provato che il ueonato aveva goduta la vita. 

Si dice poi sopp1·essione o meglio occulta;;tone di pat to 
l!Uando si a llontana il neonato che potrebbe csscre prom di il
lcgittima fecondazione o di adulterio. - In tale fatto si priva il 
neonat.o solo dello stato civile senza intenzione di togliergli la 
vit.a, anzi si pub occultaro per carpir·e una successione o per 
cnoprire un fallo affidando )a creatura a qualcbe persona aruica 
che soLto mcnLiLo name lo educbi. 

Si dice sostituz·ione di parLo quando si pone un'infante in 
1uogo di un' altro: cos) una balia pub ad insaputa dei genitori 
cambiare il neonato: ovvero i gcnitori stessi desiilerosi di avere 
per esempio un maschio lo cambiano con uaa femm ina; ov\o·ero si 
cambia tm bambino sano con un malaticcif) o<l uno deforme con 
altro robusto e hen formato: ovvero qnnndo donne che banno o 
per veJovunza o per altre ragioni inLeressc a carpire ercditi'.l., a 
propdo bambino mol'to, ne sostituiscono uno vivente. 
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:-\i dice supposi;;ione di parto quando o donne vedove o 
donne stcrili per privare i collaterali dei diritti di successione, 
prendono un bastardo od un bambino altrui e lo fanno passar 
per proprio. - Cos\ una ragazza per costringere l'amante a spo
sarla potrebbe supporrc un parto come gi<\ ii Capuron ne refe
riscc un caso. 

Si dice rapimento d'infantc quando una donna nubile volendo 
costringere un'uomo a sposarla tinge una gravidanza e per coo
nestarla ruba un' infante cl1e lo dice suo, ruenlre in pari tempo 
viene a privarc r1uell'infante del suo vero stato civilc e lede i 
diritti dei gcnitori ""'=It Klein ne rife1'isce un' iruportantissjmo 
esempio. 

Ma o s;a I' una co!'la o 1' altra il quesitv che sempre puO 
essere a\'anzato al pratico C in definitiva quello di esaminare e 
decidere se realrnente quclla tal donna abbia partm·ito e avendo 
partorito se quello che vicnc p1·esentato sia veramenli il neo
tuito da essa dato in luce. 

§. 58. QuESITO I. Ha partorito la tal donna? 
II perito tenga bcn fermo come in medicina legale occorra an· 

dar sempre diritti a mcttere in esscre i segni pil1 positivi cl1e 
possano dare (per quanta e umanamente possibile) prove <limo· 
stra!Jili dell' asserto avanzato a sciogliere uoa data questione. 
Nell' argomento prl'!senta si possono 1ncontrare cangiamenti di 
condizioni per ogni siugolo caso tanto che provengano dalla 
donna stessa, o dalle conrlizioni 01·ganiche del foto c da1l' epoca 
dclla gestazione. - Si possono dare pa1·li prccoci , e aborti . ed 
ec;.pulsioni di prodotti morbosi che non fnrono prodotto di vero 
concepimento e chc pure per 1a loro natura e per ii loro volume 
possono alla nscita dall'utero destar fenomeni da assomigliarsi 
molto ai fatti che acccadono per la naturale cspulsione. 

Avvertito di ciO, i1 perito ricert:hera e mettera in chiam 
per prima cosa se esistano o no i segm· generali i pill consueti 
a verificarsi nella donna di reccnte puerpera e desumibili a) dalla 
pigmentazione caratteristica nella faccia delle gravicle; b) dalla co
lorazionc bruna della linea alba; c) dalle esistenti vergature viola
cee del ventre e delle regioni anteriori e superiori delle coscie; cl) 
daUo sviluppo straordinario delle mamruelle e dall'accentuazione 
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della rete venosa: e) dalla colorazionc bruna dell' ar·ea del capez
zolo; () dalla sccrezione densa lattescentc della glandula mamma
ria; g) dalla spcciale e caratteristica anrlatura della donna di re
cento partorientc; h) dalla esistcnza tlcll'edcma alle cstremibl in
feriori , dalla dcbolezza i i) clall' abbatt.imcnto e dal pallore quali 
segni d'anemia indotta dalla per<lita dcl sangue, e <la quello 
stato di turbamento morale d' un 11arto clandestiuo. - l<.iflet
tendo perb il perito come tutti qucsti fenomeni non ssendo e 
non potendo e::;sere del tutto proprii od esclusivi del parto me
desimo, non sara prudcnz:.l concludere che per la sola e11urne
razione di alcuni o di tutti fra essi si possa cssere ancora in 
diritto ad inferirnc una conclusione. 

PiU direttamente it perito tlovr,\ guardare: 
l." alto stato dei genitali esterni ed interni, cssendocht 

pel travaglio del parto la vulva resti beante: le grandi e piccole 
labbra si mostrino tumefatte: le pieghe vaginali oub}scauo una 
distensione maggiore e minorc, ma pur sempre una disposizione 
insolita a quanta si vede in cnnriizioni ordinarie. - Dovra guar· 
dare allo stato della forchetta la quale potrebbe essere stata 
lacerata e specialmente nelle primipare, o se esistendo una cica
trice questa sia o no receute: - alle condizioni del perineo, ii 
']_uale pub essere stato 1·0Llo e specialmente nelle primipare o quando 
specialmente il parto fo clandestino e alquanto difficile : 

2. 0 allo srolo sanguinolento che suole avvenire dai geni· 
tali quando il parto fosse reccote, corroborando ques:Oo esame 
del soccorso dcl microscopio per chiarire sc sia sangue di se
crezione mestruale ovvero sangue uscente dalle p .. rti per uno 
di quegli artificii di siroulazione gia dichiarat.i a pag. 17, V. Ill 

di questa BiLlioteca. Per un' csame macroscopico o di prima 
veduta, il sanguo scolante clai genitali dopa subito il parto ha 
<lei coaguli , e abliondautc:-non cosl apparirebbe quello della me
struazione ne facile sarebbe simularlo cosl con sangue preso da 
animale inferiore. All'esame microscopico si avrebbero come pro
prii segni della secrezione sanguinolenta locbiale dei primi mo
menti, un sangue ricco di leucocit.i daodo una proporzione del 
5 per I 00 sui globuh rossi: - cellule epiteliali pavimenlose della 
vagina ed alcune sferoidali, cilindriche. Nel decorrere del tempo 
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(4-5 giorni) apparirebbero ddlle granulazioni molecolari grigie e 
poi maggiormente abbondanti i leucoc!ti i quali facendosi gra
nulosi (al 0° 7° giorno) darebbero quell'aspetto puriforme dotato 
di qudlo spechtle odore nauseabondo dcl liquido lcchiale del puer· 
perio, liquido nel qua\e si troverehhero prcvalenti e le cellule 
epiteliafi cilinrlriche e alcuni granuli grassosi e qualcbe raro 
globulo rosso. Una avvertenza pratica da tenersi in conto si 
b quella di portarc attenzione o sulia possibile mancanza o 
scnrselza o soppri!ssione <lei lochii ovvero della presenza di 
uno scolo uterinu vaginale cho potesse dip('ndere da causa 
morbosa. E evidente che in tali casi il perito dovra essere 
oculato a consirlcrare tut to l' insieme degli altri fatti per de
cidere se prepondcrasser que\li che gli darebbero ragione ad 
ammcltcrc piuttosto il fat to dcl puerperio anziche l' esistenza 
di un morbo dt!ll' utero: 

3.0 la pre':ien1a dclla secrezione del latte, certificabile dal
l' esame microscopico. - Prima chc sia formato i1 vero latte e 
noto come si abbia dalla mammella della pucrpcra il colostro, 
Jiquido giallo, vischi )so, a reazione alcalina, formato da globuli 
agglomerati, da corpi granulosi e da gocciolettc oleaginose, che 
•1 ,io.5u giorno dal parto prende veram~nte le caratteristicbe del 
latte che va semprepil1 formandosi al 1 omo giorno non presen
tando pill al microscopio le granulazioni n~ le gocciolette oleose 
del colostro, ma vcri e proprii glob1ili sfe1·ici, regolari, sp1en
denti. Gli studii de! Donne fino dal 1844 e qucl\i de! nostro Prot. 
F. Pacini e del Tourdes o Morel intorno a tale argomento sono 
stati alacremente spinti fino a cercare di stabilire anco un rap
porto di tempo fra il momento diJl parto e le successive fasi 
di modificazioni nella composizione istologica e cbimirn di tale 
sccrezione. E in verit:'.'t ripetcndo tlle osservazioni mi sono per
suaso che se tutto procedc con una regolaritti fisiologica i due 
estremi indicati dal Donne ii primo ciOO cbe al l omo gioruo del 
travaglio il latte non contiene piU granu!azioni ne gocciolette 
oleose di wlostro e che al ventiquattresimo circa, il latte ~ for
mato completamente da globuli sforici, regolari, lucenti , sono 
due dati chc hnnno del vero e percib mi scmbrano attendibili 
Ma ii perito tenga bene in mente che in medicina legate il piil 
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delle volte si banno ad ossservare donnc nelle quali il perturba
mento fisico e morale e potentissimo e per di pill donne nelle 
quali il phi delle volte v' ha tutto l' interesse a clisturbare l' au
damento naturale fisiologico dei fatti e finalmente donne sulle 
quali l'allat.tamento, nel pill <lei casi, non si continua; e quindi 
ar1'esto o perturbamento di una secrezione cbe io non nego che 
pr·ocedendo regolarmente secondo il comune andamento potrebbe 
dare qualche indizio. 

Niun dubbio poi che anco tale secrezione o possa mancare 
o invece verificarsi in certe condizioni morbose dell' utcro , ma 
al solito, il perito non pub fldarsi su queste solo fatto per de
cidersi ad un giudizio serio come quello di dichiarare se una 
donna abbia partol'ito, ma gli abbisogni tutLo il fascio degli al
tri argomenti per fargli erneltere un parere pill prossimo al 
vero. 

4.0 lJ riscontro digitale del collo dell'utero pott'l\ aggiungere 
a tutti gli altri crilerii anco quello relativo allo stato dell' ap
parecchio genitale uterino e tutti i pi-atici sanno come dopo un 
parto recente ii collo uterino si senta mol1e, dilatalo, avvicinato 
alla vi.Iva con le ]abbra gonfie, lacerate in pill punti e sensibili 
alquanto alla pressione che il dlto esploratore vi faccia. 

5. 0 Sarehbe poi forte argomento di pro\·a pel perito la 
fortumata combinazione di raccoglierl! alcuni frustoli di tessuto 
placentare prominenti dalla cavil<\ uterina di recente aperta e 
cosl con ii microscopio constatare un fu.tto che sarebbe signifi
cantissimo. 

Sarebbero poi di efficace prom ancora i seguenti dati e 
cioe: 

1.0 I' esame del prodotto del concepimento e dei suoi an
nessi: 

2.0 I' C!ame dei panni o della biancherfa requisita presso 
la donna, onde vedere se macchie o chiazze di liquido ammio
tico o di sostanza sebacea o di mercurio vslstessero. - Iotorno 
alla quale possibilitA ricordo al perito come debba essere bene 
attento a serbare tali el<•menti probaLitivi per sottoporli a prova 
chimica e microscopica, sapendosi che i1 liquido ammiotico con
ta.endo albumina e dei sali e particolarmente del cloruro di 
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sodio, od a\la prova del caloro o dell' acido nitrico la soluzione 
riveli l' albumina norrnalmente contenuta, e col nitrato d'argento 
dia un precipitato bianco caseoso. E quanto alla sostanza seba
cea, proveniente dallo smegma cutaneo del feto l'esame al mi
croscopio mostri I' esistenza delle cellu le epiteliali degenerate in 
grasso; e quanta poi alle macchie di meconio dopo la macera
zione sub}ta ncll' acqua clistillata si ottenga Cf>n l' acido nitrico 
la nota colorazione rubea per l'incontro della biliverdina. lo ho 
verificato qucsto saggio chimico e me ne sono trovato assai con
tcnto dichiarando perb che forse per la poca quantita della ma
teria colorante della bile che poteva esistere nel meconio esa
minato in piti feLi la colorazionc era sempre di un color roseo 
chiaro non ma! di denso colore rosso sangue anco adoperando 
l'ac:ido in eccesso. 

Q1.1ando fossc possibile aggruppare in un caso tuEi fra loro 
combiuati e regolarmente corrispondenti questi dali, certo e che 
la soluzione del quesito riuscirebbe la piu convincente cbe si 
potesse desiderare, ma in veritb. tenga ben roente ii perito come 
nel fat.to pratico qucsta non sia la pii1 frequente circostanza. E 
cib resulta foci le ad accadcre pensando coOle la occorrenza di tale 
r iccrca dipenrla ii piU spesso da avvcnimenti chc potendo includere 
una azione disonesta o per unn ragione o per l' altra si cerchi di 
tenerli occulti e anco quando per diverso modo vengano scoperti 
B denunziati vi occorra sempre un certo spaiio di tempo indi
spens:abile a che gli ufficii de lla autorita inquirente promovano 
le indagini gilldiziarie. Quin di corrono dei giorni, durante i qua Ii 
le porsone che possono credersi coinvolte net fatto per diversi 
morli cercano di diminuire o sperdere gl i element.i della prova 
e reodano semprepii1 diffici le il cbmpito del perito. 

'J'antocM in verita ~ a indicarsi come per il resul tato della 
esperienza pratica rli coloro "he spesero la vita in occupazioni 
siroili , si abbia la confes.!l ione chc nel maggior numoro dei casi 
ed a circostanze comnni , il periodo di tempo clentro al quale 
possa mai riuscire evidentcroente dimostrabile la veritA di un 
accaduto parto sia compreso fra L' ottavo e deeimo giorno, spazio 
di tempo nel quale ~ sempre sperabile di avere tuttora effica
cemente probativi il maggior numero di quei fenomeni cbe 
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danno diritto ad ass.icurare alla Giustizia come un parto sia av
venuto. - Da questo termine in poi, si comincia ad entrare nel 
campo delle dubitanze e quindi necessaria una grande prudenza 
per parte dd pratico ad emettere ua giudizio che potrebbe di
venire fondamento principale ad un processo gravissimo. Tali 
principii mocleratori tlella pratica medico forense gia. erano stati 
indicati dallo Zaccb!a fino cla quando scriveva « come i segni 
«pill cospicui a dichiarare l' avvenuto parto si possano verificare 
« nei primi dieci gim·ni, mol to meno cospicui nei dieci succes
« sivi e molto meno ancora nel susseguente tempo fino ai qua
« rauta ». 

§. 59. QuESITO H0. Se tal donna ha partorito da quanto 
tempo pub aver partorito? 

ll pratico ha gia intese le difficolta che esistono a sciogliere 
questa domanda, la quale pub venire opportuna specialmcnte 
nelle imputazioni di infanticidio e ne1le cause di sostituzione Gi 
parto. 

Questa e una difficilissima ricerca per la quale bene spesso 
iI perito coscienzioso e costretto a dichiarar.oii impotente, pcrche 
considerando quanta possano riuscire vaghe le notizie raccolte 
sullo stato antecedente del\a salute della donna, quanta pJssano 
ess.;re alcune volt,e diffi~ilmente precislbili i fenomeni che 
accompagnarono il presunto atto di parturizione in colei che 
perche irnputaia avra tutto l' interesse a dissimulare, calcolando 
quanta anco sieno fallaci i criterii desunti dal periodo delle 
mestruazioni ; quanta di incerta valutazione quei fenomeni deri
nbili dall'aumento del ventre o delle mammelle, si intende chia
ramente come il perito poco potrebbe affidarsi a simiii argo-
men ti. 

Ne e da ripromettersi maggiore efficacia dall' esame diretlo, 
quando massimamente trascorso de\ tempo e pill parti.colarmente 
i diec! dodici giorni, si volesse concludere qualche cosa di pro
babile percha e i segni obiettivi di contusione, distensione, ede
ma delle parti, rilasciamento o turgidezza del corpo uterino, stato 
del collo, della vagina, secrezione lochiale, possono essere di tan to 
o modificate o sparite da restare molto perplessi ad avan
zare giudizio - Parere che d.iverrebbe poi ancor pill difficile (e 
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a dir vero il piu volte ~ cos\) quando si avesse ad esaminare 
uua donna g-inva1101 robusta, fresca, la quale prirna non essendo 
stata madre, ed avendo avuto un parto sollecito, con sviluppo 
modcrato del fet.o, ovvero non giunto a completa maturazione 
od anche abortivo; da lasciare perfino (sebbene raramente) intatto 
l' lmene; dato che questo avesse naturalmente la forma circolare 
o annulare tulto fosse gia dentralo nell'ordine fisiologico con una 
certa sollecitudine ajutata dal!e prem...ire efficaci a cancellare 
quado piu si poteva anco gli indizii piu remoti. lnversamente poi 
il pel'ito potrebbe t rovare .~.ifficolta quando la donna lla csami
narsi fosse stata molt.e volte madre e di non buona costitu 
zione fisica pc1· cui si confondei·ebbcro segni o traccie di mu1-
tipli travagli e slargameato di parti genitali c secreziooi 
morbose piu o meno rt.:centi o anLiche o insomma tale una coin
cidenza di possibili da non poter ave1· modo di trarne foori un 
giudizio attendibile dal fOro. 

Per tali ragioni tutte cumulate si pub stabilire esser tanto 
piu diffi ci le indicare da quauto tempo abbia pa1'torito una donna 
in ragion diretta del maggior pel'iodo di tempo trascor·so dal 
presunto parto. 

Per cui la condotta pratica da tenersi in tale circostanza t! 
affatto desumibile dalla sag~etza cd esperienza ed oculatezza del 
perito al quale p!'emendo ne di essere ingannato ne di pl'ecipi
tare un giudizio cosl grave, mettcril in opra tutte le risorse 
del!a scienza e della prati t::a ad appura.re con premura quali sieno 
in realta le vere condizioni della donna in esame. Dcbbo qui 
avvertire ii perito come i due quesiti fino ad ora esaminati, po
trebbero essergli posti anco nel ca"o di avere fa donua cndaveL'e 
ed allora ii modo di condur3i lo tro,·era dichiarato nel U0 ro
lume di qnt>sta Biblioteca al §. 90, pag. l 1 ~L Se ii parto e re
cente per mezzo della nccroscovia e anco piu facile deciderlo e 
per lo stato della sinfisi pubica 1 mobile piu dell'ordinal'io; per 
lo stato della muccosa uterina arrossata 1 molle, sanguinolenta, 
con residui di caduca e ne!l' utero evidente il sPgno dell' inser
zione e distacco della placenta ec. : - di pill le fibre muscolari 
dell'utero avranno acquistato uu' aumcnto vcrificabile al micro
scopio da Yt_00 di millimettrJ a 7 ec., tutte le altre modificazioni 
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comunemente e facilmente riconoscibili sezionando ii cadavere 
di donna di fresco puJrper$. 

§. 60. QuESITO U1°. Pub una donna partorire senz' ac
corge,sene? 

A tal questione si prepari freq uente il perito e vi si prepari 
con quella calma d'animo che viene dalla non superficiale co
noscenza de1la medicina legale. Pur troppo dissi e frequente que
sito e pur troppo puO prendere veste di scusa avanzata a difesa 
in particolar modo dalle imputate di infanticidio. 

La condotta prudente da tenersi e quella di non disdegnarc 
in tesi generale, che la possibilita di un tale avvenimento pub 
avere giustissimo fondamento scientifico. :E evidente clie come 
si e al §. 61 della gravidanza ammessa la possibilita; sotto certe 
date .c:peciali condizioni o naturali o provocate; che possa avve
nire l'atto della fecondazione senza il consentimento o senza cbe 
la donna che fu pa~siva ne avesse conoscenza, cos\ pub avvenire 
che lo stesso occorra per il fatto della parturizione. 

Ma appunto per questa uniformita. di concetto, il perito dovrA 
prendere in esatta valutazione quali e quante sieno le circostanze 
speciali del fat to in particolare onde pI'epararsi a decidere la que
stione. 

Ricercbera a\lora 1° : s~ nella donna vi potessero esser cause 
morbose o spontanee o procurate cbe la rendessero insensibile 
al travaglio del parto: 2(1: se in essa vi potessero mai esistere 
circostanze tali di alterata roente da intendere come essa non 
si rendesse consapevole del fatto che in lei succedeva: 3°: se 
esistendo pnre nella donna sanita fisica o morale pur nonostante 
si potesse intendere possilJile e probabile il fatto avvenuto per 
circostanze tutte speciali. 

Quan to al l 0 gruppo si e assicurato essere possibile chc una 
donna partorisca senza accorgersene: 

a) in stato di coma 
b) in stato di n:ircotismo 
c) in stato di morte apparente per catalepsi 
d) in stato di apoplessfa 
e) in stato di sonnambulismo 
() in stato di asfissfa 
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g) in stato di ubriachezza 
h) in stato di perniciosa letargica. 

Tutti q uesti casi so no narrati da illustri no mi ed in vero, dato 
cbe si possa giungere a dimostrarc senza veruna duhitanza che 
e111ista tutto quanta vi vuole per accertarli seriamente a rigore 
~cicntifieo, nulla si avrebbe in contrario ad ammetterli: - per 
mio canto pero; almeno per ora; intendo e dichi&ro di non cre
derc sulla condizione del sonnambulismo. 

Fin qui la condotta de! perito medico forense sarebbe deli
.neata chiaramente dal porre in essere se vi sia tal cumulo di 
prove sufficienti a dimostrarc come vera la esistenza di uno di 
quegli stati morbosi c se quesii abbiano raggiunto quel grado 
necessario ad :rnnientare ogni sensibilita fisica proveniente daUa 
espulsione di quel dato prodotto di concepimento dai genitali di 
quella data <lonna. 

Quanta al II" gruppo \'i C da ammetterc che nella idiota 
possa esser vcro cl1e avvenga il parto senza che la donna sap
pia di partorire. Quindi la dimostrazione da farsi e questa cioe: 
se ,·eramente quella donna sia un' idlota con tut to ii difetto 
dclla intelligenza e dclla sensibilita e con tutti i difetti di or
ganizzazione assai pronunziati e caratteristici di queste infelici, 
rachitiche, scrofi)losc, epilettiche o paraliticltc ec. Della possibilita. 
del parto inavvertito in idiota ne cita un esempio lo Cham
beyron. 

Quanto al l[[o gruppo le ricerche sono piu difficili, percM 
appunto possono esser casi piu questionabili. In esso si com
prendono quei fatti nei quali ii perito si troYa a fronte di donna 
nella quale esi~tono condizioni normali dell' intelligenza, ma si 
fanno avanti una quantit~ di combinazioni per le quali si vuole 
dimostrare che se il parto accadde, avvenne in un modo non 
anertibile dalla donna. 

§. 61. E ad esempio e omai vecchia la questione dol parto aV"
venuto sulla latrina od in altri luoghi ave le donne chiamate dall' ur
genZl\ degli agi corpor(lli , possono andare a deporre la roateria 
intc.itinale ed ~ appunto frcquente una tale questione percha fi
siologicamonte parlando, si possono combinare o rassomigliare in 
principio quelle sensazioni del premito di evacuare il ventre con 
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l' allra del premi to che des ta il feto quando si pre para ad essere 
emesso. Ma altra cosa e concedere chn una donna gravida possa 
andare alla latrfna sentendo bisogno di evacuare ii ventre e creda 
in buona fede che quella sensazione venga soltanto dalla neces
siU d' eruettere dall' ano delle m:iterie fecali, altra cosa e con
cedere che Jessa non avverta tutte le doglie di un passagggio 
di feta dagli stretti del bacino per confondore l' una cosa con 
l'alt.ra. - 11 travaglio del parto (meno ii caso di un'espulsione 
in massa di piccolo prodotto di concepimento, in donna a largo 
bacino, che abbia alt.re volte partorito a termine di gestazione) 
ha dei periodi di ritardo e di ripresa, suol dare scolo o gemizfo 
di liquido siero .:;anguinoleuto dai genitali e per tutto l'insieme 
delle sensazioni che desta nell' organismo muliebre, ha tale un 
carattere cos~ special~ che male s' intende possa esser confu$O 
con un' andata del corpo. 

Pure credo opportuno avvertire il pratico di non procedere 
tanto precipitoso e quasi animato da uno spirito di presunzione 
scienLifica a pronunziar la risoluzione del presente quesito, ma di 
adoperare tutta quella maggior finezza di valutazione scientifica 
che gli sara possibile 1 sempre parLendosi dai dati positivi del 
fatto in specie. Tutte lo questioni medico forensi, per mio prin
cipio fermissimo, debbono e:;;ser valutate con ii criterio relativo 
alle condizioni individuali a seconda delle quali, se rettamente 
intese 1 possono ammettersi come probabili certi avvenimenti cbe 
in tesi generale, sarebbero a rifiutarsi anco come possibili. 

Ragazza o donna sana, hen formata 1 intelligente , consape
vole d' essere gravida, a completo sviluppo di gestazione o pres
soche a completo periodo nonimestrale, che dica di essersi assisa 
sulla latrina di comune forma, o peggio poi se dica di esservisi 
accosciata sopra, ed abbia nel premito di evacuare le feccie, 
emesso un feto a completo sviluppo senza accorgersene 1 sara 
ragazza o donaa che avanzerA racconto non verosimile. Tanto 
meao vero.sirnile se l' esame del prodotto del concepimento 
dara ragione al perito di ritenerlo a completo sviluppo. - 11 
perito ricordi come nei parti normali e non clandestini ne1la 
donna in genere, ma nella primipara in specie, le pigiature al 
perinea e i dolori cbe da questo si diffondono alle naticbe ed 
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alla regioue dcl sacro, sieno violenti e tali che esse sentono il 
bisogno Vi\·issimo di porsi in <lirczione orizzontale e quasi i:n
periosamente esse dcbbano obbcrlire a questa giacitura. Ora e 
eviJonte chc una primipam spccialmente e in circostanza di 

parto clantlcstino, male potra ~oslener.e la posizione assisa sulla 
latrina in queslo momento in cui le natiche prendcrebbero ap
poggio sull'orlo della latrina c ii perinea disteso dalla testa del 
feta sarel>!:Ju sede di violentis!'.imo dolore. In seguito ~Ila quale 
difficolt:i potrebbe darsi ii caso che la givvane volendo evitare 
tali gra,·i soffcrcnze si poncsse accosciata sulla latrina. i\Ia in
lanto o resta co1uc essa di1.:e, setluta e allora ~i de~tano dolori 
speciali ai genitali cd alla rcgione glut.P.a: o si accovaccia; rer1· 

dcndo sospc.so ii piano periaealo c le <lue tubosita ischiatirhc; e 
allora non C verosimilc pos~a sostenere pol dolorc cspulsivo le 
forze del suo organismo a lunga prova. Per cui quanta a tali 
deposli ii perilo da.ra poca o nessuna fede di vcrosimiglianza 
lasciando ii resto della prova alla istruttoria dol proccsso. 

~fa oltre a tali confiillcrazioni il perilo terl'~l di t'.Qnto che 
nella posizione sopraindicala e speciahnente in quclla assisa. 
l' as~c ulcro vulvaro ha tale una dir~zione per la quale ii pro

dotlo del concepimento anzich(: cs.sere spinto cnko alla latrina 1 

Yet-rcbbe espulso avanti alla mcdcsima cadcndo in tcrra. 
Se :si trattassc di donua chc specialmente avesse avuti altri 

parti, e fo.-;se n potessc esscre inconsapcvolc della gravidanza 1 

e ;wcssc largo hacino a confronto dcl volume Jel feta e5pulso, 
e la la.trfna o il luogo ncl quale si recb per ob~dirn ai bisogni 
corporali, avesse larga bocca. o fosse allro lw ... go ore il feta vi 
polcsse cadere facilruentc anco calcolando la direzione dell' asse 
utoro vulva.re, e allora o dalla polvimelr!a ~ dallo stato dogli or

gani gonitali e <lal periodo <li sviluppo dcl proJotLo cspu!so c dallc 
cou<lizioni in cui si trovano i suoi annessi 1 si potrebbe verificare 
che tutto corl'ispondes5e in moJo da. coonesta.re il vcrosimile. 
Nulla vi sarebbe in contra.l'io per la scienza a dichiarare la pos

sibiliU di un parto precocc, prccipilato, pol quale la donna impos
sibilitata. a prcnde1· p1•ov\·edirncoti c circospezioui opportune . 

potessc cs3ersi rilrO\'Ola. innocentemente al Catto di una parto

rizione in.avvertita. Ma tolte queste ulttme circostanze eccezio-
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nali, resta fermo i1 principio della molta difficoltA a conceder\! 
un parto inavvertito alla latrina credendo di cspeliere le materic 
fecali dall' ano in donna primipara e tan to meno se vicino al 
termine. 

§. ~2. Daile quali cose emerge come il perito dovr~; oltre 
all' esatta informazione di tut to l' avvenimento del fatto assu
mibile dai deposti gia consegnati nell' istruttoria del processo c 
dei quali ha pieno diritto averne completa contezza; procedere 
l 0 all' esame della imputata: - 20 all' esame ilel luogo ove · si 
dice avvenuto ii fatto: ·- 3° all' esame del prodotto del concc
pimento. 

1.0 Quan to all'esame della imputata; non acccnnando ora :sc 
non che que!le cose uecessarie a investigarsi e che derivano dalla 
coruune educazione scientifica; il perito segnera con precisioue 
l'etd: lo stato delle (acoltd intellettuali: la coslituzione fisica: 
le condizioni organiche antecedenti al fatto: notera se prirni
para o no: - far<\ csattissimo il riscontro e la pelvimetria: 
specifichera quindi la conformazione scheletrica del bacino: pren· 
derll nota della attitudine, della posi.tione e dei particolari 
re1ativi al momento ed al modo con cui la donna dice averc 
compiuto quel parto senza accorgersene. 

2.4' Quanta all'esame del luogo ove si dice avvenuto il 
parto, prenderll es 1tta descrizione della ttbica.::ione della lalr!na: 
della sua conforniazione o costruzione: delta altezza: larghezza: 
apertura della bocca cc.: e di tutto quanto vi sara in ~ssa the 
potesse per qualun(1uc ragione intervenire a spicgare un mom.mlo 
dell' avvenuto fatto. 

3.0 Non tralascera ii perito di notare con la massima accor
tezza se esistcssero o macchie di sangtte e dove ubicate e di qualc 
aspetto: ciOO so avcsscro indizio di lavatura, o forme di im
pronte di mani, piedi ec., e fin dove si estcndessero e segnas· 
sero traccie fuori dell'ambiente della latrina per ricongiungersi con 
al tree guidare l'osscrvatore in altro ambienle nel quale o potesse 
essersi inizialo il parto, od ivi si potesse csser compiuto, per 
intendere meglio se i1 prodotto del concepimenlo fosse stato alla 
Iatrfna portato ed ivi gettato soster.endo poi che vi fosse acci
dentalmente cadulo. 
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4._\ lluanto air csame del prodotlo del concepimento e dei 
suoi anne~si, prendercl. esatta cogniziJne pl'ima del sesso, del 
pt'so, della lmighe;;za, dei pur1ti d' ossificazion~. spccialmente 
dell'cpifisi femorale e dei S~IJimenti intraa\veola1•i 11elia mascella 
in fol'ioro; dello sta.to del (imicolo onibellicale e specialmente del 
puntodc:lla suainserzione nell'addomc, se integroo rot to per strappo 
o tag hoe dove e come strappato: o tagliato. E della superficie esterna 
del corpo del feta prenderil tutti gli altri carattcri cominciando dal 
no tare se alla superficic del corpo porti lraccie di rn.aterie nelle quali 
si dice caduto: d'onde (u trntlo, come e con che mez:;i fu tratto: 
quanta corsc di tempo dall' inavvertito parto alla estrazione dal 
luogo ove si disse cadut.o: se ~ o no hen con(ormato; se esista o 
non c~ista ·rigiditti cadaverica: se vi sia o no putre(a::.ione: se 
csist.eudo questa sia enerale o par.ziale: qualc sia la tem.pe
rati1ra atrnos(erica scgnata nel luogo e nel moruento della vi
sita: c1uale sia la natura delle sostan;;;e con le quali era venuto 
a contatto ii feto: quale ii color delta pelle; se vi sia o non 
vi sia induito sebaceo: se esistendo sia tmif01·ine o<l in alcune 
parti 11zanchevole: se le tmghie cuoprano o no le estr~mitfl delle 
di ta: - qual ne sia la loro consisten~a. se la testa sia fornita 
Ji capelli e di qual colore e sviluppo e consistenza: se vi sia 
o no de(01·,na::ione delta testa: se esista o no l' ecchi;noma del 
parto: ove vi sieno tracce <li {<'rile o infossamcnti: ne misuri i 
diam~tri biparietali, l' occipito (rontafe; l~occipito menioniero: 
noti so vi sia o quanta sia l' allontanailiento o 1' a~·viciuaolento 
dcllc ossa del cranio per giudical'Oe ii grado pill o mcno avanzato 
d' ossificazione, e la larghc.=za delle fontanelle: - noti Io sviluppo 
c lo stato dcll'orecchie:-del naso: -della bocca: -degliocchi: 
csamini e noti lo st a to del\'artic11lazione della testa con le vertebre 
cc1·vicali: - csamini se ii collo olfra all'esterno esc01·iazioni, ec· 
chimusi, o altre lesioni e desc1fra esattamenlc qualunque im
prOnta vi notasse: - esamini ii tm·ace se rigon/io o schiaccia· 
to: - se esista o no alcun.i lesione verso la rcgionc cardiaca: 
- qual sia lo st:i.to de! 'atld,,me: noti con special cura se vi sia 
1·C$iduo di cordone ombellicale - o se esista intcro: - ed in 
ogui caso se quel che esiste ch csso sia. fresco a secco o mum· 
mifi,cato o a1;vi::zito couie meglio dir si voglia : - misuri esat-
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tamente quanta parte v' e di cordone ombellicale: ne misuri la gros
sezza:-ne noti la sua nutrizione: guardi se fosse uniforme o nodoso: 
data che fosse reciso o strappato, esamini lo stato dei vasi: -
se questi sieno o no obliterati: se diano sangue e di quale aspet
to: - se non vi fosse piu il cordone1 atlora. noti se vi sono in
dizii di strappo o di recisioue nell' area dell apertiura ombelli
cale: - se il neonato iosse maschio si noti se i testicoli sono 
discesi nello scrota: - se fosse femmina allora a qual grado 
di sviluppo sono giunte le parti dei genit.ali esterni: - misuri 
poi particolarmente la lungbezza dclle membra inforiori e noti 
se vi sono o no lesioni: uguale esame Cara per le estremita 
superiori. 

Esaminera poi Jo 8tato della placenta, misurandola, pesan
dola e descrivendola esattamente anco dal lato delle sue condizioni 
istologiche. 

Con tutti questi dati regolarmente raccolti e con tutti 
gli altri che ii buon senso, la destrezza della mente la cogni
zione <lell'argomento potranno presentarsi all'intelligenza del pe
rito trovandosi sul luogo fo faccia alle circostanze speciali dd 
fatto, sar;\ probabile che egli possa giungere a formarsi un cri
teria assai giusto del come possano essere accadute le cose. Co
munque l' ordine tracciato pii1 sopra i mi sembra possa essere 
guida sufficien te se a non prevedere tutti i possibili , almeno 
a non omettere le case principali. 

Concludendo perciO da tutto quanta abbiamo 'hccennato in 
questo paragrafo circa alla questione se una donna possa parto
rire senrn accorgcrsene resulta: 

t .o Che in tesi generate ~ verosimile tale avvenimento. 
2.° Che nel fatto in specie il perito dee assumere tutte 

le condizioni individuali che p•>S:>ono rendere pill o meno pro
babile tale evento e vedere se o nella donna vi furono ragi!Jni 
morbose, spontanee o naturali che lo favorirono: o ragioni mor
bose dolosamente procurate che lo decisero: o condizioni morbose 
intellettuali, congiunte od acl).uisite che Io spiegarono: o condi
zioni di cfrcostanze singolari, speciali, allo stato della donna in 
ei::ame che sebbene scevra da morbi fisici o mentali, pure po
trebbero avere avuta efficacia da induria al momenta delln par-



turizione senza cbe di questa ne avesse avuta contezza nel
l':1llimo c:he avveniva. ~Ioltc 1·i~crvc e mo1te cautele perb dovr-d 
lt'nerc ii perito rehtiv.1mente a quest'ultimo possibile che seb
hcne il piu fre,1uentc, f> ii pil1 questionabile. 

At\' nrgomento « infanticirlio » indicherO il resto che ha 
rapp')1{0 con talc 11uestiona. (V.' 2.• p.) 

~. 7:l. l )l.EHPERIO Qrns1To IV. Tl puerperio putJ porrt la donna 
1u•t ctt:so di mm .. pot"'re t!iutm·e la prole generata e far commet
tcrr a:;ioni delte 1.Vali la J>HPrpera non ne sia responsabi/e? 

fl pe!'ito deve in tal dom:m<la riconoscervi due importanti 
11twstioui p~11· csse fre,lucnti a rars i in causa di infanticid io: una 
di qu"ste c la pl'ima, ver!'cbbe pill specialmente avanzata in 
l'aui;:a ili inf.\nticidio pel' omissione. 

N/)11 v"ha clul>bio che la forz1 cloi dolori espulsivi in rlonna 
pl'imip:wa e clandestinamente parturienLe, il cordoglio dell'immi
nente propahzicne del suo 1li-.:onore, testimoniato dalla prova 
1ll·lla colpn., 1.~ pc1•Jita del sangue, l'csaurimento dello forze fi 
siche, c tutto l'insieme del falto in lei straordinario che va a 
compil'si, costituiscow; cause cbc insieme riunite possono avere 
efficacia di toglierc alla <lonna tutta quella calma d' an imo ne
rcs~a!'b a prestare le cure affottuose al proprio figlio i i quale 
per omis"Sione di as<:istenza, pcrcle quella vita cbe forse gli sa
l't'bb0 stata sal,.·ata da colei che lo nntr\ nel proprio seno. 
Questc contlizioni dcbbono e::.:.icre in generale credutc possibili 
dal pedto ma solo, per elevarle a prove dimo~trative nel f.'\tto 
in ~pccie, dee occupar . ..;i di \'aiutare dal contesto delle speciali 
circoslanze, se mai potemnn :.:iungere al grado di estreme im
perio:;itn. da paralizz:1re affiltto la donna tanto da non esser 
capace di chiedere convcniente soccorso. 

§. 7 i. QLianto a\la possibilita che la donna pos~a net 
puerperio 0 per ii puerperio commcttere azioni merite\'Oli di pena, 
nulla v' ha in evntrario arl ammetterto in tesi generale. Ma 
essendo tluesto o paten.Jo es:-:;ere frequente ai•gomento addotto a 
~cu'~\ di un iufa11ticidio, ii pcrito ha il d·JYere di con~iderare se 
nel caso i11 termini Yi fosst.!l'O ragi"Jui sutlkienti a clichiarare 
chc le facnlt<.~ me11tali <lcllo. <lonua erano a.:;solutamcnte turbate 
cla tvgliel'le la coscienza morale e la potenza volitiva a tener 

Filippi 



- 162 -

forte contra l'impulso morboso. - Tutto consiglia il perito ad 
esser canto nella conclusione di questo possibile, perch~ bcne 
spesso, e una scusa che o la donna o la dife5a accampano allo 
scopo di togliere la responsabilitA giuridica d'addosso a colei clie 

una data azione commise. - Anco il parerc della scienza fre
niatrica ~ molto riservato su questo, percha mentre si concede 

dagli specialisti, in massima generalc, che umi. puerpera possa 
essere presa da una foHia momeutanea, passeggera, e s1' ne ri
feriscono dei casi veramente singolari, pure alcuni dubitano de\la 
gravezza del fatto morboso da cre<lerlo meritevolc di una dimi

nuzione vera e propria di responsabilita. - Coloro che sareb
bero proclivi ad ammettere il fenomeno lo concedono, purchO si 
ccrchino con attenzione gli atti de\la vita passata della gio

vane onde vedere se in essa esistcssero quei segni che fa1·eb
bero aroroettere come la mente Sll.'.l fossc gia preparata a cib. 
In allora sarebbe con maggior fonda!llento amruis:iibile che la con 
dizione puerperale avesse potuto decidere lo svolgimento di un 

morbo che sarebhe in qualche modo esistentc in potenza nelle 
condizioni organiche della donna e perch) piu accertabile e de
finibile in faccia alla scienza eel alla giustizia. Qucstc folHo 
transitorie, in una parola, non sarebbero ·dalla maggioranza degli 
alienisticoncesse e, nel caso della pucrpera, potrcbbero piuttosto 
intendersi con maggior fondamento di (';ausa quali atti dipcn
denti da follfa isterica o da melancolfa con allucinazione anziche 
da vera e propria manfa. 

Comunque sia, la miglior condotta da tenersi clal pcrito 
sara la seguente cioe: 

I.° Fa1• ricerca e tener esatto canto se esistauo ragioni 
o predisposizioni gen tilizie. 

2.0 Se durante la gravidanza vi sieno state neuropatle 
acquisite. 

3.0 Se acuti o lunghi sieno stati o possano essere stati 
i dolori aeI travaglio. 

4.0 Se l'ansietA dell'animo sia stata, per ragioni inerenti 
al fatto, grande e profonda non solo per le circostanze presenti 
in mezzo alle quali si compi6 ravvenimeuto, quanta ancora per 
il gruppo delle conseguenze fisiche e morali alle quali pot6 au
dare incontro la donna dopa l'avvenuto parto. 
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5.0 Se vi erano intervenute ragioni di collera o di eccita.. 
zioni dell'animo di tale natura da determinare un perturbamento 
delirante nelle facolta mentali capace a spinger la donna ad 
atti inconsulti. 

6. 11 Se il travaglio, oltre a tutte le circostanze preac
cennate, fosse st.ato accompagnato da emorragia capace a par · 
tare anemia e quindi mancbevole irritazione sanguigna nei cen
tri nervosi. 

1.0 Se ii fatto dell' illecito concepimento e quindi della 
parturizione clandestina, avesse potuto portare a dispiaceri, 
onte, miseri1, abbandoni o impeti di gelosfa od anco timore 
della vita per parte di chi poteva avere rapporU con la donna 
stessa. 

8.° Finalmente valutare la provenienza gentilizia, la rice· 
vu ta educazione, l'esempio, la passata salute o l'influenza di morbi 
pregressi e tutte quelle circostanze che in un modo o nell'altro 
avessero potuto mai influire a far per<lere il senno a colei cbe 
in quelle special i condizioni commise un fatto che poteva cadere 
solto le disposizioni della legge punitiva. 

Tenga presente alla memoria it perito come si sia verifi.
cata l'osservazione che per lo meno la meta delle <lonne colpite 
cla folUa net pucrperio, avessero una predisposizione ereditaria 
e come nella massima parte di esse si erano verificati dei sin
tomi precursori, quali una straordinaria irritabilita, insomnia, 
cefalalgla, agitazione, o a volte depressione di carattere, e turba
mcnto del\e funzioni gastro intestinal i e di secrezioae. Per lo pill 
la. forma pill frequente a presentarsi si e la mania accompagaata 
ii piu spesso da impulsi il'resistibili, dann.osi altrui, e da eccita
zioni erotiche, con pervertimento del sentimeuto materno e poi 
la lipemanfa. con lo sue differenti varieta di delirio parziale. 

DELLE NASCITE PRECOCI E TARDIVE E DELLA VITA 

E VITALITA DEL NEONATO. 

§. 75. In veritA quest'argomenlo non contiene che le cogni
zioni necessarie a risponrlere ad un quesito di piu che si po
trebbe comptendere nel capitolo della graviclanza e pa1·to, do-
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mandando «.se il parto accada sempre in giusto mpvorto di 
tempo con il periodo di gestazione ». 

Ma non e men vero che da Ippocrate lino a noi essenclo 
stato questo argomento delle nascite precoci e tardive, agitato 
coutinuamente da opinioni e caltlamente sostenute e caldamente 
combattute, non abbia preso clirei quasi un diritto ad un posto 
speciale nei libri di medicina legale. - Quivi pero non avra 
altro schiarimento che quello gli si spetta dal punto di vista 
della pratica applicazione e percib saro brevissimo, rimandando ii 
pratico desideroso di molta dottrina al bellissimo articolo del 
Tourdes inserito nel XJ.mo tomo del Dizionario enciclopledico 
delle scienze cc. 

Prima di tutto stabiliamo ora quand' e o per quali circo
stanze potrebbe esser chiesto l' i!ltervento del perito in una 
questione simile? - Quando si dubitasse della legittimitd. della 
prole o percM nata con uno sviluppo di conformazione fisica 
superiore al periodo di tempo trascorso entro l'utero dalla ce
lebrazione clel matrimonio: o perchC essendo avvenuto uno scio
glimento od un'annullamento del matrimonio, aV\'enisse la nascita 
di un essere vivente e vitabile rlopo quel pel'iodo di tempo 
ordinario che si as.segna ad una gr,widanza normale. 

It nostro Cadice Civile ha stabiliti gi~\ due P.Str·cmi nel
l'articolo 160 e nell'articolo 169 eel e frwr dell'indole di questo 
lavoro esaminare se potrebbero essel'e o no meritevoli di y_ual· 
che modificazione. 

L'Art. 160 dice: c: si presume concepito durante il matri
« mouio ii figlio nato non prima di 180 giorni dalla celebra
« zione del matrimonio ne dopa 300 dalto scioglimento o an
« nullamento di esso ». 

E l'articolo 169~ dice:« la legittimita de! figlio nato 300 
« giorni dopa lo scioglimento o 1' annullamento nel matl'imonio 
«pub essere impugnata da chiunque \'i alJbia intet't!sse ». -

§. 76. Annuoziati dunque, male o bene che sieno ~talJi\iti, 

questi estremi fatati delta Legge, il perito pub csse1· chiamato 
a giutlicare se dall'esame delle conrlizioni fisiche !Jl'esentate dai 
neonati in questione, si possa affermare o negare con approssi
mazione prudenziale, che dessi non avevano propOl'zionato svi-
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luppo al pcriorlo durante iL tempo pel quale furono portati entro 
l'utcro c t1uindi quelln precore potesse mai e~ser stato concepito 
prim:i e illecitamentc dell' cpoca del matl'imonio; e queUo tar
dfoo pote~S-l esser conccpito dopa da che i1 1narito fosse o per 
ragiono fi~ica o per cleci~iono lc3;1\c irnpossibilitato a r apporti 
scssuali con la consorte. 

QJincli mi pare nbbastanza chiaro che per aver ragione 
giuridica a muover Uubbio tli lcglUimita in ca"o di parto pre
coce, sia nccessaria la conrlizione della vita o vitabilita del 
nconato onde non eonfonderc un parto non vitahile con un pal'to 
illcgittimo. 

l'm·ti precoci. Non ~i pub ncgare come l'cstremo minima 
dci 180 giorni, c0nccs;;o per lcggc a presumerc poi· lcgittimo un 
neonato, 1h)ll sia un cstre1ao assai clO![Uente pct• contrapporvi il 
caso in cui a 170 giorni ilalb celebl'ar.ione del m ttrimonio possa 
m·mai avcr'3i un neouat•J gi,'l tanto sviluppato d:t csser vitabile 
c perciu :were di1·itto th•ilc . Sc al 180.0 giorno dalla celebra-
r.iunc dcl uut1·imo:iiu, in ipotesi chc la donna sia rc-
stata suhito fecon,Ja) l1a ptH' lo piu un ncon:ltn che misura 
in soltanto d ti 30 ai 35 ccntimetl'i, che sc,.ma in 
peso :-,ou a SOJ gL\tm ni, chc h:t itppena sviluppati i pun t i 
d1 os~i!icaliono nei p •ai sup.~l'iori lloUo sterno: i l cor,lonc om
lJelicalu in-;cl'ito a u·o ccntimetri al di sotto ildla meta cleH.a 
lunghezza de\ co1·po; c h pcllu ancOt't\ <li color pot•porinu, gluti -
110-:0\, con la epidem1icle di frcscn !Ol'mata ec, c ie omai la co-
111'1!1" ossel'rnr.ione h;t dichiacato che la vitabititti sia piu pre
St1mibi!c in generate al sottimo mcsl!, si capi:sco bene come se 
itl J 7D0 giomo dul noJo malrirnonialc nascesse un feto che avesse 
Lutt.i i car<\ltori Jisici de! foLO vilabilc o settimestre, la ragione 
dl'i d11bhio ~ulla legitlimiU1 po~rl!bbc aver qu('.lcho JOndamento. 
P.11·0 n1rn ,-j ,, no vi puo c:-;-;cre in fo1·za dolla logge r•agione di 
cnnlcst:iziono circa a didiim'a1•0 illegittima la prole che nascesse 
nutur;.\ o insumu1a ,·;tabilt! al I i9.0 giorno dalla re\ebrazione del 
11ut1·im·>nio. L·\ <liscutibilita S:1.robbe piu fondata (mi sembra) 
d.1i l xo ai 21 o giorni (7 urn~i) e per questo ca...;o ii perito po
trd.ihe arnr modo di portarc in c1mpo argt:iment,i piu valeroli 
ad agilare la <1uestionc in e~amc. Nulla vi e in contrario ad 
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ammettere che in qualcbe donna lo svilllppo fatale possa proce 
dere rigoglioso e attivo talmente da avere al sett.imo mese un 
feta che presentasse le qualita fisiche di un ottimestre o presso 
a poco e potesse giudicarsi legittimo concepimento; benchC 
precoce; ma tutto sarcb!Je contra alla probabilita che questa 
energia formativa si palesasse prima del 180.0 giorno dal conce
pimento e perciO da questo la to starebbe fermo ii clisposto legi
slative. In ogni modo il perito data che gli si presentasse occa
sione di occuparsi di tal quesito, dovrebbe accuratissimamentc 
esaminare ii feta e cio~: 

1.0 Pesarlo. 
2.0 Misurarne la lunghezza totale del corpo, partendosi 

dal vertice o dal bregma fino all' orlo interno rlel calcagno di 
destra. 

3.0 Raddoppiare questa misura totale e partendosi dal 
bregma vedere a quale distanza sopra la inserzione del funicolo 
ombelicale cada q uella misura. 

4.0 .Misurare poi il diametro biparietale e quello occipito 
frontale ed il fronto mentonicro. 

5.0 Esaminare lo sviluppo e la consistenza delle ossa 
craniensi. 

6.0 Prender cognizione t.lella larghezza delle fontanelle. 
7.0 Esaminare i1 cuojo capelluto e notare lo sviluppo e 

la consistenza dei capelli. 
S.o Esaminare la tormazione dell' orecchio c del naso lo 

stato degli occhi e vedere se disparita fosse la membrana in
tcrpupillare. 

9.0 Prender cognizione dello stato della pelle. 
10.0 Notare se l'epidermide fosse formata. 
11.0 Notare se vi fosse lo smegma sebaceo. 
12.0 Guardare e valutare la formaziooe, consistenza e 

sviluppo delle unghia delle maai e dei piedi. 
13.0 Esamina1·e la conformazione dei genitali esterni sia 

se fosse maschio o femmina. 
14. Calcolarc i moti de! cuore e de! polso. 
15. Considerare la energia del vagito c dei moti 

scolari. 
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16. Saggiare l'attitudine a nutrirsi. 
17. Yerificarc la secrezione del mecomio e via dicendo 

raccoglicre qua.nti indizii sono valevoli a stabilire con approssi· 
mazione l' eta di sviluppo giudicare se nonostante un pe-
rioc.Jo relativamcnte breve gestazione; computato dalla celebra-
zione del matrimonio; si potcsse nei termini del giusto ammettere 
uno sviluppo rigoglioso c rapido da potere (per quanta spetta 
al pcrito medico) giudicare che sebbene singolarmente avanzato 
nello sviluppo fisico quel neonato possa essere di iegittimo con
ccpimento ma data in Ince per parturizione precoce. 

Questa e non altro a pare1' mio potrebbe essere il compito 
scientifico de! perito in tale argornento. 

In una papofa, la via dovrebb' essere apcrta fra ]e ragioni 
dcll'anatomia e della fisiologia relati\'a allo sviluppo fetale, non 
11uclla nrida eel inattendibile del cbmputo matematico dei giorni 
di incubazione uterina. Ma non posso negare c!ie ii periodo di 
tempo discutibilc (mi si passi la fr•ase) sarebbe quello segaato 
dai 180 ai 210 giorni, cioe un periodo di soli 30 giorni; quando 
pure giuriclicamente fosse ammissibile una tale questione. 

§. 77. La conclusionc dunque la pil1 utile per la pratica 
rclativamente al caso di un parto prccoce nel quale si dubiti 
della lcgittimita e la seguente: 

L.° Che la scienza non ammette provato da fatti indu 
bitabili clic a 17!) giorni dalla ce\ebrazione d' un matrimonio 
possa venire alla lur.e un neonato e vivo c vitabile da avere 
i diritti civi!i che competono ai cittadini. 

2.° Che se questo si verificasse, per le ragioni embrio
gcnichc che regolano la formazione del feta nmano, sarebbe a 
creclersi che ii concepimento di quell'essere fosse avvenuto prima 
della eelebrazione del matrimonio e quindi illegittimo se scoa
fessato clallo stesso marito. 

3.° Che al 180.0 giorno, cioe nel ciclo di 6 mesi, il pro
dotto clel concepimento pub solo avere vita, ma non probabile 
artitudinc a continuare Ja vita, ossia, esser vitabile come lo ll 
al 7.0 mese, cioc al 210.0 giorno. 

-t.° Che forse la possibilit.t1 di avere qualche accelera· 
mento di conformazione al 180.0 c 210.0 giorno, potrebbe dar 
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campo alla scienza a sostenere possibili un parto precoce legit· 

ti mo. 
5.° Che in tal caso al perito non corre altro obbligo che 

quello di raccogliere le prove fisiche di questa arnnzata matu
r ita <lei neonato. 

Quanta ai I'arti tanlivi o serotini; sebbeno la quesl iuno 

possa essere piu frer1uente, C anco in qualclie moclo piu facile. -

Perch~ in realt<\ gli estremi sono piu lati; o sono tali dal 

momenta che i termini medii, normali d' un !JCrioJo di gravi

danza, sono omai riconosd1.1ti in generale nci seguenti e cio~: ~e 

il computo s1 fa calcolando sui 9 mesi ::;olal'i, si hanno 270 

giorni di gestazione: se si fa con i dieci mesi lunari: di 28 
giorni ciascuno; si hanno i 280 giorni, cioO con la rlilfereuza in 

piit dei 10 giorni per que.~t.' ultimo computo. - Ora la legg-e 

concede l'estremo rnassimo di 300 giorni cntro i 11uali ammett.e 

sempre la legittimitit de! neonato, il che vui>l dire che patten
dosi dai 270 giorni solari v' ha una distanz:i di oscillazione di 

30 gioroi, parteudo~i d.l qJelli lunari di .iO giorni. 
Pur nonostantc si citano casi nei quali si StJstcrrebbe essere 

accaduto come legittimo parto anco quello etfettuatosi oltrc J 
termine fatale dei 300 ed in veritU, dal punto di vista medico 
forcnse, sarebbero appuoto questi i casi nei quali sarebbe ri
chiesta la lntervcnienza de! perito. 

Ora io non voglio csagerare; ma come ho fatto sempre tin 

qui nello stmlio dclle r1uestioni chc ho sottopostc alla conside
razione del perito per i bisogni della pratica; mi semLra che vi 

possa essere modo di entrare nella via posith·a della scienza c 

rendere ajuto alla giust.izia con sani principii di cli11ica osser,•a

zione. Voglio accennare al possibile che realmente in quei casi ii 
perito debba ricercare quando e come s'iniz i&sse il travaglio; poichr" 

il termine vero, legale1 della fine della gravidanza C ii momenta 

vero, cerziorato, che inizia la parturizione. In oggi mi sembra un 
po' confuso se non nell'idea, almeno nel lingu1ggio, ii coucetto 

di termine di gravidanza e parto, ma in realta se la fine <lei 
travaglio con la fuoriuscita del feta segna la nascita, la fine 

della gravidauza strettameute parlando e legalmente varl::mdo 

per m.io crcdere e segnata dall'inizio dclla parturizione. 
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Se cos\ e, ognun vede come in tali queationi il perito 
avendo ragione a dimo:;trare e so~•tenere che non ~ mai possi

bile conoscerc l'istante preciso in cui una donna rcstb foconda e 
dull'alll·a p:H'te, stabilendo che termine legale tlella gravidanza 

e l'inizio clel trava~lio, vi puo esser modo sicuro di intendere 
com,• mJ.i possa acca1Jt?ro che nell"apparenza del fatto unn gra
Yidant.a travalichi i1 300.Q giorno di sua durata, appunto perche 
si 11.l.11}1.) dei travagli L.m·.;hi c lunghissimi che ritardano la na

srita o la pai·turizione del foto. 

To1lcho 11u:1si 'luasi dllbitcrci che in qualche esempio si 
potes..:e sostenere con fonrlament0 di vero, csscre accaduta una 
yrtwidanza p1·ohm9ata, ma piuttosto, chi sa, non sarcbbe stato 
piu propl'io pens.m~ al fatto d' una g1·avidanza clolla quale not1 
sapendosene il pr~ciso incoruincinmento non se mi sia neppure 
C'Onosciut.o il vero e preci!'o momenta <li tcrmine, cio~ non co
nosciuto il moment.a in 1·ui ::;i C con lento e mite andameuto 
iniziato il tl\Waglio ii qu:-ale 1.' an.Jato a continuarsi per uno 
spazio di tempo chc dovev,1 dcl Litto legalmente sott.rarsi al 

v1.•1\> c solo perioclo di gestazione. 
Erl iu ve1·0_ mccomando al peritoin similieveniua!il<.'t di non 

contentarsi di un raziocinio di presunzione scientifica cla fuggirsi 
sempre in rneJicina l'orense, ma invec.:e averc premura di esa
mi111.u·e :1.ttentissimamcut.e le coudizioni de! fatlo per mettere in 
e-:serc 11uclle mgioni che nel caso in termini potrebbero esistere 
e render ragione delL1nenimenL•J. Cosl ht via probativa, seria
mcntt! medico leg.de, :-;archbe 11uell:ucce1inat,1 da ~\..driano Schmidt 

c Jll'l'co1·1·cmlola nulla prtJmlerebbe di forzato o <li strano la tesi 
che 'lui si sostiene. 

Info.LI i il pei·it.o assumendo con esattezza le particolarita 
del caso, pot1·ebbo ritrovarc nella clonna delle alt.oraz ioni nella 
1•onformazior.e clel bacino (rli:itocie) e di pal'i passo delle singo
laritil di sviluppo e di po.~izione nel feto o vctiticare delle dif
fico\Ul ncl tra\•aglio delta espulsione o insornma alt.re drcostauze 
ispeciali pt!r le quali intcndero chia1·amente come il ritar<lo oltre 
ii 31)0.0 giorno non sia singoh\re protraimento <lella sola gravi

danza, ma bc11s1 trattenirnento tlella espulsione de! foto per 
lungo, lcuto o dilficoltato travaglio, 
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Oomunque sia o si voglia credere, la scienza; sulla fede di 
onestissimi osservatori; in donne sulle quali non si potevann ar
t i~ol are dubbii di onesta, ha vel'ificato ii fatto che di qualche 
giorno oltre ii 300.0 possa a.vvenire la nascitl! di un feta legit
t imamente concepito, pcrO con limite estremamente piccolo dai 
300 in la - Sarebbero appunto que~ti i casi nei quali se sorgcsse 
dub'Jio, il perito avrebbe dovere <li rintracciarc quelle cause pill 
sopra accennate e che potrebbero conrluPre alla conclusione di 
non es~er quella una vera e propria gravidanza prolungata, ma 
anzi un travagl io allungato quando non potesse cssere piU sem
plicemente un'errore relativo al momenta del concepimento. 

§. 78. Ma o ii parlo sia avvenulo a termine, o precoce
mente o tardivamente, pub occorrere intorno al neonato un'altrn 
questione la quale trac origine dallc disposizioni legislative con
cernenti il « diriUo di successione » e comprese negli articoli 
723 c 724 (num. 2) del codice civile vigcnte. -

Per qnanto pub all'ufticio del perito la queslione 
e una sola e cioe se quel neonat'I 
nacque vitale » che dallo stesso disposto 
legislativo puO latezza di soluzionc perchC> si 
statuisce come « nel dubbio si p1·eswnono vitali quelli (neonati) 
di cui consta che sono nati vivi » - Quindi in rea\ta, al perito 
medico forense per prima cosa e qnale condizione essenziale <la 
desumersi <la prove di fatto, si domanda se H neonato nacque 
vivo. Laonde se per mezzo di prove dirette il perito potra ri
spondero all' Autorita cha quel neonato visse di vita propria 
estrauterina ed aveva condizioni organiche a credersi possibi\e 
la continuazione a vivcre, viene stabilito pienamente il diritto 
di successione creditaria. - Ma se in qualche caso, nascesse 
dubbiezza sulla piena dimost.razione della vitalitci., la legge con
cede il diritto ereditario, provata perb rigorosarnente la prima 
condizione essenziale della goduta vita estrauterina. 

§. 79. Vediamo ora con quali argomenti il perito pub aver 
diritto ad attestare e la esistita vita extrauterina e l'attitudinc 
a vivere nel neonato. 

Questi argomenti sono due e cioe: 1.0 la effettuatasi 1·espi· 
ra.zione: - 2.o la 1·egolm·e e matw·a o sufficiente 01·ganiz::a
zione fisica a continuare la vita estrauterina. 
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Se la respirazione si effettuo e di~ segno sensibile della 
sua completezza fl.no al pieno vagito, si troveranno nei polmoni 
del neonato i caratteri dell' avvenuto fenomeno. - Il saggio 
idrostatico dei polmoni A il mezzo efficace a cerzionare il fatto. -
Come debba essere esperirnentato questo mezzo si trova dichia
rato piu .avanti al titolo Docimazta idro$tatica dei polmoni 
(r. Oocirnazla). 

Se oltre al fatto della coropiuta respirazione, si riscontre· 
ranno nel neonato anco tutti quei segni che indicassero una di
sposizione organica eccellentemente preparata a contiouare la 
vita estrauterina, sara viepiU conferma.to e il criteria dell11 esi
stita vita e quello della vitalitci . 

§. 80. Ma debbo prcvcnire come non sempre in pratica le 
case possono prescntarsi con una completezza ed evidonza cosl 
netta da non aver necessita di agitare qualche dubbio c di in· 
traprendere delle ricerche, e sono appunto qucste speciali con
dizioni dubitative per le quali i1 perito pub esserc tormentato 
da'11uesiti a'quali A spesso difficile ii rispondere. - E si noti 
bone chc trattandosi appunto di questioni che hanno il movente 
da interessi patrimoniali o di passaggio di averi da una famiglia 
in un'altra, ii giudizio da emettersi o quello emesso, pub incon
trare contenziosita ostinatissime. 

E noto per la clinica osservazione come un neonato possa 
venire alla luce alquanto prima del termine ordinario della ge
stazione e mostrarsi debole, poco nutrito, languido nella estrin
secazione della vita: - O noto come un neonato possa uscire 
dall'alvo materno a periodo noninestrale completo sl, ma in uno 
stato tl'asfissfa e viverc una vita incerta, non manifestata di 
repentc dai quei moti vi\1aci, irrequieti, insistenti che sogliono 
mostrare i neonati robust i. nutriti e maturi. - E noto come 
nel pcriodo di vita intrautcriaa una ricca e variata serie di 
morbi c speciali ru01·bi , possono afffiiggere l'organismo umano i 
vi sono lib1•i pieni di tali studii sebbene non ancora completi nll 
in tutto chiarissimi. 

In ogni modo per queste e per molte altre circostanze o 
dipendenti dnl foto o dalrorgan:smo materno o nnco per un male· 
flea contributo dall'organismo paterno, ii neonato pub \'enirc nel 
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mondo esterno in condizioni abnormali ed i parenti o coloro che 
furono testimoni a\la nascita, se sopra a questa nuova esistenza 
posavano titoli e diritti di successioue eroditaria, possono a lol'o 
volta emettere dubbii, e disparai.i giudizii sulla ma11ifostata vita 
e possibile vitalita del ueonato e intorbidare o negare recisa
meote con prove il dil'itto civile. 

E conseguente necessita di tali possibili che la questionc 
sia portata avanti al tribunale ed C necessaL'ia conseguenza che 
il rappresentante la Legge richieda ii giudi1.io del perito medico 
fotense. 

§. 81. Come s'ha da comport.are questo perito nell' assu· 
mere la responsabilita di sciogliere }a presente c1uestione? 

Obiettivo capitale, porsi in grado di stabilirc la prova posi· 
tiva, estrcma, legate, desunta dalla av\'enuta respit•azione estrau· 
tel'ina. Su tale principi_o non bisogna tergiversa1·e ne la:;ciarsi 
trattene1·e da certe dubitanze scientifiche con le quati si e t~n
tato e forse si ten ta di sminuire un poco l'asso!uto valore della 
prova idrostatica. La prova palpabile e la pilt efficace che possa 
chiedersi a tutt'oggi ad un perito medico per"atte.itare della vita 
estraute1·ina legalmente costituita e quella del!a respirazione 
completamente e[ettuatasi. D'allronde la J>t'ecisione e la luuga 
esperimentazione del metodo che pub rievno.scet·e se il fenomeno 
precipuamente caratteristico e avvenuto uei polmoni del neonato, 
danno modo e di r-iconoscere eLl eliminare alcm\a possibilitil di 
inganno e di valutare alcune modiftcazioni di grado maggiorc o 
minore secondo ii quale h. funzione respiratoria s' e attuata, 
auche se si fosse iniziata per un solo minuto prirno e quan
d'anche fosse stata turbata o non continuata per tagioni diverse 
intriuseche od estrinseche. 

11 caso possibile di una vita eelata d'.1. uno stato asfittico o 
<la una apparente morte, e caso che non pub essere dsoluto 
ohe per una via induttiva oil e cvirlente come un'argomento di 
tale natura non ottemperi per nieute al volere del\a Legge: c 
d'altro Jato e chiaro come a coloro che avranno interesse di so
stenere della vita esLrautcrina goduta da un neonato, quando 
accampassero l'argomento del!a eclissata o celata vita, dovranno 
anco pur dire per qual prom mani{esta giudicarono dell'occulto 
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&tato: ma ch 'io mi ~appia, win rrova legatmenteattendibile dl ma
nifesta vita cstrautcrina nel neonato non ~ che J'attorespiratorio 
con tutti i sJoi pill proprii e seniibili caratteri. - Al piO. al 
piu, qualche volta, la scienza potrebbe dare mo,lo al perito di 
vcrificare nel CJ.,hver~ del neonato se vi cr.lno ragioni per ri
tenere con qtulche probabilita che egli fosse costretto a vivere 
fuori deirutm:o in uno stato di vita eclissata o meglio in una 
stato asfittico. ma non so c1uanto l'avvalorare queste condizioni 
giil per se stc~'.-\O poco farnrevoli in ge11erale al concetto me
dico legalc del\a vitae dclla vitnbilita, vantaggerebbe alla tes i 
legale. 

In secondo luogo sari\ dornre del perito assumere tutti gli 
al'gornenti flvorevoli a dimostra1·e h possibilita che avrebbe po
tuto avere qucl nconato chc gi:\ vis5e 1 ad es~ere abilc a conti
nu..ire per un l1Jmpo piu o llH'llO lungo h vita metle<Jima. ~Ia 
11ui l• necessario clie ii pcrito sempre piu RalJo si teng-a al fon
da1acntal0 priucipi() medico fclt'en~e di giudic.:tre sempre con 
argomenti ili pl'ova cliretta anzid1e contentar:'ii di criterii indut
tivi o di pr!;;!sunzioni scientifiche. Per lo chU la prima cosa cla 
por:-;i in chiar·o do\T:'l esser~ ctuclla di inrnstigare se nel catl~.l\'el'e 
osi:-otc.-.sero inai tali vizii di conformazione organica da non per-
111i.:ttcre, sel'OnJo i principii della umana fisiolog(a, neppure il 
concetlO cldla pi.M~ibilitit remota alla continunzione della vita. 

l.:1 diruost1·a.ta e:-oistenz<.l. di Ull[l conrlizi()nc organica impos
!'ilJilc alla vihlitil del neonato l\ qtmnto p..iO di piu positirnmente 
l egal~ chic;\c1·si al un perito medico e 11u~\Jlllo tale· dimostra
zione e µo~-;ibi\e ii cOmpito deJ !JCl'ilo C Sldlli'lfal.LO cd il quesito 
~ Sciallo. Ua q ;rn~to cstre11111 c palpabile argomento probath·o in 
poi, ii perito cliiamato a gin.-\icare delta piu o meno probabile 
attitudine a l'Ontinuare la. vita in un neonato, non ha avanti n. 
:-;e che la V;.tlutazione pre;;:.rntiYa di conrlizioni morbo:-'.le piu o 
1.aeno Y<.U'iahili c 1 p~"'sta valutazione di natura, di grado, <l ' an
d:vnento, iii Clll\tbilitil di un morbo non pul> c..;ser~ giudicata con 
1m ri-ir.erio p?~itivo ma soltanto ,fol;Jitativo o prestMtivo. Per cui 
11t1anrlo in un 111.wnat0 in ccti si fo:-;se gia pt'uvata la vita estrau
te1·inu. e,l climi11al:1 la esi.,tenza di un \'izio orgauico incompa
tibile con la v1Lu.\it:1, restas:::e a giudicare solo di comuni morbi, 
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sarebbe a cedersi il campo al!a disposizione legislativa; cioe al 
criteria di presunzione legale voluto dal codicc pel quale e sta· 
bilito che nel dubbio si presumono vitali quelli che nacquero 
vivi. -

§. 82. Per cui, in definitiva, cosa rimane di veramente ne· 
cessario a sapersi fa.re dal perito quando dimostrata la prova 
della respirazione estrauterina, gli si domanda ii pare1'e sulla 
vitabilita del neonatof Una cosa soltanto: e cioe riconoscere 
quali sono quelle alterazioni organiche congenite che non per 
mettono di continuare a vivere ·- E cio veramente non e che 
appl icazione di cognizioni teraiologiche. 

Io non debbo ne voglio diffonderrn.i in questo libro a rian
dare l' intricatissimmo cammino della te!'atologia pur troppo 
tuttora imbavagliata in una nomenc1atura difficile, aspra e dif
ferente nei diversi trattatisti: - perb credo di far cosa utile alla 
pratica medico forense tentare in qualche modo una semplifica
zione di concetto per avviare il perito a formulare un gindizio 
il rneno erroneo po)lsibile nel decidere se quel tale vizio organico 
abbia in se gl i estremi da non permettere a l neonato la conti
nuazione della vita. 

A me pare che le tre seguenti suppo3izioni sieno bastevoli 
a ·patere contenere la enumerazione di quelle forme teratologiche 
per le quali si debba decidere con assolutezza della non vita
bilita legale, e la enumerazione di alt1·i vizii organici con i 
quali si possa pronunziare un giudizio di abilita a vivere, sempre 
( s'intende bene) pl'Ovato prima la esistita vita estrauterina. -

I• 0 ad un neonata pub l\IANCARE qualche parte necessaria 
al suo organismo. -

ll" 0 gli pub SOVRABBONDARE alcuna parte. -
Illa 0 puO avere INVERTITA 0 DISORDINA.TA la naturale di

sposizione di alcune parti de1 suo corpo. 

1° Gro1>uo. 

A. Puo mancare la Testa (acefa!Ca) e quindi ii Cervello 
e sue dip1:mdenze e per lo pill in questi mostrl suol mancare 
la porzioue superiore del Tronco. - Non vitabilita. 
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B) Della Testa pub mancare il Cervello (anencefalfa) e per 
lo pill manca anco it Cervelletto. - Pub restare il midollo oblun 
gato c pereib vcrificarsi qualche moviruento refiesso ma per 
breve tempo; senza movimenti coordinat i, valevoli ad attestarc 
una vita durabile. - Non vit.abilita. 

C) Della Testa pub mancare qualche osso e ad esempio 
la porzione ocripitale eJ ecco l'ernia voluminosa del Cervello 
(Encefaloccle). - Non vitabilitil. 

D) Della Testa pub mancare la Faccia (.~prosopia) e di
pendentemcnt-:i l'Eso(ago, lo Stoniaco ec. - Non vitabilitA. 

E) Della rolonna spinale posson mancare in alto le !amine 
vertebrali c<l avel'si la ldroraclda: lo ste~so difetto pub aversi 
in basso verso ii Sacro, ed avvenire pill o meno voluminol'ie le 
Ernie delle membrane spinali con abbondanza di liquido rach i
dienr· cc. - In tali casi ii pcrito tcn~a conto come gl i individui 
possano camparc qualche giorno anco qualclic mese e 11ualchc 
anno e<l alcuni di q11esti casi sicno anco operabili. - P er6 la 
vcra e larga Jdrorarltla in alto a\la porzione c:ervicale, non e 
per lo piu compatibilc con la dural.>ilita della vita. 

F) Del 1'orace pub mancaro lo Sterno ed 3.\'ersi l' ernia 
dei Yisceri ioracici. - ~on vitahilili1. 

G) Ddl' J\rldome possono mancare le parcti ed aversi le 
ei•c1ztrazioni cd ernie composte tiscerali ec. - Non Yitabilitfl.. 

H) La mancanza di un pczzo di un' 111testino in qualunquc 
porzione de\ canale. -- Non vitalJiliUt. 

!'5c per0 ~i ave.;;-;ero mancanzc pal'ziali di Lahbra, Palato 
inolle, Urr•tra, piccola po1·zionc di pareti addominali da dare 
r,~trof'ia seu1plice della ressica, nllora la Yitabilit1.\ e ammissi· 
bile e per di piu possono essere anco dilt:tii riparabili dall'artc 
chirurgica. 

II' Grup110. 

Possono verificarsi in sovrabbondanza 
A) Dno 'l'este in un sol corpo (Bicipiti). Non e stnta di· 

mosti·ata anco1·a la vitaUi!it~\ t li questi csscri. 
B) Due 'f este e due Carpi d qucsti in modo cliverso e 
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piu o meno intriusecamente uniti (BirorporPi). - E pienamentc 
dimo:->trata la vi lal,ilifa\. 

CJ Una testa, un corpo e per di piu in qualdie parte del
l' organismo o un rudimento di organo o te::::'!iuto piu o meno in
rompleto e incluso o incastrato entro al p1·incipale organismo, 
(lncastro fetale ). - La vitabilittt C possihil~. 

D) Dita soprannwnrrarie.-Ell anco un'intiero arto co
me 11uello Adrlominalc, pull cssere ('il'costa11z.a non contrmfa a1la 
vitabiliU1, el operabile <lall'arte chirurgica come l'ha dimostrato 
l' il\u:;;tre Clinico Chirurgico Prof. G. Corradi. Jfe1ilbrrmelle che 
occludono palpeb1·e - bor·ca- ano - ·uretra - vagina - Flf?-

1·0 - sono condizioni le quali oltr-3 arl esserc opm·abili dall'artc 
chirurgica hanno dimostrata la possibil it<.\ a continuarc Jn vita. 

E) JJfeinbrane o pseudo membrane che cliiudano comple
tamente od una porzione d' esofago O!l un tratto d' iutestino 
invece possono costituire ragioni potissime di non vilaliU\ e se 
ne capisce facilmente la ragione. 

Pub essere invertito o disordinato in un neonato. 
A) Tutti i visceri i quali possono avc1' ~mb1ta un' in\'C'r

~:ione i ma pm:e conl..in:iasi la vita ed anco per molti anni. 
B) L' im·ertimento sin~olo del C1_101·e o tli altro viscct·e 

od 01·gano molto importante al la. ron~errnzione dell' or1a11ismo. 
pub costituira pilt facilmcnte impe.iimento a conti11;1are la vita 
piu che l'in"·ertimcnto generale o quasi corre~pettirn di tutti 
i visceri. 

C) Il disordinc anatomico parziale e /!l'U\'~ nclla confor1na
z1011e c11 uu Visce:•e iinportantc, Cuore, Pol1no;1(', Stomaco, HP
ne ec., pub essere ca~ione rnanifesta di 11011 vitabilit<'.1. Co:.:I ad 
csempio sarebbe assolutameale impossii.Ji!c la vitalita con un 
Guore ridotlo ad· un Vt:!ntricolo o ad una orecchiett~ - o ~wen 
se fosse alterata reciprocamente l' origiuc ,-tell' .\ul°ta o dell' Ar
teria Pol:nonale. 

~Ia il perito l'icorJi c:he questo non c che un pit:colo ceuno 
per agevolargli la via a formarsi un cl'itel'io piu arlcgimto a 
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secoada delle singole condizioni del caso, tenendo sempre per 
fermo il sano principio tanto filosofiCo cbe in medicina di pre

cet.to assoluto non v' ha che que'ito cioe: cbe tutto e relativo. 

Cos\ per esempio in argomento di alterazioni teratologiche 

mi sono noti nella letteratura medica casi nei quali sarebbe in_ 

credibile a prima giunta che alcuni neonati abbiano potuto vivere 

con alterazioni teratologiche o con morbi viscerali gravissimi. 

~la sebbene ciO non possa negarsi, pure in quei casi eccezionali, 

sarebbe sempre a domandarsi se dal punto di vista medico fo

rcnse sarebbero citazioni attendibili a sostenere una vitabililti 
legale meritevole cioe della acquisizione di diritti civili ad usu

fru ire ereditarietll. Cio che puo costituire un raro esempio di 

prolungazione di una vita morbosa e svolta da visceri assolu

tamente disposti o alterati morbosamente e inevitabilmente tali, 

non puO a mio credere, corrispondere al concetto fondamentale 
di uua vitalita fisiologica presunta dalle disposizioni legislative. 

Per lo meno io ritengo che al perito medico incomba il dovere 

di dichiarare il real€. vulore di quell' avvenimento considerandolo 

dal punto di vista fisiopatologico, lasciando al giudice la valu

tazione del caso nella sua larga presunzione legate che in tali 

argomenti la Legge gli concede. 
§. 83. Non sarebbe cosl quando l' alterazione invececM 

essere sostanzialmente esistente in qua1che viscera od apparecchio 

organicu necessarissimo a lla prolungazione clella vitae generatosi 

quasi fino da: primordi dello svolgimento embriogenico, si trat

ta~se di un'alterazione morbosa circoscritta, acquisita, t1ansito

ria, soprav\-enuta alla evoluzione organica del corpo; come sa

robbero quelle malattfo contratte dal feto nell'utero o incontrate 

da esso nel nascere. Cosl i rammo11imenti centrali del sistema 

nervoso, l' emorragl'.e, le sclerosi, I' idrocefalla, la epatizzazione 

polmonale, l' inclurameato lnr<laciforme, l' edema polmonare, la 

stomatite ulcerosa, la pericardite, l'anasarca ec., sono tutti mali 

che pos~ono avere <lei gradi dh'ersi, incontrare dei miglioramenti 

inaspettati ed impr0vedibiJj e insomma giudicabi li sempre con 

criterio di presunzione che appunto percM tale non puo essere 
assoluto. - fo faccia a queste circostanze credo che il perito 

constatata la vita, possa lasciare ii resto alla apprezzazione pr•

suntiva del rappt'esentante dclla Legge. 
Filippi 
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§. 84. Accennati cos\ in breve, quali sono i vizii organici 
cbe possono considerarsi come assolutamente contrarii alla con
tinuazione della vita e quali quelli che pure esistendo, lasciano 
campare per un tempo pill o meno lungo; debbo ora indicare 
il modo essenzialmente pratico di coordinare tutti i dati che 
servono a mettere in evidenza quale sia il grado di conforma
zione cui e giunto l' organismo di quel neonate per intendere che 
questi aveva non solo possibilita ad estrinsecare la vita, ma 
ancora a continuarla. La guida seguente potrA essere rli norma 
ad esaminare il corpo del neonate soggetto di questione, stabi
lendone il grado pill o meno avanzato di maturitA. 

Le cifre che segnerb in paren tesi potrebbero essere offertc 
ad esempio da un neonate cbe abbia passata di poco la fine del 
6° mese di vita intrauterina, concesso un regolare sviluppo orga
nogenico. -

11 perito prendera dunque nota del 
!•) Peso - (Kilogrammo I, 50 a 2). 
2°) Lunghezza totale - (32-35 centim.). 
3°) Misura della meta del corpo , per giudicare a quale 

distanza corrisponda la inserzione del funicolo ombellicale, in
serzione cbe nel periodo di matnrita capace a potersi ritenere 
vitabile un neonato, suol essere <la l a 2 centimetri al di sotto 
del punto ave cade la met<\ della lunghezza totale. 

4°) Pelle (bianca, fibrosa, elastica, con induito sebaceo o 
peluria finissima). 

5') Tessuto cellulare sottocutaneo (fornito di grasso gra
nuloso a glebe distinte). 

6°) Unghie (Cornee ma non ancora sorpassauti l'apice delle 
dita come a completa maturita nonimestrale). 

7°) Capelli (Lunghi circa un centimetro, folti, coloriti). 
8°) Occhi (Palpebre aperte-Membrana pupillare sparita). 

Per chiarire questa ultima condiz10ne importante, i1 perito tolga 
un globo oculare con molta delicatezza: dopo lo ponga in una 
vascbetta d' acqua per alquanto tempo e quando come avviene 
per la imbibizione, sentira che quel !!lobo ~ bastantemente teso 
allora eseguisca un thglio perpendicolare al di Ia del meridiano 
iridieno e, sempre guardando sott' acqua, sara facile vedere se il 
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campo pupillare ~ tuttora occupato o pervio della membranella. 
- Io faccio cosl e a me serve opportunamente questo metodo. 

9°) Naso - Bacca -- Lahbra ( se regolarmente confor-
mate. 

l 0') Lingua (se bone staccata ec.). 
11 ') Pa/ato mo/le e duro (se normali, completi ec.). 
l 2°) Orecchia (se bene con formate, complete negli inca vi 

e nelle eminenze, nell' apertura del condotto uditivo esterno ec,} 
13°) Testa-cranio (se solide le ossa- se pronunziata ab

bastanza la convessita alla parte media delle gobbe frontali). 
14<>) Misurazione dei diametri principali che in media 

danno: l' 
(a) Occipito mentoniero Cent. B e 2 Mill." 
(b) Occipito frontale » 7 e 5 » 
(c) Sotto occipito bregmatico » 6 
(d) Biparietale 4 e B » 
(e) Bitempora/e 4 e 8 » 
(n Frontom,entoniero . » 5 e 4 » 
(g) Trachelo bregmatico . » 6 e 2 » 
(h) Cervico bregmatico » 6 e 4 » 
15°) Fontanelle (se scompar.:ie nieno quella anteriore, lo

sangica, che suol misurare 36 millim. di lunghezza. 
I 6°) Cervello (sufficientemente consistcnte nella parte ba

silare e nella centrale : - le circonvoluzioni sono assai disegnate: 
- gli emisferi sopravanzano il Cervelletto. - Quanta perb alla 
apprezzazione della consistenza, ii perito calcoli le ore decorse 
dalla morte e tenga conto del periodo di putrefazione in rap
porto alla stagione. 

17°) Polmoni (se il neonato ha vissuto vita estrauterina 
dee mostrare i segni di una respirazione pit't o meno completa 
e quindi appariranno all' apertura <lei tora~e am pl ii, rosei, cre
pitanti e meno uno stato morb~so che abbia impedita la com
pleta espansione vessicolare, o unn incompleta e stentata respi
razione, si vedranno del tutto galleggiare alla prova idrostatica. 

Ma ii perito quando sarA giunto a questo punto clell'esame 
che fa su quel data neonato per giudicare e dena goduta vita 
e della attitudine a vivere consulti il paragrafo - Docimasta 
idroslatica- contenuto in questo volume (V.1 Indice). 
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18') Laringe, Trachea (so ben conformato- sa normal• 
la membrana muccosa. 

19') Timo (per lo piu da 1 grammo ad 1, 50 di peso). 
200) Cuore ( se regolare la conformazione ed ugualmente 

amplie le caviLU -Faro del Botallo che occupa quasi tutto il 
setto interauricolare. - Canale arterioso, pervio). 

21°) Esofago (se tutto aperto, di normale direzione e con
formazione. 

22°) Stomaco (se ben conformato, stato della muccosa -
cosa contiene e specialmente se latte succbiato ec.). 

23°) Fegato (se granuloso, di un colore rosso sangue: -
se ne prenda esattamente il peso). 

24') Cistifellea (se contiene Iiquido bilioso giallognolo, :fma
rissimo ec.) 

25') lntestina tenui (debbono essere esattamente tolte e 
misurate: danno una lunghezza che ripete da 6 a 7 volte la di
stanza che corre dalla bocca alla apertura anale del feta: -
si esamini lo stato della muccosa, il contenuto ec.). 

26°) Cier.:o (sua normal posizione ec.). 
27°) Meconio (se esiste nelle ultime porzioni delle inte

stina crasse). 
28') Testicoli (se piu o meno vicini all'anello addominale 

interno). 
29°) Organi genitali interni ed esterni e Vessica (stato 

- conformazione ec.). 
30') Reni ed Ureteri ( situazione ec. - stato della super

ficie esterna - conformazione per lo pill alquanto lobulata del 
Rene - distinte pero le piramidi dalla sostanza corticale - per 
lo pill di quelle se ne possono contare 8 da ciascuna faccia di 
sezione). 

31°) Capsule sttrrenali (assai voluminose e del peso di l 
grammo ordinariamente). 

§. 85. Fino a qui ho tracciato al perito uno schema di 
guida pratica per raccogliere da1 cadavere del neonato i segni 
9he possono dare un1 certa ragione a giudicare se i1 neonato 
aveva maturit<\ sufficiente a vivere e condizioni organiche suffi
cienti a continuare la vita. - E chiaro mi sembra, cl.le l'estremo 
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minimo di queste possibilita relativamente al periodo di evolu
zione organica intrauterina possa, generalmente parlando, esser 
fissato dal 6° mese compiuto di gestazione in poi, sempre perb 
sottointendendo una valutazione relativa ai diversi casi, per la nota 
notissima, considerazione cha la maggiore o minore maturita di 
un'organismo fetale non dipende in un modo assoluto dal com
puto del maggiore o minor tempo di trattenimento del feta 
entro l' utero, ma sivvero dalla maggiore o minore energfa di 
nutrizione e di perfezione organogenica cbe il prodotto del con
cepimento pub risentire per le energicbe assimilazioni nutritive 
provenienti dal pabulo materno. 

Quindi il perito dalla enumerazione dei caratteri sopraindi
cati, come quelli pill elementarmente necessarii , pub incontrarsi 
a raccogliere dati anatomici ancora pill manifesti e spiccati, e 
stabilire per questa via ancora il pill o meno avanzato grado 
di maturit.a fino al completo sviluppo nonimestrale. 

Ed allora la 
(!) Lunghezza, potra esser segnata dai 48 ai 50 centi

rnetri. 
(2) ll Peso da 2 kilogr .. a 4 e ;, 300 (maximum) con una 

media di kilogr. 3, 500 gr. 
(3) La Pelle sara completamente formata con induito seba-

ceo, aderente, e abboudante nelle piegature del corpo. 
(4) l diametri della Testa quello 
a) Occipito (rontale salira . . a 11 cent. e 5 mill. 
b) L'Occipito mentoniero . . . a 13 » e 5 » 
c) II Fronto mentoniero ... a 9 » e 5 » 
d) [] Biparietale. . . . .. a 9 > 
(5) Ossa del cranio si toccheranno con i loro orli. 
(6) Le Fontanelle posteriori potranno essere spa.rite, ma 

tuttavia esistente l'anteriore, Iosangica. 
(7) l Capelli (luoghi, colorati). 
(8) Le Palpebre (aperte). 
(9) La Memb1·ana pupillare affatto sparita. 
(! 0) La Maseella in(eriore che mostrera allo esame ana

tomico la formazione completa dei sepimenti ossificati delimi
tanti i quattro alveoli dentarii per ogni Jato della stessa ma
ocolla. 
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(11) L'Inserzione del funicolo ombelicale ravvicinantesi al 
punto che segna la meta della lunghezza totale del corpo. 

(12) Le Unghie larghe, assai resistenti, che sorpasseranno 
la estremitil delle dita. 

(13) Gli Organi genitoli completi e se ii sesso fosse ma
scolino si potrebbero trovare i testicoli scesi nello scrota, ma 
preferibilmente il sinistro. 

(14) ll Centro d'ossificazione nell'epifisi femorale formato 
nella dimensione ~el suo cliametro traverso dai cinque ai sei 
millimetri. 

Ed alla necroscopia interna si verificherebbero quali segni 
di avanzata o completa maturazione: 

1° 11 Cervello con numerose circonvoluzioni assai Uen di
stinte dai solchi pill profondi ed offrente aUa palpazione una 
consistenza maggiore nelle parti cen.trali ove sarebbero assai 
ben distinte le due sostanze, la midellare cioe e Ia corticale o 
grigia. 

2° I Polmoni amplii, distesi, rosei ec. 
3° 11 Cuore con il foro del Botallo in via di chiusura o 

chiuso. 
4° It Fegato compatto, di un color rosso uniforme. 
5° La Cistifellea con bile di un bel colore verde. 
6° Le Intestina lunghe per 12 volte la distanza cbe corre 

dalla bocca all' ano del neonato. 
7° Lo Stomaco cbe potrebbe anco contenere latte in via 

di digestione. 
8° 11 Meconio nell' ultima porzione dell' in testino retto. 

E superfluo che io ripeta come tutti questi particolari po
tranno e dovranno essere senza dubbio alcuno raccolti ed enu
merati dal perito nella sua Relazione, sempre perb nei loro varii 
gradi di accentuazione valutati con un criterio relativo alle spe
cia1i e individua1i condizioni dell' individuo in esame, e sempreche 
le condizioni del cadavere lo permettano clato cbe il caso batta 
su di un neonato che fosse stato da tempo inumato. 

§. 86. A me resta ora accennare brevemente la guida per 
emettare un giudizio in cui il perito dovesse esaminare un neo
nato vivo, ma intorno al quale cadesse dubbio di vitabilita. -
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A li\i giudizio concorre •enza dubbio tutta la grande serie di 
quelle cognizioni cliniche ed anatomo patologiche quali ogni me
dico deve possedere, ma i criterii principali da cloversi accam
pare per lo scopo forense sarebbero i seguenti c cio~ : 

A. Descrizione esattissima dell'abito esterno de! corpo del 
neonate, cominciando dalla lunghezza, peso, misure dei diametri 
cefalici e toracici ec. 

B. Valutazione esattissima delle funzioni di Respirazione 
e Circolazione, decifrate con la stetoscopfa, con la numerazione 
riportata ad una misura di tempo relativamente ai battiti car
diaci, termometr!a ec. -

C. Esame della funzione di Nutrizione, e cio~ suzione, di
gestione, escrezioni ec. 

D. Esame della motilita muscolare se estrinsecata da 
moti energici, estesi, regolari ec. 

E. Saggio della lnnervazione in quanto concerne la sen
sibilit<'t reflessa, gustatoria, calorifica ec. ec. 

Insornma quella pill completa illustrazione somatica che possa 
condurre a chiaramente persuadere che data una condizione mor
bosa la quale pure possa aver perruesso e permetta (la mani
festazionc della Vita, possa anco dare ragione ad ammettere la 
condizione della Vitabilitd e ciO (s' intende bene) in quei casi 
nei quali la Legge non intenda di applicare senz'altre difficolta. 
la formula presunliva cioe che se i! neonato ebbe vita, nel dub
bio si presume vitale (V. §. 78). 

Cosl spero avere sodisfatto al compito di indicare i1 modo 
pratico di occuparsi delle questioni di vita e vitabilitA di un 
neonato relativamente all' argomento delle « Successioni eredi
tarie ~ completando la ricerca della prova docimastica polmo
naro nal parlare dell'lnfaoticidio (V. Docimasta ec.). 



AFRODISIOLOGIA CRIMINALE 

PARTE II. 

lNTERVENTO DEL PERITO IN CAUSA DI ABORTO 

0RIMINOSO O FETICIDIO. 

§. 87. A me pare <lebba esser di molto ajuto al perito ricor
dare prima con brevita quella definizione medico legate che pill 
completamente armonizzi con le disposizioni legislative statuite 
intorno all' aborto criminoso. E questo lo faccio a determinato 
animo per la utilita della pratica, non per vaghezza di c!ottl'i
narisrno dal quale mi guardo quanta pill posso - in 
libretto. - Si puO de'finire l' aborto criminoso « la 
« dall' utero del prodotto di cov,cepimento pi·ocurata con inten
« zione criminosa ». 

Dico espulsione, perche in questa parola comprendo un 
fatto che ha raggiunto il suo complemento, _differenziando il ten
tativo del fatto medesimo. 

Dico procurata, percha intendo che la espulsione sia av
venuta per un atto volontario della donna o di chi na fu correo 
ed elimino la spontaneitA. del fatto stesso. 

Dico con intenzione criminosa ( dolo ) per differenziare 
tutte quelle necessitA ostetriche che possono richiedere l' ~aborto 
ostetricamente procurato. 

Dico del prodotto del concepimento, percha voglio sia ben 
fermo cbe non puO parlarsi giuridicaroente di crimine d' aborto 
se none avvenuta la fecondazione e quindi una reale gravidanza. 

Per questo primo punto e intanto manifesto che non sa
rebbe da accettarsi, ne; coordinatamente allo spirito della nostra 
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codificazione penale; si pub accettare, la definizione del Tardieu, 
pel q uale e aborto « la espulsione preroatura e violentemente pro
« vocata del prodotto del concepimento, indipendentemente da ogni 
« circostanza di eta, di vitabilita, di formazione regolare, di morbo 
« ec. ». Per quell' illustre autore la espulsione ad anco il tenta
tivo di espulsione del prodotto dall' utero Q tutta l'essenza giu
ridica del fatto. - Dottl'ina che mentre viene confessata come 
necessaria pella urgenza di punire severamente e sempre, un 
delitto cosl comune del quale spesso si perde I' ingenere prin
cipale, con tiene appunto in se medesima i1 difetto di non ripa
rare a quei casi nei quali pub essere fatta questione se vera
mente si trattasse di una vera gravidanza e per conseguenza 
di un prodotto di concepimento inTece che di un prodotto mor
boso: - dottrina per la quale non si elimina il dubbio posai
bile di una graviclanza afetale: - dottrina per la quale non .!Ii 
chial'isce ii possibile caso che le pratiche abortive anziche agire 
sopra un prodottto di concepimento godente della vita organo .. 
gcnica intrauteri11a1 in vece non agiscano che sul prodotto giA 
alterato e rnorto da tempo per ragioni morbose diverse: --. 
dottrina ell'~ potrebbe condurre a confondere l'aborticida con la. 
infanticida, quando una donna. prcvocando la espu\sione violenta 
di un feta questo uscisse vivente e dopa venisse dalla madre ucciso 
e disperse: - dottrina infine, che non armonizzando con il 
concetto fondamentale del nostro diritto penale, condurrebbe a 
dover punire quel!a donna che pure con la intenzionalita d'abor
tire ottenesse la cspulsione d' un fet.o vitale che seguitando a 
virnre e vegeta.re costituirebbe un faLto di parto accelerato 
procurato, ma non essendo accaduta la morte non potrebbe _par· 
larsi di ahorto ne d' infanticidio, dunque non esisterebbe reato, 
dunque non penalit<'l correspettiva a questo. 

§. 88. Dopo questc brevi rifiessioni e soltanto per cbiarezza 
e precisione di liaguagglo, ricordo qui bre.vemente come nella 
ostetricia si dica tlborto la espulsione spontanea del feto imma· 
turo fino al periodo del settimo mese di gestazione: - si dica 
Parto immaturo spontaneo, se la espulsione avvenne dopo il 
7.0 mesa di gestazione: - si dica Aborto provocato per ra
gioni morbose

1 
la espulsione a bells pasta voluta de! prodotto 
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del concepimento per porre fine alla gravidanza, prima del ter
mine della vitabilita fetale, cioo prima della fine de! sesto mese 
e con lo scopo di salvare la vita della madre: - si dica Par to 
aqcelerato quella operazione per mezzo della quale si affretta 
la nascita con lo scopo e di conservare e tutefare la vita al 
figlio ed alla madre. 

§. 89. Stabiliti questi due punti, accennerO ora in quanta 
circostanze piU comuni puO trovarsi il pratico relativamente alle 
qualita sociali della donna che e incolpala d' aborto. 

E prima di tutto e pill frequente, si e il caso di esaminare 
una donna nubile e illecitamente fecondata: una donna maritata 
ma illecitamente gravida: una donna divenuta vedova la quale 
in tale stato od abbia provocato l' aborto per rimanere libera 
a nuove nozze, o contratta un illecita fecondazione, provochi 
l' aborto: wia donna nieretrice che rimasta feconda, voglia di
sfarsi del tedio e della gravidanza inoltrata e della figliuolanza: 
una donna e maritata e legittimamente gravida che per iniquita 
d' animo o per volersi mantenere libera nella vita sociale, o per 
pusillanimita d' affrontare i dolori e le cure materne, o per odio 
di porlare nel suo seno un :figlio di marito da essa non amato o 
per altre indeterminabili ragioni, si procuri l' aborto violento. 

§. 90. Stabiliti questi tre punti ora avvertirO il j_)ratico come 
it fatto dell' aborto possa esser consumato dalla sola donna gra
vida: possa esser consumato sulla donna gravida da altra per
sona: e possa in quest' ultimo caso essere~dalla donna acconsen
tito che su di essa si facessero le pratiche abortive; come anco 
puO darsi cbe essa non vi abbia acconsentito, ignara essendo 
dello scopo di quelle manovre o di quei mezzi che su di essa 
si adoperavano. 

§. 91. Dal che ne discendG che in causa d' aborto crimi
noso il perito possa e debba trovarsi nella necessita di occu
parsi e di piU persone e di pill cose: cio~ dei mezzi adoperati 
a provocare I' aborto, e questi possano essere o mezzi fisici 
meccanici - o sostanze medicamentose - o mezzi che vogliono 
quasi un' atto operatorio ad essere impiegati, come sarebbero 
la dilatazione del calla; o la iniezione di liquidi su di esso e 
per entro~ad esso; o la puntura del sacco amniotico oil distacco 
dell' uovo ec. 
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§. 92. E siccome per dato e fatto delle praticbe abortive 
delittuose, la donna potrebbe perdervi la vita; tantoche essa si 
fosse prestata conseziente, quanta disseziente o inconsapevole; 
cos\ il perito pub csser chiamato a scioglier delle quistioni in 
donna vivente quanta in donna fatta cadavere. 

§. 93. Quanlo alle disposizioni legislative, tanto considerando 
quelle degli art. 321, 322, 323 e 324 del Codice Penale Toscano, 
qunnto quelle degli art. 501, 502, 504, 505 del Codice Penale 
Sardo, quanta quelle del Progetto di Cadice Penale Italiano art. 
364, 365, 367, poco importa ora fermarvisi: - tanto pill che 
e sperabile una prossima unificazione. Pero e meritevole di esser 
riportato ii tenore dell' Articolo 505 del Codice Penale Sardo che 
contempla il caso in cui se l'aborto procurato non avesse avuto 
effetto, commina la pena della relegazione estensibile agli anni 
cinque. Una importante considerazione vuole piuttosto il testo 
dell' Art. 366 del Progetto di Codice Penale Italiano nel quale 
verrcbbe proposto di « aumentarc di un grado le pene stabilite 
« negli antecedcnti paragrafi pc1· i medici, i chirurghi, le leva
« trici ed i farmacisti e loro assistcnti ed ajuti, i fabbricanti o 
« vcnditori di prodotti chimici che hanno scientemcnte indicati, 
« somministrati o adoperati i mezzi pe' quali e avvenuto l'aborto 
~ o la morte ~ e nei casi di condanna alla prigion!a, si aggiun· 
gerebbe la sospcnsione dai pubblici ufficii dai cinque anni ai dieci. 
Perb al §. 2 dcl mcdcsimo articolo si decreterebbe «non essere 
« imputabili i medici ed i chirurghi quando giustificassero d'avere 
« agito nello scopo di salvare in t.al maniera la vita della donna 
« mcssa in pericolo dalla gravidanza o dal parto ». 

§. 94-. Esposti questi fondamcntali principii non resta che 
accennare i quesiti principali e indicare quali case debba saper 
fare il perito per scioglierli convenientemente. 

I quesiti priucipali sarebbero i seguenti: 
l.• La tal donna ha abortilo 1 
2.0 Se ha abortito da quanto tempo ed a qual periodo 

di gravidanza e avvenuto l' aborto 1 
3.0 L' aborto e stato naturale, spontaneo o procurato ? -

E se procurato con qual mezzo 1 
§. 95. Quesito I. - La tal donna ha abortito 1 
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Prima di tutto ( e lo tenga hen fermo il perito) ogni
voltacbe sarA chiamato ad esprimere parere su tal quesito di
chiari esplicitamente e senza ambagi all' au tori ta giudiziaria di 
ritenere per sottinteso e giA dimostrato, che sia stata provata 
la preesistente e vera gravidanza. In una parola, e per maggior 
chiarezza, tocca all' accusa provare la gravidanza. - lo racco
mando quanto piil !O e posso, questo punto sul quale non bi
sogna mai cedere, quando si fosse invitati a dar parere in si· 
mili circostanze. Diversamente consiglio di declinare ii mandata. 

Stabilito questo, ecco le condizioni [pratiche nelle quali 
pub trovarsi il perito: 

l .• Dovere esaminare una donna vivente, sana, e di fresco 
si supponga abbia abortito. 

2.• Dovere csaminare una donna vivente, sana e da qualche 
tempo si supponga abbia abortito. 

3.a Dovere esaminare una donna malata e di fresco si sup
ponga abbia abortito. 

4.• Dovere esaminare una donna malata e da qualche tempo 
si supponga abLia abortito. 

5.• Dovere esarninare una donna cadavere e si supponga di 
recente abbia abortito. 

8.• Dovere esaminare una donna cadavere e da qualche tempo 
si supponga abbia abortito. 
In tutte queste diverse particolari circostanze di Catto 

puO ii perito avere ed esaminare anco il prodotto espulso come 
puO anco mancare, e q_uesto e, a vero dire, il piu frequente caso. 

§. 96. Regola gcnerale, con discretiva accolta, l' aborto pro
vocato si verHica pill frequentemente fra il 4.0 , 5.0 e 6.0 mese 
di gestazione; e ciO percha, e evidente, che la donna si decide 
a provocarlo quando e certa della gravidanza e mentre nei 
primi due, tre, mesi, si da attorno a fare dei tentativi, allorche 
il dubbio le e tolto, allora o mette in opra i mezzi piu efficaci, 
o sfiduciata ancora da questi cerca ajuto in altri pill sicuri, 
valendosi anco di astuzie o di seduzioni per cercare e trovare 
dei complici. 

Premesso qu~sto, veniamo al modo pratico di sciogliere 
ii I.0 quesito. 
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§. 97. QuEs1To I.• - La tal donna ha ahortita 1 Qualunque 

sia una delle prime quattro condizioni sopraaccennate nelle quali 
ii pratico debba esamioare Ia Jonna incolpata, ~ necessario si 
prepari a dover le fare un interrogatorio: un esame generale 
e locale: e formulare poi una particolareggiata relazione. 

A. I nterrogatorio - Consideri attentamente il perito il 
possibile di trovarsi in faccia a doom\ che abbia ragione o in
teresse di simulare d'essere stata passiva di un' aborto: e guardi 
poi attento a que.i casi (e sono in pratica i phi frequenti) nei 
quali si trovi in faccia ad una donna che abbia interesse a dis
simulare o nascondere l' avvenimento dell' aborto stesso. 

Nel primo caso, tutto sara esagerato, tutto con premura 
serbato a dimostrare che realmente avvenne il fatto; nel se
condo, tutto sara diminuito, tutto sara scusato, molto sara na
scosto con accortezza tale da sperare che non rimangano signi
ficativi quei segni che pure potrebbero essere sufficienti a metter 
sulla via di scuoprire le traccie dell' accaduto. 

fmporta prevenire ii perito su ciO onde ii momento ed 
il modo dell' interrogatorio debbano essere regolati da una squi
sitezza di modi e da una accortezza d' intelligenza quali invero 
bisogna piuttosto sentirli e possederli cbe sperare d' apprenderli 
clai libri. PuO dunque -giovnre raccogliere qualche not.izia tanto 
da giungere a<l una diagnosi p!'.icologica per intendere se si 
adoperi scaltrezza od esistano ragioni a dissimulare, valutando 
intanto l'aspetto della fisionomfa, la impressionabilita morale, 
Jo stato d' apprensionc clella clonna, ed aver notizie della tra
scorsa salute, del come abbia proceduta la gestazione o se ten
tativi furono consumati, sia adoperando delle sostanze o met
tendo in pratica dei mezzi che si possono credere atti a destare 
l"aborto. 

Il perito si gornrnera in modo da condurre la donna a 
prestarsi facile alla verificazione di quei fatti che possono essere 
utili allo scioglimento clella questione, esaminandoli con ogni 
precisione e senza lasciar~ i traviare o da preconr·elti o cla troppo~ 

deboli argomenti che tcndano a di\·agar1' lo scopo del perito 
PercM in definitirn il dilemma C. questo: o la donna ha ragione 
di simulare, e sar<) liberalissima e contenta di far vedere a 
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toccar con mano lo stato delle case: o la donna avra ragione 
di nascondere, e stretta dall' accusa che grava sopra di lei, 
avra interesse a far vedere cbe non e vero quello di cui s' in
colpa: - ma sempre fara vedere - e i1 perito allora o diminuira 
nel suo giudizio nel primo caso; o stabilira il giusto termine 
nel secondo. 

In ogni modo le case importanti a domandarsi sono le 
seguenti : 

1." Prender contezza delle condizioni di salnte precedenti al 
sospettato aborto. 

2.• Assumere tutte le necessarie e pill opportune notizie sul-
1' andamento deila gravidanza. 

3.• Esaminar con attenzione, quando~la circostanza lo richie· 
desse, tutte quelle sostanz;e, o liquide o solide che po· 
tessero essere istate reperite o venire presentate dalla 
donna stessa come rimed.ii terapeutici, serbandole o per 
l' esame chimico o per l' esame al microscopio. 

Allo interrogatorio succeder3 
B. l' Esame generale esterno della donna: - tanto phi 

ubertoso di resultati q uanto pill la visita del perito cadra vicino 
al momento della espulsione e quanta pill il periodo di svolgi
mento delta gravidanza avra raggiunto il 4.0 o 5.0 mese di evo
luzione. Cos\ sara tenuto canto se la faccia e la cute del corpo 
fosser pallide, qualora avesse avuto luogo una metrorragfa: -
se l' espressione del vol to accennasse a sofferenze patite e avesse 
quella particolare modificazione indefinibile, ma caratteristica 
della donna che di fresco si e sgravata; - se si riscontrassero 
fiacche le azioni cardio vascolari proporzionatamente a quello 
stato d'abbandono che non suol mancare nella puerpera: - se in 
qualche parte del corpo si vedessero traccie di ripetuti salassi 
o di applicazione di sanguisughe: - se la peile del ventre si 
mostrasse grinzosa, rilasciata, vergolata da quelle vibici che in 
aleune donne avvengono per la distensione forzata prodotta dal 
volume dell' utero: - se le mammelle mostrassero quel colore pill 
intenso dell'area intorno al cavezzolo: - se spremendo la glandula 
mammaria uscisse alcuna secrezione pii1 o roeno densa d~ esa
minarsi al microscopio, onde conoscere se fosse colostro o latte. 
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0. E venendo a praticare l' esame dei genitali esterni 
ver1ficare se la vulva fosse arrossata, se umida, se esistesse lo 
stato d' edema sottomuccoso; se Ja vagina fosse dilatata, se ge
mente o no scolo saguinolento o lochiale, se l' imene fosse di 
fresco sfrangiato pill o meno carnoso, rosseggianto; se facettdo 
il riscontro digitale il collo deU' utero si sentisse molle, rotondo 
caldo, gemente ancora del sangue; se il corpo dell' utero fosse 
ancora alquanto grosso, mollc, sensibile, alla pressione sopra 
l' arcata del pube; e finalmente, occorrendo, se per mezzo dello 
speculum, si riscontrasse ancora esistente il rossore vaginale, 
tumido il collo uterino con sfrangiature recenti e sanguinanti. 

Ma tali segni tutti riuniti se verificati su di una donna 
dopa 5 a 6 giorni dacche si sospetti abbia abortito, valgono a 
indiziare chc qualche cosa sia stato espulso dall'utero, dal punto 
di vista medico legale non hanno ancora la forza di costituire 
una prova assoluta a potere assic11rare che un prodotto di con
cepimcnto fl.I violentemente cspulso da quell' utero. - PercM, 
come ebbi gia ad avvcrtire al paragrafo 58 e 59., questi segni 
possono pure aversi uno ad uno anco in alcuni stati morbosi 
dell' uter., dal quale finalmente ii contenuto anormale sia stato 
espulso. Quindi i1 perito sia prudente a dar valore assoluto a 
questi indizii solo efficaci ad avvalorare un giudizio quando ad 
essi facciano corredo altri argomenti o provenienti da altra 
ragione, ovvero confermati dal raffronto del prodotto del con
cepimento espulso dalla donna e reperito presso di lei. Se que
sta ultima circostanza si dasse, allora l' esame del prodotto; 
oltre a confermare che vi fu un vero concepimento; potrebbe 
anco indicare se quel dato prodotto po~ essere emesso da essa 
e tutto insieme far discendere uella persnasione che dessa abbia 
abortito. - Io non posso fare a meno di ricordare al perito 
come si osservino casi nei quali la cspulsione del prodotto del 
concepimento avvenendo quando la gravidanza /3 di poco inco
roinciata (4-6 settimane) allora per la picciolezza dell' uovo non 
richiedendosi motto travaglio all' uscita, ne essendovi stato tempo 
ne,.essario a generare quelle modificazioJi a tutti note nell' or
ganismo muliebre, non e possibilo decidere se dessa abbia abor .. 
tito. Ed anco la stessa fuoriuscita di sangue dai genitali pub 
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alcune volte assomigliare ad una mestruazione pill o meno ab

bondante: e quand'anco si dasse il caSQ che la espulsione del

l' embrione o del feto, fosse avvcnuta a periodo assai avanzato 

della gestazione, se la visita de! perito cadde in lontano ternpo 

( 6-€-1 o giorni) dal parto, semprepiu si diminuisce la possibilitA 

di rispondere al presente quesito. 
Concludendo, quando a\la visita periziale che caclesse vi-. 

cinamente al tempo in cui si sospetta. sia avvenuto un aborto 

(dal 3.0 al 5.o giorno) si potranno riassurnere 
(A) tutti i pill chiari segni di un vero e proprio t ravaglio 

espulsivo dall' utero di un corpo ~he pet volume potesse modi

ficare le parti genitali siccome vengono 1110dificate all'uscita di 

un feta giunto ad una fase di gravidanza che abbia raggiunto 

il quinto mese ed oltrc: 
(B) e quando oltre ai fenomeni locali si potes!-lero racco

gliere quelli che sogliono clestarsi nell' organismo d' una donna 

soprapparto relativi ai diversi periodi di gravidanza: 

(C) e quando I' esarne microscopico delle secrezioni mam

marie, ut.erine e vaginali , confermasse la indole dei liquidi che 

soglionsi avere nel parto, tutto concorrerebbe a pater coasegaare 

nel Verbale la formula scguente e cioC: « vi e molta probabi-
4 Zita a credere che la donna N. N. abbia potuto espellere 
« dall' utero un prodotto che potrebbe essere di concepiniento 
« e che JJOtrebbe esser dichiarato P"'. tale quando l' Aut01·itti 
« giudi::.im·ia lo presentasse all' esame del sottoscritto ec. ec ... 

E dato che quest.a ostensiOne av\'enis~e, allora ii perito 

riepilogando: 
1.0 i fenomeni dicbiarati clalla donna relativamente allo stato 

di salute, prima della espulsione: 
2.0 valutati i fenomeni proprii della precorsa gravidanza: 
3.0 calcolato il tempo della gestazione medesima con lo svi

luppo presentato dal feto e 
4.0 mcssi in corrisp·:mdente confronto i segni raccolti dallo 

stato delle parti gonitali della do11na con lo sviluppo del 

feto, potra allol'a completare il suo giudizio confoi'mando 
la formula suespreq~a cnl dire (•be «null av' ha in con 
« trario a ritenere che quel (eto possa essere il corpo 



< esptdso dai !Je~1 itali di quella dom1a »- e quindi si possa 
·on molta \Cl'OS.oat:glianza. ccnc:luJere che qnella bl douaa abhia 
abortito. 

).feno per& tutto il cumulo di queste circostanze cotanto 
farnrcvoli, in tutti gli altri ca~ i nei quali non sia possibile ne 
il.'ICre cvidcnti i fonomeni proprii della partorigione, ne pr.ssibile 
!'c"amc del prodotto cspulso, ne anco avendo un prodotto espu\so 
1L\ll' ulcro fosse pos-:ibile, per le alterazioni sub\te o per le com
p:icazioni, dccidere la natura del corpo medesimo, non sarebbe 
prudente consegnare al Vcrbalc una dichiarazionc che avvalorasse 
ii ~ospetto c qui11Ji b"ciarc al\' auto1·itb. inquirente ogni altra 
rlccisione dell' afi\m~. ~cnza compromettere menomamente la 
-icienza me·lica in faccia al foio. 

Per maggfor aj-1L·) si lcgga quanta e indicato nei §§. 58, 
5n pc1· constatare ii p.1rto avvenuto e da quanto tempo sia 
.ivveuULO. 

§ 08. Eel a rcnclL>rc an,·o piu di!Ticilc la soluzione del presente 
quc-:ito, non ciebbr> omcttcrc: di not'\rc i1 caso in cui una donnai 
c specialmcnte se rn1 1,ile e di con·ktta. non morigerata; po.ssa 
accogliere sospettf) di csscrt3 rimasta illecit.amcntc fcconCa, 
sospctto chc potr.:bbe avva\orarsi sia per irrcgolarita o cessa· 
zione dei periodi mestl'uali, o da scnzazioni insolite di disturbi 
nen·osi, e in tale cr(:denza d;,1rsi a pratiche abortive pet• le quali 
dall'utero in un data tempo e~pclless~ a forma emorragica un 
corpo qualunrpc che per cs.;;a potrebbe esser ritenuto per ii 
prodoLto di un:i vcra cnncezione. Anzi potrebbe anco in buona 
fedc confessare e gli illcciti rapporti ses.:)uali, ed i fl nomeni 
morbosi che le analoral'ono il sospetto e l' adoper.imento di 
sostanzc ahorti\'e c pur nonostante non esscre mai csisti~ vera 
gravitlanza ne potcrsi per ii depcrdimento del prodotto nel -
1' occulto parto, provare la rea\t:\ della cosa. E noto come vi 
posMno essere malattfe dell' utero nc1Ie quati fino dal loro 
insorg:ere hanno modo di mc11tirc lo stato di gravidanza ed anzi 
e noto come una fra di cs8o pr cipuamente possa anco dare la 
espulsione clal\' utero di membrane accompagnate cla atti omor
ragici e da un cu:nulo di fcn0me!'l i t'l.li Ja far emettere tH\ 

falso g~u·lizio a dunno delta. giu8Lizia e della verita. - Fortu..: 
Pilippi 
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natamer.te per<> quando al perjto fossero presentati tali proliott.., 
la osserrazione micro.;:;copica da modo di appur..lre il duhbio 
e riandcpHlo tutti gli elcmenti dcl caso, illuminarc efficacemcnlc 
la giustizia pcnalc onde arresti le sue gravi decisioni. Voglio 
alluclere per esempio alla cspulsione di mcmhranc nella Dismc· 
no,.rea, sulla qu1lc malattfrt. e sulle necessarie differenziali ne 
parlero al §. 103. 

§. 99. QuESITO. IL Se la~tal donna ha ahortito, da gua1ao 
tempo e:l al qual pe1·iodo di gravidanza ha abortito? 

Ricor.Ji il perito che SC in pratica e alcun:! volte diffi1•ile 
giudicare quando una donna abbia partorito ed a qualc periodo 
di gravidanza abbia emcsso il prodotto del conccpirnento a r,iu 
forte ragionc e difficile rispondere se una tale donna abllia abor
tito e da quanto tempo abbia abortito. 

Nonostantc. quando r aborto fosse stato recente: ii perito 
tcrra canto: 

(a) dello stato del col lo dell" utero, ii quale potrebbe 
averc tuttora l' orificio esterno apcrto, mollc, ccdevole: 

(b) della attualita dcllo scolo sanguigno o de! particolarc 
odorc e colore dello scolo lochiale: 

(c) de\la foOriuscita c reperimento cli frustuli placentarii 
vcri:icahili all' csamc del microscopio: 

(r/) de\le condizioni della secrezione mn.mm[lria: 
(e) deile condizioni dello stato ge::ierale delLt donna e t;rnto 

piu ... -:i.lutabili se fosse primipara. 
Pcl'O. ricordi ii pcrito, come tutti questi segni sieno presto 

dil.:?;l1:J.\Jili c specialmente q1.rn.ndo l'.iborto fosse avvcnufo fra ii 
3.0 c ;) 0 mesc dalla tecondazione, non calcolando poi quanta 
potre!Jhe anco diminuirli nclla loro intensit:l I' opera premul'O.sa 
di coloro clic avenclo interesse a dile,;uarli, possono adopera1·0 
cure efficaci a tale uopo - Se poi a tutto qucsto si aggiungesse 
un ritardo di giorni dal momento in cui puO essere avve.nuta la 
espulsione al momenta in cui cadrebbe la visita del perito, la 
di:i-ico\Ul. ~i fa anco maggiore; e il phi dellc volte~ non e possi
l•ilc c,~piimere un giudizio neppure approssimati\'O. Pur tutta
' Ll sc l.'Cl'to di unn. precctlente gravidanza, il perito Mn potessc 
u:i tron Jergi le proba.bilitc) <li un' avrenuto aborto, per ll cumulo 
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: .. 1·111mliu-;o th tutti t segni piu pr()prii di un talc uvvenimento, 
allnra la formula pill c:1ua e praticamente utile da rilasciarsi 
1:1lii.~ialmente 1 sarebbe a mio crnrlere la seguente e cioe: « esser 
« motto verosimile cl1e la donna NN aUbia potuto da 3 o 4 gior
« Hi {al piu) espellere im pro•iotto rlall' i1tero

1 
prodolto che 

'< potreb[Je esseJ" prerisabile nPlla sun natura quando fosse 
(( presenlato cc. ». 

~. 100. La seconda parte del tiuesito, ciot> quel1a che do
manda a quale periodo di .<Jravidanzo >i 1mj ritene1'e sia 
n ·.·r;m!o l' aborto, ~ intrinsccamente colleg;1ta con le condizioni 
av\·ntitc piu sopra. - La osscrvazione dimostra come in gene
rale sc l'aborto fu provocato nelle prime settimanc dal conce
pimento, ii prodotto per se stesso di piccolo volume va rlisperso : 
C'(i oltre ad cssere accompagnato di rado da gravi modiflcazioni 
~eucrali e locali, a volte pL10 veri'lno andare confu.so con una 
pil1 abliondante mesli'uazione. - Quando invece aecade fra H 
4 ° f' :;.o mese; come appunto e questa 1' epoca piU frequente, 
J•t· ·du· in allora la ~ravitlanza si e resa nota alla donnai allora 
puo pure a,·venire che scnza grave travaglio la espulsione 
Yin~<>nta de! feto si compia - Non sarebbe chc quando nccadesse 
al 7.0 eel ~. 0 mesc di gcsbzione che in allora per ii pill completo 
sriluppo clel feto, si avrAbbe nccessila di un vero travaglio di 
pa1'ln P le condizioni generali dell' organismo della puerpera ed 
ancu Jo stato delle parti locali 1 potrebbero iasiemc offrire dei 
rm·r.ttL'l'i da' quali rledurre .1pprossimatirnmente a qual periodo 
di ~e:;tazione fosse giunta la gravidanza. Il perito in tal caso 
ancl1bc modo di fonJare i1 suo criteria sullo stato puerperale 
piu o meno accentuato a seconda clell6 sviluppo del feto e tale 
inr!agine vicne insegnata dalle piu comuni cognizioni della oste
u-icia. - Se ii perito avesse la fortuua che tal qucsito gli fosse 
mosso avendo reperito il prodotto del concepimento sia che 
questo· fosse allo stato di uovo, o di embrione o di feto, allora 
la risposta sarebbe piu facile; percM e r esame dci villi coriali, 
c delle membrane, o le dimensioni dell' embrione, o ii peso e 
la misura delle parti fetali, analizzando ogni momenlo di evo
luzione organogenica, sarabbero preziosi dati per risokere con 
giusta npprossimazione nl \·ero un ta1 problema. Pill. avanti al 
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§. 113. si trovera speci!icata ogni piu necessaria partic1)lariw. 
relativa ai di\·ersi segni i1hlicativi la fase di sviluppo ordinario 
di un feto. 

§. lOl. QUESITO m. L' aborto c stato naturale, spontanro! 
o 1u·ocitrato? 

Quando pill sopra al §. 97 io indit.:ava al pcrito il modo e 
la conveniemrn cli dir·igerc benc l'interrogatorio alla donna da 
esaminarsi, preparava in qnalche motlo la via a scio:.!liere um\ 
parte di questo importante c diflLile quesito. - Perche e inu
tile nasconderselo, per decidcre se un' aborto pos-:a essere ~tato 
spontaneo o criminoso, vi occorre ii possesso di una parte tutt.l. 
indiziaria c di u11a parte tutta obictti\·a, positiva. E evidcntc 
come in generalc la do11na incolpata avanzera ostinatamente 
che l' aborto fu natul'ale o clipcndente cb morbi, da acdclenta
lita; e quand' ancho o per le notizic avute o per l'csame diretto . 
si fosse venuti a cognizione o in :;o5pelto che Qllalche prJ.tica 
abortiva fu cla essa co1Bunw.ta o '1~tal'lhe sostanza fu anco prcs~o 
di lei requisita1 essa rovcscerc\ I' al'~ /ncnto cli~cndo cbe tutto 
quanto fece e adoperO lo p1)SC in pratica per evitarc 1' aborto. 
Ma non si pot!'.? negare cho se fosse n'Jta la irre6olare condotta 
di vita di codesta donna1 se fosse 11 uo cite clessa avesse fatto 
di tutto per nascouderc la g:-avidanza, sc fos<::e nolo che avesrn 
acquistato e fatto uso di d1·oghe che risciuotono fama d'abortive, 
se fosso noto che Jes.5a avesse ricercate persono che le indi
cassero mezzi abortivi; se da se e senza alruna giusta indica· 
zione medica, avesse fatte applicazioni di mignatte in varie parli 
de\ corpo, se avesse fatlo uso di purganti drastici, di rcvulsh•i, 
di pcdiluvii, se ingaunando medici avesse implorate ricette di 
sostanzc ferruginose o mentendo sof!'erenze tllerine avesse voluto 
l'assentimento a cure dirctte sul <:ollo dell' utcro nella speranza 
di raggiungcre fraudolenternente ii clesiderato scopo <lell' aborto 
e simili arli avesse insistentemente da ogni partc so\lecitate, 
non e a nascondersi come con tutti gli altri dati che ii perito; 
come medico; potrebbe mettarc insieme, non sarebbero per ri:.t· 
scire di qualche valore, sebbene di pura presunzione. 

Ma ht ;<.!iando a partc t"-li argomenti, bcn pill importanto 
ufficio dee sostcnere i1 perito in simili casi e cioC esaruinare 
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s~ nella donna vi fossero ragioni che scientificamente valutate 
conrlucessero ver·amente il pel'ir.o ne!la persuasione che in quel 
caso I' aborto potesse es.sere inteso per spontaneo e non cri
rninoso. 

§. I 02. Ecco la necessitc'1 pratica di saper bene apprezzare 
tuUa la serie delle cause predisponenti, od eventualmente oc
casionali che potrebbero in realt..'\ essere interrnnute a decidere 
un aborto che fu sospcttato per criminoso. 

Quanta allc predisponenti ii peL'ito rammenti essere vero 
come 1.0 una donna <li debole costituzionc fisica, di aLito ner
voso, convulsivo, trovandosi illecitamentc gravicla, traendo la 
vita angu:;tiata dal da pl'ivazioni, cla timori di incon-
t1·are di;;onore e sevitie giU prcrli.sposta ad abortlre. Laos-
os-servazione cli1iica dimostra anco I' eitremo opposto e cioe che 
lo stato pletorico OLl una eccessiva irritabi!iti1 organica possono 
u0u<dment.e predisporre ad aborto. - 2.° Come ccrte condizioni 
rnorbosc lcnte o congenite od acquisitc all' organi5mo, quali la 
serofola, b tubcrcolosi, la sifilide, lo scorbuto, ii miasma pa.lustre 
ii cancro cc. possano non esscre fo.rnrcvoli ad una regolare e 
corupleta gestazione. - 3.° Come alcune infozioni tossiche quali 
la saturni11a1 I' alcooJica, la mercuriale, l'jodica ec. 1 possano pre
disporre all' aborto. - 4.o Come anco a\cune malattie acute, 
quuli la pneumonitc e tutte le febbri el'uttive intcrvcnute nel 
pel'iodo di gra.vidanza poss::mo determinu1 e l'aborto. - 5.° Come 
corte conlOrmazioni irregolari della parte scheletl'ica della donna 
c specialmente del bacino, o conJizioni morbose degli organi 
gcnita.li interni, come prolasso, retr'oversioni, anteversioni, ade
sioni, rigidita, nevrosi dell' utero ec., tumori fibrosi, muccosi, 
benigni e maligni ec., possnno predisporre e dcterminare aborto.-
6.0 Co111e forse per tali condizioni tisiche preesistenti, si dieno 
casi nei quali I' aborto stesso si ripeta alla medesima epoca 
circa, nella stessa donna cl1e alt.re volt.e fo incinta. 

E per parte dell' autore dolla fecondazione ii principio sifi
litico o trasruesso dii·ettamente al germe o, come hVvenimento 
pill effic.:ace, tr,1smesso alla madre e da questa al feta, pOS3a de
terminare all' aborto. 

Quanta alle occasionali il perito rammenti come in gene-
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ralu C \•ero che cornmolioni piu o mcn0 violenti, caduLe, 1:0:1, i 
di1·ettamcnte o indirettamcute portali o i·iscntiti dall' uteI':.>, 
coito 1'mod:ltD: eq.u itaziune, hallo cc. po~sanu dcciderc un' aborLo 
pc! dismci..:o parzialc o completo dci legami cl1c tcngono uniti 
l' uovo o ii f'ct<1 all'-1 supe1·ficic uterina. 

Ne e da trascu1\u·si la valutaLione che <iuando fos3e pre
sentc il corpo cspulso dalla clonna, sa1·cbbc stl'eftamente nc
cQssario chc il pcrit() facesse altentis':'ime ricerchf' anatom 1• 

patologiche per riconoscerc se udlo stes~o proJotto Ji L' 1>a
ccpimento pot.essc ma.i risie<lere la ragione precipua dt!ll' abor
to. Perche e vero come od una mabtth della Placenta ( d1'
generazione fibrosa, cm•tilaginca, ateromatosa. calcare1, i<lati
gena cc.) od t~na ccces~ iva lunghezza e sottigliezza o 
e cortezza del funico lo omhelicale; o malatUe dei 
cali , o att1;rcigfow1enti o anuodamenti de\ funicolo, o altcrazil)!ii 
clellc membrane dcl sacco; o eccessirn quantita del liqui.ln 
amniotico, c. vizii di conformazione de! feto, erl anco per malattit.l 
e morte di e;;so avvenuln nell'utero preccdenteroente alb. espi.!l
sinne:; o inserzioni abnol'mi di tutto l' uovo nella superficic uk
rim\, possano e3sere causl! m01·bose da fare intcnd~rc la spo•i · 
taneita della espulsionc o almeno predisponcnti talmentl} a 
risentirc nnco la influenza di lie\'e cnusa occasionale, appunt•' 
di quella chc potrebbe essere stata indi1iata come la colpevo!,} 
o do!osamente adopcrata o incontrata. 

Questi sar~bbero i punti principali che ii perit.o dovt'cbLe 
prenderc uno ad uno in esamc quando procedcsse alla visita rli 
una donna incolpata d'aborlo criminoso: ed ~ evidente che qnando 
c dall' intcrrogatorio e dalle informazioni (con l'i-
serva accolte) e dall' csamc della douna, c dalle notizio 
della trascorsa viL:1, e dall'es::unc dd p1·odotto; ')Uando fosse pos
sibile averlo; tutto cospirasso a intendcrsi come un aborto fosse 
con probabilitt1 avvenuto spo11laneo 1 il giudiz:o del perito potrebbe 
essere espresso sottu lu formula del verosimile, attendendo 
dall' autorita giudi7.iarla altri quesiti cbe pure potrcbbero sea · 
turirc dalle investigazioni giudiziarie. 

§. 10~{. Se dopo tanto accurate ricerchc non fosse poss ibile 
accoglierc neppure como verosimile cha in quel caso 1' aborto 
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potesse mni cssere stato spont::meo, urebbe nece5sit<.\ di prepa· 
rarsi ad as~oh·ere la seconda parte del quesito e riccrl'are « s • 
« pote essere 111·ovocato e con quale mezzo ». 

Pon:!o come primci avvertenza pratica ii segucnte priucipio 
relativamente alla questionc di dichiarare chc un aborto pate 
esserc provocato criminosamente e cioC : che perch(• si possa 
cominciare a sostenerc dall' accusa cha l' aborto fo ron inten~ 
7.ione criminosa provocato, 6 necessario dimostrarl! eYidenterncnte 
chc il mt?zzo o il modo adopcrato era idoneo a rc~·are quel dai.o 
effetto: c ciO percM sarebbo vcr::imente u:m inconscguenza giu 
ridica iucolpare una donna che ncll'~doperare un mezzo inidoneo 
abortisse eventualmentc e si volesse stabilire ii broccardo 
dell' hoc post hoc ergo µroptcr hoc! - In <liritto crirninale c 
f.mdamentalmente staLi lito cssen·i conato a dcliuriucre q11ando 
ii mezzo col quale uno si detcrmina a consumare il dclitto sia 

idonco a mandarlo in effetto e tale idoneita clere e.ssere intrin
secamentc iuerente alla natura dcl mezzo adoperalo. 

,\Ia a chi spetta mai in tosi d'aborto provocato giuJicare del
l'idoncitA del mezzo sc non al pe1•ito medico forcnsc? 

Stabilito c10 entrinmo nella parle pratica dc\l'argomcnto. 
Per es~erc utile alla pratica divido cosi la natura d~i mezzi 

che potrebbero cadere ia csame in simili questioni. 
I. Me:;zi violenti morali, come intimidazioni, spa\•enli, 

sorpres~ cd ogni atto clie potessc essere stato dolosamoute 
messo in opra per turb1re una donaa chc si sapeva gravida 
onde procurarle l' aborto. 

IL Me.z:;i chimici, farmachi che uccidaao ii foto o dcsti!Jo 
contrazioai uter·ine per le quali si abbia ii distacco e la espul· 
sione dal prodotto del concepimcnto. 

JU. Me;;~i meccanici, co me ui•U al 'ventrc, o sulla per
sona, o manovre meccaniche direttamente portnte su l co\lo 
rlell'utcro, e dentro _l' uLoro stesso o per Iedere il prodotto o 
distaccarlo. 

§. I 04. Quanto alla 1,11 categoria, in prat ica. potrebLero 
sorgera diffi.cili e gravi questioni promosse da chi sub\ ii danno: 
e sebbene tali avvenimenti possano riteners i per i meno frequenti, 
pure non ne mancano esempii e la valu tazione di tali poss il>i-
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lita vuo]e una esatta iilustrazione psicolo~ica per parte del perito. 
Che la q .1otidiana osservaziooe faccia fede come non di rado al 
medico si prescntino donne gravide a chieder consiglio per le 
sofforenzc risentite da uno spavento, da una viva impre3sione 
morale eventualmente ricevuta, e dopa poco, tali donne abbiano 
l' n.borto, nessun medico vorr~) negarlo. Vi sono nella storia mc
dica i fatti osscrvati da Baudelocque di 6:.? donne o in peri
colo di abortira o aventlo abortito per la csplosione nella pia
nura di Grcnelle cd i pill rcce;1ti durante la Comune e l' assedio 
di P.uigi: ed io stcsso mi ricordo di :iverc avut.a notizia di casi 
di a\.Jorti detcrminati rapitlamente o per infausta notizia rice
vuta inaspettatamcntc per letlera, o per essere stata la donna 
te;;timone di rissa nclla qualc era immischiato il proprio marito, 
o per spavento avuto in caso di pu.bblico couflit.to, e mi ricordo 
di casi uQn pochi di aborti avrnnuti in donne abitanti nel gruppo 
o nei dintorni dclle case di legno che arscro nella sera del d\ 
22 Gennajo del 1872 fuori la Porta alla Cro~e qui in Firenze, e 
mi ricorrlo di un caso d'abo1·to rapiclamente avwnuto in donna 
alla quale ftt avvenbto (per scher.w) un cane da macellaro. e 
simili casi che ora non voglio seccarmi a registrare. Ma se e 
cos't per ragione evcntu.lie, nulla vi e in contrario ad ammettcre 
chc possa avvenire in modo colposo o doloso c quindi sorgere 
contcnziosita sull' avvenimcnto ed il perito dovcrne dare giudi
i..io attendibile cd utile al fora. - A me pare che la giusta via 
sarebbe quest.a: di accettar~ in tesi generate la possibilitil de\ 
fatto c decidere de\la probabilitd dell'effetto nel caso in te1-
mini, assumendo gli argomenti cl>:"J il criterfo della S{J\uzione iu
dividuale; ossia clclla scrupolosa dimvstrazione come in quella 
donna, eliminate tuLtc n!fatto le cause che diconsi predisponenti, 
quella causa occasionale d'indole morale deslO essa sola un ef
fotto dannoso che per serie intrinsecamente successiva di con
segucnze morbose condussc all'aborto. Se tale concatenamento, 
provata l' import::mza e il grado della causa occasionale in rap
porto alla sua intrinseca idoneita e relativamente alle condizionl 
psicologiche della tJonna, si spiego logicamente e continuamente 
fatale, vi sarebbe ragione a concluclere come in quel data indi
viduo quella data causa pate essere stata efficaceruente abortiva. 
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E inutile mi scmbra ch'io insista ulteriormente a precisai·e 

ii concetw, perchC in parte 0 questione di buon scn<o;o, in pat·te 

~ questione di filosofi:\ medica, in p::u'te C que~Lionc di elcmen

tarc cogniziono di tutto qua.111.0 si sa da lungo tempo in medi

cina sulla famosa influenza <lel morale sul fisico delle donnc 
gravidc. 

§. 105. Esaminiamo ora la ll." categoria e indichiamo il 
modo pr.Hico di risol rcrc le questioni c!1e vi si refcriscono. 

Prima di fare la cons.iota e nojosa enurncrazione di tutt::t 
quclti forr:iginc di drngh..! e <li preparazioni farmaceuticlv·, rnglio 

staLiliro un criteriu fondamcnb1le che dovrebbe sempre esser 
lisso a\\J. mentc del qua11d0 dovcsse occupal'si di t.:."llc 
argorncnt.o per i dubbii de\Ja .Autoritv giudir.iaria. 

Non ~ errore ammcttere in tesi generale chc sostanze 

assolutamcnte abortive nuu csistano: ma non si puO negare 
come t'adoperamento di alcunc sostanze o vegctali o mincrali 

o sot.to uua forma od una data combinazionc chimico farmacu
utica amministrate allu. donna gravida, non possano destare tur

bamcnti orgnnici <la pM·tare come ultimo eff!.!llo conmuioui 
dell' utc1·0 c pel' tali abnormi ru.ovimenti ii distacco dcll'uuvo, 

rnetronagfe ed aborto. Non si puO neppure negarc come alcuna 

di tali sostanze o intcmpcstivamente o smodatameute ingerito 
non possano invccecbC l'aborto, destarc delle perturbaz.ioni alla 
salute da raggiuugcrc anco il grado di vero e proprio vencficio; 
ta.ntoche la donna che tcntava la espulsionc violcnta o le per

sone che su di essa volevano raggiungel'e quei\o scopo dclit
tuoso anzicLe quesw, aLbiano o ptforn. o dopo o contcmporanea
mente, data Ol'igine ad uu avvelenameuto alcune volte spin1.0 

~d csito Ietale. Tutti qucsti dilferenU effetti sono oggi intel
ligibili per gli studii d' anaton.ifa, di fisiologfa e di terapcutica. 

esperimentale, per modo tale che e ricordando le leggi dello 
assorbimento ed i rapporti anatomici che ii sistema nervoso 

ccntl'ale ha con l' utero, si puO intendere come per l' irritazione 
morbosa destata da alc;.me sostanze e specialmente sull'ultima 

po1·zione del midollo spinale c del plcs.so ipogastrico, l' utero 

turbi e se occupato dJ. un prodotto di concepimcnto lo espella. 

- Stabilito cib, e evidente come il pcrito intcrpellato su t:lle 
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anenimento. dcbba ridurre la question<' ai ::moi piu 3crurli1 i 
termini relativamentc al caso in specie; e domandarc: se accer
tata la ingestionc o la propinazione di quella data qu::rntit.\ rli 
sostanza

1 
i fenomeni morbosi che la susseguirono furono di talc 

cfticacia da dar Juogo all' effctto finale dell' aJJot-to. - E so nclla 
succcssi•:me o concatcnazione clinica nulta vi fu di dubitativo; 
e se tutto avcsse proccduto con perft-tta armonia di qualita, 
quantitfl e hldole dci sintomi pronunziatisi; sar:l legittima ne
ccs:o;ita concludere come quc\la data sostanza in quel dato caso, 
possa es~ere incolpab di abortiva. sebbenc nella generale ed 
as1ratta valutazione di essa nessuno lo avrcbbe potuto asso
rire, nC alcun'allro lo anebbe potuto credere, o veri"ficare. -
Io nnn vcclo qui nulla. tli slrano ne d' illogicoi non vedo nulht 
di iuconsueto da qnanto io:i osio:erva in pratica allorquando spesso 
ci si trova a fronte di ccrle eventualit<'l che Secondo ii giudizio 
del piu delle volte, c1 ano per lo affatto imprC\•edibili. - A vol to 
un medicamentr, comune, pbrto con ogni accorgimento e io:apicnza 
t"rapcutica, dcsta effetti inaspettati tan to in bene che in male; 
e<l io non capi~co cQme con una certa presunzione scientifka :-;i 
perda e ingegno e tempo a classare alcune sostanze e come 
drastiche e come emcnagoghe e come dcprimenti e come ecd
tanti, ri.uando poi nei diversi e svariati casi della pratica si vc
dono quotidianamcnte resultnti affatto differenti da quelli cho 
uno si aspetlava. - :Ha dal punto di vista medico lcgale se ii 
perito sara chiamato in proposito ad emetter parere sopra la 
valutazione scientifico pratica di tali avvenimenti, io credo di 
bene consigliarlo a tenersi nel campo della giusta e provab 
scienza rispondendo: « che se dalla ingestione o volontaria o 
« propinata di una data sostanza all' effetto finale aborto vi fu 
« rapporto strettissimo ed evidentemente diretto, messo in chiaro 
« con ii ruetodo chimico e clinico, potra dire che quella sostanza 
« fu abortiva, qualuuque ne sia la natura e In presunta azione ». 

Detto questo come criteria utilissimo alla pratica, io posso 
or:i enumerare brevemente quelle sostanze c!1e piu comunemente 
sogliono ritrovarsi in sim!Li casi, lasciando libera la mente dcl 
pratico a valutare ii fatto a seconda della propria convinzione
ed esperienza. 
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~. 106. Sono sostanze ritenute abortive (indirettt!) piu co
munemente le seguenti: 

1.0 La Sabina (conifem) la qua\e o in polvere alla dose 
di 3 gram mi, od in infusione satura, o adoperandone I' olio alla 
dose di 14 goc., ha potuto produrre congestionamento dell'utero, 
contrazioni, vomiti, coliche, espulsione del feta ed in Ufl caso la 
morte della donna 

2.0 L' If o Taxus baccala (conifera) la qua\e puO pot·tard 
la espulsione <lei prodotto in mezzo ai vomiti, crampi, trisma, 
respirazione affannosa1 polso l~nto fino a 24 pulsazioni, i1 coma 
e la mortc. 

3.0 La Hi1to rnve olens (Rutacee) sostanza narcotico 
acre. della quale tre radi,..i fresche in decozione, sono capaci a 
clestare vomiti, contrazioni viscerali, eritema speciale, gonfiore 
di lingua. diarret: e l' olio cssenziale di essa da ;; a 10 gocce 
portare efletti gravi. 

5.0 La Segale cornuta la quale a 3 gramrni in polvere 
desta coliche, ''omiti, diarrea, stupore, abba~sando a 24 pulsa
zioni al minuto le azicni vascolari, dilatazione di pupilla e pro
ducendo cancrene periforiche. Pub accadere anco la espulsione 
di un prodotto cli concepimento dall' utero. 

E cosi si e incolpato rioduro di Potassio, i drastici pur
gativi, le irritazioni esterne pI'Odotte do.Ila senape, i vcssicator·ii ec. 

Maio non debbo piU oltre estenclermi ad enumehre minuzio
samente quali e <1uante possono essere le sostanze o i farmachi 
cbe godendo od a ragione o a torto di una fama di abortivi. po
trebbero venire a.dopera·ti allo scopo delittuoso eel occupare ii pe· 
rito in 'J.Uestioni medico forensi. - La conclusione sola che debbo 
notare e questa e cioe: che essendo tutti d'accordo a convenire 
come sostanze di per se necessariamente abortive non esistono, 
ma pure in alcuni casi potendo avvenil'e la somministrazione o 
l' ingestione dolosa di esse, ii perito dovra constatare se nel caso 
in term;ni fenomeni patologici immediatamente collegati e spe
ciali a quelle date sostanze vi sieno stati; ed csaminando cor. 
accuratezzn tutti i fenomeni dichiarare se anco l' aborto possa 
essere mai inteso come eftetto finale di quell' azione perturbatrice 
ta quale potrebbe anco complicare I' avvenimento o da un vene· 
ficio o <la una consecutiva morte. 
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§. 107. Passiamo o:-a all' esame della Ill catego1 ia ciOO ai 
:nezzi meccanici dolosamente messi in opra a cagionard l'aborto. 

Quali sono i mezzi meccanici che possono venire ado
prati a provocarc aborto criminoso? 

a) Autolesioni contusirn o frizioni energiche sul Ventre 

od in altre parti provocate dalla donna, decisa all'aborto. 
b) Strapazzi fisici, fatiche smodatc, salti, sconci, simu

lazioni di cadute accident.ali, stringimenti di fascetta ec., a bella 
pasta praticate dalla donna determinata ad cffettuare l' aborto. 

c) Iniczioni vaginali ripetutc c violenti caldc (Kticisch) o 

fredde fatte da per se dalla donna o consigliata, o per averlo 
sentito dire qua\ mezzo efficace, o per averlo altra volta inno
centemente su di sc stcss:t verificato e poi dolosamente ripetuto. 

d) Le stcsse iniczioni intrauterine ripctutamente e re
golarmente procacciatc con adatt.ati istrumenti µer di~taccarc 

l'uovo e dall'utero (Sclnceighaeuser) operate da mano altrui che 
venalmente e rlolosainente si sia prestata ad effettuarle. 

e) Applicazioni di spugne prcparate o di lamina1·ia digi
tata o di altri apparecchi clilatatorii clel collo uterino pratica.lo 
da altrui mano, con~enzienle o non consenziente la donna stessa. 

() Applicazioui di tamponi eccitanti ii collo ste~so e spe
cialmente intrisi di micle eel euforbio, od estratto di belladonna 
applicati dolosamente da mano altrui 1 consenziente o non con
senziente la donna. 

g) Dilatazione graduata del collo fatta dal dito di per
sona dell' arle o cognita delle pratiche ostetriche, consenziente 
o non consenzientc la donna con riscontri digitali non ledenti 
le membrane dolosamente operati. 

h) Ailopramento di sonde, specilli, b.'.l.cchette, (Hamilton) 
adoperati ,}olosamcn te da mano esperta od anco inesperta a 
penetrare nel canale uteriuo per distaccare le membrane del~ 
l' uorn, consenziente o non consenziente ]a donna. 

i) Adopcramento di istrumenti capaci a pungere le mem
brane dell' uovo e portare espulsione del prodotto del concepi
mento consenzicnte o no la donna (Louise Bourgeoi$) . 

;') Appl icazione del galvanismo adoperato secondo il me· 
todo di Schreiber o di correnti interrotte, secondo Barnes, dirette 
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criminosamente a destare contrazioni espulsive deli' utero con
scniicnte o no la donna stc~~;a. 

E via cos\ altri modi meccanici tutti diritti allo scopo 
,_\j aprire il c::illo ulcrino e clestarc le contrazior.i muscolari ed 
espellere il pro<lotto. 

Ora, so e cos\, e pm• troppo e cosl, f'<l a volte si e anco 
aggrupato l' uno all' altro mezzo adatto a provocare l' aborto, 
si intencle come il perito per a\cuni di questi mezzi, adoperati 
dolittuosamente, se ne possa trovarc traccia diretta suite parti 
interne, sebbene non tutti ne sempre possano lasciarl,\. Anzi e 
a dirsi chc quanta mcglio e pit1 scientemente vennero adope
rati, tan to meno sari.) prob:ibilc rinvcnirne indizio. Pure, seguendo 
ii tlcttato popolare « che il diavolo a farle e non a na-
sconderle » potrebbe av\•enire vo lta di tali manovre 
se nc trovasse indizio bastevole a ~o~pettare chc realmente 
quel\'aborto sia criminosu - In consegucnza del llllal principio, 
per I' esamc diretto eseguito con lo specubmi si potra alcune 
volte ve1'ificare che in quella tal donna esistano lilcerazioni, 
feritc, contusioni cd altre consimili lesioni, chc abbinno e per 
~ede, c per aspctto, caratteri di soluzioni di continuit<\ violente. 
- Questa reperto, escluso con ogni accum.tczza il possibile che 
quello lesil)ni, od alcune di esse dipencbno dal meccanismo na
turale del parto; insiemc a tutti gli altri indizii che ivi fu pra
Licato un' aborto criminoso. 

Ma mentre pui''I darsi ((llC~to, pub anco darsi il caso die tali 
pratiche meccaniche (come diccva pii1 ~opra) non lascin traccia 
di SC; ed nllora se vi fossero prov0 indiziarc cl' altra origine, 
dovrcl per questo ii perito negare ii presunto? - Niente atfatto-

0 vi sono tali lesioni e il perito le registrera. 
0 vi sono e po.:;.sono intcndersi per ragioni naturali e il pe

rito lo dichiarertt. 
0 non vi sono, ii perito di r;;\ che lesioni non vi sono, ag

giungendo con piena e fondnta coscienza come possa ammettersi 
che pratichc abortive meccaniche vcngano cffettu:1te senzach~ 

tracce di esse si possano determinare. - n resto spetta all'auto· 
rita giudiziaria inquircnte a risolverlo. - Si pen-:i pure al c:iso 
<lcllc iniezioni d' acqua pura, o me.!icata, o::pinta con ac\atto 
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apJ><'lrecchio sul collo, e 1.1 stessa dilatatione graduata, lenta. 
con spugna preparata, o l'app!icazione dell' clctu·ico, o la dila
tazione del collo con candolette da..;ticlic c ii distacco e l.l pnn
zione delle membrauc c ~i vedl'~l quanto ~da possibill' ( se cla 
mano esperta guidatc) effuttuare un'aborto scnza traccic. -
nonostante r e~amc diretto l: necessario, e utile, e indispemmbile 
cseguirlo, se non allro per verificare l' assenza di Jesioni trau
matologiclie. 

§. 108. L'autoriUt giudiziazia puU dunquc a\.·er tequisiti 
od app1recchi od istrumenli per mezzo dei qu~li si sospctti ~i 
sia detcrminato l' abono sopra la <lonna in esame medico fo
rcnse. E allora che puiJ esser posto alla persona deli' al'le mc
dica il quesito sopra la valutazione ddla idnnrifir di 11uPi suss;idii 
meccanici. 

Questa valutazionc e un giudizio difficilissinrn a dar~i percl1l· 
mentre il mezzo o l'apparecchio mcccanieo prcsentato al perito 
si sospetta sia stato adoperato per effettuare r aborto con uno · 
speciale metodo, puo invece cssere riuscito ugualrnentc cfficace 
destando un· azione diversa. - ~1i spiego - Supponiamo ~i 
giunga a snpere che sulln tal donna si adopcrarono istrumcnti 
per iniettar lh1uidi e realmentc e cannelle e sc.hizzetii di varia 
forma si sequcstrino presso l' incolpato auiore od autrice della 
espulsione dolosa: - pub darsi che all' esarne ciel perito quegli 
isimmenti pos;Sano non app:i.rire idonei a sospingere regolar
mente e con la neccssaria energfa correnti di liqui.do capaci a 
Jilatare ii collo dell' utero. - E evidente chc in allora ii pcrito 
dovr<'t dichiarare per la verita come con quegli istrumenti li 
non si possano pmticare injeziooi validu sul collo dell' utero le 
quali, verosimilrnente, possano avere avuta efficacia di recare 
l' effetto incolpato. - Invece potrebbe essere avvenuto che la 
mano poco esperLa, avesse ripetutamente pigiato con la punta 
delle cannelle e dello schizzetto sul collo dell' utero gestantc e 
per tali eccitazioni aver finalmente desta£i moti contrattili nelle 
flbre muscolari e per essi la espulsione violenta del contenuto 
uterino. - Non si pub negare come in tal caso sarebbero cam
biati i termini dclla questione scienti6ca e non si potrebbe piu 
discorrere di iniezioni propriamente dctte, ma in quella vece 
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<Ii dilatazicmc forzata del collo, anenuta per mei'.Z'J di agenti 
rneccanici che mentrc sarcbbcro a giutlicarsi come ini~lonei allo 
~copo pritnamente prcfisso, poi per altro effetto sarehl>eI'O sempre 
riusciti roalofici. E a volte aneo poten losi giudic~re quegli istru· 

' rnenti come capaci ad cffettuare sotto quahrnque met.odo un 
htto di simil natura, chi vorl·ebbe mai assicurare che realmente 
gli istr·umenti prcsentati al pcrito fossero quelli adopcrati nel 
<.:.tso in termini? - Vi potrebbero essere C vero de\le macchie 
di ::ianguc o di mucco dissecatc sovr' essi 

1 
d:t p.ltet"'e in qualche 

1110 lo avvalorarc un sospeLto: ma chi potreb~e dire chc qut!lle 
:nn.cchie (sc fossero rcalmente di sangue) erano provenienti dallo 
adoperamcato di 'luel clato istrumento su quella tale donna e 
1100 provenicnli da altrc ragioni o accidentali e del tutLo estrance 
al caso in termini ? - Cito questi possibili perche a me e 
o.;corso nclla pratica forense sentirmi avan7.are tali domandc e 
dico ii non ho :wata ne fretta n:'.! facilit:l a pronunziarmi 
f1vor~vole presupposti dcH'auto1·iU1 inquircntc, h quale non 
tliflfo!lmcnte e se.lZa animositt't di sol'ta, potrcb!Je ~:;s0r pl'oclivc 
a. crcdcre fondati tlegli indizii c!1e potrebbero non e-::serc altro 
<·lie mera coinciclenza di ·fatti. 

Amrnesso il pdncipio, pur troppo vero. che con tuito, 
aJh'O con il mezzo a prima giunta ii meno idoneo, si possa 
provocare aborto, la iclentificazionc di uno istrumcnto requisito 
vl1ole molta i}rudenza a piuttosto clalla contcstimonianza dei 
deposti sarebbe da sperarsi maggior lucc di quanta ne possa 
scalurire dallo esame diretto portato dall' uomo dell' arte in
torno ad istrumento qualunque. Quanto a mio giu<lizio sarebbe 
pill da sperarsi pater cancretare un parere quando si ponessero 
insicme desunti dai cbti processuali ed il racconto clella donna 
che s' incolpa dell' aborto, e ii deposto clella persona incolpata 
qunlc ausiliatrice nel reato, e r esame delle propriota mecca
niche dello apparecchio o dell'istr>umento che si sospetta essere 
st:\to ::idoperato nel caso in termini. .\llora dal coufronto di 
tali elementi sarebbe a vedersi se scaturisse tale una corri
spondenza di fatti da rendersi esatta ragione di tutta la dolosa 
nunO\'l'a eel emettere un parere pill fondato. - Cos1 e innega
L!k• come pL'r praticare le injczioni sul coUo de1l' utero vi oc-
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1·'.wrono e sedute ripetnte a cer·ti intervalli di tempo e la prc
parazione di adatti istrumenti: e per la dilatazione gradllata del 
collo stesso, vi occorra e il pnssaggio <lello ~peculum e l' uso di 
pinzette e di spugne preparate o di fnsti di laminaria,· e per 
la stes:Sa dilataz1one forzata o per la pun:done del sacco am
mifltico od il Jistacco dell' uovo1 Yi occor1'ano o istrumenti e la 
~tici o pungenti o spilii o<l altri simili mezzi che se acloperati 
..:on arte, vogliono metodo di preparazione e di esecuzione, se 
aJoper::iti a\la cieca po:;:sono cssere causa di lcsioni c!Je potreb
hero poi dare indizio e 1o~zzo di confronto con quegli istrumenti 
chc quelie lcsioni produssero. TantopiU poi e peggio se invece 
furono rnesse in opera apparecchi elettrici che allora oltre alla 

degli effetti e della fnrma dello apparecl!hio, si riuni-
anco indizio di coadiuvamento di persona istruita e con

sapevo\e della manipolazione di tali mezzi. Se in ciascuno di 
riuesti cas.i le proprieta meccaniche d.ello apparccchio, irnpiegato 
ed ii modo L.On cui fu posto in azione e la esisteuza po3sibile di 
<[liatrhe in,lizio fo~"e tutt.ora visibilc sovr' essi e tutto coliimasse 
pcrfettamentc con Jc altre notizie assunte nella istruttoria <lel 
proccsso, a\Jora si potrelibe cominciare ad ~were un criteria di 
probabilitc'l.; ma ft . ri di questi elcrnenti credo sia di difficilis
:-irua soluzione il dichiarare che quel data istrumento e non 
altm fu quello che effettuO l' aborto. - l\fa nonostante ciO dif
ficolta grandi sorgeranno sempre clal\e condizioni speciali del 
caso; perche al solito, o la donna fu consenziente e non vorra 
nvva\orare indizii imputabili; o fu disseziente e allora poca at
tcnzione avra pasta a quanta sovra di lei si operava, senza 
omettere il possibile che credendosi vittima o csageri o tradisca 
ii vero di quanta le fu fatto. 

E poi da consi<lerarsi come vi sicno circostanze indivi
duali nelle quali poco pub bas tare a decidere l' aborto, ve ne 
sieno alt,re per contrario nelle quali molto vi voglia a provo
ro.rlo e quindi la valutazione della idoneita del mezzo sfugga 
:ilia giusta apprezzazione del perito. - E ormai famoso il pro· 
ce~so penale svolto nel 1868 nella Corte d'Assise della Lo:ra 
in~ri•·e, contra un tal contadino che avendo sedotta una gar
wna voleva farla abortire. Sce!to un cavallo robustissimo e mes-
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sosi in groppa insieme alla giovane, spinse al galoppo pe' campi 
ii cavallo e giunto ad un tal punto lancib in terra la ragazza 
che non abortl . Allora fu ripetuta di comune accordo la prova 
e neppure questa volta avvenne abort.a. Dopo 1 il contadino provb 
it mezzo di porre sul Ventre deila ragRzza dei pani caldi appena 
usciti dal forno e non aborU, fino ache la gravidanza raggiunto 
il completo termine si ebbe ii parto di un neonato vivente, hen 
conformato e robusto. 

Talcbe si pub concludere c.-ome in pratica in tali eve
nienze sia nccessario tenersi sempre mo!Lo circospetti a pro
nunziare una decisa opinione, non dimenticando poi di prevedere 
le obiezioni della difesa la quale potrebbe trovare come quelle 
manovre fossero per scopo curativo richieste nel caso e come 
il fatto avvenuto non fosse da intendersi che qual mera coin
cidenza di fatt.i uon un efietto direttamente collegato con la 
causa meccanica dolosamente presunta. -

§. 109. Puo il perito avere da esaminare il prodotto espulso 
dall' utero della donna inrolpata; e questo e graode 2.juto a scio
gliere la questione. Dic0 pub esserc di grande ajuto, in quanto 
si potr1\ cerziorare se esisteva o non esisteva una vera gravi
danza; poi riconoscere se su di esso e::;istessero o no tracce di 
lesioni violcnti eel anco aver modo di calcolare il periodo della 
gestazione precorsa, c dallo stato di esso dedurre anco se godeva 
nell' utero una vita di regolare svi luppo ossia era affetto da 
morbo o da piil o meno tempo colpito cla morte e ridotto a 
tale da dirsi corpo inerte. 

Qt.ando al pratico verra presentato un tal prodotto, stabi
lisca bene nella sua mente le seguenti probabilita e ciOO: 

i.• puO darsi che quello sia un prodotto di concepimcnto 
nel perioclo primo embrionario: 

2.a puO darsi sia un prodotto di concepimento nel periodo 
fetale: 

3.• puO darsi che quello sia un prodotto di Cl•ncepimento 
o embrionale o fetale ma alterato per modiflcazioni rnorbose 
intrauterine: 

4.• puO dar::;i che quello non sia mai stato un prodotto 
Fil1]lpi 
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di concepimento, ma fino dalla sua origine una produzione anor
male di natW'a diversa. 

§. 110. Come si deve comportare il pratico quando il pro
dotto espulso fosse un' uovo nei primi periodi di svolgimento? 

la pratica accade, e mi son trovato frequenti volte, che si 
invii al perito una massa di grumo sanguigno nel quale si so
spetta vi possa esser mescolato i1 prodotto del concepi men to. 
L' operazione dal pun to di vista medico legate e delicatissima. 
ma fortunatamente non 6 difficile: - e non e difficile, seguendo 
questo metodo e avendo le necessarie cognizioni di umana em
briogen1a. - Io ho Catto sempre cosi e cosl consiglio. - Si 
pone tutta la massa del grumo in uua prima vaschetta di cri
stallo: sotto a questa, con supporti, se ne adatta una seconda 
pill grande: e infine si pone una grande catine\la di porcellana 
·od un catino pulito sotto a qnesta in un piano di acriuajo o pila, 
ove possa sgorgare I' acqua che si fa piovere a ti.lo dolce sulla 
prima vaschetta ov' e ii prodotto in esame. A poco a poco dalla 
prima alla seconda vasca e finalmente nella terza, scola un 'acqua 
rossiccia, sanguinolenta ed a misura che ii grumo battuto dal-
1' acqua si rammollisce e si clec'Jlora, si vedono cadere nel fondo 
del bacino grande <lei frustuli carnicini formati delle esfoliazioni 
delta fibrina che inglobarn l' uovo, se qu.esto vi era. Lasciando 
cadere per ore quante ve ne vogliono~ secondo i casi; il fil di 
acqua sul quel grumo, si comincia a vet.I.ere sco1pite le parti 
costituenti l' uovo, e primieramente i villi coriJ.li (di gia esistono 
forrnati al Secondo mesa di concepimento per giungere a for
mazione completa placcntare al 3.0 mese) c poi si ver~e traspa
rire qua e Ia la membrana ammiot ica e puo darst che se H 
germc non uscl e andO pc1·duto per la rottura delle membrane; 
si traveda nn nuclco piu compatto, carnoso, rosseggiante che 
potrebbe essere l' embl'ione. 

Allom si chiude il gctto dell' acqua e si ricomincia l'esa
me al microscopio di quene prime villosita iluttuanti, onde 
verificare se in realta fossero le villosita placentali o invece fi\i 
di fibrina ra.mmollita. 

Se al microscopio, prendendo un piccolissimo gruppetto 
di quelle fimbrie piu chiare, appariranno le vi llosit~ coriali a 
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forrua di cappucci digitati con cellule e vasi quali competono ai 
villi formati, sar<'l. riconferrua che quello e prodoLto di concepi
mento: - e tanto piu poi quanclo entro alla. membrana trasparente 
dell' anunioc.; si trovasse l' embrione. Questa perb non e la piU 
comune circostanza. perche nei maneggiamenti fatti da persone 
volgari o da persone che avevano tutto il desiJerio di disperdere 
ogni traccia, o per effetto delle .stesse manovre espulsive, le 
membrane potevano esser•e state rotte. Anzi, si sarebbe avan
zato dal Le Blond co1lle scgno di una espulsione naturale di 
uovo al terzo mcse di sviluppo, la integrita delle membrane; 
:ncntre se queste si troYassero 1·otte ma sane nella loro tessitura, 
si dovrebbe per questo autore r·itenere quale indizio di violenza. 

§. l l l. Lasciando quest.a troppo facile prova, dirO come 
qualcbe volLa possa il pralico trovare e le membrane sane e 
I' embrioue e cowo sia necessario allora clte egli ,Io descriva 
minutamente in p::i.rticolar modo nel peso e nella lunglwzza non 
per alt!'C1 che per inclicaro con approssimazione il periodo di 
gravidanza ncl quale pate per avventura esser provocata la 
espulsionc. 

11 quaclro seguente servira di inclice di riscontro al pra
tico adoperando!o pcrO con criteria di approssimazione, come 
sempre debbono esscr intcsi in qucsto senso i quadt'i che si 
tro·rano nei trattaUsti. Quello cbe io posso francamentc assi
curare si C che avendo da molt.i anni non tralasciata occasione 
di esaminare prodotti di concepimento abort.ivi e raccolt.i dalla 
Clinica Ostetr·ica ocl inviatimi dai mcdici csercenti di questa 
citL~), ho sempre tenuto conto di ogni misurazione, la quale es
sendo prcsa sopra uova dcllc l! uali era ii pill. clelle volte indi
c~-rt.o ii periodo di gcstazione, questo misure spero possano aver 
valore assai approssimativo al vero. 

A. rillositll coriali non anco vascolarizzate e riconoscibili 
al microscopio: - Embrione 
nicolo ombelicale con inser.::ione all' estremo coc-
cigeo; lungo 4 in 5 m~'llilnetri: - naso e bocca formanti una 
sola cavitd: accennati i tube1·coletti degli arti toracici e degli 
addonwiinali - Periodo di circa 4 settimane. 

B. Villositti coriali: - Embrione lungo 2 ai 3 cent. Peso 
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cit·ca 4 gram.mi: - bocca e cavitti nasale separale: - 8Vi
luppati i tubercoletti carnosi delle estremitO, senza perlJ la 
distin.+ione delle dita delle mani ne dei JJiedi: inizio di ossi~ 
ficat:ione delle mascelle, delle clavicole, delle caste e delle 
vertebre. - Periodo circa 6 settimane. 

C. Placenta sviluppata: embrione limgo J.ai 7 ~9 centim. 
Peso ddgti 8 ai 16 gramm1·: dita delle mani e dei piedi di 
stinte: sesso differen~iahile: incipiente ossificazione delle ossa 
del cranio e nelle estremitti: placenta approssimativamente 
pesa dai 30 ai ..JO grammi: (unicolo ombelicale lungo dqi 7 
a 12 cen.timetri. - Periodo di circa 9 settimane. 

§. 112. Da queslo stato in poi il produtto del concepimento 
abortivo prende propriamente la denominazione di 

D. Feto - Lunghe.zza 17-20 centimetri: peso fino a 20 
grammi: sesso distinto: capelli e imghie visibili: vtacenta del 
peso di circa 80 gramm.i: funicolo oinbelicale lungo 20 cen
tinietri. - Periodo ·12 settimane. 

E. Lunghez.za del 20-30 centim.: peso: di circa 280 gram
mi: cute ancora 1·ossa e molle : meconio di colm·e verde bi
lioso: peso media delta Placenta 170 grammi: lunghezza del 
{unicolo ombelicale 31 centimetro: inserzione del {imicolo che 
va discostandosi dalla sin(isi pubica . . . . .. - Periodo circa 
l'.0 settimane. 

F . Lunghez~a Feta 30-36 centimetri: peso media di 630 
grammi: proporzionato assai lo svilUpJJO del capo a con,fronto 
col tronco: pelle piU d' induito sebaceo e 
soppannata da grasso: suilupvati: testicoli non 
discesi: grandi labbra non svilv,ppate, ma le JJiccole labbra e 
la clitoride le cervello mostra le circonvoluzioni: 

mi: {ttnicolo lungo 37 centim .. e non ancora rag-
giimto il me.z.zo del corpo - Periodo di circa 24 scttimane. 

G. Lunghezza del Feta 38-40 cent. - peso di circa t ki
logrammo e 200 grammi: capelli lunghi dai 5 ai 6 millime
tri: testicoli aU' anello ingttinale: circonvulu,:ioni cerebmli pit't 
s1;iluppate ma sempre niolfe la sostan::a: - placenta di circa 
370 grammi: (unicolo hmgo 42 centim. circa. Periodo 28 sct
timane. 



- 213 -

. Riscontrando <1ue~ti caratteri nel prodott.o in esame, ii 
}JOr1Lo potril con approssimazione, risponde1·e · con sufficiente 
chiarezza al quesito relativo all' cpoca di sviluppo cui puO esser 
giunto quel prodotto di concepimento; non dimenticando ma.i 
pcrb clie tali risult.aLi valgono soltanto come elementi accessorii 
al gludizio in esame, perchC meglio che la valut.o.zione del peso, 
<lella lungiiezza, rldla .maggioL·e o ruinore compattezza di uo 
tessuto e via. dicendo, vale lo esatto conoscimento della evolu~ 
zione urganica d~gli elementi istologici dei tessuLi e non 8:ara 
lontano ii tempo in cui tutlo q ucsto metodico apprezzament.o 
deg Ii accidenti esterni, sara piu efficacemente sos ti tuito dalla. 
diagnosi nl rnicroscopio con il quale sara data precisare una 
sorio di fenomeni evolutivi corrispondenti a certe funzionalita 
organiche le quali con la lol'O attuazione parleranno piU che con 
la pura rnacroscopfa. 

II perito si ricordi come nrendo la opportunita di esaruinare 
l prodotto del concepimcnto, intanto che lo esamina per deter
minare a qual momento di sviluppo trrganico fu violentemente 
espulso, potrA anco ricercare se porti tracce di morbi o di le
sioni alb te~ta, al dorso o in altre parti del corpo e cos\ pre
parnre anco gli elemcnti per rispondere al qucsito se quella 
cspulsione pote esser violenta. 

§. 113. Caso Ill. Pub invece essere presentato al perito 
un prodotto che non abbia l' aspeLto consueto e normale di un 
uovo umano. Sano quei carpi carnosi che prendono ii name ili 
1nola e pei quali ~ utilissimo avere cognizioni di anatomia pa
tologicn. Ora egli ~ certo come un · uoro fecondato possa andar 
soggetto nell'ute1'0 a morbositll che lo alterino e gli facciano 
pcrdere queue apparenze pcl' le quali comunerneute puo essere 
ricono~ciuto. II coneeLLo fondamenlale e ii seg·uente d cio\:: che 
una m()[a v..:ra, puO esserc tuttavia riconosciuta come ua pro
dotto di rcale concepimento soltanto alterato nci suoi elemenLi, 
mentro un corpo tli natura affatto divers.a e imlipen<lente dalla 
fecondazionc, pub per superficiale esame fai•si credere per pro
dotto di concepimento. 

~Ia a talc failada il pc1·iLo trova soccorso udlc cogniziuui 
dell'anatomfa patologica e nell'ajulo che gl i dA la oss.ervazione 
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microscopica.-Basta rammentarsi che il villo rorialc pub farsi 
ipertrofico per aumento del tessuto muccoso o dell' endocorion 
e dar luogo alla cosl detta idropisia dei villi ( \\·edl) od alla 
Placenta idatigena (Robin) o per la opiniono dcl \\'irchow for
marsi una iperplasfa del tessuto muccoso preesisteote, dando ori~ 
gine al mixoma (mola idatigena mixomatosa ). Mentre sccondo 
gli studii del nostro Ercolani si svilupperebbero alcunc vess;colc 
dall'epitelio delle stesse villosita de! corion. Mao nell'una dottrina 
o nell' altra sarebbe possibile riconoscere al rr.ieroscopio le formc 
morbose di un elemento normalc che esistendo inclicherebbe la 
preformazione di un prodotto di concepimento. - Anzi, mentre 
il perito potrebbc trar profit to di tali ricerche. per dilucidare la 
natura del prodotto espulso, in pari tempo potra prender con
cetto della cagione dello aborto il qualc per tale alterazione pa
tologica si puO ritenere per spontaneo come del pari si pub in
tendere possibile la morte del feto entro r utero. 

Del pari bastera ricorJare come la degene1·a-=ionr> grassosa 
po~sa prendere pill o meno estesamente la placenta cd alterarla 
nel suo aspetto da restare in forse della vcra natura del corpo 
cspulso. - Ma per mezzo de\ microscopic non sara difficilissima 
cosa verificare l' esistenza di qualcbe gruppo di villi con traccia 
dei vasi interni piu o meno alterati per ricmpimento nel 101•0 

interno di granulazioni di ematoidina. - Cos\ si pub verificare 
una trsisformazione fibrosa dei villi placentali unita il pill so
vente ad una modificazione delle cellule dcl parenchima mucosa 
intravillare, cellule che presentano al microscopic una sostanza 
jalina ed un' avviamento a corpuscolo di tessuto connettivo con 
atrof!a del vaso centrale del villa. Questa alterazione e sovente 
la causa degli aborti verificabili al 3°, 4°, 5° mese. - Avven
gono anco le false melanosi nei villi placentali e si noti che 
questa pigmentazione morbosa si pub verificare anco prima che 
ii villa abbia raggiunto ii suo completo sviluppo vascolare san
guigno, prim:t ciOO del terzo mese, da dover concludere come 
quegli e1ementi coloranti possano provenire dal circolo della pla
centa materna. Y'ha poi tutta la serie delle alterazioni prodotte 
dal principio si/Uitico, e quelle prodotte dalla trombosi, e dalle 
emo1·ragte e quindi dalle permutazioni dei grumi sanguigni e 
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finalmcnte dallc vere e proprie neoplasie. Insomma prima di 
giudicare per le neccssitn delta medicina legate, se un corpo 
espulso clall' utero e sospetto di cssere stato espulso violente
menle per non mostrare al suo aspetto quelle comuni e normali 
apparcnze che lo farebbcro riconoscere facilmente anco a persona 
volgare, sia o no un prodotto di concepimento, v' e necessaria 
la esatta conoscenza della bcl!issima serie di cognizioni anatomo 
palologiclie relative alle alterazioni placentali non solo, ma anco 
delle utrrine, le quali possono dare prodotti morbosi chc il mi
croscopio potrebbe differenziarc. Fra questc anzi io rammento 
con Speciale cui a al pratico i prodotti clella Dismenorrea mem
branosa gi~\ dal nostro l\forgagni accennata, e dal Collomb, 
dallo Cllaus~iero in Francia, clall'Oldham o dal Simpson in In
ghiltcrra, dal Hausmaan e dallo Ziemssen in Germania, larga
mente illustrata. - 'fanto le espulsioni di quelle membrane 
potrebbero a prima giunta mcnlirc un'aborto che Raciboscki stesso 
con troppo precipizio, esposc I' opinione che fossero da conside
rarsi come residui di aborto di poche settimane. - Ma poi la 
osservazione clinica e microscopica diminuirono tale valc•re, la 
prima dimostrando come anco nelle donne vcrgini c nelle sterili 
possa vcrificarsi la produzionc di quelle membrane; la seconda 
poi col mosLral'e le clifforcnziali fra la caduca uterina per lo pil1 
grossa, vascolarizzata e fornita di villi coriali quali manchereb
bero affatto alla membrana di~menorroica. Non si pub negarc 
che alcune volte la fenomenologia in seguit.o alla quale viene 
cspulso un tal pl'Odotto non possa aYer somiglianza con I' aborto 
nelle pi-ime scttim:mc di gesli,zione; perche vi sono i fenomeni 
rcflessi utcrini prescntati dalla malata, i premiti, la espulsione 
e Lo sgorgo di liquido sieroso sanguinolento in principio e poi 
albiccio che simula i lochii. ;\fa ii perito una vorta avvisato di 
tale simiglianza ha ii dovero di chiarire il dubbio e se nulla 
pub ajutare a decidore ii vero, e;;li n,..n deve pronunziarsi in 
modo \·eruno a danno gravis.simo dell' onoratezza di una donna 
incolpata. Cio cbe potrebLe essere efficacc ajuto a pronunziare un 
giudizio, sarebbe b osser\·azione micro.scopica accuratissima delle 
membrane espulse, ma io debbo anco su questo avvisare che 
non sempre si riesce ad una clifferenziale nettissima fra una de-
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cidua uterina ed una merobrana espoliatirn; specialmcnte nei 
primi tempi d' una supposta fecondazione. 

Io ho voluto appena appena accennare la via al perito perche 
messo in avviso suile diverse Possibilita patologiche non preci
piti in un giudizio infondato. Ed ognuno capisce quali gravissi
me conseguenze pub portare up errore pronunziato in simile 
argomento. 

§. 114. Una r icerca molto irnportante che pub alcune volte e.ssere 
necessario far.si dal perito sul prodotto <let concepirnento espulso 
in questione di aborto provocato, si e quella di precisare lo stato 
di putre(azione e tale dovere per me ha due principali ragioni: 
la prima percM la morte essendo avvenuta da qualche tempo 
prima che si abbia indizio dcl momento in cui furono cominciate 
Je pratiche abortive, puO intendersi la espulsione di questo corpo 
inerte dall'ntero per naturalc avvenimento e riduL'Si ad una mera 
concomitanza i tentativi d' aborto: e poi perche ( e questo per 
me e capitale ragione) la constatazione del disfocimento putrido 
pill o meno avanzato di questo prodotto (anenimcnto che pub 

'non mancar d' essere aV\"crtito ilalla stessa madrc) distruggc la 
intenzionalitA criminosa di troncare l' evoluzione organica od ii 
completamento funzionale di un feto ucciso per mezzo della 
espulsione violenta o per· lesioni violente direttamet1te po;·tate 
su di lui con mezzi meccanici. 

Comunque sia i caratteri da porsi in chiaro per decidere a 
qua! periodo di tempo possa rimontare la morte del feto nel
l'utero si deducono dai gradi di macera.=ione e di putrefa::ione 
alla quale e andato soggetto il prodotto gia morto nel liquido 
amniotico. Ora per gli studii gia fatti sopra tale argomento 
(Orfila, Chaussier 1 Sentex. 1 Lampereur, 'fardieu ec.), non sa
rebbe difficile preptlrare qui uno dei soliti quadri dogmatici nel 
qua.le enumcrare passo passo tutte le note caratteristiche a cja
schedun momenta di riduzione organica. Ma io lo crederei al
meno per ora fallace; percM per quanto abbia potuto osseM'are 
in assai lungo periodo di tempo casi di parto con feti gik\ morti 
nell'utero, sebbene nei cadaveri abbia verificato gradazioni diverse 
di fenomeni e senza dubbio capaci a stabilire a\meno tre mar
cati periodi, pure non ho acquistata mai la persuasione che si 
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potessero precisare epoche; sia percM non sempre le donne 
avvertirou.o fenomeni annunciatori dell'avvenuta cessazione de1Ia 
vita nel prodotto di concepimento a qualunque periodo fosse di 
sua evoluzione , sia perche troppo variabilmente determinabili 
sono nella loro natura e composizione gli elementi in mezzo ai 
quali ii fenomeno si com pie. - Gia io non ho ancora neppure 
acquistata la persuasione cbe in tesi generale si possano con 
una regolare enumerazione stabilire particolarmente precisi e 
fatalmente succedentisi i diversi momenti clel processo putre
fattivo e sebbenc studiandolo esperimentalmente pare si possa 
con una tal quale sicurezza descrivcre, pure sarge sempre nel
l'animo il dubbio; o davauti al fatto naturale; la certezza che 
lo esperimento per se stesso abbia create f'.ondizioni spedali , o 
non complete, o modificate, da condurre a conclusioni non del 
tut to corrispondenti alla naturale real ta. - Ma lasciando queste 
r:nessioni, neil' argomento presente io debbo avvertire il perito 
come sia u~ile non assumere quanta vi puo esser di so-verchio 
in ta.le studio, perchC pei bisogni de!la pratica certo ~ che non 
potrebbe sorgere questione o dubbio quando una donna, sia pure 
abbia adoprati mczzi abortivi, avesse espulso un prodotto di 
oonr.epimento o nel periodo della vera putrefazione entro l'utero 
e molto meno se nel periodo della vera mummifi.cazione. II vero 
termine entro al quale si potrebbe circoscrivere la riccrca sa
rebbe quello del periodo di macerazione, vale a dir·e quel pe
riodo di tempo decorso dalla morte del feto entro ii sacco am
niotico intero o chiuso, al momento della espulsione Tiolenta. 

Ora mi sembra cbc al perito non rimanga altro cOmpito che 
quello di indicare in un roodo soltanto appmssim.ativo tale di
stanza di tempo e non si possa da lui pretendere sicure deter
minazioni. La specificazione dei caratteri dcl pel'iodo del\a ma
cera::ione entro l'utero e dentro il liquido amniotico a membrane 
intere, secondo le oss0rvazioni consegnate alla scienza, puO riar
sumersi cosl. 

l' II corpo del foto dtt un adore nauseante speciale assai 

caratteristico. 
20 Le forme del corpo pcrclono della loro rolondita e si 

acquatto.no, si schiacciano, allargandosi in modo che torace ed 
addome forroano un piano. 
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3o Le ossa del cranio s' accavallano, s' imbricano, per la 

mancata rcsistenza clel ccrvello. 
4° La pellc specialmente all' addome cd alle parti se3suali, 

prende un colorc rosso bruno uniformc, come nella imbibizione 

cadaverica prodotta dal siero sanguinolento che forma ampolle 

e riempie le cavita. viscera\i. 
5G L' epidermiJe si distacca facilmentc lasciando a nudo 

il dcrma il quale spalmato di muccosita rcudc glutinoso c sci· 
volan te ii corpo del fcto. 

6° II cordonc ombelicalc e radcloppiato nella sua gros-

7u I visceri sono ramrnolliti c aVYiati alla degeuerazioue 

cerca propria de\ processo putrefattivo. 
Quanta alla dcterminazione <lei divcrsi pr:I'iodi pe1' indurne 

ii criteria di tempo si dice che: 
1°) Se la colorazione rosea della pelle apparis.~e pill fosca alla 

faccia e vi volesse una certa insistenza a portar Yia l'epidermidc: 
se non vi fosse spandimento di siero sanguinolento sotlo ii cuojo 
capelluto e tuttora adcrcnte il perfosto all' ossa dcl cranio: se 
I cer vello fo sse consistente ancora a presentare la conformazione 
propria: se i polmoni fossero azicora nellc condizioni dei polmoni 
fetali, ii fegato di normale cor:.sistenza c colore, non fosscro av
venuti spandimenti sanguigni uelle cavil<.\ clel cranio, toracc c 
addome; si potrebbo indicaro approssimativamente che la mort.c 
del feta entro I' utero potrebbe esscre accaduta da alcuni giorni 
(da due o da cinque incirca). 

11°) Se ii colore rosso bruno del\a pelle dalla faccia va esten
dendosi a tutto il corpo; se sotto il cuoio capelluto vi fosse 
raccolta di siero sanguinolento: il cervello facilmente liquificabile 
sotto le dita cLe tentassero di toglicrlo della cavitA; la cornea 
rammollita, distaccabile facilmente dalla sclerotica e colando 
gli umori dal globo la sclerotica fosse sempre bianca, ma la cor
nea rosea, ingrossata e vuotato l' occhio; che le membrane e 
cristallino avessero sempre ii loro normale colore; i1 fegato 
molle , di colore noce moscada, si pub giudic.are cbe la macc
razione sia avanzata dal quinto all'otlavo giorno dalla morte. 

IU0) Se la flaccidit~ de! cadaver• ll generale e pianeggiante ii 
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torace e l' addome; generalmente diffuse il colore rosso bruno 
di imbibizione e intorno all' ombelico, all" ipogastrio, ai fianchi, 
alla base del petto si vedesse un colorito lavagna; I' epidermide 
facilmente si staccasse, cosl ii periostio dalle ossa, le ossa era· 
niensi si imbricassero, il cervello fluidificato; la cornea rosea 
per imbibizione siero-sanguinolenta, ma normalo il cristallino; 
fossero esistenti spandimenti sierosi sanguigni nelle cavit3; ii timo 
avesse preso un colore violetto intense, cos~ i polmoni ed il cuore; 
il fegato di un colorito uniformemente giallo, le intcstina tenui 
di color gI"igio cupo; si pub credere che il periodo di macerazione 
abbia raggiunto l' ottavo giorno dalla morte per crederlo giunto 
al dodicesimo od al qui ndicesimo, quando tutti questi feoomeoi 
avessero una maggiore intcnsita fino alla flaccidita marcatissima 
delle parti, aHa fluidificazione del cervello, al rammollimento dei 
visceri. 

Tali indicazioni sul procedimento della macera.::ionc fe ale 
in gran parte desunte dalle XI osservazioni di Sentex, e poi 
accettate ed illustt'ate da al tri, presuppongono che le membrane 
dell' uo\·'> sieno restate intatte, percha se cosi DOil fo~se e por 
qualcho ragione fossc entrata aria atmosferica nel sacco amnio
tico, allora ii proceclimento putrefattivo avrebbe preso altra in
dolo e altre caratteristiche pero molto pil1 studiate e decifra
bili. Del pari non sarcbbe diilicolta pratica dovere esaminare un 
feto espulso in stato di rouromificazione e perciO non mi fermo 
sopra cosa tanto evidente. 

Lavera difficolta.: lo ripeto ancora; sarebbe quella di dovere 
emetter~ giudizio nel caso di espulsione sospettata violenta di 
un feto nei primi periodi della vera macerazione intrarnniotica, 
ed alla difficolta di indicare il tempo decorso dalla morte nel-
1' utero; calcolabile soltanto dalle modificazioni de! processo di 
macerazione; si unissero le modificazioni del comune processo 
di putrefazione ad aria libera, od in altro medium, c1uanclo si 
fosse reperito pil1 tardi ii prodotto espulso. In tale complica· 
zione ii perito dovrebbe attentarnente analizzare le alterazioni 
presentate dal cadaverino in esame , valendosi dei criterii gia 
accennati intorno a questo argornento nel 2° Volume di questa 
operetta, pag. 53, §. 53 e seguenti ii.no al §. G l , e pag. 144, 
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§. I 05 e 106 o pag. 2 J 4. - La conclusione perO piu giu~ta de
sunta dai segoi di macerazione, sarebbe sempre quella di un 
giudizio di approssimazione tanto quando si tl'altasse di dovere 
indicare il periodo di tempo trascorso dell.a morte del feta nel 
liqiddo amniotico, tanto quanrlo si tratta-sse di indbare <la quanta 
tempo fosse morto entro l'utero, se sovra qnol caclavere vi pate 
l'azione dell'aria est.erua o alcuno altro medium entro al quale 
la putrefazione si sia svolta. 

Questa giudizio e di difficilissima natura perche e variabi
lissimo lo stesso procedimento della clecoroposizione <lei nostri 
tessuti relatirnmente alle mollissime circostanze di tanti ele
menti che lo modificano. Nonostante per avere un ajuto efficAce 
in tali casi, raccoruando di nuovo al perito gli studii bellissimi 
dell' egregio Prof. Tamassia gia da rue citati nel ~0 Volume <li 
questa biblioteca, e per csteso contenuti nella Rivista sperimen
tale di Freniatria e ){edicina legate. - Reggio Emilia, 1875, 
1876 ec. 

§. 115. Abbiaruo stabilito pill sopm al §. 95 come si possa 
dare la necessita che ii perito; sempre in dependenza di un 
aborto criminosamente provncato; debba occuparsi di esaminare 
la donna incolpata divenuta cadavere o per data e fatto della 
violenta espwlsione, o per Jesioni che avessero accompagnata la 
espuls!one e prodotte da mano correa sulla clonna; ovvero per 
effetti malefici generati nell' organismo deila donna per la inge· 
stione o propinazionc di sostanze con l' uso delle quali si voleva 
ottenere 1' aborto eel in 11ue1Ia vece accadde anco un veneticio. 

E evidcnte come in generale, in faccia ad avvenimenti cosl 
gravi c comples::ii, l' autorita giudiziaria domandi per prima cosa 
al perito quale puO essere la cagione prossima della morte di 
quella donna; ma siccomc qui si puO sospettare che pri111a della 
mortc sin avvenuto l' aborto criminoso, perciO ~ possibile ch~ 
antececlentemente alle ricerche tnintologiche si voglia un'esatta 
ispezione ginriclica del cadaxere e del luogo ave fu rinvenuto, 
esscndoche si possano raccogliere elementi di fatto da chiarire 
la slessa causa di mortc. 

Una. donna sulla quale o per propria iniziatira o per ope1·a 
altrui o per consentimento insieme ai correi, sieno stale elfet
tuate dolosamente pratiche abortive puo dirnntare cadavere; 
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A. 0 prima della espulsione del protlotto del concepi
mento. 

B. 0 durante la espulsione medesima. 
C. 0 dopo qualche tempo dalla espulsione. 
§. 116. Nell' una o nell' altra posizione di fatto puO essere 

necessaria la lspezione giuridica de! cadavere o l' atto d'acc~ssit 
il quale essendo di qualche Speciale importanza medica puO esser 
fatto presenziare dal perito fiscale. 

Ne! 11° Volume iii questct operetta al §. 16, pagina 20, 
io gia esposi ii metodo pratico per bene eseguire la ispezione 
giuridica del cadavere: - ma qui voglio pill specificatawente 
indicaro la guida pel caso di ispezionare una douoa morta in 
seguito di aborto che si sospetta provocato, preparando cosi il 
moc1ello pel Verbale da consegnarsi all' autorit<1 inquirente. 

Premesse le intestazioni legali il peri to terra conto e fara 
descrivere: 

I°} il luogo o la camera nella quale giacc il 
2°) Cadavere del la . . . . . . che ci $i dice morta alle 
3°) Ore. . (indicare approssimativamente deducen-

dolo dai segni opportuni il tempo trascorso da che pub esser 
cadavere la donna). 

4') Giace il cadavere sopra un letto (od a!Lro mobiw) 
..... provveduto di lenzuola, materassa ec .. . ...• sullc 

quali abbiamo (o non abbiamo) riscontrate 
5°) Macchie di sangue. . ... o di liquido amniotico 

. o di altre materie da verificarsenc la natura con gli 
opportuni mezzi ec. . - Abbiamo anco reperito . 

6°) Boccette o vasetti o polvcri in numero di. 
nel tal modo formate . . . . . o eticheltate e contenenti le 
sostanze . . . .. che ha.nno aspetto e caratteri da crederli per 
tali sostanze . . . determinabili poi dall' esaroe chimico o 
microscopico ....... Sostanze tutte che dopa averne presa 
cognizione abbiamo consegnate sigillandole al Giudice d' istru
zione ec ..... 

7°) Esaminati poi alcuni panni, pe::-~e ec. . . . . ab-
Liamo \'eduto e.sser su queste macc!iie di .. 

8°) Sopra ai mobili, o sul paYimento, o sul coltrinaggio 
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stesso del letto o in altra parte od oggetti abbiamo vcdute im
pronte di sangue. . . . figurative di una mano o di piu 
mani ec. . . ed abbiamo ritrovato 

9°) Massa camosa che ha le caratteristiche forme di una 
Placenta di fresco espulsa del peso di ...... con membrane 

.. e funicolo della grossezza . . e lunghezza . 
strappato o tagliato aila estrernitil libcra . . . OJ abbiarno 
trovato 

10°) Grwni di sangue entro a' quali ci e apparso un corpo 
che aveva apparenza di 

11°) Embrione o feta umano ec.. . . . . che abbiamo 
consegnato all'autorita int1uirente onde da questa d'ufficio fosse 
tl'asmcsso alle necessarie investigazioni anatomiche ec. 
Quanta al metodo di esaminar'e questi prodotti Ved. §. 110 
cl!l. 

§. 117. Fatta la levata del cadavere c inviatolo sul luogo 
opportuno per la Necroscopfa giudiziaria; il perito segue la sua 
opera come necroscopo e perciO si prepara all~ difficilissima ope
razione della necroscopla medico forense dcttando il verbalc se
condo la seguente guida e conducendosi col metodo generate 
indicato a\l'articolo Necrotomia, Volume no di questa operetta, 
p3g. 82, §. 75. 

Nel tale . . ... alle ore . . . . nel luogo 
dal Giudice d' istruzione ed alla sua presen~ 

za cc. . . . . . ci e stato presentato il cadavere deHa donna 
... che si dice esser mo1·ta nel d\ ... . . alle ore . 

e percio procediamo alla necroscopfa dopa ore. . . daUa 
morte alla leniperntura atmos(erica di . . . . . . 

S_pogliato it caclavere abbiamo 
l 0 :\lisurata Ia lunghez:;a del corpo che e di .. 
2° notata la con{ormazione (se regolare o no) . 
3o della apparente Eta di . .. 
4° in uno stato di nutrizione (o denutrizione ec.). 
5° Rigiditci cadaverica se ancora esistente o scomparsa 

e quanta e dove. 
A. Abita estemo. 
111 Pelle (sc pallida, se bluastra, se cianotica e in quo.Ii 
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regioni, se cosparsa <la macchic o vibi('i o emorragfo iuterstiziali 
o da fiittene o escoriaziooi. - Sc esi:.;;tentf le macchie per ipo
st.asi ca<laverica e dove e corue Jistribuite. Se e darn esistono 
le macchie caratteristiche di putrefazione, e come eslese ec.). 

2° Faccia (se pallida, o Jivida, o cont!'alta pel dolore ec. 
3° Occhi (statu delle pupille ec.). 
4° Bocca (serrata o apcrla . . . se con spuma san-

~uinolcnta . . a piena di Jic1uidi per rigurgit.o stomacale 
... del colore , . . . . adore . 
5° Labbra, lingiw (stato. colorazione ec.). 
CoLLO (se tumido o no . . . ... so mostri traccie di 

lcsioni vioknti o no ec. . . ... ) 
TOltACE, :Mainmelle (se tumide o no . . . . aspeLto 

dell' areole. . .. . se sprerouta la glaudula dava o siero, o 
colostro, o latte cc ...... . ) 

BASSO VEXTRE (se la pdlc liscia o grinzo:-;a1 sc vergolata 
. se tumido, teso, timp:rnico, o ll.\ccido, cascantc, 

con pieghe ec. . o invecc se alh palpazione dcs::;e indizio 
di liquido nella cavita . . . o si scntissero rumori cc . . 
livcllo del corpo uterino .. 

GEN'ITALI ESTERXt (stato e condizioni delle pudende .. 
piccolc labbra . . apcrtul'a v:i.giaale . . . . con(lizione 
dclla Imene . . . .. . - Se usciva sangue, o sicro sangaino
lcnto, o icore, o umore lochiale . . . g1·ado di putNtazio-
nc ec. . . .) 

1° Grandi labbra (se sottili e ftaccidc o tumide edcrua-
tosc .. .... cscoriate o no .... . . ) 

2° Piccole labbra (so piccole, tumide, rovcsciate in fuori 
.. , . se lacerate o no . . .arrossate .. . 

gainosc . . . . . ferite ec . . . .... ) 
3° Ostio vaginale (se dilatato motto o poco, sc lacerato 

o no . ..... se da esso fuori esce o la~crlo carnoso, o gru-
mo, o frustuli placentali o parti fetal:, o funicolo cc . . .. 

4° Forchetta (se intcgra o no . . se cicatrici di 
pregresso parto . . . . . . ) 

5° iJieato orinario (so rosscggiantc o no . . spar ... 
gcnlc o infossato . . .... ) 
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6° Clitoride (suo stato). 
1° Monte di Venere (coperto di sangue o no ...... se 

aggrumato piil o meno . ...... se vi csistano lesioni e spe-
cialmente se ecchimosi sottocutanee in tempo di vita prodot· 
teec ..... 

Si raccoglieranno le orine dalla vessica e si serberanno dopo 
averne preso il p ·SO. 

NECROTOMfA. 

B . Testa.. 
l. Ossa (guardare con attenzione se nel tavolalo interno 

csistano o no osteofiti. 
2 . .Meningi (loro iniezione, od opacamento ec ...... ). 

3. Seni venosi (maggiore o minore o normale pienezza ec . 

. . sta~o del sangue in essi contenuto). 
4. Cervello, Cervelletto ec. (consisteuza, vascolarizzazione 

o anemfa ec. . . . .) 
5. Vasi ence(alici (se vuoti o pieni di sangue . 

colore, ditferenza maggiore o minore ec ...... . ) 
C . Petta. 
I. Polrnoni (se pallidi o congestionati. . . . . se esi-

stano alla superficie alcune alterazioni e quali e specialmente 
se ecchimosi sottopleurali inizio d' una dcposizione metastica: 
o infarcimenti prodotti da embolisroo ec. . . . .. ) 

2. P ericardia e Cuore (aperto il pericardio esaminare lo 
stato esterno del cuore: prim.a di aprire quest' organo notare se 
fermo in diastole o in sistole. Sar.\ opportuno serbare a parte 
del sangue della arteria polmonare. Dopo sara esaminato il cuore 
nei suoi orifici i). 

3. v-asi (se vuoti o pieni di sangue ec. . . . ). 
D . Addome. 

I. Peritoneo (esaminare Io stato di questa sierosa se flo· 
gosata o no. - Sc nel!a cavita vi fossc liquido versato racco
glierlo e pesarlo e descriverlo ec, ec. 

2. Stomaco erl lntestina (quando vi fosse ragione a sospet
tare che per le materic acloperate o poco dopo l' adoperamento 
di csse e con sintomi caratteristici e avvenuta. la morte della 
donna, si clovreb:.ie proce<lcrc come nellc necroscop!e per vcne
ficio. - Ved. Volume II0, pag. 99, §. 83, 84, 83. 



3. F•gato (idem). 
~ - Milza (idem). 
5. Reni (idem). 
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E . 01WA'lt GE:>ilTALI INTERN!. 

II perito prima di toccarc o muovere qualche viscere. clescriva 
esaitissimamcnte quanta vede o specialmentc lo stato del 

Peritoneo retro vte1'ino: dei 

Ligcnnenti lm·ghi e plesso Pampiniforme: delle 
Q,•aje.- de\le 
Tube Falloppiane.- de! 
Crnpo drll' 11/ero (sun 

ma; integrita o rottura ec .. 
coiorito, posizione, for-

So nail' imo bacino e:'listessc stravaso di sanguc si ra<:>colga 
e f::i pe.~ i eRallamentc dcscrive11rlone poi i caratteri.-E se sor
gcs:.-c dul.bio o vi fossero indizii per crcdere che quel sangue 
provenisso da qualche arteria o vcna de! piccolo bacino fcrite 
per manona delittuosa pr::tticata i11cspcricntemente da\la vagina; 
(come se nc (.> VP1'ificato un caso) i-:i aclopcri ii tuba d' insuffia
zione riempiendo prima d'acqua pura la escavazione, per Yedere 
sc da qunlche punto del decorso di un vaso potessc mai aversi 
modo a u bicarne la lesione. 

Raccolti con precisione tutti i segni dclle alterazioui mor
bose esistenli nell'apparccchio genitale interno e ::me clipendonze 
e piU specialroente i segni della metro pcrilonite e della tubo 
ovarilc puerperale, il perito proccdcrtl alla estrazione delie parti 
soguendo precisarnente quel metodo chc ho rninut.amente de
scritto nel Volume I.0 , pag. 119, §. 90. Pero si abbia avver
tenza (e lo raccomanclo caldamente al necroscopo) di prendere 
prima csattissimamente notate le rnisure del bacino, misure cbe 
qu·mdo rivelassero normali i diametri potranno permcttere <li fare 
il pczzo (come diciamo nojaltri dissettori) e proseguire l'csame 
delle parti cominciando <lalla 

I 0• Vagina cbe deve essere esaminata con grandc atten· 
iione, es'3ent.lo quella la via naturale per la quale si possono 
compiere mlnu"dit<'l. dt}littuose creando tramiti con istrumenli 
puntuti o taglient.i, o lacerazioni, o strappi, o rovesciamenti vi
scerali quali gia referiscono diversi scrittori. 

Filippi 
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2°. Si esaminer<\ l' Utero e prima di aprirlo, sarii bene mi
surarne i diametri e prenderne il peso. Quanto alla misurazione 
si pub arnre per un tcrmine di confronto con le condizioni nor
mali phi comuni d' un utero non pregno i segucnti limiti, cioC: 

Lunghezza dai 6 ai 7 centimctri. 
Larghezza dai . 4 ai . . . 4 1

/ 2 

G1•ossezza clai 2 ai . 2 1
/ 2 

Peso dai . . ... 40 ai . . . 50 gr. 
Fatto cib si esaminerl ii Callo onde averne lo stato, la Jai·

ghezza ec .. 
Dl>po si aprira l' Utero lungo la linea ruetliana, misurando la 

grossezza delle pareti delle qus.li al microscopio se ne potra 
constatare le c\lndizio11i ddte ·fibro cellule le qua.Ii dalle con
suete proporzioni, quando l'utero nun e stato mai pieno dall'uovo, 
acquistano poi per ii lavorio di gestazione uno sviluppo notevole 
e proporzionato al periodo di gravidanza. Si segaitera 1'eo;;ame 
delle pa:·eti per verificarne lo stato d'iategrita - se degenerate 
o no le zone muscolari - quali sono le eoudizioni dei seni ve
nosi, cio~ se pieni o vuoti di sangue, ovvero di pus, d' icore, o 
di detriti cancrenosi ad anco di multiple e minute bolle <l'aria, 
essendosi potuto verificare come nelle iniczioni fo1•zate nel collo 
dell1utero avvenendo un distacco forzato fra le pareti del viscere 
e le membrane dell' uovo po3sa penetrare aria nei scni ed esscre 
ituesto un grave indizio. 

La Cavita dell' utero sara diligentemente osse1'vata; e qui 
Jlotrebbero darsi trc combinazioni: 

18. 0 esistente in essa tutto i1 prodotto del concepimento. 
2•. 0 ancora esistenti le membrane e sparito il germe. 
31

• 0 ancora esislcnte la placenta o intera o in parte. 
4~. 0 del tutto vuota la cavita, mostrando perO ii punto 

d' inserzionc placenta.re sia nel fondo del corpo uterino , od in 
una piuttos.tocM in altra parete o vicino al collo , od anco sul 
collo vicina all' orificio interno. 

La sez:one cadaverica sara completata dall' esame dell' 
Jntestino retto: delta 
u.-etra: e della 
Vessica. -
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Dato che il perito alla necrotom ia ritrovi o parte o tutto 
del prodotto di concepimento, e chiaro clie egli debba darsi pre
mura di esaminarlo con grande attenzione e specialmente lo stato 
de lie membrane se esistessero, oncle giu di care se fossel'o nor
mali o alterate, se continue o rolte. -Se ii Feto fosse tuttora 
nel cavo uterino, sarebbe necessita esaminarne e descriverne il 
corpo per definire l' epoca clel suo sviluppo e porre in cltiaro so 
lcsioni violente traurnatiche sop1'a alcune parti di esso si veri· 
ficas::;ero. - Raccornando poi l'esame accurate della placenta e 
specialmente se adesa ancora, o staccata in tut.to ocl in parte, 
o lncerata o degenerata, o decomposta o putrd'atta. 

Sartt di molto ajuto poi intendt!re l'andamento di alcuni casi, 
portanclo Severa attenzione a\le cond izioni dei plessi uterini ve
nosi, e del contenuto delle t u!:>e fa\loµpinne in rapporto al secreto 
dclla superficie uterina, per afl'crrare la ragione di alcuni proee· 
dimenti morbosi che sogliono decorrere sotto la forma dell'as· 
sorbimento icoroso, il quale entrando in circolo genera una fe
nomenologfa che in qu3lche modo somjgl ia quella di un lento 
vencficio per assorbimet1to di materie putridc. 

§. 11 8. Dopo quanta sono andato succintamente ricordando 
al perito, credo di non dovermi le1·mare ancora a persuaclerlo 
come in questo circostanze si possa comincial'e una necroscop!a 
eolla mira di verificare se una clonna marl per causa di un'aborto 
crin1iuoso e ritrovarsi poi a dovere trasforruare la ricerc.."l se 
la donna mod per un vendicio. - T<llche il ::iel'bare il sangue 
tki di\·ersi sistemi, e i liquidi dclle vie intestinali, e le stesse 
pnrti de! tuba gastro enterico, e alcuni pezzi de! fegato, ed ii 
cervello, e alcuni muscoli, e alcune ossa, saranno precauzioni 
('Ssenzialissime ondc potere csser tranquilli che la operazionc 
nccroscopica tuedico fi.:5cale fl1 cond0tta con senna e previdenza. 
Tali materiali saranno posti in vasi a parte, pulitissimi, saranno 
suggellati, ctichettati, sara tenuto a parte ca:npione c!ei liquidi 
con.scrvatori adoperat i onde t'ssere inviati all'esame chimico le· 
gale. - Per ii mctodo generate cla me indicato, saranno anco 
riposLi i resti clei visceri del cadavore nelle respettive cavitl\ e 
ricucito tutto con precisione, potcndosi dare la neccssitil di una 
esumazione giudiciaria. 
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Alla fine del vel'ba le (non vie dubbio) saranno dall' autorita 
inquirentc formulati dei quesiti al perito .. - Io mi permetto di 
ricordare come, in generate, la risoluzione di simili questioni sia 
sempre di una grancle delicatezza e responsabilita. - PerciO a 
me parrebbe conveniente che; meno casi di una evidenza po
tente; il p~rito donebbe chieclere la condizione di rispondervi 
qu.ando si evocasse un parere scritto intorno al caso in que
stione. - Omai ii verbalc e dettato, dunque i dati di fatto non 
si cancellano :-sono quelli: - e sono come vengono rappresen
tati e descritti nel verbale che costituisce sempre un documento 
giudiziar:io ineccezionabilmente inviolabile da chi~chessia. PerciO 
trattandosi di decide re se in ... q ucl data caso si riscon trino segni 
d'aborto criminosamente provocato, trattanclosi di clecidero alcune 

volte se in quel fatto vi abbia avuto luogo la intervenienza di 
altra persona coadiutrice la espulsione; trattandosi di decidere 
se a\cuno lesioni cleU'utero potrebbero essere state spontanee o 
procurate violentemente; trattandosi in fine di indi0are la causa 
dclla rnorte fra molte e diverse gra\·issime altcrazioni morbose 
che possono ritrovarsi in un cadavere di donna che abbia pur 
anco potuto prendere sostanze vencfiche, per tutte queste ra
g iuni mi sembra giustificato il consi,:.!. lio di non consegnare al 
verbale se non se che i dati di fatto, riserbandosi di conseguire 
a soluzione dei proposti ques iti in seguito a Rclazione richiesta 
d'uffi~io. 

§. 119. Quale sia il rnodo di procedere all'esame c a· dis 
secare i tessuti che possono essere sede di lesioni traumatiche 
(come ferite a punta, a taglio, lacere, contuse ec.) io gia indi
cai nel Volume H0

, pag. 351 ~ §. 20~. - Ou . .;! non debbo qui fer
marmi per enumerare i criterii con i quali differenzial'e se que\le 
lesioni abbiano i caratteri d' essere state fatte in tempo di vita 
o di rnorte. 

Qui piuttosto, per la specialita dell'argomento, credo oppor
tuno avvertirc i1 perito della possibilita di riscontrare una lesione 
uterina intorno alla ragione della quale posga rimaaere perplesso 
il sno giudizio. 

A.lludo alla rottura de/ c01·po dell"utem la quale puo avve
nire anco spontaaeamente; e tauto piu mi ci soffermo volenticlri 



- 229 -

perchO in qualcbe caso contenzioso potrebbe formare punto di 
appoggio agli argomenti della difesa. - I criterii fondamentali 
de1iunti e dall' osservazione c\inico ostetrica c dall'anatomia pa
tologica, insC>gnano come le rotture spontanee dell' utero sieno 
avrnnimenti piuttosto rari ger1cralmcnte parlando. - che quando 
accaclono, accadono durante il del parto e qualche volta 
(ma raramente) per traumaLismi fuori del periodo di 
ge~lazlone: - che quando avviene la rottura dell' utero pil1 ra
ro.mente ancora si verifica nei prirni mesi di ap
punto in quei mesi nei quali l' aborto 
(jUCnte pel dubbio di una esistente che quando le 
rotture spontanee avvengono nel travaglio de\ parto presuppon
gono una alterazionc della fibra uterina verifir.abile poi al mi
Cf0$COpio: o presuppongono un vizio di bacino: o presuppongono 
prc~entazioni anormali del foto : o sprororzioni assai notevoli 
nel fcto stcsso rclativamente ai diametri clei\a filicra: cbe quando; 
pure date tutte queste condizioni; la rottura avviene, in generale 
si mo~tra in senso longitudinale all' asse dell' utero e pilt diffi
cilmcnte in sen~o orizzontale; meno ii caso che ii vizio del ba
cino aves~e scde in parti sulle quali prendendo la pa
rcte uterina questa restasse schiacciata fra la 
dcl bacino c la potenza compr!mente della testa o dcl co1•po fa
tale: che per lo pil1 la rottura e da una parte dell'utero e piit 
frequcntemente a sinistra, mentreche le rotture o 1e lacerazioni 
o le punture o le ferite procurate criminosarnente, possono esser 
multiple e in diverse parti e direzioni dell' utero verificate. 

Ora con tali notizie presenti alla memo:-ia clel perito io credo 
chc con grande oculatezza assurnendo i dati di fatto clel caso in 
termini, non sara oltrcmodo difficile dccidcrsi ad un giudizio onde 
stabilire se tutto convcrga ad ammettere o ad escluderc come 
in i~ucl caso la rottura sia stata spontanea o provocata crimi
nosarnento. 

§. l .20. Con questi pochi accenni; contenuti in questi ultimi 
paragrafi, non ho inteso che indicare soltanto i punti Ilrincipali 
da essere presi in at ten ta osservazione cl al peri to necroscopo al 
quale; dopo dettr.to ii verbale; vengono avanzati alcuni quesiti ine
renti al caso, in generale, sempre difficile e complicato, quando 
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:ii tratta di sviluppare tut to un con ca ten amen to di fat ti morbosi 
provenienti da cause diverse perturbatrici e ognurn per se o 
tutte insieme conducenti a speciali lesioni che possono essere 
state causa di morte della donna incolpata di aborto crimino
samente provocato. 

Se gli indizii di un veneficio estraintenzionale prevalessero, 
sia che venisscro generati dalla fenomenologfa presentata dalla 
paziente, sia che venissero avvalorati dal reperimento di sostanze 
che in certe condizioni ed in cei·te dosi anziche Jborth·e polc
vano diventare venefiehe; sja che anco tut to il fascia delle lc
sioni anatomo patologichc convergesse a quel criterio, allora ii 
responso della chimica Jegale scic..glierebbe in gran pal'te la 
questione ed al perito necroscopo ben poco rimarreb\Je da fore. 

Ma se benchC sorto ii dubbio e condotto l'esarne dcl cada-
pill sopra indicate1 la causa dclla 

morte non nella forza venefica presunta, allora tutto 
e cOmpito del perito necroscopo e le risposte che egli consegnera 
ai quesiti formeranno ii substrata sul quale l'accusa baserc.l tuttc 
l'incolpazioni rlell'avvenuto cercando se vi sara un correo che possa 
essere responsabile o della suggestione o della amministrazione 
o de\la propinazionc della sostanza che divenne letifcra o d0Irad0-
peramento di mezzi meccanici chc nell' intenzione criminosa di 
provQcare r aborto condussero al la morte. 

Ed io insisto sopra la molt.a prudenza necessaria ad emettere 
giudizii nel verbale d'autopsfa (o meglio ne\la Relazione periziale) 
di tali casi, prevedendo le obiezioni clella clifesa la quale o si sfor
zerA di far rientrare l'esito funesto in condizioni rnor·bose spon
tanee preesisteuti al Catto, o in condizioni morbose sopranenute 
straordinariamente e d' indole affatto differente cla quellt:: chc 
pil1 propriamen te potrebbero esser generate dalle pratiche abor
tiYe, ovvero cerchera di trar profitto da alcune stesse condizioni 
morbose rilevate dal verbale o da altri elementi esistenti in pro
cesso, valuta!ldo appunto e ingrandendo una condizione distocica, 
od una di quelle presumibili cagioni morbose che date certe con
dizioni organiche, risiedenti nella sfera dell'apparecchio genitale, 
potrebbero fare intendere tutto il caso fino all' estremo Jetale. 
Ma se il verbale di necroscopfa sarA ben fatto, completo, giu-
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sto, fedele; se I' accuratezza del perito; eccellente conoscitore 

dell'anatomfa patologica; avra tenuto canto di ogni pill piccolo 

grado di differenza fra le alterazioni morbose recenti e le pre

esislenti pos.siLili, se bene avrA scoperto il nesso genetico fra 

lesiune e Jesione, gli argomenti della difesa saranno ridotti al 

loro preciso valo1·c e la causa prossima di morte sara spicca

tamen te dimostrata. 

§. 121. A rendere in fJ.ualche moclo completa la enume

razione delle questioni che al perito rossono occorrergli in fatto 

di aborto, ricorderO brevemente la possibilita di un aborto 

simulato. - UiA nel 1° Volume delta presPnte Biblioteca a pa

gina 134, si trova acccnnato rargomento in discorso e indicata 

la condot.ta a tene1si. Non c!ebbo io ora modificare nu\ la di qmmto 

~ ivi detto. Soltarito credo opportuno ricordare al perito come 

l'aborto possa in qualche circosUmza venir simulato anco per 

danneggiare alla fama. altrui, incolpando I' opP.rato o di una le

vatrice o di un medico come causa di un · aborto del tutto si

mulato. Esempio eloquentissimo e quello cilato dal Tardieu ed 

ossel'vato insieme al Saint-Yves ncl 1857 a ~Ielun (Tardieu -

Sur I' avortement, Paris 1868, pag. I 04 e scguenti):-:iffare sin 

golarissimo nel qualc la gelos!a professionale fra due levatrici 

fn il movente di tutta quella fraudolenta scena sventata dall~ 

oculatezza e dalla saviezza di due illustri scienziati. Lo studio 

di questo caso indica evidentemente la condotta de! perito in 

fatti consimili, e riallaccia per cosl dire tutto lo studio fatto 

intorno ai principali quesiti gia trattati. Infatti ~ chiaro come 

la persona che si prcpara a simularc l' aborto per raggiungere 

piu sicuramente lo scopo della frode, debba ceccare di portarc 

a van ti 1e prove pil1 apparisccnti e simiglianti dell' abo1·to medc

simo. - Ed ecco perchC I' opera del perito dev' es'Sere accorta

mente conrlotta per prima cosa sull' esame di queste prove di 

convinzione. Quando nel fatto sopraccennato una dclle due Jeva

trici (quella che infamemente voleva calunniare l' altra di pro

\·ocato aborto profossionale) portb al Saint-Yves i1 rrodotto che 

si diceva espulso dalla donna simulatrice, portb un corpo car

noso sanguinolento che il :Saint-Yves riconobbe per un pezzo di 

milza di montone I - Quando la levatrice che calunniava l' aJ .. 
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tra, insegnO alla simulatl'ice a continuare tutta la scena dei fe
nomeni consequenziali a questo subHo aborto, non previde il 
caso che facendo esagcrat'e i fonomcni morLosi d'espulsione dal
l'utero, di dolori nefritici, di diarrea sang._1igna, di metrorragia. 
da necessitarc un tamponamento c la sommi11istrazione di due 
grammi cii segale cornuta, bisognava un pochino pensare anco 
a far suscitare un po' di febbre a quella init1ua commediante! 
Bisognava anco insegnarle il modo di atteggiare i mu~coli delia 
faccia a dolore od a crispamenlo spasmodico, a simulare anco 
qualche vibice o vcrgolaLura ntdla pellc <lei basso ventre, a far 
tumide le mammel\c irl'itando ii capezzolo cc., a simulare quel 
grado di sensibilita utc .. iua proporzionato alla forza di prcssione 
che la mano del perito medico le avrcbbc faLta nt:lla visita pe
rizialc, bisognava insegna1fo a simulare quah:he colpo di sin
ghiozzo, di vomito, e poi provvederc a che un po' di sgorgo 
si-ero sanguinolento con un po' di puzzo lochia\c continuasse dai 
genitali, e quesli fosscro un po· tumidi, caldi. molli, e il collo 
dell' utero fosse un po· moile, caldo, dilatabilc, sanguignokolo c 
via diceudo, insomma bh.;o.:;nava saper hen mascherare la parte! 
Casa avvenue? ! - AccadJe chc l'intcl!igentissimo ::Saint-'l_"vcs 
gia. cleslato al sosif!Lto pCL' il riconosc:imeuto clella mil:;a di 
montone, tacquc p.udcntemcnte per buoni sci e poi ac-
cetto di anclare a "isitare la povera in{erma e d·aborto 
provocato pro{tJssionale, e non tr .. wa1~<lo appunto proporziooati 
relativamentc al tempo decorso, tutti quei fcnorneni mor
bosi che piU sopra intlicarn come neccssarii ; se vero fosse 
stato l' aborto \'iolcntcrncntc provocato, se vcri fossero stati i 
patimcnti sofferti in scguito <li questo, se vera. fosse stata una 
graviclanza preesistentc ec. cc., giudicO di simulazione e come 
tale flt confern::ata dal 'rardieu, come tale eondannata la ealun· 
niat1·ice, scolpata la innocente, con piena confessione delle clue 
fraudolenti donne che iusicme si erano unite a tan to ealunnioso 
scopo. - Mi pare che ii resto possa esserc perfottamente inteso 
dal buon senso e dalla intelligenza dd pcrito applicando ai casi 
consimili il modo di coudotta esemplarruente tenuto dai du~ sul
lodati periti. 

§. 122. Se l' iniquit<'t uman1 puO come mezzo di calunnia 
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giungere a tan to da sim ulare un aborto per fal'lo credere pro
vocato professionalmente a svuntaggio della onoratezza di una 
levatrice o di un medico, non rifugge alcune volte per cupidigia 
<li guadagno, di pretestare un aborto in segui to a lc:.ione via· 
lenta a\la qua\e si attri uisca tutta la colpa di aver fatio scon
ciare la donna che la subl. - Una ta\ questione pJO incontrarsi 
dal pcrito nello cause di truuroatologfa forense cd io gia ne a.c
cennai qualcosa nel 2° Volume di quesw. pubblicazione. Non ho 
da aggiungere molto su tale que.sito, perche in verita ii concetto 
(onclame11tale che dove guidarc il perito in simili circostanze e 
appoggiato sulla resultanza dci quesiti gic\ csaminati. In primo 
luogo se realmente la de1'flna em gravida; in Secondo luogo quale 
fosse la potcnza e la scde del!a lcsione soiferta; in terzo luogo 
se realmcntc quclla donna ebbc tut.la la successione dei fono
meni mnrbosi dell' aborto cvirlcntemcnte dipcndenti clalla causa 
traumat.ica sofferta; in quarto luogo se realmente abort·1; in 
quinto luogo quando aborli; in sesLo luozo se l' aborto non po· 
teva riconosce:,e altra rausa morbosa prcasistente e cooperante 
all'av\'·enim cnto spontaneo; e finalmcnte se ii fatto c\ell'aborto 
fu snlo o accompagnato da succe~sioni morbose che clipendcn· 
temcnte da esso 13 condizioni fisicl1c dclla clonna 
cbe lo subL - E una questione di traumatologia 
fort:nse che puO essere aggravata dalle speciali conseguenze dcl 
caso e forse puO dar luogo ad una g1'ave questione di danni eJ 
interessi. 

Ma per le indicazioni gitl. date in clivcrsi paragrafi di questo 
lavoro e specialmente in quello della traumatologia forense non 
credo vi sia bisogno aggiungere altro in qt~esto punt.a. 

§. I .23. PiuLtosto mi fermer6 a ricordare la possibili~1 di 
una l'al'a questione relativa al tentativa d' aborto : come qualla 
che per alcune disposizioni rli codicc e piu specialmente del Sardo 
italiano ed anco (a quanto pare) dal Progetto di Codice pcnale 
italiano, potrehbe so1·gere in faccia ai Tribunali. 

In vcrita non mi pento di a\·ere scrit.to qui sopra « rara 
questione » perche imbevuto dai principii giustissimi dcl diritto 
penale dipendentemente clalla nostra codificazione toscana che 
avrebbe dovuto in maggior parte di quanta non prometta. ell es-
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!erlo, genera1izzata nella riforma ed unificazione del Codice ~· 
nale italiano, mi par proprio tanto chiaro che per accusare unl! 
donna di tentativo d'aborto bisogner;\ provare oltre ad impor
tanti dati preliminari, se dessa adoperb mezzi inidonei ossivvero 
mezzi iclonei. - Se adopero quelli che si possono ritenere come 
inidonei, ndl'uso di questi non esiste tentativo punibile1 se ado
perc) quelli che possono meritarsi la qualifica d'idonei, allora 
bisognera provare in concrete de! fatto ii tentative. E evidente 
che \'aborto non esscndo avvenuto, si ritorcera l'argomento sulla 
idoneitA dei mezzi adoperati o per un verso o per l'altro sfug
gira ii punto d'appoggio all'accusa ed a l perito rester<:\ ben poco 
da studiare in proposito. - Nonostante essendovi nel Codice 
Sardo italiano, nel proposto pel Codice penale ilaliano, la con
figurazione del reato di tentativo d' aborto, mi preme av
vertire che il perito se fosse interrogato in caso di donna 
vivente e su di essa si fossero fatte pratiche abortive, se con 
mezzi inidonei , ii giudiz io <lei perito sara negati\o, se con mezzi 
idonei, sara riservatissimo. -Piuttosto pt>tra dirsi qualcosa, se 
aYendo indizio che fossero stati adoperati mezzi abortivi sulla 
donna che poi divcnoe cadavere, allora i1 perito chiamato ad 
emettere parcre « se in sequela di quelle sostanze o di quei mezzi 
meccanici, pote la donna incontrare la morte 'scguendo la pra
tica qnale ampliamente ho discorso ai §§. 105, 106, 107: 108 , 
109 e 11 0, potendosi invcce o trattare di un omicidio estrainten· 
zionale per vencficio, ovvero di omicicHo estraintenzionale per lesione 
persona le violenta. - Del res to non ho nulla tla aggiungere a quanta 
indicai nei paragrafi suaccennati per la condotta de\ pcrito in 
simili estremi even ti eel in generalc credo che in tali circostanze 
la vera t<'si debba porsi sopra altro terreno e pill particolar
mente sull' argornento dell' omicidio estraintenzionale. 

§. 124. V' e un'argomento da indicare brevemente a1 pe
rito in questioni di aborto criminoso ed e quello che ha rapporto 
con i doveri dell' esercizio professionale in caso di aborto pro
vocato per ragione ostetrica. Non debbo ne voglio largamente 
trattare un tema scientifico che trae origir.e dagli studii della 
ostetricia prat:ca. - Quali fossero le ragioni di Paolo Zacchfa 
che fino dal 1631 raccomandava che se vi fossero prove per le 
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<1uali se una donna gravida non abortendo e dovesse morire col 
feta, sarebbe giusta provocare raborto per salvar la madre: quali 

fossero le r agioni per le <1unli nel 1609 la Luisa Burgeois pro
clamb chc si dovesse estrarre ii feta a qualunque tempo per 

salvare la donna: - quali quellc del FoderC che ncl 1813 so
slenue in Francia la nccessitc\ di espellere il feta anco prima 

cle1Ja vitabilil<\ per salvare la madre : - quali quelle addotte sul 
medesimo argomento <lat Simpson net 1821 in Inghilterra, quali 

le nitre de! I\aegele in Alemagna nel 1823 sul medesimo argo
mento: quali quelle del Costa clie nll'A<'cadcmia di Medicina di 

Parigi nel 18.:27 la giudicO doltrina immorale c inconveuiente: 

- quali quelle favorevo\i a\l'aborto provocdo difose nel seno 
dolla stessa Accademia def 1852, meno i voti de! Begni e l\lo
rcau: quali le nuove contcse fra la scuola di Parigi e quella 

capitanata da Stoltz recenten1ente, sono tut.Le cognizioni che 
spetlano alla storia dell' artu ostetrica e delle quali ne cleve es

scre certamente consapevole ogni medico. - A me importa sla
bilirc clal pun to di vi3ta medico forense. che la provocazione 

dell' aborto ostetrico ~ operazione che ha data luogo o pub dar 
luo~o a contese giudiziarie molto gravi e dolorose. A me im

porta slabilire corne essen<lovi o potendovi essero persona del
l' arte che seguendo i proprii convincimenti ( giustificatissimi c 
rispcttabilissimi) si possa tl'Ovare nella necessitil di e~eguire una 
operazione che o per una ragione o per r altra potNbbe susci

tarc una questione di responsabilitil professionale. Ed in seguito 
di talc rcsponsabilittt potersi avere la formula clel seguente que

aito e c;OC- : sc un medico ostetrico conosciuto autore di un pro
« curato aborto, lo abbia compiuto con fine e indicazione oste
« trica o con fine criminoso ». - Per cui io ho ii dovere di 

porre in avviso il pratico sopra i criterii chc lo debbono guidare 
sulla incensurabile via dell' assistenza de! caso in termini. -
Dato che un' aborto ostetrico si debba orovocare 6 evidente che 

vi abbisognino indicazioni da una part~ e si sieno valutate le 
controindicazioni dall' altra. - Ora il primo criterio cla stabi 
lirsi per giudicare della legittima necessita dell'operazione verrA 
desunto dal1e condizioni esistenti nella madre. Ma quali sono 

tali condizioni che possono autorizzare questa eitrema opera-
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zfonc~ 0 r:stringimenti di bacino tali che ogni diametro della 
escavazione e dello sLretto superiore e dello inferiore non offra 
piu di 6 centimetri a 6 centimetri e mezzo. 0 le coovulsioni 
eclamlJsiche infrenabili ad ogni soccorso d'arte e minaCcianti la 
esistenza dclla madre. 0 l' emorragfo insistente, infrena\Jile. 0 
i vomiLi incocrcibili da ridune all' eslrema clenutrizione la ma
drc, vorniticontinui, 
zionc della fisionomia, da 
to ec., 0 la sopravvenienza di morbosi gravi cbc nul
l'altro potrebl>e eliminare se non che l' espul.sione del pl'OdotLo 
del concet1imento art.ifieialmente provocato. - Ma non vi r nep
pur dubbio alcuno atl ammetlere che se tali ragioni sono ef1l
caci in tesi generale a incoraggiare I' ostetrico ad il pratico a 
dar mano a proYocare l'aborto ~ pm'e in alcuni particola1·i casi 
potrcbbcro essere suscettibili cl' una valutazione di graclo cla ab
bisoguai'e ii giudizio clei piit a calcolarne ii giusto limite. Ed 
ecco ii sccondo ct·iterio pel qualc si vuole posto in cliiaro che 
anco tale valptazione fu discussa e discussa apertamente con 

auto1·evoli tanto da condividere la resi:-onsab:tita di co
lui effettuO la operazione. - Per cui e necessitJ dimostrare 
(non presumere) che le cagioni che spinsero a dar mano ad :.ttto 
cosl clclicato sono di tale evi

1

denza da potersi da tuLti riscon
trarc e certificare. Quindi conJizione esscnziale alla legittimita 
di uu' operazione simile che llll conscsso di pratici abbia a\'Uto 

a sanzionare I:\ opportunitit della operazio11e. Stabiliti per 
modo i principii fondamentali, al perilo resta sol tan to verificare 

se tuUi questi estremi si cJmbinarono ad autorizza!·e l'avveni
mcnto e perciO C lla raccomandarsi all'eserccnte ostctricia che 
per cansare qualunque responsaLilita sia sempre pronto di dimo
strare che autorizzato <la colleghi compctenLi devenne a quella 
opcr:izione come la sola risorsa di salrnre la ma<lre che non 
operando sarebbe morta insieme col pro<lotto <lel suo concepi
ment0. 

Non C poi soltanto per la operazione in se stP.ssa capace a 
destare una ta.I quale repugnanza che ii pratico deve salvoguar
darsi da ogni accusa; ma e ancora per la possibili ta che nono
stante ogni piU attenta e premurosa cC'lndotta, la madre dipoi mo-



riSl\C e forse quest' esito fatale risvegliasse delle accuse acerbis· 
sime. Vi sono alcuni d:iti statistici da' quali si dovrebbe conclu
dere come l' aborto ostetricamente provocato, avrcbbe data una 
mortalita del 42 per 100 (GuCniot) ed e anzi qucsto uno degli 
argomenti che si aclopera da coloro che vogliono far risaltare 
la preforibilitA del parto prcmaturo artificialc. - E noto come 
per qucsta ul tima operazione si dcbbano porre in essere le !e
g'UCnt i indispensabili condizioni, c cioC: la chc sia indubbiamente 
ao;;sicurata la vitabilita del foto c percib e operJzione che non 
puo cadere r.hc nel set ti mo mcse di gestazione in poi: 21 che 
sieno palesi e da un consulto constatate le ragicini impcriose piit 
sopra indicate ad eseguir\a ne\lo scopo supremo di salvare c la 
vita dcl foto e quella de\ la mac\ re: 311. che ii massimo estrcmo 
al di la de\ quale non ~i dee ricorrere alla operazinne C di 8 
ai 9 ccntimctri, il minima di G centimctri per la cstensione del 
pii1 corto diametro del hacino. 

Con queste brevi consiclcrazioni e ron ii rit"ordarc ~uccinta

mente quanto sttt di pill gcneralmenle accettato nella dotlrina 
o~tetrica, credo di avere aclditata al professioni~la la pill sana 
via di condotta1 eel al per·ito chiamato a giudicare della questione: 
qunndo di~griiziatamente e dolnrtJsamcntc sorgcssc; quali sareb· 
bcro le ci1·custanze rla doversi prenrlere iri esatta e scrupolosa 
valutazione. Per ogui altra emergenza de! caso, si ten~<.\ beu 
present.a ii pl'incipale argornento di deontologia medica, de!':unto 
dal\e lcg~i vi tali <lei Diritto penale: che nulla puO t'S.sere incri
minabile neil'esercizio della medica a.rte se non quanta puO avere 
in se il do'o: - si potrebbe alrune volte far questione di Cl>lpa. 
di ignornnza, di omissione cc., ed anco peP tali mancanze esser 
meriternli di pena, ma ciO che sostanzialmcnte costituisce reato 
ru0te ii dolo. Mi scmbra inutile trattenermi pil1 cliffusamente 
~u co~\ chiara enunciazione. 

INTER VENTO DEL l'ERITO IN CAUSA. D' INFANTlCIDJO. 

§. 125. Sarebbc sllperfl.uita condannevole spendere molte 
parole a dichiarare la ragione dello intervento del perito medico 
forer1se nel\e que.stioni concernenti J'J,1(ant1cidio, perche quando 
si fosse detto soltanto che senza il giudizio emanato dal perito 
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sulla constatazione dell' ingenere principale di questo omicidio 
scusabile, non si puO muovere passo in un procedimento penale, 
si sarebbe detto tanto quanto basta a dimostrare la impo1fanza 
e la necessita dell' intervenienza medesima. Decomponendo per 
mezzo dell' analisi I' intrinseco valore di quelle due parole qui 
sopra a determinato animo da me segnate, appare manifesto ; 
per i principii inconcussi del diritto penale; come sia inevitabile 
che il perito si occupi a dimostrare la prova materiale del cor
pus crimini.s da un la to; dall' altro indaghi se e quanta vi fu
rono negli autori elementi o ragioni della scusabilita del fatto, 
aprendosi cosi la via a quella profonda valutazione di tutto un 
mondo psicologico perturbato da passioni acuta::nent,e violenti. 
Nessuna contestazione e possibile sopra il sacro e santo dovcre 
dell' accusa di stabilire prima che ii neonato che s i dice vittima 
di morte violenta per opera della madre o di altri, gode vita estra
uterina: - nessuna contestazione C po5sibile sulla necessita di 
stabilire per parte dell' accusa stessa t1.i'l.li poterono essere i mo
vent,i al delitto e fJ.uindi indiscutibile il dovere di precisare per 
]'opera del perito forense quali erano le condizioni psicologiche 
nelle quali versava la persona incolpata. dd delitto stesso. E que
st'ultima valutazione cosl tanto scriamente importante cbe segna 
d' un solco profondo ii con tine fra parricidio eel infanticidio, e 
questa in una parola tutta httera la ragione per la quale nel\a 
massima parLc <lelle vigenti codificazioni l' lnfanticidio prendc 
speciale e singola configurazione e classazione fino a meritarsi 
una speciale graduazione di pcnalita. 

La mis~ione del perito ha dunque una suprema importanza 
in tale argomenLo ed e inutile il nasconderlo o il dissim.Jlarlo 
move tutta cbllo Spirito che informa le disposizioni legislative vi· 
~enl.i . Le quali tenendo calco1o della temenza chc pren<le la donna 
illecitamente (econda d' esser disonorata dai v:igiti innoceuti de\ 
neonato che palesa la col pa del fallo comm~sso; e del presen
timento delle vessazioni , dclle minaccie o della vendetta che 
dai parenti tradiLi o disonorati le potrebbero sovrastare; e te
nendo pur conto de! perturbamento fisico prodotto dall · illedta 
fecondazione con tanta arte e studio nascosta, e delle funzionali 
alterazioni che sul sistema cerebra spinale tali condizioni insolite 
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dovevano destare, prestabilirono un minorativo di pena che a tale 
Jelitto dovcssc equipa1·are Mai piu giusti e bene amalgamati 
crilerii Jegislativi co11cor.sero unanimi a comporre una configu
razione giuridica cosi staccata e singolarmente delineata nei di 
versi Codici penali; mai pill giusto c filosofico criterio di penalitA 
fU con vera saggezza fissato a punire un delit.Lo che in gran 
Ilarte muove da una dispt.:rata condizione psicologica delta donna 
profondamente agitat.a dall'imperiosa necessita di salvare il proprio 
onore. In una parola, dalla massima pal'te <lei Codici penali inspi
rati a buoni principii di gfarisprudenza, l' infanticidio si pun\ e 
ei puniste meno degli altri omicidii, appLrnto perche la voce della 
scienza medica ha avut · forza di fare intendere le condizioni 
fisiche e psicologiche in cui versa la parturiente e la puerpera 
specialrncnte nel parto clanJestino susseguentP, ad illecita f~con
daz:one. Ne io qui voglio ditfotJdermi 1 quanto potrei, a mett.cre 
in riHevo la mia asserzioue; ma quello cbe io debbo f.i.re si e 
di ricordare quanto sia bdlo e stupendamente composto il Ti
tolo VU0 clel Codie.! penale Toscano, c specialiuente negli 
Articoli 316 al 320 concernenti l'iufanticidio, nei quali gia la. 
stcssa giacitura dclle parole, s!lda11do \UJ.Si l'nnLico adagio« om
nis definitio inyure periculosa» comprendc con evidenza mas
sima la definizione del delitto dichi,w.m1lo esse1• re,\ d' infanti
cidio « quella donna che nel tempo cl~I parto , o poco dopo di 
« esso, ha dolosamenle o colposacnl.!ntc c.1gio1uta la morLe <lella 
« sua prole, illecitamente concepic.a » - faco11d1wi poi susseguire 
una graduazione di pena chc e r.oi·1·i:-;µon,leut.e a l concetto uma
nitar:amente iuformativo il Cvdice medesimo. - Anco il Co<lice 
Sardo italiano dopo aver disposLo all' Anicolo 5:!5 che e « ln
fanticidio l'omicidio volnntario di un infante «di recente an.to»,. 
e dopa aver decrctata la mort.e ai colpevoli dci c1·imi11i cli p.11·ri
cidio, di veneficio, cl' inf,mtiridio e cl' as;:;assinio. pure nell' ArLi
colo 532 statuisce cbe « la µen l dell' infau Licidio possa esser 
c diminuita da uno a tre ~radi riguardo alla 1uaJre cbe lo abbia 
« commesso s1.1lla prole illegitL1u1a ». 

Nel Progetto del nUO\"O Jo,lice Peuale pel Regno d' ltalia 
si ~ classato un tale delitto fra gli omicidii scusabili, formulando 
l' Articolo 379 con le soguenti parole ({ E scusabile l'omicidio. 
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« commesso sopra un in(ante per salvm·e l'onore proprio o 
« delta moglie, della madre, della figlia, della sorella » sta
bilendo clie la pena possa venir diminuita da uno a tre gradi. 

Scnza volerc indagare perche dai riformatori de! 1874 non si 
abbia ... -oluto riconoscere una sostanziale c caruiteristica confi
gurazione giuridica dcllo infanlicidio, scrbnndola tale quale era 

nel te.1::to del Cadice Toscano eel anzi (come traspare dal con
testo del Progetto) abbiano \'Oluto ricadcrc nclla vecchia teorica 
delle condizioni aggravanti clcsunte dalb harbarie, dalla incapa

citA net nuovo csserc a su-.citare odio, da\la sopprcss:ione clc11a 
esistenza civile c dalla facilita cl' occultarc it rcato, a me basta 
constatare che hanno dovuto anch'essi finiro per dichiararlo 
qua le omicidio scusabile con climinuzionc notcYOlissima d' impu

talJilita. - Comunquc sia, pel perito non una linea del vast<• 
rampo C perduta, 116 rester<\ :rienomata la potenza snprema che 

la scienza dee rappresentare in que!'to argomento giuridico chc 

tutto dipenrle dal respon;;o medico forenc::e. 

In qualunquc modo possa riuscire in futuro formulata la defi
nitiva configurazione giuridica dcllo Infonticidio, 1·estera ~einprc 
saldo che d-"'530 sar<\ ~o~tanzia\mentc comprensibile nei seg:ienti 
termini e cioe: « nella 'Uccisione di una umana creatura na
« scente o di fresco nata, 11ccisi~ne Ptf'Nh1ata con atti posilivi 
« 0 negativi dalla rnadre i{legittimamente (ecrmda, ver il fine 
« di sahare il propria onore o (Li evi tare sovrastanti sevi:;ie ». 

§. 126. Da cib deriva come :1 pratico potra trovarsi prin

cipalmente nella circostanza di dover provare: 

1° Che it cadavl're prese111ato era quello di un neonato. 
· 2° Che ii n"'nnato venue alla lucc virn, perch6 se mai 

duhbio potesse sorgere <'he le violenze fbs-.ero state c<msumatc 
sopra. un eadavore, manclicrebl)e la c~scnza di fatto che siasi 
troncata u1 a vita; ne bastercbbe ncppJrc la confessione della 

stessa incolpata se nella angoscia dell'animo dichiarasse esserle 
sembnito che ii bambino da lei stessa parto1·ito avesse vagito. 

3" Oovra dare le prove dirette periziali che in realtA il 
neonato vi'ise vita e~trautcrina. 

4° Dovra indicare quale fo la C<\usa che ne spense la vita 
e se l(liesta flt violenta o naturale o acci1!eutale o insieme s i 
aggrupparono. 



- 241 -

5° Potra essere anco chiamato a considerare quali fossero 
la condizioni fisiche e morali della madre incolpata. 

§. 127. In questo vasto ed importantissimo argomento, per 
csser fedele allo scopo del presente libro, indicherO passo passo 
ciO che in pratica si dee faro quando si sia cbiamati ad esami

nare un cadavere di neonato che si sospetti \'ittima di infanti
cidio e eos\ ponendo da parte ii dottrinarismo, cerchero di ajutare 
meglio che sarA possibile il pratico. 

~. 128. FigurerO dunque d' essere in Camposanto, alla 

tavola anatomica, come spesse volte mi son trovato, e ri
trarrO clal vero quanta occorrc di fare, prendendo a tipo i casi 

pill orclinarii; e dopa; clal semplice passando al complicato; cer
chcrO d' intrecciare, quanto piu mi riuscir<'l, in rJicazioni praticbc 

per formulare mano mano una guida piu sicura e metodica 
pcrche queslo l::i.rnro possa 1•iuscirc utile a coloro chc avranno 
la neccssita di adoperarlo. -

la 0PERAZ IO:SE. 

§. 129. II primo momenta della pratica necroscopica e a 

dir \'ero n~ pit1 nO meno che una ispe::ione gludi.ziaria del 
piccolo cadavere; ed a cio, quanto alle formula cl' uso ricldestc 

dal Coclice di Procedura penale, vi provvedono gli ufficiali di 
giustizia. - Consultanclo quanto scrissi nel mio manualc (Vo
lume 2°) di questa Bibliotcca al §. 19, pagina 26, si avr:'l. una 
guida assai fedele di quanta occorre fare in proposito. E quanta 

ai primi momenti della necroscopia forense ugualmcnte, si tro
vcranno indicate le avvertcnzc relative nel!o slcsso volume a 
pagina 78, §. 74. Nonostante, prevedendo che debba avvcnire 
ad altri quel che accade a me, cioe una stizzosa noia d'andare 

a scartnbellarc paginc di un libro per ritrovarv i qualche punto 
che Ii per n mi urge, io qu i toccherO alcune pitl speciali osser

vazioni relalirn all' argomcnto. 
§. 130. E un fatto d'osscrvazione pratica che, bcr.e spesso, 

i cadaveri dei neonati che furono vittima d'infanticidio, si ritro

vino e si traggano rla luoghi di,·ersi ed in condizioni assai spe

ciali. Cosl si possono rinvenire o involti in cenci, in vesti, in 

car te; o chiusi in scatole , tn ceste, o gettati nudi in masse 

carbonose, di cencre, ad in concimaie , in latrine, ad in fosse, 

Filippi 
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in pozzi, in ruscelli, in fiumi, in stagni e trovarli coperli da 

mota, cla rena ec., ovvero si traggono da camrninetto , stufe, 

calorifcri o di sul tetto ec. . . . . . Ora, e necessarissima 

avvertenza che il perito dipinga con la parola tutto quanta pub 

cadergli sott' occhio relativamentc alle condizioni del cadavere, 

e guardi con finissirua diligenza ogni piu piccola e minuia ncci 

dentalita, come quella che nell'insieme dell'avvenimento pub dar 

luce a intendernc I' indole, come anco scuoprire qual t'u i1 mezzo 

aJoperato a spenger I:\ vita.-Su questo punto non intendo sminuz

zar troppo le possibilita, perche gia non tutte sarebbe possibile 

decifrarle; e poi, quando si e accennata la ragione pel' cui e utile 

prendcr nota di tali circostanze, mi sembra che il buon ~enso 

possa bastare. - Tutto \' importante ~ incluso in 'l.Uesto consi

glio: il pcrito descriva con parola chiara, sobria, efficace, quanto 

vedc dcl corpo presentatogli c basta. 
n• 0PERAZI0;"-;E. 

§. 131. Se ii cadavere fosse involto o coperto o chiuso 

in cassette ec., il perito alla presenza de\ Giudice lo discuopra 

e lo denudi con molta diligenza, per potcr essere in grado di 

dettare il ve1'balc dell' abito esterno del corpo. 
ln tale momenta si debbono raggiungere due importantissimi 

~co pi. 
1° Decidere se quello sia un cadavcre di neonato. 
2° Descrivere lo stato esterno ·del corpo, onde rilevare e 

ii grado di putrefazionc c se vi souo o non vi sono lesioni che 

possano essere state cause di morte violenta. 
Questi due scopi si possQno raggiungere insieme procedendo 

con la seguente regola. Stabilisco che i1 cada\·cre del neonato 

sia intero e non mutilate come alcune volte avviene di ritro

vare. ~ Allora ~i dichiari 
A. ll Sesso e se regolarc n' e la con(orrna.zione estema. 
B. Si prenda 11 esatt.o Peso del cadavere: e se vi fossero 

uuiti gli annessi del feto; come piii di una voita ho verificato; 

si pcsi prim::i tutto insieme e dopo scparatamente. - E inutile 

raccomandare l' Gsattezza su tale operazione i rcsultati della 

qua\e saranno consegnati nel verbale. - Tutti sanno come il peso 

11ossa fin 11 a un certo punto cooperare a indicare la maturita. 
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dell' infantc relativamente ai diversi periodi di gestazione. -
Nulla si potrebbe stabilire di prcciso su t.al rapporto: - pure 
un minimo ed un mas~imo lo abbiamo e volendone indicare una 
media si potrebbe indicare come a partire dal 

6° a\ 7° mese il pes0 (in media) segni da 300 a. 800 gr. 
7° - 8° ;nese » l kil. a I, 500 
8° - !)o mese » 1 a 2 kil. e 500 
A termine » da 3 k. a 3 k. e 500 

:\ tali riscontri si uniscn il peso della Placenta, quando la vi 
fosse e se ne foccia poi esatto e5ame anatomo patologico. ll peso 
media normale dclla Placenta ll cla 5 a fiOO grammi e misura 
pct' Jo pil1 da 20-25 centimet1•i di diametro travCrso. 

C. Si mi~uri poi la Lvnghez.za del cadavcre, adoperando 
un metro metallico ad altro metro flessibile che da un punto 
tangenzialc precisato dn un piano resistente che tocchi dolce
mentc al vcrtice, raggiunga I' orlo interno del calcagno destro 
dell'infante: - e si legga ii rcsu!tato di tal misurazione: - la 
qualo suol dare da 50 a ;')2 ccntimetri come media in un neo
nalo a tc1·mine: - sono rari i casi nei quali l'estrerno raggiunga 
i 58 centimetri di lungbczza. 

D. Ottenuta quest' u\Lima misura si preeisi la inserzione 
del (unicofo o;nbellicale; inserzionc che ::moo nel feta a termine 
suo\ 1·imanc:'e sempre un poco al di sotto della metll. dell'altezza 
tota\e de! corpo. - Ora per slnlJilire cou precisione quanto sia 
la di .. tnnza che passa dalla inserzione del funicolo alla precisa 
mcu. dcl corpo, non occorre altro che addoppiare il fl.lo misu
ratorc la prirna lunghczzo.. e riportandolo dal punto £no al vcr
tice, no tare ave cade sulla linen mecliana del ventre il rad
doppiato filo. In generale anco nel feta a termine e nel meglio 
sviluppato, ho veduto sempre che la inserzione clel funicolo cade 
per lo pii1 al di sotto di un centimetro a I, 50 dalla meta del 
corpo. - Oib e perfettamente d'accordo con le leggi embrioge
nichc, per le quali e noto come la inserzione del funioolo nel
l' cw embrionale essendo vicino al coccige, vada poi per l'accre
scicne1110 dclle pardi vcntrali a guadagnare un livello prossimo 
al punto che segna la meta del corpo. 
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E. Stabilito ii pun to d' inserzione del funicolo , potra se
guitarsi l' esame di tale organo, il quale a) potrebbe essere stato 
avulso, strappato dalla cicatrice medesima: - ed atlora sara 
necessario desct•ivere l'aspetto della piaga resultante. - b) II 
funicolo potrebbe e<;;sere stato o tagliaw o strappato, e per giu
dicare se l'una cosa o l'altra avvenne, si rileveranno con esat
tezza i caratteri presentati nell' estrcmo libero i quali nel ta
glio, presenteranno una superficie di sezione unit.a, mentre nello 
strappo si vedra un cono la base del qua\e e disegnata dalla 
tun1ca esterna arnniotica che riveste gli elementi VDScolari for
manti il cordone e cioe le due arterie ombellicali e la Yena cen
t.rale guarnite dalla gelatina de! Warton. - c) Potrebbe sul pezzo 
residuo esser\'i stata apposta una legatura ed altora e <loveroso 
descrivere e con che era stata fatta quella .legatura e come era 
stata condotta ed a qual distanza dall'ombelico e segnare i ca
ratteri capaci poi a differenziare se quella fu posta in tempo 
di vita o di morte. -- d) II funicolo res duo potrebbe presen
tar.:;i in uno stato di mollezza per infiltrazione edematosa, per 
congestionamento sanguigno e varicosita dei vasi: ovvero alterato 
per macerazione intrauterina o per putrefazione cadaverica estra
uterina ovvero presentarsi secco c di tale asciuttezza notarne 
il grado maggiore o minore per decidere a suo luogo se questo 
fatto potesse essere effetto del prolungamento naturale delta 
vita per un certo tempo: ovvero l' effetto del contatto dell' aria 
sul corpo privo di vita, e tali condizioni debbono esser notate 
esattamente. - d) Potrebbe il funicolo presentare dei nodi 
formatisi entro l' lltero o nel travaglio del parto e ciO sarebbe 
verificabile specialmente quand<> si nrnsse la fortunata combina
zione di ayer reperiti interi gli anncssi fetali ed aliora si do
vrebbe 

1 o misurare con precisione la lunghezza del funicolo: -
2° misurare la grossezza: -
3° desct'iverne esattamente lo stato tanto della sua nutri

zione, quanta delle sue torsioni o assottigliamenti o rigonfiamenti 
non che le varicosita vasali ec. 

4° saggiarne la resistenza con pesi gradatamente appo· 
stivi :-
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5° notare anco il modo e il punto di sua inserzione pla
centare. 

Qualunque sia per essere la quantita di funicolo ombe
licalc reperito sul cadaverino, la misura precisa di quanto ne 
sia rirnasto, la misura esatta della sua grossezza, presa con un 
fi\o circumdotto a differcnti livelli del residua funicolare; la 
valutazionc clella sua maggiore o minore nutrizione e la consta
tazione delle condizioni i11 cui si trovano i due vasi arteriosi e 
il venoso, sono imprescindibili notizie che debbono essere conse
gnate al verbale essendo o poLendo divenire elerncnti a scioglier 
questioni che su quel dato caso potrebbero insorgere quando si 
dovesse stabilire la causa dc\l::i. morte e di certe possibilit;;, pill 
o meno probabili accampate dalla incolpata o per essa dalla 
dH'esa. -

§. 132. Si clcscriveranno ora le conclizioni della Pelle e delle 
appendici cornee. 

Della Pelle si precisera 
1° 1o sviluppo, cioe se formata completamente, se fornita 

di quella giusta elasticita che in generate si suole avere nei 1111.ti 
a gestazione completa, se provvista del necessario stmto epi
dermico e se spalmata di quello smegma sebaceo a volte san
guinolento che specialmente nelle piegature degli arti e nelle 
regioni del dorso si trova ammassato ed aderente alla pelle <lei 
nati di i·ecente. 

2° colore, se pill o meno roseo, ovvero palliclo, cereo, co
me nei casi di morte per emorrag!a potrebbe avvenire - e si 
notercl se in qualche regione vi fossero pil1 accentuate colora
zioni rosso sanguigne sia per ipostasi cadaverichc nelle parti pill 
declivi del corpo, ovvero se tali colorazioni anziche most.rare e 
per la secle e per la disposizione e pel colore e per lo stato del 
sangue contenuto nei vasi cutanei le caratteristiche vere e pro
prie clellc ipostasi, potessero mai avere od una significazione od 
una ragione morbosa o violenta. In quest'ultimo caso tali colo
razioni richiedono ancora pilt esatta e rninuziosa descrizione sia 
per la vera origine che le produce relativamente allo stato del 
sangue compenetrato negli strati della pelle, sia per la sede ana~ 
tomica, sia per la estensione, direzione e configurazione la quale 
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ripetendo a volte la forma di corpi o di parti dell' organismo 
umano che poterono Corse cagionarle, avvia il perito a dilucidare 
se furono contatti "Violenti di mani o di agcnti vioientemente 
adoperati sul morente in tempo di vita o se non del tutto co
stituissero la c:wsa della morte, potrebbero almcno r•ivelul'C un 
momenta di tutto l' alto delittuoso. Dopa le colorazioni ro.:t:o'O 

sanguigne, notera se vi fossero le marx:liie verdog;iole piu o 
mcno avanzate delta putrefc1zione e sp'cialmontc in quale regione 
def corpicino fossero piu pronunziate e a differenza della scde 
ordinaria: e cib perch;• llueste differenze sono in pratica un pre· 
zioso indizio di ubicare un fa.ti.a morLoso che abbia alt.erata una 
data parte dell'organismo c questo fatto morboso potcndo cssere 
appunto di ragionc violcnta, ii perito; nell' incognita in cui pu1) 
trovarsi relativamente alla causa della morte; trovare ii filo 
di tutto l'avviJnimcn to e guadagnare terrcno nel problema spesso 
difficile che gli C presentato. lo non .:;aprci tanto baslernlmente 
raccomandare qucsta avvcrtenza che bene afTerrata dal primo 
mo men to della ispezione esterna dei cadaveri, mi ha dato dei 
resultati rnramente cmcaci alla diagnosi anatomo patologica di 
sede e di estensione dell' alterazione e tale punto di pratica 
acrluistato nel ventcnnio cli studii sui cadavcri se bene applicato 
a scopo medico forcnse puo i'iuscire preziosissimo. - Dopa la 
osservazione di tali macchie, potrebbc occorrere 1a necessita di 
notal'e altre colorazioni avventizie o acciJcntali, provenienti da 
sostanze o liquidi incontrati o sparsi sul corpo del neouato. -:E 
evidente C(lme la esatta descrizione e valutazione di questc acci
dentalita debba esser fatta dal perito per esser poi (quaido oc
corra) coropletata anco dal saggio chimico legale, spccialmcnte 
o quando insorgesse dubbio sn\La loro natura o quando invece po
tessero far nascere il sospetto di azioni chimiche per adopcra
mento di sostanze veneflche. 

3° Dopo le modificazioni di colore, iL perilo esamineriL lo 
stato di tutta la superficie cutanea quanta a\La sua condi..zione 
{un.zionale in rapporto allo speciale periodo di sviluppo organico 
in cui si trova il cadaverino che egli esamina. Vale a dire, sa
pendosi come le ricerche di queg1i argomenti pe' quali si pub 
s.\abilire siasi consumato un infanticidio, cadono sopra un essere 
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o na~cente o di recente nato e evidente che la superfici~ cuta
nca potrebbe mostrare al perito i resultati di quella particolare 
conclizionc funzionale secernente che l' organo cutaneo del neo
nnto prepara. E tali secrczioni essendo appunto costiLuite in 

quel periodo da un induito biancastro, grassoso, tenace come 
sostanza sebacea, prodotto da cellule epiteliali caduche e avviate 
a dcgenerazione grassosa, impastate cla dostanza albuminoide 
glutino~a. in parte data dalla composizione <lei liquido amniotico 

in parte anco prodotto dal p\a(;ma sieroso sanguigno che trasuda 
dal rcticolo vascolare del derma, si trovano amrnas.:;ate qua e la 
e aderenti in alcune parti del neonato e specialmcnte in mag
gior copia nelle piegaturc degli arti e nelle regioni dorsali. 

Ora, se tali residui esistessero con tutti i loro carattcri, il 
pc1·ito dovrebbe notarli come inclicatori che quel cadavct'C 0 di 

infante di rccente nato o almeno di un bambino che non ebbc 
mnllo probahilmente ne <1uellc cure che le madri o le persone 

di famiglia prestano subito al neonato, ne ebbe tanto tempo di 
vita c~trauterina a cbc spontaneamcnte la pellc ac 1uistassc quel
l' cnergfa funzionale chc detctmina una esfoliazione piu rapida 
ed cnergica per sostituire ai vecchi strati epidermoidci fJ.Uelli 
piu reccnti e giornni cho dcbbono concorrcre a formare lo stra~o 
cpidermico uniforme e capacc a tutelare pill efficacemente ii 

sottostante derrna. 
4o Importantissime sono le valutazioni diagnfJstico diffc

renziali che polrebbero e.:;~erc richieste da alcune condizioni mar· 
bose che piu frequenti si incontrano alla superficic cutanea dei 
neonati, come gli edemi, l' cre:;ipelc, l' ectima congenito, od ii 
1wnfigo c quclla particolare aff~ziMe detta la sclerodermia la 
quale ultima potendo pur essere espressione di morbo intrau
terino, pub riscontrarsi anco nci cadavori di nconati che mori· 

rono per freddo. 
5° Dopo tali osser\·azioni, il perito guarder::\ se csistano 

suila pe11e segni che abbiano o possano o potrebbero avere ca· 
rattere di lesioni violente. - lo a posta ho scritto cos!, doC; 
« segni che possano o potrebbero avere ec. » percM a guidar 
bene la osservazione del periw in tale ddicatissimo rnomento 
deila necroscopfa giudiziaria non scnto d' m'erc altro mezzo cbe 
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qucsto di interrompere COD arte r anilamenf.o del periodO perch~ 
resti fisso che non v' e pericolo piU fatale. di quello di insospet
tirsi che una accidentalitd di colore, di continuitd., di consislen· 
;a, di vessica.=ione ec. della pelle di un neonato che si presum.e 
trittima d'in(anticidio, debba essere segno di violen:a criminosa! 
-Non v'e pill nulla clic possa rattene1·e nel precipizio se un er
rore tale di valutazione nccroscopica spunta fino dai primi periodi 
di <lettatura del vcrbale; e percbe ciO non avvenga io non sa· 
prei a!tro consiglio, altra tutela, altro piu efficace mezzo offt'ire 
al perito che questo cioe : di sempre domandarsi in faccia a tali 
accidentalit.a ed in quel momenta decisivo «ma quello che io 
"edo potrebbe essere altera::ione rnorbosa o cadaverica? » Vi 
vorrebbe un libretto a posta per svi luppare intero queslo solo pa
ragrafo, ma qui procedendo con metodo anatomico, credo di gio
vare al perito ricordandogli che cominciandOj ad esempio; dall'esa
me del cuojo capelluto, al vertice si pub cadere in errore fatale 
di insospettirsi che tutte le modificazioni di colore e di consi
stenza della pelle provenienti per dato e fatto della putrefa
zione in quei te3suti per l'ccchimoma origiuato dal travaglio del 
parto e per la sierosita sanguinolenta in maggiore abbondanza 
accumulata, si fossero oviJ~nti segni di lesione violenta. -
Sarebbe errore fatale ( e ne conosco casi ) chc si credessero 
ecchimosi, certi rossori circoscritti alle gobbe frontali di neonati 
oho. giacquero; divennti cadaveri per malattie od anco morli ap
pena nati; in posizioni non supine, ma 0 di fianco od a bocco
ni. - Sarebbc erroro fatale prendere per segni di atti violenLi 
alle parti piu prominenti del cranio o dclla faccia, aree di cute 
incartapecor•ite per quei soff!'egamenti o per quelle compressioni 
incontrate accidentalmentc dopa la morte e che stipando la cute 
e lasciandola poi denudata all' aria aperta per l' evaporazione 
delle parti liquide si addensarono e presero aspetto e consistenza 
coriacea. - Sarebbe errore fatale prendere per segno di morte 
violenta per soffocalione manuale la depressione o la devia
zione del naso accompagnata da lividura ecchimotica cbe puO 
vedersi dopo una morte naturale nel cadavere di un neonato o 
per la posizione data al corpo stesso o per lenta e continua 
comprassione da qualche panno o copertura fosse lasciata inav-
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vertentementc sul cadavere stesso; quando anche (come ho ve· 
rificato io pure) tale deviazione e schiacciamento con lividura 
non fosse l' effetto continuato di quella pigiatura che in certe 
pre;:;entazioni e posizioni cefaliche del feta entro l' utero soffre 
il naso poggiando su orli ossei deila escavazione pelvica. - Sa
robbe fatale errore credere segno di violenza quel\e riseghinette 
cutanec che intorno al colfo di un neonato, morto per morbo 
spontaneo, nello svilupparsi dell;t putrefazione si formano intorno 
alle pieghe cutance nella parte piu nascosta delle quali mantenen
dosi pur chiara la pt::lle, potrebbero esser prese per traccia di solco 
strangola torio. - Sarebbe errore fatale insospettirsi che segno di 
violenza fosse il gemizio di sangue spumoso dalle narici o dalla 
bocca qunndo specialmente nei casi di mortc per congestionamento 
apop\ettfco o del cervello o <lei polmoni maggior quantita di san
gue fermandosi nelle parti superiori del tronco, piu facile e rapida 
svolgendosi la putrefazione, tutto questo si crede~se essere dipen
dente tla traumatismo.- Sm·ebbe errore fatale se esistendo fiittene 
o ampolle sierose in qualche pun to della superficie cutanea di ca
davere di neonato si prendesse sospetto di azioni di sostanze o di 
liquidi calescenti o comburenti adoperati dolosamente a danno del 
neonat(•.-Sarebbe fatale errore pensare a violenta azione inso
spettendosi di quel ivarticolare crepilio gassosc1 sottocutaneo chc 
in alcune regioni del corpo a preferenza d'altre (base de! collo, 
ascelle, Jati <lei tornce) ho veritlcato avvenire in alcunc modalitc'.I 
di putrefazione p1•ecoce in alcuni neonati che morirono per na
turale morbo . . . e via cosl dicendo d' altre acciclentalita 
che tutte essendo o generate o favorite o modificate dalla con
dizione dello stato di cadnverc, pc•s:::>ono nascere e ad occhio poco 
esperto scrvire di disvio dal retto sentiero. - Io non parlo poi 
di certe sensazioni che potrebbero ottener."li palpando le ossa 
del cranio rese pill mobili ed imbricate dalla diminuita tensione 
del cervello alterato da putrefazione, e da certe alterazioni di 
osteogenesi turbata fino dal periodo della. vita intrauterina 1 e 
da certe soluzioni di continuitc'.I protlotte da arresti di sviluppo 
o da azione potentementc costrittiva del ,funicolo om! elicale su 
alcune parti dell' organismo fetale ec. ec. . . . . questi errori 
che pure sono avvenutj , ccinfinerebbero pill con una insipienza 
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assoluta di qu..:llo che con una possibilita di errore clovuto ad 
una certa parvenza di vero che troverebbe allora una qualche 
scusabilita di ignoranza relativa. 

Comunquc sia, credo assolutamente utile ricorclare come nel · 
l' esame ddle acciJentalita che turbano le normali con rlizioni di 
continuita della snperficie cutanea di un cadavere di neonato 
(sospetto vittima d'infanticidio) i1 pcrito debba procedei·c guar
dingo a consegnare nel verbale ogni piu chiara e fedele carat
terisLica perche poi dalla difesa e <la tutto ii contesto del dibat
tiruento non debba sentirsi rimproverare dclle inesattezzc che 
potrebbero essere state origine di tristiss:me conclusioni. 

Quante mai potr4~bbero essere le alterazioni di continuit:a 
dclla pelle per cagione rJalmcnte violenta riscontrabili sul corpo 
clel neonato e trop1 o evidente ccme desse non potrebbero che 
dipendere o da azioni traumatologiche porbite in tempo di vita, 
o da modi di morte violenta tlpp lrtenenti al gruppo dell' ~srls
siologfa e alcune volle (ma rarameote) da agenti chimici tossi
cogenici che nell'esser propinnti al neonat-o avessero lasciata 
traccia ancora SL1lla pelle cadcndovi accidentalmente.-Ma questo 
studio che in gran parte C gia stato prepar•ato da me nel 2° 
volume di questa ope1·etta, richiama ii riuesito clelle cause di 
morte che piU specialmente possono verificarsi in t.esi d'infanti
cidio, quesito che sar!l pil1 avanti accennato richiamando oppor4 

tunamente le cose pil1 strettamente necessarie. 
§. 13:·L Esame e considern.ziona delle appendici cornee. 

DeUato il verbale suile condizioni della pelle il perito deve oc
cuparsi di jnc\icare arico lo stato delle appendici cornee, percM 
come abbiamo stabilito, si deve per lo esame esterno insieme 
raggiungere lo scopo, di specificare se quel\o e cadavere di infdnte 
neonato ed a qual grado di maggiore o minore sviluppo di ma
turita sia giunto. 

Per cio bastera che ii perito noti 
1° lo stato dei Capelli, relativamen te al loro co lore, a\la 

loro grossezza e lunghezza. - Sapendosi come fino dal settimo 
mese i capelli prendano aspetto loro proprio fino a crescere ai 
2 centimetri irt lunghezza nel nono mese ed a farsi !pill decisi 
nel lor colore da quella trasparenza setacea cbe mostrano in 
..epoche piU precoci della vita intrauterina. 
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2') lo stato delle Unghie, le quali giA consistenti nel sesto 
mese, ne acquistano maggiore c nel settimo diventano pill. larghe: 
nell' ottavo sogliono giungerc a cuoprire l'estrcmitb. delle dita, 
c ncl nano me!':e poi si mostrano non solo piU consistenti e larghc 
ma vcngono a sorpassare anco di qualche 111illimctro l'apice delle 
dita dei piedi e delle mani. 

Ed a completare con la dovuta esattezza la enumerazione 
di tutti Qllanti i segni csterni che pos,:;ono aiutarc poi ii perito 
nella soluzione alla domanda se quello sia un neonato giunto 
a maturitl)., non tralascerfl. di not.are anco: 

l 0 ) -Se sia o no eornpletamcnte dispat·ita la lltet11lirana in
Jerpupillare. 

2°) Se completata la conformazionc esterna dcl padiglione 
dell' orccchio. 

3°) Quale sia lo stato <lei genitali estemi i quali nclla 
fommina sogliono esscrc al nono mese ben distinti in ogni loro 
parte e ncl maschio lo scroto apparire di color ros 'O camicino 
. ..;pe:::ialmcnte sul rafc contcnendo1ler lo piu un t.csticolo e qualche 
voli.a ambedue gi~\ discesi. 

4°) Riscontrare it p~nto cl' ossificazione ccntrale dell' epi
fisi (emornli; al qualo scgao vi unira poi il rcsultato dell't:!sa. 
me clei sepimenti alveolari della mascella int'e1iore 1 quando a 
sezione piu avanzata o tcrminata potra profit.tare di queste parti 
schelctriche. 

51l) Completer<.\ la ispezione delr1abito esterno resame dclle 
-aperture naturali del corpo c dell' apertura anale per segnarc 
s ~ meconio esista in quellc parti od esca facil~entc premendo con 
dolcczza di contra alla fossa i\iaca sinistra sulle parti de! vent.re. 

F'in qui la pura e semplice osservazione dell'ambito esterno 
de! cadavere. 

ma OrERAZlONE. 

§. 134. Terminate l' esame dell' Ab!to esterno del cada
vere, e dettatene le resultanze, il perito coruincer~\ la "Necro
tomfa ad eseguire la quale, per esser fedele al metodo da me 
accettato e descritto ael 2° Volume di quest.a opereLta; dovra 
principiare dall'apertura della Testa per procedere alle altre 
cavitil. Io cos\ inclichero la esposizioae di quanta concerne le 



- 252 -

avvertenze specialj che nella specialita del soggetto vengono 
richieste, evitando ripetizioni inutili. In pratica pero alcuni; forse 
attratti dal supremo obiettivo di conoscere solleciti la fonda
mentale condizione della esistita vita, testimoniata da\la effet
tuatasi respirazione; dopa l' esame dell' abito esterno vanno cli
filati ad aprire il torace del neonato. Io non voglio certo la
sciarmi andare alla pedanteria di obbligare a fore come ho in
dicato io: ma certo e che ragione suprema perche non si segua 
il metodo generate della necroscopia, anco in circostanza di so
spetto infanticidio, non ce la vedo rlavvero quando anzi non vi 
fossero argoment i a ritenere che sarebbe bene far come il so
lito. - Pur nonostante a chi non garbasse di cominciare clallo 
esame clclla testa, vada pure al paragrafo ov'e indicato il modo 
di esaminare il petto e poi torni al presente punto delta pratica 
necroscopica.-

N ECROTOMfA. 

§. 135. TESTA. Cranio. 
E utile che il perito prenda. prima di tutto l' esatta misura 

dell a 
a) Circon(e1·enza del Cranio; misum che deve esser presa 

con metro a nastro condotto in giro al di sopra delle arcate 
sopraci liari, passando sull' orlo del pacliglione delle orecchic e 
t.erminando alla regione occipitale. - Tale misura e variabilis
sima per ragioni numerose e facili a capirsi ma che in generale 
a condizioni normali e nel feto a t~rmine suol raggiungere in 
media i 36 centimetri. 

Si misurera con un compasso di grossezza il 
b) Diametro longitudinale od antero posteriore, che per lo 

pill in fato a termine e di regolare confOrmazione, suol dare 
11 centirnetri. 

L · Occipito mentoniero: che in condizioni normali ed a 
termine, suol dare 15 centimetri. 

Il Bipm·ietale o trasverso che suole oscillare dagli 8 cen
timetri ai 10. 

Tali ruisure, in alcuni casi, precisate fedelmente, possono 
essere di una preziosa utilita per raffrontarle con le condizioni 
del bacino materno ed inte11dere alcuni avvenimenti morbosi 
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cbe potrebbero nel sospetto rli un'azione violenta ubicata nel 
cranio, prender luce da un andamento irregolare del parto. 

Gill con la appurazione di questi dati il perito si prepara 
gli elementi pill sicuri per ben descrivere la 

c) Fonna della testa, la quale o per congenita ragione, o 
per morbosa causa o per accidentale avvenimento o per violenta 
azione, potrebbe esserc cambiata nella sua naturale e comune 
figura da far intendere molt.i punti relath·i alla soluzione di 
que:-;iti che piU avanti incontrcremo. -

§. 136. Cuojo capelluto. II taglio dei tegumenti che cuoprono il 
cranio sara l!ondotto circolarmente come nel modo generate giA da 
me in licalo e salvo speciali circostanze di ferimenti o di allre acci
dcntalita chc impongano di moclificarlo.-L'esame del Cuojo capel
luto, dopo averlo staccato dalla volta del cranio, C di molta impor
tanza perchi! vuole l' esatta valutazione differenziale di cib che pub 
o sopra di esso o sotto di csso verificarsi o per causa acciden
tale o per violenza o per modificazioni che su di csso possono 
accadcrc dipendentemente dal travaglio spont:rneo del parto piu 
o meno rego]armente rorupiutosi, sia per ragioni inerenti al 
volume cd alla conformazionc della testa fetale, sia in rapporto 
alla capacita <lei hacino medesimo. - Vi sono casi clifficilissimi 
i 'luali vogliono dal perito un'accuratezza scrupolosa e per i 
qua\i quasi tutta la importanza e la ragione Cella necroscopia 
giudiziaria risiedc nella decifrazione giusta di certe modificazioni 
che presentano queste parti del cranio, tan to le tegumentarie 
chc le sottost.anti od ossec. 

Si sono registrati casi di infanticidio consmnato per mezzo 
di piccoli istrumenti puntuti, aghi, punteruoli, pnssati sotto il 
cuojo capclluto traversando le fontanelle e aprcnclo i seni e de
tcrminando una emorragia, o pungenclo profondamente la so
slanza cerebra}e fino al midollo oblungato rl.a oltcncre la morte 
rnpiclamente. II perito descriverc\ con esattezza le condizioni di 
'luesti tramiti e specialmente notando la prescnza e lo stato 
del sangue stravasato. - Vi sono casi poi nei quali o per con
dizioni morbose sub\te dal feta cntro l'utero o per alcuni modi 
di morte violenta, i! necessario porre bene in evidenza se Ti 
siano o no piccole ecchimosi punteggiate sotto alla cnffia apo-
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nevrotica del capillizio. - Si danno poi casi nei quali si verifira 
di subito cbe o sgraffiature o complete soluzioni di continuita 
od ecchimosi o stravasi sanguigni a forma di bozza, esistono 
Ml cuojo capelluto e vogliono essere differenziate dal capo suc
cedaneo o dal vero cefaloematoma dei neonati. fo intendo fer
roarrni un memento su questo punto onde ajut:i.re per quanta 
mi sara data, il pra.ico, avendo ragioni di ricordare come alla 
superficie del cranio del neonate, e preferibilmente al verLice, 
si sogliono osservare bene spcsso intumescenze che sono prodotte 
dalla compressione vatida e prolungata che il capo puO aver 
soff'erto nel travaglio riel parto e specialmente in cel'te posiziooi 
del vertice. Si sa che le parti presentate <lal feta ed anzi quelle 
che nel procedimento del parto corrispondono al vuoto del ba
cino, si possono far sedc di uno stravaso sanguinolento che 
forma tumore od al cranio, od al\a Caccia, od a!Ie natiche, o ad 
una spalla e ciO a seconda della presentazione. - Piit comune
mente e al cranio che si verificano queste tumescenze, perche 
piit frequente e la presentazione cefalica nel parto ed in Msi 
d'infanticidio; trattandosi appunto di esaminare neonati partoriti 
c!andestinamente e perciO con andamento di parto non bisogne~ 
vole di soccorso ostetrico, cos} non e improbabilo che ii vertice 
mostri una tale modificazinne. - Ora, e bene che ii perito ri
cordi come il cosl detto Capo succedaneo sia rappresen ta to da 
un vcrsaroen to di siero sanguinolento al di sot to ai tegumeoti 
de! capillizio corrispondentemente ai due parietali lungo a su
tura mediana, mentrc ii vero ce(aloematoma e sangue versa to fra 
le ossa ed ii pcricranio formante una tumescenza meno spor
genti del primo. percM i1 sangue restando qui imbrigliato fra 
le fibre del pvricranio, forma un cercine duro come nella bozza 
sanguigna. Di piit ii cefaloematoma a differenza del capo succe
daneo, resta circoscritto ai parietali c sopra al destro o sopra 
al sinistro, ma piit frequentemente di contro al destro. E quel 
chc iroporta supremamente ricordare si e che il cefaloematoma 
pu?J essere accompagnato da fessura del tavolato osseo e qual
che volta - se la compressione e stata estrema - lo stravaso 
sanguigno pub fars i anco fra l' osso parietale e la dura madre. 
Ora specificati qnesti due diversi gradi, mi pare che il perito 
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possa essere posto ia sull' avviso a non sbagliare fra av-veni
menti che sono naturali o almLDO inoocenti con altri che polreb~ 
bero essere \·iolenti o criminosi eel in quella medesima varte 
aver sede. Certo un errore simile sarebbe fatale e fuorvierebbe 
immedialamente il perito, il qnale d' altrondc dee saper trovare 
uaa giusla differenziale fra questi avvenimenti e le Contusioni 
violcntemcnte portate al cranio del neonato sia perche queste 
ulLime possono offrire svariate forme , avere sedi multiple nella 
stessa regione, presentare ciascuna gradi diversi di intensita ed 
accompagnarsi di stravasi sanguigni nei diversi focolaj contenuti 
ed essere corrispondenti a riruc, a fr'ltture con raggi multipli 
in diverse regioni pill o meno dii·amati, con strav;1si sotto cra
nici, alterazioni delle mcningi e a volte della stessa polpa ce
rcbrale. Aprendo le vecchie pagiae di un trattato di medicina 
legate quello del Valentini in qualche punto tutto1•a importan
te; s i potra conoscere come ecchimosi alla tc:;ta effetto ine
vitabile d' un parto difficile, possano essere state credute contu
sioni per vieilenza consumata a spengere ]a vita di un'infante. 

Tuttavia non posso fare a meno di non prcvenirc ii perito 
{!he non sempre tali diifcreutiali sono cosi uette e palcsi cla 
speraro di scioglier s?llecitamentc ogni dubbio; pcrche oltre 
alla possibilit.a di imbattP1·si in un caso mi&to di Jesioni e di 
cefaloernatoma, ncll'esercizio quasi ventenue di camp1)santo mi 
si so110 preseutati casi provenienLi dalle sale ostet.riche di ca
cla\·cri di nconati venuti in luce e che per un tempo piu o meno 
lungo vissel'o fuori d!!ll"utcro, nei quali, sot.to ii cuojo cap.!lluto 
o sotto ii pericranio e pc1• I' apµunto nelle rcginni prominenti 
(gobba occipitale, pa1folal t! ec.), ho trovati stravasi ::mnguigni 
coagulnti e talme11tc dhipost i da credere che se non si fosse 
saputo come e quando venn l· 1·0 alla luce quei bambini, si sarebbe 
sL1ti grandamentc perplessi a sciogliere ii quesit.o. -F. ciO puO 
vcrificarsi qualche volta indipendentemente pure da cattiva. con
formazione della. testa o da grave d.ifetto dei diametri cefalici, 
come da graYi vizii del bacino spinti a gra lo tale .la reclamare 
att.i operatorH pI'at.icati a ter·1ui11arc un parto se si vuo\e alquanto 
dif1icile ma non assoluLart1l'l1 ! o di~t.udco . - Quando io penso a 
quei casi cha p0r I' ;.1ppu11tv ll.ti1.in tale una indole che piutt0oo 
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stoche crederli meritevoli di pubblicazione restano patrimonio 
di individuale esperienza e mi si fan no poi gigan ti e si vorreb
bero da mille occhi e da mille Iingue testimoniati nelle strette 
angosciose di un ram·onto in questione medico forense, penso 
con trepidazione al grave cbmpif.o che si assume un perito ne
croscopo in sospetto d'infanticidio. Quando si ha lo stretto su
perio:-e lli un bacino viziato per sporgenza dell'angolo sacro 
vertebrate, con deformazione della testa eel allungamento del suo 
gran diametro; schiacciato ai lati, con depressione di uno dei 
parietali con fessure omonimamente ripetute all' altro estremo 
del diametro irupegnato, aUora capisco si possa avere ajuto molto 
- ma in casi nei quali le condizioni del fat to non sono cosi 
estremamente evidenti , allora ii giudizio e di molta <lifficolta. -

Io non parlo qul a bella posta delle lesioni che potreLbe su. 
di un cranio di neonato imprimere una manovra ostetrica ma
nuale od istrumentale, perche amn di serbare per ora netti i 
confini dcl fatto dell' infanticidio che sottointende un parto clan
destino. Quando non fosse cos}, bisognerebbe stabilire una estre
ma e tremenda ipotesi giuridica, quella cioe che consenziente 
la donna, una mano estranea ne1la intenzionalita di compierc 
l' infanticidio per mandato ad uccidere, avesse ajutato con arte 
iI parto difficile. Ma quesr.a Jo ripeto e complessa e difficile eve. 
nienza, e perciO non mi trattengo per ora a considerare una 
differenziale cbe mi sembrerebbe per lo meno superfiua. -

§.137. Ossa del cranio. L' esamo del!e parti ossee die formano 
la scatola cervicale del neonato e di una suprema importanza. · 
Si aggruppano intorno a quest.a punto de\ vcrbale una quantita 
di ardue questioni che oltre la intrinse('a difficolta <.:he s'incontra. 
a bene clesc-1 i\rere tutti i piU minuti parLicotari che alterano lo 
stato normale di queste parti, poi vi si 1·omu\ano anco Mlle dif
fereuziali delicatissime a doversi ~tabilire fra eiO clte potrebbe 
essere spontaneo avvenimento e 1nodifi,·a:ti'111e indotta dal mec
c.1nismo del parto naturale, ed accidt"11tal1rc.. 111nocente e violcnza 
criminosa. Nulla v' ha poi in contrario ad aiumettere che per 
fatale combinazioni diverse fra tali pussibilita s' aggruppino nel 
medesimo caso. Per cui, preoccupandomi moltissimo di questo 
punto di parte necroscopica io ho pensato di av,·ertire qualcosa 
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per ogni singola evenienza, lasciando poi at criterio indi~iduale 
ed alla efticacia delle necessarie cognizioni la soluzione delle pill 
difficilmente prevedibili circostanze. -

Ricordo dunque al perito di prendere prima esatta cogoizione 
dello stato di ossificazione delle ossa del cranio, percM la irre· 
golare d'stribuzione dei sali nelle fibre fondamentali del tessuto 
od una alterazione delle ossa per intervenienza di morbo iotra
uterino, potrebbero fare intendere la spontaneita o la facilitA 
delle fratture per gli sforzi del parto, scnZii violeoza colpevole 

Ricardo qui soltanto come nelle ossa del cranio di un neo
nate si possa ritrovare quello che dicesi 

A. Avvalla'tura di tavolati ossei con o senza rima per ef
fetto di parto difficile per distocia. Certo e che una siffatta con
dizione non starebbe troppo d' accordo con il parto clandestino 
essendo forte complicanza che la testa s' impegni nella sua di
scesa tanto da subire depressione pcrmanente delle ossa. Nono
stante nel travaglio del parto potendo avv0nire alcune evolu
zioni succedenti a momenti di arresto, non si potrebbe negare 
assolutamente la possibilita di verificare un' avvenimento simile 
e ritenerlo per violento. - Ma it perit.o al\ora onde rischb1rare 
la questione o sciogliere il dubbio, avra ii dovere di consi<lerare 
l 0: che quando tali avvallamenti fossero dipenrlenti da compres
sioni incontrate spontanea.mente per mancato rapporto di pro
porzionalita fra i diametri cefalici e pelvici, allora quegli avval
Jamenti si verificheranno in due punti diametralmente opposti 
del diametro rimasto impegnato. 2°: che ad iutendere la avve
nibilitA del fatt(I potrebbesi trovare ragione suilo stato di diffe
rente ossificazione delle ossa del cranio: e 3° finalmente che quandb 
tali lcsioni esistessero dovrebbero poter venire confermate dalla 
ispezione del bacino clella incolpata. Gio\"a poi ~he ii pcrito rac
colga i caratteri obicttivi i;:p~ciali alle rime o fcssure, le quati 
si presentano sernplici, con mediocre infossamento, partcnt.is i da 
un punto ccntrale con pochissimo stravaso sanguigno od ecchi
mosi ed inefficaci a gcnerare disturbi cerebrali bntoche 
tono la vita al nconato. S' avvalorercbbe ii sospctto pe1· vio
lenza quando concomit.antcmente a ll' ayrnllamento vi pote.ssc 
essere stat.a l0sione delle parti centrali <lei si~tema nen·oso. 

Filippi 
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B. Fratture. Tali 1esioni vogliooo prima di tutto una esat-
1.issima descrizione anatomica ed il perito ne precisi 

a) la sede; la quale pub fare appunto intendere meglio la 

origine stessa della frattura, essendovi casi e circostanze nelle 
quali la ubicazione di essa pub significare o acciclentalita o vio
leuza, come ad esempio le fratture che hanno riscontro in due 
sedi omonime dell' una parte e dell' altra del cranio, quando la 
testa dcl neonato fosse stata forzatamente spinta a traverse un 
canale od un'apertura strett.a per modo che due regioni oroonime 
le pill sporgenti avessero dovulo subire tutta la forza di riclu
zione. - Cosl nello schiacciamento, quando un pun1_0 della testa 
e rimast.o compresso sul piano di resistenza e sull'altro opposto 
ha agito la forza riducente, si puO verificare il medesimo resul
tato. Nelle espulsioni violente del cranio de! neonato contro terra 
o nelle cadut.e dall' alto, la sede della frattura sui punti pill cul
minanti che a seconda delle circostanze del fatto si possa am
mettere abbiano potuto per prima incontrare la terra o ii punto 
di resistenza, e prez!oso elemento a intendere la verosimiglianza 
del caso in specie. 

b) Deve ii perito considerare la estensione clella frattura 
medesima; essendo la molta estensione unn proprieta caratteri
st'ca delle fratture indotLe cla grave violenza spccialmente in 
tempo di vita. Non v' e disposizione anatomica pill opportuna 
a trarompere la trasmissione d'una forza traumatica quanto la 
composizione anatomica del cranio fetale, perche le intersezioni 
membranacee cite uniscono le diverse valve ossee componenti la 
scatola ossofibrosa, arrestano o disperdono la forza leJuntc. Ora 
se nel cranio del neonato si trovano estesc fratture sorpassanti 
piu ossa, con raggi di prolungazione a volte inaspeLtati, ciO si
gnifica che la forza traumatica e stata capace di riuuirc quasi 
in un insieme le parti pill. rcsistcmi, disponcndule cos\ a coudurrc 
la oscillazione della forza distruttiva e formarc un tutto uniforme 
qurisi come lo potrebbc essere un cranio oi;;sificato. lo tengo 
molto a qnesto carattere e mentre mi cla luce a scingliere il 
quesito se la lesione fu portat.a in tempo di Yita (I tli 1w'1'lc, ne 
indica ancora la pot• nza deli' atto violento e ne indh.:a a11co con 
qualche data di approssimazione la estensione di supt·r icit3 del 
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corpo adoperato a recare I' offesa. [n dependenza di tali principii 
e ragionevole intendere che se la frattura si profonda ti.no alia 
base <let cranio, essendo questa la pill ossificata, la violenza fU 
grand~ e agi in tempo di vjta, perche dovendo per le leggi fisiche 
escludere l' effetw del contl'accolpo nel cranio fetale non ancora 
completamen~ ossificato, C forza ammettere che l' agente tra
urnatico abbia sorpassata la elasticita delle parti col ravvicinare 
in modo le piti compatte da compensare la poca conducibilita 
degli intermezzi fibrosi. - Posso del tutto assicurare fino ad 
ora che per lunga sel'ie di prove non sono riuscito a fratturare 
la Lase del cranio cl' un feta morto. -

La circoscrizione con affossamcnto clei frammenti limitata ad 
un punto delle ossa clel cranio di un neonato e specialroente se 
di un punto maggiormente avanzato all'ossificazione, ha per me 
valore piu µer indiziare la forma a piccola superficie dell' agente 
traumatico che per al tra ragione. -

c) Considerera poi il perito e descrivera la {onna della 
frattura i carattere che pii1 che precisare la forma dell' agente 
traumatico, da spiegazione piuttosto della disposizione degli ele
mcnU ossificanti quella porzione del cranio colpito; anzi; ritengo; 
vi si moclelli pcrfettamente. -

d) Si descrivera poi ii nume?·o clei focolaj di frattura. E dico 
apposta il numero dei focolaj clelle fratture; esseudoche, m'e parso 
dover ritenere dai nuroerosi casi osservati, che un sol colpo net 
cranio. fetale possa gt"nerare pill fratture 1 ma non pill focolaj 
esserc resultato di un sol colpo diretto. - Per lo piil, se il colpo 
e pii1 spccialmente quanclo e generato da corpo a larga super
ficie, investl un pun to d' ossificazione o delle gobbe frontali , o 
delle parietali, o clelle occipitali, pub fare una frattura stel!ata 
cio~ rnppresentata da pill raggi partentisi dal centro col pi to; -
ma con un sol col po -- nel cranio del neonato - difficilissima
mente si stabiliscono pill focolaj. - Per mio avviso quando io 
trovo pill focolai propenclo ad ammettere moltiplicita di momenti 
agenti e modi dh·ersamente corobinati o ripetuti di violenza -

e) Si descri vera il numero dei {raminenti e la loro po
sizio11e respettioa; circostanza da notarsi con molta p1·eci~ione 
ancor questa, essendo carattere di violcnza rinvenire pill fram· 
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menti, con accavallamento di ossa, stravasi sanguigni nel foco

laio della frattura e lesioni piu profonde detle membrane e detla 

polpa cerebrate. - Sona i casi nei quali, pur potendo verificarsi 

Ia integrita dei tegumenti craniensi, palpando si scnte proprio 

uno scricchiolio ed una 1iducibilita della scatola ossea da inten

dere facilmente la cagione che ha cos\ guastato ii cranio. Re

stera poi deciderc se quella lesione fu recata in tempo di vita 

o di morte. 
n Si pre~isera la dircz ione. La direzione delle fratture 

insieme agli altri caratteri qui sopra enumerati, pu,~ servir motto 

a intendere ii roodo del traumaLismo. Cos\ nello schiacciamento 

della testa del neonate appena uscito dalla vu\va, o lo schiac

ciamento della tes ta fatto dalla s tessa madre o c.!a mano altrui, 

essendo del tutto libero dai rapporti materni il corpo del neo

nato, porge molta luce a intendere il fatto violento. 

g) Si descri vera lo stato degli orli e special men te Sd uni ti 

o dentellati, sfibrati , ed e di molta utilita a dovere esser notato. 

- L' osservazione dimostra che le piccole segnature che dise

gnano una linea ondulata sull' orlo della frattura sarebbero il 
piit spesso. indizio di violenza in tempo di vita unitamente, s'in

tende, n.gli altri caratteri desunti dallo stato clei tessuti limitro fi 

e del sangue contenuto nelle superfici di frattura. -

h) 1l perito valutera il colorito degli orli, giudicandolo per 

osservazione diretta e meglio poi rilevandolo ponendo il fram

mento in trasparenza di luce: perche e vero che il sangue stra

vasato fra le anfrattuosita d' un' osso fratturato, se poi vi si e 
coagulato in -rita s' immedesima talmente fra le fibrille ossee 

che rimane un colorito roseo molto pill evidente e permanente 

anco al lavacro di 'lllello non si osservi quando il fa tto trau

matico avvenne in tempo di morte. P ero un t ale carattere ~ 

affida to t roppo ad una individuate e perciO incerta Ya lutaz ione 

ne io mi sono mai affidato troppo a questo segno, pcrche quanta 

alla immedesimaziono o imbibizionc del sangue negli orli sottili 

di mm. frattu ra di osso craniense di neonato e co.:;a ben facile 

ad avYenirc tanto in tempo di vita che in morte : nC la presenzn. 

dello strata di ploico come sai•ebbe in osso di adulto permettc 

gran fatto ne l nconato a valutnrc con nna certa precis ionc quc-
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8to fatto: e poi non bisogna dimentichi il perito come lesioni 
possano colpire i nostri tessuti in un istante mol to vicino a quello 
in c:ui e cessata la vita, cioA fra la vita e la morte, ed allora 
una differenziale sicura non e data farla. Su questo particolar 
punto credo vi sia bisogno di corroborare la scienza e per ora 

non v' e altra pitl sincera via nella pratica medico forense che 
l'adoperamento di una formula che mentre rileva alcuni fenomeni 

vitali non eselude la 11robabiliU che ii traumatismo possa essere 
stato consumato poco dopa la morte. 

i) Si considereranno le complicanze, quali sarebbero e gli 
stravasi cli sangue e la loro m;1ggiore o rninore abbondanza, e 

la loro dirfusione, infi ltraziono, e slato o poriodo di maggiore o 
rninore coagulamento del sangue medosimo. -

rn una frattura clelle ossa del cranio puo essert·i complicata 

la lacerazione cle1le A1eningi o la rottura dei Seni o la lesione 
dclla polpa cerebrate, sia in corrispondenza della frattura sia in 

divcrso luogo. E troppo evidente che tanto profondo sconquas
:samenlo delle parti craniensi non s"intende nC per la costrizione 
delle coscie, ne per la caduta accidcntale, bisogna proprio am

rnet tere una palese violenza. 
§. 138. Pl'esa cognizione di tutte queste accidental ita che 

possono csse!'e verificabili suJle ossa craniensi di un neonato sul 
c1ualc si sospeni siasi consumato infanticidio, viene ora il mo· 
men to cl' indicare la pa!'te pratica necrotomica 1 per la quale vi 

occorre una speciale in<licazione. 
Certo e che ad aprire con\'enientemento ii cranio <lei neo

nato non corrisponcle nC \'adopermnento clella sega, e molto meno 

!JUclto dell' accctta de\ [lubini. - .Jieglio corrisponde adoperare 
ur1 paio di robusLe forbici, ma mcglio ancora un paio di forbici 

che in piccolo somig-lino a q11clle che ado11c1·iamo per incidere 
;..:Ii arcl1i controcostali nc11· adullo. - Una clclle brancl1c piu 

stretLc c currn non C taglicnte, 11uO esserc cnndotta a traverso 
le intcrs~zioni fihro:-;e <lei diYersi pezzi de\ crnnio ~tdsciando sul 

tavolato interno sul 'luale sta addossata la clura 1neningc che si 
comprenrle facilmente ncl taglio. - L' altra brnnca pin larga e 

taglionte restando fuori de! cranio pub per ii ravvicinamento clei 

manichi, tagliar nettamcnte intorno intorno al\a base del cranio 
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le valve ossee dei frontali, dei temporali, dell' occipite ec. -
Nelle condizioni normali comuni potr::t il perito togliere cosl rc
golarmente tutta la callotta. - Quando perO o in una parle o 
nell' aHra delle ossa craniche vi tossero soluzioni di continua o 
condizioni morbose tali da doverne rendere strettissimo canto, 
allora si faranno i tagli in modo da non attaccare mai per la 
prima la parte offesa, ma di giungere all' csame di essa pene
trando nel cranio per la parte opposta a quella Jesa. - E inu
tile che io insista sopra l' avvcrtenza di incidcre ncttamente le 
ossa con la forbice senza fare avulsione delle ossa, onde non 
avrengano infratture delle stesse , essendo tanto ela.stiche, 
perche non nasca dubbiezza alla Jifosa che le lesioni possano 
invcce essere state create dal dissettore; complimento poco gra
devole e poco gradito eppure non imp1Jssibile ad esser pl'Onunziato 
come una volta nc fui io testimone in un singolarissimo affare 
d'infanticidio, net quale la difc.sa non senti bruciore sulle labbra 
a pronunziare dubbio chc ii perito necroscopo avesse potuto nelle 
mauovre anatomiche creare fratture mulliple al cranio del neo
nato, forse ignorando la stessa difesa che ad aprire ii cranio 
di neonato non si aclopera (ne fu adoperata nel caso in discorso) 
scga od accetta. Ad onor del vero mi ricordo che il pubblicn 
Ministero rampognb calol'Osamente la clifesa che si era permessa 
pronunziar quel dubbio, c mi dolse che a difendere l'onor delb 
scienza medica, non fossero piu presenti i periti contra a' quali 
fu lanciata una simile e gravissirna osservazione perche di p1·0-

pria voce respingessero vil'ilruente una supposizione simile. -E Cl)n 

ii metodo da me indicato che si pub evitare qunlunquc incor1-
\'eniente c difficolta ed e :mzi un metodo sollecito , elegante 

1 

facile, ad eseguire il .quale sarebbe beue chc in ogni armamen· 
tario si tenesse pronta una forbice de\ modello <la me ricor
dato. -

Ottenuti liberi i pezzi ossei, ii perito completerll con maggior 
precisione l'esame delle singole ossa occupandosi anco della loro 
intcrna superficic ed anco dello stato delle meningi, acquistando 
cosi maggiori argomenti a considerame ed ii periodo di ossificn
zione, ovvero a rilevare se alterazioni rnorbose esistessero gia 
nel periodo di vita intrauterina, o se esistendo soluzioni di con-
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tinuitA vederne bene tutto l'andamento ec. Tale esame verrh. 

completato con la osservazione della base del cranio importan
tissima regfoine sulla quale si puO alcune volte verificare la line 

di certe fratture o rime o fessure , che quando si fossero fin 

laggiU prohmgate attestcrebbero gravissima e violcnta azione 
traumatica in tempo di vita. -

§. 139. A compiere tale ispezione si giunge quando .si sia 
esaminat,o e tolto ii 

Cervello. - II perito precisera da prima lo stato di questo 
vi~cere in quanto puO concernere lo sviluppo organico, sapendosi 
come ii cer·vello vada mano rnano perfezionandosi nello svolgersi 
della etb. feta\e. - Da cib si potrebbe anco togliere indizio di 
maggiore o minore grado di rnatul'ita, perchC la compattezza, 
la delimitazione delle circonvoluzioni, la roaggiore aderenza della 
pia madre, ii colorito bianco latteo che prende il cervello dopo 

quello stato gelatinoso, tremu1o, appiccicaticcio della sostanza 
cerebrate del feto ai primi mesi (4°-6°) di vita intrauterina ec. , 

costituiscono segni va1ernli a sciogliere ii quesito della pill o 
meno completa maturita del feto. 

Tutte queste note pero nella massima parte <lei casi, sono 
difficilmente precisabili pe1·che l'osserrnzione climostra come ii 
cei-vello de! neooato anco a termine sia in gencrale prontissimo 
alla putrefu.zione e tautopiU poi se oltre a tutte le consuete ra

~ioni favorenti v'O anco la circostanza di una lesione che lo 
abbia alterato. - ;\folte \"Oite lo troviamo gi<'l allo stato di dif

lucnza, uscendo dalla apertura della callolta come una pappa 
fluida piu o meno rosscggiante e commisto a gas. - 'Dato perO 
che cib non fosse; ma e raro caso; ii perito clovrebbe notare 

ogni minuta partico larit:'.'I. c consegnarla nel verbalc, perche vi 

sono a\cuni stati de! cervello de\ neonato che sono caratteristici 
di alcunc condizioni rn orbo~e capaci a fare intcndere li:!. morte 
spontanea, come alcuni \'e nc sono chc tengono a moclo di morte 

\'iolcnta. -I<l non dcbbo qui specificarli particolarmeute percbe 
sono rcsnltati CO:i\ cliversi c varii da doYersi precisare con le 

nozioni dell' anatom{a patolngica. 
§. 140. Tolta tutta la massa encefalica non tr::i.lasci il 

perito di benc esaminare tutta la base del cranio, non solo rer 
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prender cognizione di ogni e qualunque altcrazione potesse esi
stere in quellc parti, ma per verificare con esaltezza lo stato 
della articolazione occipito atlantoidea. - E no to come in alcuni 
modi di morte violenta messi in atto per compiere l' infanti
cidio (sotfocazione, strangolazione ec.) si possa clecidere la lus
sazione delle vcrtebre cervicali . - Tale lussazione potrebbe es
sere anco la Jesione principale causa di morte e potendo essere 
incruenta, agenda salt.an to sul midollo oblungato, passare forse 
inosservata. Qualunque possa essere stata la indole della morte 
e bene far- ta.Ii osservazioni. 

§. 141 . Terminate r esame dell' interno della scatola cra
niense io consiglio ii pratico a seguit.ar~ la necrotomfa con il 
seguenle metodo e cioe : 

l 0 lncidere a tutta sostanza sulla linea mcdiana la pelle 
clella glabella nasale, passare sul dorso de! naso, dividere il 
labbro superiore e qucllo inferiore fino alla mappa del mento. 

2a Dopo con una sega a lastra piccola e di ec..;ellente den· 
tiera, se~are sulla linea mediana in due parti la base de\ cranio, 
ii naso e volta palat.ina c cos\ porre allo scoperto lucidamente 
tutta la cavita interna dell~ fosse nasali , la vol ta palaiina, l'ismo 
delle fanci, lo sbocco delle tube Eustachiane, la lingua ec. 

Questo metoclo ~ per mia pratica eccellent.c ed agevola molto 
nella esatta osservazione clelle pm·ti che dovranno ancora venire 
esaminate in segui to. 

§ 14.2. All' esame de! cranio, succederb l'esame clella 
F ACCJA e dclle diverse aperture sensoriali che in essa 

slanno. -
Quanto all'esame csterno dei tegumenti della fo.ccia gia dissi 

pill sopra alcun c11C (Vcd. §. 13:!, n.0 3). Ol'a rcsta prccisare 
quanto pub essm·o importante riconoscerc in talc pnrte piil st.rot· 
tamentc in rapporlo con le direrse cause di roorte. -II perito 
clunr1uc esamincru gli 

Ucchi e le Pal11rlire, onde riconoscere lo staro di quesle 
parti e pill specialmcnle se fossero o no scde <li le~ioni. 

Esaminer<\ ii Xasu, partc prominentc la 11uale per diversi modi 
cli violenza puO esscre scde di lesioni ca1·:i.ttcl'istiche tanto guar
dandolo al!o eslerno r1uanto esaminandolo internamente; percM 
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(come gia accennai) per la via delle narici alcune volte vengono 
introdotti istrumeqti acuminati che penetrando per Je lamine 
etmoidali vanno a ledere il cervello. - Quanta alle cose impor
tanti a notarsi all' esterno e da ricordarsi la possibile esistenza 
di impressioni digitali od itgnature verso le pinne nasali : -
o gli schiacciamenti e le devtazioni del naso , segni tutti che 
esistendo vogliono molto giudizio nella loro apprezzazione perche 
potrebbero essere anco accidentali C\'enienze, resultato del modo 
con cui e stato maneggiato ii feta sul nascere o dopa la nascita, 
od anco dal modo nel quale e giaciuto ii neonato clivenuto ca
davere. Ricardo poi come la non esistenza di questi segni non 
autorizzi ad eseludere la possibilita di un~ mo1·te violenta per 
soffocazione, inquantoche la potrebbe essere stataconsumata ado
peranclo corpi molli ec. (Ved V. ~o, Tanatologfa. cc. pag. 198 , 
§. 127). 

OrPcchi c sperialmente pe1· osscrrnre il grado di loro con
formazione o se fosscro secle di lesioni in particolare ponendo 
attenzione all' apertura del condotto auditivo estcrno. 

Boccn. L' esamc dclla bncca richied~ prima QllCllo delle 
labbrn, delle arcate ;,1mulibulari, poi dello intcmo fino alla re
trobocca , fal'inge ec. 

Delle Lal;b,·a, si noti ii colore otferto dalla muccosa; cioe 
se palliclo OHero coloralo in Yioletto pet· cianosi come accade 
in alcuni gradi dell' asfissia causata cla varie cagi0ni di morte 
naturale o violenta. 

Nelle labbra dei nc,>nati si p.-,s-.;ono tro\'are alcune \'Dile so
luzioni di continua parlcnti~i specialmente dagli angoli lJuccali 
c d~sse offrirc un singola1'e aspctto da somigliare a volte una 
forita a taglio. - Tali soluzioni di continuo iineceehO c:-:sere da 
aziono violi•nta, potrchbcl'O essero resultato di trazioni fr1.tte po
netranifo col dito o con piu dita nt:lla bocca dd 1Ja111bino la 
madl'e ~t.cs:-<a nel momenta Jel tra,·aglio. - 8ara molto impor
tantc chc ii pcrito ficda csatta descrizione di 11uc~tc lesioni, 
pcrchC dc'S~o po::;sono dar lungo a clinr:siU1 di .spiegazioni. Certo 
e che per m1<1 sola di lali lesioni nrnle s· intcnJcrcbbe la morte 
de! nconato, potendosi anco non ritenere clic la dmorragia fosse 
per essel'e abbondc\"Olc tant.o cla ucciderc, per cui si troveranno 
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consociate altre multiple lesioni per le quali si porra insieme 
il criterio indicato se Ia vi fu intenzione d' uccidere. Sara bene 
perb che di tali lesioni si descri \'a la dit'ezione 1 lo stato de
gli orli, tanto cutanei della guancia, quanto della muccosa in
terna corrispondente e sara bene con una lente d' ingrandimento, 
esaminare se vi sieno piccole ecchimosi nella grossezza delle 
labbra della ferita. Perche non difficilmente tali soluzioni sono 
fatte a strappo nel momenta in cui preme entrare sollecitamente 
nella retrobocca del neonato per impedirne ii vagito o con un istru
mento feritore (forbici, spatole ec.) penetrare pill profondamente a 
terire. Nulla v' ha in contrario ad intendere che tali s'1uarci la
biali possano essere anco creati da ui. istru:nento tagliente, seb
bene si trovino piccole ecchimosi negli orli, perche Yi sono istru
menti taglienti che tagliano e contundono e fra questi le forbici 
cd ecco allora combinati intelligibilmente i due caratterj che 
sembl'erebbero contraditt6rii, la nettezza dell' orlo cioe e la pre· 
senza dell" ecchimosi. 

Del resto quando fos.se stata l'unghia del dito materno che 
avesse creata una lesione simi le, non solo ii raffronto della di
rezione e sede della ferita dovrebbe dar luce, ma lo stesso 
aspetto della lcsione la quale dovrebbe a vere la laccrazione dell a 
muccosa buccale con or-Ii estroflessi 1 dal!' indentro all' infuori, 
ecchimos:iti, e con le glebe spor:::·enti clal lato esterno 
della gota.- Ne\ pil1 andaroento <lei fatti e evidente 
che la ubicazione di lesioni simi\i chc possono verificarsi intorno 
alla bocca di un neonato, avranno sempre quell' insieme di segni 
pe' quali intendere che arvenne per opera del!a madre una ma
novra aiutatdce la fooriusci ta del fotc•. - Qualunque soluzione 
di continuo che non stasse in perfotta concordanza <li questo 
scopo, sarebbe a ritencrsi per sospetta, percl1e non e concepibile 
che la donna nel momento del parto j:>ossa mai sul feto impri
mere moti contrarii alh uscita di esso. - Quindi ii perito sia 
scrupolosissimo a de:scrivere piu piccola accidentalita che 
possano mostrare tali lesioni labbra del ntoonato. 

Bacca. La caviL~\ buccale pub offrire al perito ii ri trova
mento di muccosita dense che la occupioo tuttavia: o di muc
cosita e sangue, essendo una delle aperture per le quali si 
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possono introdurre strumenti, o dita, o corpi che ledano le parti 
profonde. Sono noti casi di introduzioni di coltelli, punteruoli e 
cesoje per questa cavita onde raggiungere piu profondamente o 
vn~i, o organi da' quali poi sgorgando internamente saogue e 
nvvenuta Ia morte del neonato. Sara cura quincJi lavare bene 
<iuestil cavita per vedere a nudo lo stato clella muccosa e scor
:;ere se vi sono o no ferite di punta o !:tr.crate -

Si pub ritrovare in 11uesta ca vita delta tcrra, dcl carbone, 
rlella rcna , della crusca, de[Ja cenere od alLre sostanze nelle 
quali si sia irnmerso vivente ii neonato onde soffocarlo. Anco 
liqnidi speciali nei quali si sia :mnegato i1 bambino, ed allora 
sari.\ bene esaminare la loro 11ualiti'\ e fin :love giungano tutte 
queste sostanze se piu o mcno profonde ad occupare le vie bucco 
far·ingo esofagiche. 

Ncll'esnmc della Retrobocca, sia pure attento a riscontrare 
~c csistano segni di lc~ioni sulla muccosa, lesioni chc potrebbero 
C-"SCre concordanti con quelle notate al prolabio e nclla bocca, 
etl esserc anco sole c indizio <li rnorle \·iolenta. Cosl se vi sono 
cscoriazioni o punture o tagli accompagoati da lembi o frustoli 
muccosi con cmorragie, lesioni tulle che alcune volte possono 
l'i~contral'si profonde fino all' esofago e aver comprornessi vasi 
profond i ec. I~ sulle parti profonde della Faringe che possono 
truyarsi carpi cstraaei o posti in vita o dopa morte, sia per 
t·on~umare ii dclitto soffocando ii feto, sia per malignit3 altrui 
pu:->li a simulare una morte colposa. - Allara oltre all'accurato 
e,.:ame de\ corpo estrant?o, ii perito notera con molta precisione 
lo stato della mucco~a che corrisponde al contatto col corpo 
estraneo c delle conclizioni <li cssa al di sopra e al di sotto del 
p1rnto ave ii Cl·rpo estranco stesso agiva. 

A mite si possono incontr1.u·c dclle lacerazioni sulla muccosa 
cnn1e ugnature ed anco tali lcsioni rogliono accur~\lissima va
lutalionc, perch~ possono prcstn.rsi a divcrsa interpretazione. 
(\:rto C che al solito :si pot1·ebhcro dalla difesa intendt!l'C come 
cfftJlli ca~uali di pratiche o aiutatrici ii parto o di prcmure 
fattc con poca maniera o inesperienteroente condotte a liberare 
da muccosita la retrofaccia del neonato. :\Ia e la moltiplic!t:'1 e 
la clirezione di csse, e la maggiore o minore profondita, a i 
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caratteri di strappo violento, con lembetti ciondolanti in diverse 
direzioni, o la loro maggiore o minore profondita nei tessuti 
medesimi della retrogola. Saranno tutti oaratteri che il perito 
si dara cura di consegnare nel verbale, percha 3i possono usu
fruire come criterii utili alla soluzione di alcuni importanti que
siti. - Certo e cbe la concomitanza di tutte queste lesioni con 
alcuna altra pill grave e aveute sede in parte pill nobile del 
corpo o nel cranio o nel petto o nell'addome, male starebbe 
in accordo con premul'e benevole, ma anzi si costituirebbe corredo 
a maggiore indizio di violenza. 

Oltre a queste lesioni l'esame della retrobocca potrebbe f
frire al peri to iudizio di azione escarotica des ta ta suila muc~osa 
da acid i pill o meno diluti adoperati a perpetrare ruccisione, ed 
a bella posta versati ne\la retrofaccia del neonato onde sperare 
di na.scondere meglio le traccie del deli tto. - Quan to alla OS· 

sibilit.:1. di reperire anco in queste parti altre sostanze polveru
lenti o liquide, gia dissi pill sopra e in veriUt si pub concludere 
come rattento esame della retrobocca e della faringe fino al· 
l'esofago e ii c0mpletamento dell'esame istituito nella caviU1 
bnccale. 

Cosi saranno esaminate le tonsille, il vela pendulo , cioe 
I' epiglottide, I' apertura glottidea, la base della lingua - la Jin· 
gua stessa, la qnale pub alcune volte esser ferita, pub aver 
segni di ec. 

§. 143. Callo. facile capire come e perche ii perito 
possa clalr esame di questa regione assumere preziosi indizii a 
intendere tutto il fa.tto e perch'.> debba spiegarc molta preruura 
nel\a esatta enumeiazione clel!e lesioni che possono ivi esistere. 
0 perche in certe posizioni di estcnsione forzata della testa nei 
part.i difficili, si facciano stravasi sanguigni nelle fibl'e lacerate de· 
gli stcmo clcidomastoidui:-o perchC fino <la quando il feto entro 
l'utero, il funicolo ombclicale gli s· attorciglia al collo: - o perche 
uscendo dagli organi gcnitali estcrni, sul collo possa seguitare 
l'azione eostritti\·a del funicolo medcsimo:-o perclie la rnadre 
stessa sul coHo dcl nascente pe1' aitarne l'uscita, vi apponga le 
mani e sovr' esso tiri fortemente il corpo in fuori: - o pcrchc 
<lP.terminata la strage consenzicnte la donna, alcuno stringa vio-
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lentemen te ii collo al neonato per ucciderlo: - o perch~ dopo 
uscito dalle vie materne la madre stessa od a\tri compia su 
quella regione atti violenti o s trozzandolo o soffocandolo o fe
rendolo: - fat to ~ chc la rcgione del calla del neonato pub 
essere sede di multipli segni di Iesioni che potrebberu aver ra
gione o naturale ad innocente o violenta. Per giungere pill tardi 
a poter fare questa discriminazione ii perito noti dunque se ii 
collo presenti alla superficie cutanea 

a) Escoriazioni o ecchimosi o impressioni descrivendone 
con precisione la sede, la direzione, il numero, la forma, la mag
giore o minor profondita ad estensione. 

La precisa determinazione del\a direzione e della configura
zionc di queste lesioni si concatena con la soluzione del quesito 
se que!Le sieno accidentali o involontarie per <;; forzi fatti dal\a 
madre ad ajutare il parto, ovvero possano essere come indizii 
di azione violenta per uccidere ii feto sia strozzandolo , o sia 
strangolandolo. E evidente che se fu la madre che agl sul collo 
per ti rare il feto in fuori, la direzione sara di basso in alto 
quando il cadavere giacera supino sulla tavola anatomica. 

Quanto ai solchi, questi possono essere prodotti della appli 
eazione di reLta di un laccio di differcnte natura e di varia gros
sezza, come possono essere prodotti dallo stesso funico lo om· 
bellicale. 

Se siamo nel primo caso, ii perito potra riscontrare sul collo 
del neonato i caratteri prop!'ii del solco che avviene nello stran· 
golamento in terr.po di vita dell'adulto e segnera del solco 

a) la direzione: 
b) la unicitd o multiplicitd dei giri: 
c) la ma '.!giore o minore pnl{onditd: 
d) la contimtitci o discontinu.itci: 
e) le condizioni di vascolariz.:azione o colori to sanguigno 

degli orli: 
fj se csista o no incm·tap ecoriinento: 
g) sc a ppajano escoria.::ioni pil1 o meno pross ime al solco 

medcsiruo. 
Quanto nl solco la~ciato d1\l 'avvolgimento accidentnle de l 

funicolo al collo dell'in fa nte, ii pcrito pot rtl trovare i segni ~oliti 
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della colorazione sanguigna cutanea, maggiore negl.i orli di quello 
che nel ct-ntro del solco, appunto per la stasi sanguigna prodotta 
dalla costrizione <lei funicolo; perO non dimenticando che tali 
segni hanno per lo piU e poca evidenza e poco valore quando 
non fossero accompagnati dai reperti molto pill imporbnti che 
possono trovarsi nelle sottostanti parti del collo e negli al tri 
visccri del nconato quando realmente mori (raro avvenimento) 
per solo dato e fatto della costrizione accidentale del funicolo 
al collo. 

Se poi il nconato fu strangolato dal funicolo ombelicalc ado
perato dalla madre o da chi voleva uccidere, come qualunque 
altro mezzo di costrizione, aHora ii solco pub prendere i ca11at
teri comuni in proporzione perO sempre con la grossezza, mol
lezza e quasi nessu.na elaslicitl\ del funicolo ombelicale, il quale 
prima di allungarsi fino a diventare sottile come uno spago ad 
una cordicel!ina piuttosto si rompe. - LI che significa come in 
pratica ritrovando al collo d'un neonato un solco che fosse sottile 
profondo, ecchimosato, discontinuo. incartapecorito, sarebbe segno 
Ji apposizione di laccio soitile, rude, e non traccia di compres
sione prodotta accidentalmente da funicolo ombelicale. 

§. l 44. PETTO: 

Ecco it momenta importante della sezione del cadavere d'un 
neonato sospetto vi ttima d'infanticidio. - Si cumulano in questo 
punto una quantita di ricerche le quali in parte hanno lo scopo 
di chiarire se in questa regione esistano o no lesioni od alte
razioni morbose che possano fare in ten !ere la causa della morte 
e nel medesiroo tempo si cerca di stabilire se vi fu vita; quella 
vita completata delle funzioni di circolo e di respiro che per
mette una csistenza estrat1terina e che rappresenta la vita le
gale indipen<lente dai rapporti materni. 

§. 145. Ecco prima di tutto la indicazione del modo di 
procedere in pratica. 

I 0 Si noten't la Fol'ma del torace, se cioe regnlare o no; 
se dilatato uniformemeute come p11Q e )Sertl neH' individuo che 
ha comp!etameote reo;piratn. 

!2° Si misure!'a I' ambiLo tora.cico con filn con<lotto ed a 
livello della linea mammi!Lu·e e I alla base di es.so sull' arcle con-
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drati. Tali misnre perb non hanno un valore molto importante, 
perch~ la respirazione potrebbe essere stata incompleta e non 
ave1'9 dilat.a.ti bene ed uniformementc i due polmoni. 

3° Si potr£t anco far h percussione on1le rilevare i segni 
di maggiore o minor risuonanza toracica data dalle condizioni dei 
vi::;ceri. 

4° Dopo si comincerA la apertura clel torace riprendendo 
ii t.aglio delle parti molli condotto gi~ fino all'jugulo per l'esa
me chc abbiamo fatto dclla regione del calla e seguitandolo 
sulla linen mediana s1 apriranno le parcti del ventrc facendo i 
due lembi c0me nel met.ado generate gia indicato. 

5° Prima c.li fare qualunque altra cosa si prcnderil not.a 
<lel pun to a cui giunge la vol ta del cliafragma pnnendo la pun ta 
del dito indice sul diafragma stesso e segnando con l'altro in· 
dice r arco costalc di contro al quale giungc ii centro freaico. 
'fale indizio dovra esserc clopo e verificato e riscontrato quaado 
sara aperto il toracc. 

u0 Si aprirtt quindi ii torace dall" alto al basso clivideado 
le articolazioni claviC'olo sternali e le intersczioni cond1·0 costali, 
seguendo perfottamcnte la linea segnata dalla congiunziune car
tilaginca. - Dopo si rovescerA in basso il pezzo sternale ed 
allora, si procurer~\ di tog lier lo, si riscontrerc\ con piu precisione 
ii livello della volla diafragmatica in rapporto all'arca.te costali. 
Avuto queslo dato si polrA del tutto togliere lo sterno e la 
base dell' apofisi mucronala dagli attacchi diaframmatici. 

A. Aperto ii toi·ace e I' addome col taglio secondo le re~ 
gole dcscritte estesamente in Tanatologia (§. 77. p.85 cc.), ii perito 
prima <li ogni allra cosa prender:.) cognizioPe dello stato dei vi
sceri ivi contenuti. Sara un esame cl'insieroc che egli far;.) pren· 
dendo cognizione clclla giacitura dei Polmoni, se spinti indietro 
nelle doccie vertebra costali o occup,1nti anteriorruente la linea 
mediastinica e specialmente se il sinistro cuopra piu o meno 
l'area ~'u'cliaca. Guardera lo stato dei Vasi c speciatmente dei 
vcnosi onde acriuistare cognizione St sieno pill o meno ripieni 
di sangue, indi.do tli mortc per asfissia se fossero pieni, turgidi 
- ovvcr·o indi.do di sincope, sc vuoti~Dato che vi fos:;cro bo:Ic 
di gas sari.!bl>e uri indizio di incipiala putrcfazione del sangue, inJi-
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:z:io che dovrebbe poi esser messo in rapporto con lo stato di pill 
o meno avanzato graclo di putrefazione del cadavere. - Guar
dera se i1 Cuore fosse o no pieno di sangue a destra, come carat
tere di pill per presumere una morte per asfissia. - Guardera 
il Ti mo, se carnoso, mo lie, Renza crepitazione o crepitan te per 
gas di putrefazione. 

Questa esame di sola vista, senza muovere alcuna parte o 
praticare alcun taglio, e utilis.~imo poi a prendere per tempo 
cognizione se vi tossero condizioni patologiche per malattfa in
trauterina, siccome pleura pneumoniti, versamenti , idropericar
diti, ecchimosi ec., e cosl regolarsi nel procedimento della ispe-
iione. 

§. 146. Pill particolarmente ora ci si occupera dell'esame 
fisico dei Polmoni guardando. 

1° al VoLUr.111: dei Polmoni. - Quanta piU aria sara en
trata in questi organi e tanto maggiore ne sara il volume, re
lativamente alla capacitA offerta del\e cavitA pleuritiche. - Ora 
e evidente che se i polmoni si saranno mantenuti allo stato 
fetale, cioe carnosi, e compatti, si vedranno tuttora contenuti 
nel fondo delle due doccie vertebro costali , senza raggiungere 
piU o meno la linea mediastinica fino a cuoprire una certa quan
titA di superficie dell' area cardiaca, senza avere abbassato il 
piano del diaframma dell' arco della quinta costola in gill coma 
avviene per una completa aspirazione automatica. - Questo e 
un primo dato macroscopico che noterA nel verbale. - Notera 
ii 

2°) CoLoRE dei Polmoni. - l Polmoni allo stato fetalo 
mostrano un colorito di fegato, scuro, unito, che pende un poco 
pill nel rosso violetto se vi fo asfissla, mentre puo mostrarsi pill 
roseo, se mai vi fU emorragia e intli anemia 

Ma aria entra liberamente e nol'malmente nelle 
cellulette tJOltnonari e lo disten<le, allora va riempiendosi di 
sangue <111,·lb finissirna rete di vasellini che stanno sulle pareti 
delle celluln , e1 l i polmoni acquistano quel colorito rosso san
guigno ta111, pii1 chiaro e sfumato Ia clove data la medesirna 
quantit:i d' 01ri:L, meno sangue enlt'O nelle pat·ti piu superiori 
mantenendusi piu iatenso !<) doYe pili_sanglle si sarc\ portato come 
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accade nclle parti declivi e postcrfori. - E questo fcnomcno pur 

notato gia da Galeno fu quello che gli fece formulare 1· unica 
domanda che nei libri vcramcnte da Lui scritti (non ncgli apo

crill) si tro\·a lasciat..'\ lntorno a rp1esto argoroento con le se
gucnti parole: « 0 JF'rche il Polmone in. colo1·0 che stanno 
« oncora dentro l' ittero e rosso e non roseo come nei per
« fetti animali? » - 11 colorito che possono offriro dunque i 
polmnni, puO intanto indiziare al perito se aria in maggiore o 

minor copia potC entrare ncllc cellette polmonari ed anco in 
'}uale proporzione con il liquido sanguigno, minore nell'anemfa, 
maggiore nella iperemfa proclotta ad esempio dalla solfocazione 

o da altro rnorbo congcstivo polmonare. E sorprcndente la uti
Jib\ di abituarsi a faro questo esame con una buona lent.e d' fo

grandimento; come sempre io faccio; per esser persua!'li della 
sieurezza ehe si acquista a clccifrare beae lo stato della retc 
va~ale formante uniformi ed cleganti maglie vascolari ripicne 

dal sangue in mezzo alle quali appajono numerosissime e rego
lari tante bollicinc d' aria contenute entro agli alveoli polmonali, 

difficilmcnte spoStaLili ed unite, a differenza di quanta appare 
quando vi hanno bolle di gas prodotte da incipiente putrefazione. 

- Apprezzcrc\ poi la 
3°) CoNSJSTENZA dei polmoni. - Palpando dolccmentc i 

polrnoni allo stato fetale, il pratico sentirll un contatto carnoso, 

compatto, uni to, elastico; mcntrc se quei polmoniavesser respirato, 
avra. una sensazione soffice, a volte anco spugnosa, crepitante. 

tutti segni che poi prenderanno luce maggiorc q uando sar:\ con· 
veniente tagliare a piccolo porzioni quei visceri e spremerli sot

t' acqua. -
Vicne il momenta di occuparsi del 

4°) PESO srECtFlro dei pobncmi. 
Ora. convicne cho i1 perito agisca togliendo l' app.:i.recchio 

pulmo cardiaco dcl nconato onde saggiarlo alh prom. idrosta. 

tica.-
Pcr nettamcnte e~cguirc tale operazione deve il perito 

111 cs~ersi data 1:ura di prC'parare un recipjente (e potendo 

due) o di cristallo ad anche una. catinella ad una sccchia; di 
scrotamcnte profondi, ripicni cl'acqua pura a temperatura ordinaria. 

Filippi 
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no Per togliere nettamente l' appareccliio pulmo carlliaco 
potra seguire impunemente il metodo Tardieu cioe: - aflerrare 
con una pinzetta l'estremita superiore della laringe e dell' eso
fago: - tagliare con un col po netw tutte queste parti fino sulla 
colonna vertebra.le e st.irando a se, rasare col coltello ogni attact:o 
lungo la colonna vertebrale fino al diaframma. - Quivi giuutt1 

volgera il coltello orizzontalmente e tagliera con esso tutta la 
massa <lei visceri contenuti nel torace. -

Ovvero, come prescrive la scuola germanica, potrh 
1) legarc la Trachea al di sopra dello sterno, nell'jugu!o: 
2) aprire il Pericardia ed esaminare il Cuore, aprendolo in 

posto: 
3) aprire ed esaminare la porzionc del tubo laringo tracheale 

al di sopra della Jegatura: 
4) togliere dopo tutto insieme: 
5) esaminare allora il Timo eJ il Cuore: 
6) fare il saggio idrostatico: 
7) aprire dopo ed e.saminare la parte della trachea arteria 

e dei bronchj dal di .sotto della legatura. • 
Lascio libero il perito a scegliere come meglio gli aggrada . 

- Per me, quando giunto a questo punto della necroscopia, ho 
indizio sufficiente nella sede della causa di morte, opero come 
indica il Tardieu. - Quando sono nell'incognita assoluta, proccdo 
con quest' ultimo metodo, aprendo cioe prima la trachea in 
posto ec. 

HI0 Od in un modo o nell'aHro, libernti i visoeri, ii perito 
gli deporra tutti insieme uniti nel vaso d'acqua preparato e no
tera: 

I 0 se <1uei visceri restano a galla: 
!?:0 ovvero se cadano al fondo del vaso. 
3° o se toccato ii fondo vi restino, ovvero tendano a risa

lire per una certa altezza della colonna liq uida. 
rV0 Notati uno di qucsti tre pos:;ibili, il perito riprenda quei 

visceri: - isoli con accuratezza anatomica tutto quanta v' C di 
pill oltre alla trachea ed ai polrnoni, togliendo cioe e timo e 
cuore e<l esofo.go e aorta ec., e cosl messo a nudo ii solo ap
pf'l,recchio polmonare lo immerga di nuovo nell'acqlla, osservando 
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e notan•lo con piu ~pccialc attcnzionc se i due 01•gani ugualmentc 

galleggino; OV\'ern se ugualmenle affundino, o se sopra nuotino 

al:1uanto dilferentcmcntc r uno dn\l'altro. ;\\•uti tali indizii di

vida l' nno ~ :\\!' altro polmvne c 1 ipeta pe1· ciascuno le stesse 

o.:5sc1v,tzioni, t.cncn,lo canto iii 11u:rntri avvenisse esperimentando 

om col polmone dc~tro ora con il sinistro . 

Y0 lJopo cambiata l'acqua del vaso (o <lei rasi) ove esperimenta; 

riprcnda uno dei due polmoni c tagli con forbici piccoli pezzctti 

di cia~C'un lobo facencloli cadcrc nel\' a.cqua., pl'Ocedendo con re

gola dall ' apice a\la base o attend,,nclo che 03ni pezzetto sia formo 

nclla prova iclrostatica onde Jeggere giu::.tamcnte ii vero. Lo 

stesso ripeta ncll'altro organo. Tale opera1.ione vuole calma o 
metoclo pcrchC di ogni polmonc potr<) essere precisato lo stato 

di cia<:;cun lobo o cos\ potr~1 dccicle1'si qual' era il punto ov' era 

maggiore o minorc pos~ibilil<) di galleggiamento. onero se vi 

fosse stata nmlaLtfa precisarc in qual punto deI polmone esistesse 

e quanto vi fos~c cstesa. 
vr0 Rcgistrate con precis iono queste OSS(•rvazioni si dare\ 

cura di riprendcre ciascun pezzetto tanto quclli galleggianti ehe 

quelli che aO'ondal'Ono, e portando la mano sotto il livello del

l' acqua purissima, spremertt validamente quei pezzetti traguar

llando se dal\a supcrficio di sczione usci~sc spuma a piceolc 

ed uguali bollicine d'aria commiste a sangue, ossivvero se uscis- · 

scro grosse, ineguali, rade c non sanguinolcnto si facesse ii 

gctto, ovvero sc non uscisse allro che sangue. -
Dai resultati di questc parziali prove eseguite sopra ai pez

zetli dei polmoni potrc.'l intanto il perito ritencre in ipotesi. 

l ° Che so per la ripetuta compressioue sul pezzctto o 

soprn piu pezzctti cbe arronclarono prim.a, non use\ alcuna CO!'a 

e rkad,\ero tutti al fondo, sarebbe a concludcrsi che respira

zionc iu quei pezletti non ebbc luogo. Se cos\ fosse in tutto un 

polmooe o in tutti e due, la i:onclusione sarebbe respettivamentc 

Ia stessa. 
Qo Che se con quella compressione uscl dai pezzetti un 

getto di bollo acree, cstremamente fini, uguali, spumant_i , i n ~ 
sieme a sangue, e dopo aver cosl comprcssi e spremut1 quot 

peui ritornarono a galla sarebbe a concludcfrsi che fosse avve-
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nuta la respir[tzionc. - Se pert) non u~cissc sanguc ma sola aria. 
si potrebbe du bi tare d' insufflazionc. -

3° Che sc agenda nello stesso n:odo sopra ai pezzctti chc 
gia galleggiavano, e sotto l'acqua sp1·ememloli, escirono grossc 
bollc, ineguali, che scoppiarono subito appcna tocco ii pclo clel 
l'acqua, e dopa ciO i pczzetti chc prirna galleggiavano andarono al 
fondo e 1£1 restarono sarebbe a concludersi cl1c quo! pczzo di 
polmone non avendo respirato, galleggiava pet' gas di putrefa
zione. -

§. 147. Condotta a tal pun to la prova idrostatica, il perito 
ha fondata ragione di formulare queste generali ma precarie con
clusioni: 

1' Se polmoni, cuore e timo ec., restarono a galla sopra
natanti, e logico ritenere che csclusa la putrt!fazione, l'aria abbia 
penetrato ovunque i polmoni tanto da far nuotare anco gli altri 
visceri. 

211. Se polmoni, cuore e timo ec: restarono coperti dal-
1' acqua senza andare al fondo, ma clopo tolti gli altri visceri 
galleggiarono, e logico ritenere che la penetrazione dell' aria non 
fu cos\ completa quanto nel primo caso. 

3"' Se fU un solo polmone ed il sinistro che galleggiO o 
furono i frammenti di lui, e logico ritenere che la respirazione 
fu incompleta.-

411. Se fU il solo polmone destro che galleggib o qualcbe 
suo frammento, e logico ritenere cbe la respirazione fu ancor 
roeno completa, percbe l' aria penetra pii1 facilmente in questo 
che nell' altro per la cortezza e maggior perpendicolarita che il 
bronco destro tiene del sinistro. 

511 In fine se tu tto e sempre affondb di questi polmoni e i 
frarnmenti ancora restarono al fondo, e logico ritenere che la 
respirazione non ebbe luogo. 

§. 148. Ma tutte queste conclusioni per essere assoluta
roente appurate da obiezioni e tali da dar diritto al perito di 
consegnare al verbale i1 suo giudizio netto e quanto pill e uma
namente possibile scevro da errore, vogliono un'altro cimento 
e cioC la eliminazione di alcuni obietti che al valore del feno
rneno stesso potrebbero farsi, tanto quando si a.vesse la. sopran-
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natazionc piu o meao completa dei polmoni, quanta se se ne 
avcsse il pill o mcno rapido affondaroento. -

~. 1 HJ. Ora, prima d'andare oltre nt:lla parte prJ.tica, credo 
opportunissima tlccisione consacrure ii prcsentc pnr,lgrafo ad 
alcunc l'illossioni conccrnenLi la valulazio110 di lJUanto sara stato 
ossc1•vato dal perito nc\ saggio i<lrostatico dci polmoni. - Pongo 
qui subito r1ucsto gruppo lli cognizioni per scmprepiu ravvicinare 
ii fatto c . .;perimcntalc allt~ neccssaric ritlessioni onde; quasi amal
gamantlo azionc e peu.~icro; il pcriw sappia attframentc iuten
derc nclla :wa piu giusta valutazione tulto ttuanto gli enc.Ide sotto 
i sensi ncll' c:'ame dci vi,..ccri toradci. - 1li sia conccsso ruct
tc1·c in ltll:e la l'agiond di 11uosto rigoroso proce<limento d~ffe. 
rcnzialc ricliicsto al pcrito 110\10 indagini dclio stato polmnuale. 

!:*. I ::io. Fino da quanr\o lo ~chregcr nel I 082 per ii primo; 
in una ituestione di so~pett~\tO i11fr1.11tidc.Ho; applicU ii principio 
aununziato ncl l GG7 dallu Sw::i.rnmcnlam uel p1·czioso trattatc\Lo 
«De n1•spiratione 1';fWJ'l.fP P11l,nmwn1 », ( Lugd. Baun·. 1G67, 
pag. 38, ~. :3 ») Sl'ri vcntlo. . . « e _da qiresto ( cioe 
che nclla pieua rc"piraziono . e necc3sario sicno i polmoni 
pieni d' arin) « ne nccade f'he per fa, p1·esen.=a di essa i pof-
« moui f'01ne sono posti ~·opra prendunr· 
« il f'onrlo dnpoclte i1na sofa vofta abhia respirato »; 
sorscro vi,·e obiezioni a ri·.;ol\"crc le <1uali ::;i occuparono il Da
niel nd 1780 « Cmn111f'11fatio tlr in{cmtirm 1tl'pe1· rwtorwn wn
« Oili1·0 et pulinonib11s ». (lfo\Jo 1780 i11 8. 0

), ii Ploucquet nel 
1783 )) Nova p1d11ionu11i docirnal)ia », (Tu\Jingae 1783) ii Bernt 
nel 18.:! I « Pro,rp·a1noia qtlO }Jll"1Wmltn doci11wsta hydrostatica 
p1·opo11itw· », (Yiennao 18.:!I). Ed oggi stcs50 fino nei piu rc
centi tr:i.ttati di meclicina forense, si rimanipolano pure le stesse 
obiezi1mi che da ceutonova11t' anui in tutte le lingue s'elevarono 
contra l'applicazione dclla prova iclrostatica praticata. dallo Schre
µ-er. - lt1 dcfinitiva tutto ii lavorio scientifico che sorse nel I 082 
fino al IR21, e cliciamo pure fino al prcsente, per appurare le 
manchevolezze che si accusavano al saggio iJrostatico ebbe eel 
ha per suo principale scopo di rimediare alle obiezioni seguenti 
e cio6 : 

i • Che si puO avere il galleggiamento in polmoni di neo-



- 278 -

nato che abbia re~pirato entro I' u1cro c f«i.1 \'Cnuto alla luce 
morto.-

2a Che si pm'.! aycrc ii galleggi:i.mcuto <lei pc,lmoai rli un 
neunato nel quale per tentarne ii richiotmo al!a vita si sia in
suffiat'l. dell' al'ia o da bocca a bocc:1 o per rc~pir'.it.ionc artifi-
ciale ocl anche- ro1110 snpponeva i! i - p ·r ~ ilunninl'C 
chc alcuna donna avcs<;c commcsso in :ifJ1aa lo <lo-
losamcntc aria nei pol moni de! nato nvwto. -

3 .. Che si puO aY('I'13 g.d!c;;~iam"nto d.·i pol:i1rJ11i anco per 
cnfi'icma prodotto cla contusionc suhib tbl nc01u.to per atti ·p.:!
ratorii ostetrici. -

4• Che si pub avere ii dci 1·c•lmoni di un 
nconato che pure c..,:s,•11rlo per il t1rocr·so di putre-
fazione in Jui si svo!g:rnv dei gas. -

58 E pill vicinamcntc a noi s:i lisi::e 
giamcnto dei polmoni q:1:rndo ii feto 1iJ ~c 

rivicra. per cui fonnando!-:i i ghi:tccioli "i po1 ~s ~ a\•e1•c un peso 
specifico minorC'.-

6• E poi si cli..,sc chc pot1 ,-,rn0 .... iJ: . ..,.0· .r .. riolmoni di 
feta nato mnrto, con-=errnti nell' alcool. -

E clall' altro late. - r11inntn all' affo111h.mc11to ~i dis:::;e chc 
Jo poternno affondare i polmnni di ua nconato chc avcssc 

respirato e vagito -
~o pote\·ano affoncbrc i polmoni cli un nP.onrtto rh~ an:.·s~e 

vissuto fuori dell' utcro per soh \"irtu di vita "ir..;olatori::l, ma 
per esistenza di morlio polmoaare, non a\·c::: ... c pot•tt:l compicrc 
la respirazione. -

3° E piu reccntemcnte si di-=sc, pot\~rc affon1brc i polmoni 
di neonato che visse e per cottura o t:,rnibusUonc dd co1·po si 
fecer compatti. -

4° Si disse finalmcntc, chc anco per la stc::-~a dissoluzione 
cadarnrica a grado aYauzato, potevano affondare polmoni chc rc
spirarono complctamente. 

Tutta questa serie di obiezioni si leg;rono quasi per intiero 
nella vecchia Jetteratura de! XVII e X Vlll secolo e fu per esse 
che si tentO di sostituire a:tri metodi per scuoprire se vi fu 
vita e respirazione nel neonato e fra questi quello della doci-



- 279 -

masfapulmo co11)orra del Ploucquet: - quello della puJmo car

cliaca dell' Orfila: - \' altro dclla pulmo epatica del nostro iJ

lustre Puccinotli: - l'altro della epato-corporea e della epatica 

semplice dcl Huschzc. - Finalmenle nei tempi pill moderni il 

saggio stomaco intestirzale <lei Dreslau c l'altro auricolare pre

senlito dal Fabbricio d' Ac11uapendc•nte, illu:strato dal Vreden 

dal 'Vendt. dal GelJ.> dt\ll'Og--.ton, ec ... ec... ' 

Ora, riepilogato succinfamcnte tutto questo importantissimo 

fascia di studii che comprendnno nn periodo di quasi due secoli 

di lavoro, C a vedcri>i se ii pcrito in pratica abhia o non a.bbia 

modo di dare la giast:l. sh1i'lcazione ai rcsultati del ~aggio pol

monare come qucllo che per or1. C l'unico che po"sa fornir p1·ova 

legale di un' avvcnuta - Inquantoche qua lunquc 

possano es.;;ere le rlottrina1'ic di ogni culiore delle 

scienze mediche, i1 pcril.n fnrcn~e rice kner fermo ii principio 

inccccpiLile che ha le!Jaf,n<'ntc vissuto chi ha respirato fuori 

dell'vtero. 
:\on v· e alcuna cccezionc possibile su tale cnunciato di me· 

dicina forcnsc; al'mnnizzato c011 Jo disposizioni legislati,·e vigcnti; 

che vivere O rcspirarc c scbhcne b o~servazionc clinica. qualche 

volta possa ,>ffri1·e casi nci quali vi posf:a esser t•ita e non re· 

spira:ione s.msibile, pure quc~ta non ao;;.;:oluta corrispondenza 

di fatti resta sempre come cccczionalitb. morbosa, come anda

mcnto incompleto a aherrnzionc di un fotto genera.le chc non 

soffrc ancora ragione di sostitui!'vi altra lcgge suprcma la qua.le 

si fonda per di piu sopra argomenti di fatto c non sopra argo

menti presuntivi come qualunque altra dottrina. 

Nc:.n arendo data la scicnza fino al presente giorno e dopa 

molti tentativi, alcun altro mctodo assoluto e adatto, scevro 

da dubbj, che superi quello del saggio polmonarc completamcnte 

applicato cio~ e ncl suo clemento anatoinico e nello stntico e 

nell' idrostatico, ma anzi per la lunga trafila di ohiezioni, di 

perfezionamenti, di modificazioni essendo restato ii piU opportu

namente applicabile nella pratica, sebbenc lo ripeto; non abbia 

acquistato valore assoluto; C necessario che il perito s' atten~a 

a qucsto; traendo profitto di tuttc le manchevolezze accusategh , 

onde trar fuori netto il valorc del resultato che puo offrire nel

l' applicazione al fatto in specie. 
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E per questo che il pratico, dopo averc raccolti tutti i dati 
che dall' elemento anatomico del saggio polmo11ale avra potuto 
ottenere; c quelli che alcuna volta potrebbe pren<lere di.1.lla sta
tica e gli altri che potrebbe desumere dall' idrostatica, deve 
domandarsi cosa signiflchi nel caso in termini i1 galleggiamento 
o l' affondainento; o quando avra appur·ato qucsto primo pun to; 
faccndo a se stesso 11uelle obiczioni che omai i;ono cognite nella 
scicnza; o accoglicnJ.o tuttc quelie che ncl ca.so in termini po
trcbbero essergli suggerite, formuli su questa discriminazionc 
il giudizio da presentarsi all' autorita giudiziaria. 

Per cui ora studiamo a scopo pratico il prirno gruppo delle 
obiczioni e inclicheremo a quali case dee gua1•darc il perito onde 
pararl·~; vedremo poi quelle che potrebber•o sorgere dal secondo 
gruppo e indichercmo i mezzi a dilcguarlo. -

§. 151. A. Nel [ Gruppo ii perito trova i casi nei quali 
i polmoni del nconato galleggiano. 

Ecco la prima domanda che si deve fare. - Questi polmoni 
galleggiano realmentc per aria respirata a\•e1ulo vissuto ii neo· 
nato fuori dell'utcro, o per aria respirata entro l'utero usccndo 
poi morto dai genitali materni? -

Che un feta possa respirare aria essendo ancora entro l' utero 
rotto il sacco delle acque; o nella fi.liera utero vagioale, o di 
poco sorpassato l' ostio vulvare, e omai indubitabile. 

Haller ad esempio (Elem. Physiolog. T. VIII, Lib. XXIX, 
Sect. IV, D. 55) dice avere assistito a parti udendo vagire pri· 
ma che « de vagina caput prodiit sub vestibus malrem ve
« lantibus et inter manus educentes obst?tricis; vagire vero 
« esem.plo et (ortiter > . 

E veccbia istoria fino dal Sabatier narrata (TraitC d' Anat. 
1777, T. 2°, pag. 267), possa avveni1·e che dopa la rottura delle 
membrane e lo scolo dellc acque, un feta ancora clentro l'utero, 
riceva aria e poi uscendo morto possa offi·ire i polmoni distesi. 
- Anzi Sabatier cita perfino quat tro casi narrati da Overkamp 
il quale verificb come i polmoni avessero respirato pr•ima che 
i feti fossero usciti dall'utero. - Hunter', afferma aver vedut,o 
respirare nascenti capite edito. - Baudelocque, dice che un'iu· 
fante pub respirare anco nel caso in cui la testa riempia la 



- 281 -

cavitb. Jet bacino, se si ha cur~ di dirigere la bocca verso la 
vulva (Art. des Ac..!ouchcm. 1789, Tom. 1, § . 11%, pag. 5-i-!). 
Osiander (nel Journal f. Geburtshiilfo ec. B. I , St. m, pag. :;s 1) 
(1787) narra come ncl fare un rivolgimeuto scntl ii r~to vagire 
c lo sent\ la madre stessa, il mal'ito cc., e narra piu osscrva 
zioni di tali avvenimcnti. - Fickerus nell' eseguire un r i\·olgi
mcnto gli si rompe la gamba destra del feta e nel mornento 
dclla frattura il fow vagL - Al 'I'ilcnius nel 1804 gli acca<le 
lo sWsso fonomcno del vagito, applic.1nJo il forc1pe. E cosi in 
queste mede . ..;irud c~ncfo.ioni di pano <liftlcil~ giU rut1.0 ii sacco 
amniotico e ncccssitando ajutaml.!nti al pano; narrano aver udito 
ii vagito o vcduto ii moto di rcspil'a;i:ioue lol'adcl'\ ncl ieto ii 
Brcclcnollio, il '\Vig-audio, 11 Bock, lo Sci.mitt, lo ZiLlcrland, il 
P a l(y u, 1'1fcury, l'Anrlr.v ec. cc. 

Oltra ai casi nei t1ual i si l\ verificata la rcspirnziono inlra
uterrna o v in;ilo per neccssiw opcraLol'it.?, Yi sono ttuclli nei 
quali ru·ia O pot.uta venctrarc anco per semplid riscuntri <ligi
tali. Gia iL Bc.1k.ker di Gruning.t, fino <lal 182::> an~v.\ osscr·\'ato 
e consegnato alla scicnza lc1. nofo;ia cLc imr :senza In. neces.:;ita 
di gravi operazioni manuali od istrumenlali, m;:i. per ii :scu1plice 
riscontt\> digitale quale si suole fari.:: ripetutalllcnt · assi::;;tendo 
la puerpel'a 1 potC\·a enlra1·c aria nc! sacco amn:otico n10 n de! 
tutto vuotatosi e uscil'c alla lucc un foto nato morto chc ave.:;se 
respirato entro le vie maWrne. L' Osiandcr anco1\1 avcrn asse· 
rito cil> cd oggi si C rinforzata tale osservazi1111e dal Brl.'iscky, 
dal ~Hiller, dall' Hofmann (Viert filr gel'ieht ;\fod. -uml Otf Sa
nit . Januar 1875). E si ~ anco valutaLO quali pos::;nno e.:;sere le 
condizioni meccaniche piu favor0voli alla prt•duzione del fonomeno 
e ciOC la maggiore o minor quantita delle acqnc scolatc, la mag
giore o minor costrizione dcll'ute1·0 sul corpo dcl feta (Schatz. 
- 187.:2, Hegar 1873), e la pill o mcno pronla scrratura della 
bocca uterina p~rch~ aria possa entrare piu o toeno facilmente 
nellc parti profonde gcnilali. -

Ora si pub far domamla se *.ali fatti e per primo quello 
dclla rcspirazione iutrautcro vagina.le si potrebbero verificare in 
causa di infan ticidio, quando il parto occulto procedcndo pill o 
meno lungo c difficile, la donna fucesse manovre dilataudosi la 
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rnlva, la Yagina da 1-idar vita a tutte quellc pill propizie con
dizioni perche aria penetra;o;se flno al feto stesso. Nulla v' ha 
in contrario a conct clere rnw. tale possibilitil. Difficile snrcbbe 
in una questione forense, sapcme compicre la dimostrazione, la 
quale (si capiscc chiaramente) potrcbbe giovarc a\la difesa per 
~ostenere come la rcsultanza clcl galleggiamcnio dei polmoni, 
clovrebbe esscr solo rivclatricc di un momenta di vita intraute-
1 i:m goduta dal feto chc poi rnnne alla luce morto e quando 
anco il cadavcrc mostras~e scgni di ,-iolenza riuesta non sarebbe 
che acciclentalc c consumnta su di un carlavere. -Per ora nclla 
letteratura mt•dico forcnse non conosco caso simile a9itato nel 
/Oro, perO ~onosco lo shv;io clinico patologico di que~to fatto 
stud'ato accuratamcnte e con motto senno tratto al sicuro da 

seria co11testazionc.- .\Ia comunque sia per csscre in fn
dico al rhc sc volesse bene condnrsi nel caso in 

a 1 pwlla manchcvolczza di cui vuolsi 
in faccia a tali casi eccezionali) 

argomcnti dovrebbe corroborare il f':aggio 
nn:::.tom'J patol03ico c microscopico il piil 

a I'ipromettcrsi molto ajuto. Perche 
chc ora. ~i studia, ii pcrito fino dall' esame 

notare e ~viluppo ccce:-:sivo clelle 
nclla r egione clel ver

tali a l funicolo om-
sia sta to offeso nel travaglio, 

o cartlio polmonale. E nella 
tl'ovare sostanze sebacee 

tinte dal meconio. c nei polmoni in parte atclectasiaci ed 
in altra parte (sebbenc in minor grado) crepitanti e gallrggianti 
per la poca aria respirata i notare qua c la sulla superficie di 
taglio, punteggiaturc giallorcrcloguole, insolite. La presenza di 
')uelle sostanze amniotichc c mcconiali YCclute nelle prime vie 
e perfino nelle respiratorie. fin dentro al parenchima polmonale, 
gli darebbero dovere di adoperare il rnicroscopio onJe cerziorare 
della presenza inconsueta di tali sostanze. ~ una volta che per 
la osservazione diretta no fosse accertato, avrebbe il dovere di 
renclersi conto clello andaroento del fatto, oggi non potendosi 
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ncgarc l' inghiottimento de\ li·1uido amuiotico nclle Yic respira
toric de! feto, sofferenle per disturbo circolo plai:c11to utcrino; 
c non polcnclosi negarc Ia po~sibilita di una l'l:"pirazione intra
uteriua in co1hlizioni difticili di parlo; ne potcndosi nc,,..:are il 
ritroYamcnlo delle cellule cpitdiali c de! mcconio fornmnli cm

liolo nei bronchi e nclle cellulc polmonal'i c J1('1 iil:o 1tcllc tube 
Eu..;tacilianc c per entro la t•assa del timpano 11P\l'orecd1io dei 
neon:i.ti. Sarcbbc que:o;to ii modo per giun;c1· a c 11 1:1 1.tro un 
t..:.I fa,.-cio di argomcnti da 1hre allora la piu e.tlit.l , •·" ,zione 
.al fl•nomcno galleggiarucnto ii quale per se s m :1 1 •tcndo 
fr1,.rirc com pletissimo, Ycl'rcblie ad aitare il iic; iu> 111'1 ,!, .witiYo 

gimlizin. 
i\Ii pare molto Jogico 1'ilcncro che se da 1111 1.du ~i fnssero 

r;tct·olLi con fodclt:.'l quci sc~mi da mo sunnotati e 1:1ss1J mt to il 
Jh·n~iero chc in (1ucl caso ii tr.n'•lglio pote::.sc <.;S ~1 c .i.11]a:.o lungo 
t~ difticilc, c fosse n:lto sospcLto per la priJseu .• t <li qud tappi 
.;;cba1 ·ci c di meconio che ii foto ave.sse potuto ancora in mezzo 
nl li11uitlo amniotico re~pirare c Jler• I'ari.i pcu1: .. 1ala :si fosse 

<!istL•.:;n qualche lobulo polmonare, chi pot1·eLlJL' neg.mJ la possi
biliLL che tutto ii deposto dclln donna collima..; . ..;~ a sJJ',icienza 
con il rcpcrto anatomico sopra 11otalo c la 

applicata; risparmiasse i rigori d'tma 
tumta accusata t.l' infanticidio? 

f\Ia mentre io insisto e raccomando cnn veracie fl.! le questa 
c{1sccnzio;Sa ricerca di fatti.1

, non posso ,.r altro lato 1iuc a iueno 

di lni~arc alla necessita di condursi molto cauti c vrudcnti a 
gi.1dicare tai casi eccezionali. - Co11cludendo: 

Io nulla v' C in conlrario ad ammet.lcrc chc nella pr~tica 

1ncdico fol'cnse possa presentarsi, sobbene as;.;ai raru, ii fatto 

1'lie per singolari condizioni di un parto clandcstino, difficile, 

hinge e laborioso1 un foto possa nascere morto arcmlo respimto 

cntro l'utero.-
i0 Che pcrb anenenclo 110 ta! fatto ol tre all a ragionc per 

intcndere un parto difficile, i segni di respirazione volmonare 
saranno Jimitati, parziali, e tali da non dare concetlo di com

plcta re-;pirazione. 
3° Uhe al perito nell' esame anatomo patologico complctato 
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con ogn·i mezzo piu conveniente, non mancliera modo di r itro
vare nello stato dci polmoni e del circolo car<lio polmonare, ra
gioni morbosc da indicargli le sofferenze sublte dal nasceote nel 
soprapparto. -

Rcsta sempre saldo il principio che il perito abbia il doverc 
in casi dubbii di non concludcre precipitosament.e cbe aria re
spirata uei polmoni voglia sempre indicare vita estrauterina e 
quindi tcnere in canto la possibilitU di una parziale respirazione 
intrautcrina la t1uale perO (giuriJicamente parlando) non costiLui
rebbc mai un cstl'emo lcgale. 

§. 152. E sempre rclativamente a questa stessa proposi
zione esaminiaruo ora alcuuc pill fre r1uenli circostanze, quando 
cioc ii nasccutc; nei parti ditncili ; respiri al pas . .,,aggio con la 
testa in.1pegnat....1 al\a vulva e dopo esca fuori morto o moricnte. 
Abbiamo veduto come tali casi non si possano negare1 si veri· 
fichino al solito nei parti difficilissimi, lunghi, perigliosi, in cir
CQStanze tali dunriue <la porre la donna nella nece.'.>sita di cilie
dere soccorso. Porche altra cosa e stabilire uu travaglio di parto 
difficile quando il corpo del fcto puO essere sempre dentro l'utero, 
altra cosa 0 parlare di difficolta quando la testa del nascente 
e gi~1 .impegnata nello estremo punto vulvare e ivi s' arresti, 
trovando tauta <lifficolta a compiere il momento finale della 
espulsione. - ~la pm• conccdendo ogni possibile even to, e chiaro 
che se un ta! fat to morboso avviene, segno e clie vi debOono 
essere cause molto gravi che abbiano poten1a a ritenere ii feto 
in qucll'angusta posizionc. E da tutto questo le necessarie con· 
segucnzc di un turbato circolo placento uterino, e per 11uesto il 
disturbo della sanguificazione fetale e quindi i congestic.namenLi 
viscerali, r asfissia e la sospensione delle fuozioni d'i nnervazione 
cefalo rachidicna e molto p1•obabilmentc la morte del feto meno 
l' intervenienza dell' arte. -11 Che significa doversi verificare la 
esistcnza palesc di ostacoli al parto : - o la comp1~essione sul 
funicolo ombelicale e disturbi gravi sul centro circolatorio e di 
innervazione, costituzione rli uno stato morboso tale che non da 
speranza di pensare a vita cluratura. - E poi anco concedendo 
quanto pil1 largamente si puO concedere in simili circostanze, e 
forza convenire cbe e per il congestionamento cerebrate e per 
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il difficultatn circolo cardio polmnnare non si potranno avere che 
conrtti convulsivi, moti spasmodici di a~pirazione senza mai po
ter$i sperare quei movimenti liberi, frnnchi, spontanei, pe' quali 
si compie una larga. e complcta respirazione sulla quale possa 
basarsi fermo ii concetto della vita de! nconato.- Quelle inspi
razioni saranno (anzi sono) brevi, rare, non condotte in modo 
ritmico da cosLituire un fatto flsiologico di completo funziona-
1rn.:nto re~piratorio e quindi mancanza assoluta di quei caratteri 
che costituiscono la vita. legale:- essenclochC la Legge abbia di
chiarato di punire nell' infonticidio I' uccisione di un virnnte cioe 
di quello che usccndo ad uscito interamente dal seno materno, 
o che none pilt in rapporto secolci che pol cordone ombelicalt-, 
vive della sua vita propria respirando dircttamente per officio 
de'suoi polmoni. 

Si pensi di pil1 che a simili condizioni non man-
cano cause facilmente ne!l'anrlamento de! parto, sieno 
esse dipendenti da l foto o dalla madre. 0 a!meno se non fosse 
<lato mettere in chiaro rause distocichc gravissime c permanen
temente esistenti o nella genitrice o nel generato, pure possono 
avvenire alcune accidentalit~\ di travaglio che non insolilamente 
insorgono in priroipara in parto clandestino. Cosi ad esempio, 
certe posizioni clella parte presentata o ccrte evoluzilni che ii 
foto pub subire nel momenta del travaglio; o certi rapporti del 
funicolo ombelicale, o ccrte modificazioni provenienti dalle ma
novre stesse della partoriente ec., possono avere efficacia a trat
tenere piU o meno ii feta entro alla vulva ed ivi iniziare una 
respirazione che rararnente suol rendersi completa. 

Tutte queste consiclerazioni desunte e clalla osservazione cli
nica e dal resuHato della ispezione anatomica, sono quelle che 
rendono efficace ajuto a sciogliere i dubbii elevn.ti in questa 
prima proposizione, nclla quale non decsi riconoscere la potenza 
di distruggere ii valore del saggio iclrosto.tico pollll!>nare, ma 
di appurarlo da quelle obiezioai che a prima giunta sembrereb
bero valevoli a porlo in discredito, pensando oramai come sia 
vecchia rillesiione quella di non prendere a chiusi occhi il fe
nomeno de! galleggiamento dei polmoni siccome assoluto segn o 
di vita estrauterina goduta dall' infante, ma sia neccssario e 
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prudente depennarlo clal pcricolo dell'errorc onde possa acquistare 
forza di prova. 

Una It"· chc si dee fare ii perito prende ragione 
dalla possibilita; sebbcne remota; che la madre o alcun' a\tra 
persona anco per fine calunnioso (.\Iorgagni, LeLt. XXIX, ~. 43), 
abbiano insufflata aria nei polmoni de! neonato o soffiando da 
bncc.'1 a bocca. o praticando manovrc di rcspirazione artificiale. 
- fo tale supposto; perO molto problematico a verificarsi in t~si 
di infanticidio; si potrebbe avcre il galleggiamento dei po[moni di 
un feta chc fosse nato morto.-Lasciamo pure in questo momenta 
di occuparsi a fondo di tali per le quali resulter~bbe 
che una madre sulla quale sospet.to d' iufanticidio invece 
sarebbe stata premurosa·di aiutare la csistenza del neonato fa
vorendogli la re5pirazione: - lasciamo pure <la parte cbe se 
altra personn. fece sul neonato o r espirazione artificiale o insuf
flazione con istrumento portato nelle vie respiratorie, il parto 
non sareblJe stato pill clandestino e quindi distrutto uno deg\i 

lasciamo pure altre riflessioni e studiamo 
anatomica ciO che deve osservare ii perito per dif· 

ferenziarc ed ar,purare ii fonomeno. 
Io, contro il mio solito principio negli studii di medicina forense, 

dichiaro recis::unente su tale punto come avendo avute numerose 
occasioni in camposanto di studiare cadaveri di neonati nei quali 
e nella Clinica ostetrica e nello Spedale degli Ianocenti ed ora 
nella Matcrnita, fu con ogni modo tentato di destare la respirazione 
aiutandola artificirtlmente, clichiaro di non aver mai verificata la 
compenetrazione uuita, regolare, intrinsecamente avvenuta del· 
l' aria nelle celluline polmonari, e molto meno il famoso colorito 
di gambero fritto proclamato dal Casper quando insegnava un 
caraitere a riconoscere l'al'ia arlificialmente insuillata nei pol
moni. - 2\Ia iuvece ho verificato spesso e specialmente all'apice 
del polmone destro od alla superficie dello stesso, sotto la pleura, 
dei gruppetti di enfi.sema interstiziale si ngolarmente conformali 
in modo che a prima giunta sembrano punteggiature o granu
lazioni morbose di un coloi:-e croceo, le quali perO attentamente 
esaminate con la lente, si vedono formate da gruppetti di bol
licine d' aria e sono movibili a piacere dell' osservatore che 1~ 
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pub per dolce pressione far mi~rarc, apparire e 1.lii>parire. - E 
tali punteggia1ure sottoplcurali piu particolarmentc poi le ho 
verificate rpando con iu~istcuta (I' altronde Jr,de\'Olissima.) si era 
praticato ii metodo di re~pir1lz.ionc artificiale dcl Sylrcstcr o 
dcl Pacini a dill'creaza di quel\o del Ludwig. Ed ag::;iungo di 
piu clie alcune mite simile rcp~rlo l' ho \·erificato in quei ca"i 
nci quali ii neon:i.to i rnncndo alh Juce in uno skuo di asfissia 
per travaglio di parto distoch:o 1 nxc\·a data qualche rapido e<l 
int.crrotto tratto di a'!pirazione qua5i asmatica, co11rnlsiva e dopo 
era avvenuta la assnlut1.i ccssazi011e d' ogni moto vitalc. ~ 

S..1.ggiando alla prova i<lrostatica tutti questi po\moni non ho 
avuto ma.i gall;.!ggiamento completo e dai frammenti nei quali 
alcuni di quPi gruppetti cl' enfiscma csistcvano, ho ottcnuto fuo-
1•iuscita irrcgolare di t1ualche !Jollicina rl' aria scnza quello sgorgo 
uuito, spumeggiante, sangukrh.1, continuo, come si ha quaudo 
l'aria I.a co111penetrate le cdluline naturalmente e ii frammento 
denso, polposo, consistente, ha precipitate al fondn del vaso. -
Per me dunque, mi sento; lino a pro,-e in contr.1rio; coscien
ziosa.mente tranquillo a in1licare al pl'atico che la valutazione 
piu fondata a dove1•si porre in chiaro alla tavoln anatomica per 
discriminare se r aria esistente nei polmoni che egli esamina 
fu al'ia spiuta dentro a1·tiiieia lmonte ovvero aspit·ata natw·almeute, 
b quella di vedcre come c dove ~ contenuta quella poca quan
titll di aria cha egli ri.scontra: - c ltuando la tro\·asse raccolta 
a piccoli gruppctti d'enfiscma interstiziale sottopleurale e quando 
anco verificasse quu.lche grnppctto di enfisema lobulate vessico
larc specialmente all'apico dcl polmone destro, cd i primi fossero 
facilmente spostabili ed alla prom idrostatica tanto i primi chc 
i secondi non gli dasscro non solo un galleggiamento completo, 
perman.:mte, anco fatle alcuuc compressioni su quel frammento 
di visccrc, ma ncppure sott' ac1lU'1 gli dassero sgorgo di spuma, 
unit.a, regolare, continua, tinta di utl rosso sanguigno prove
niente dal vuotamento dei vasellini pericellulari, io lo ripcto an
cora con tutta la pill calcolata responsabilita scientifica, credo 
che egli avrebbe diritto di dichiarare che queUa non fu aria 
liberamente ed automaticamcnte respirata sotto l' imµero della. 
pie11a potenza vitale. 
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In una parola, non crerln nncora alla esatta dimo~trazione di 
una parziale o com pie ta ma rcgolare, uniforme1 aereazionc d'un 
polmone (rtale me1liante unr1 re<::pirazione art.ificiale, sia pure 
da bocca a hocca, col cannello .o con allro mct.oclo.-I rC'"ultati 
felici che !iii citano credo valgano per ora a <limo~trare so[tanto 
chc quellc praticlrn poterono esser mezzo atto a rlestarc il furi
zionamcnto fisiologico cardio polmonare suscit:inc!o forse azioni 
refle<::se. 

Comunque voglia 1·itcner~i. ii perito pensi cl'altro lato essere 
difHci\issimo che da bocca a bocca si possa spingere colonna di 
aria che uniformemente pcnetrt.ndo in tutto l' albero bronchiale 
distenda unifol'memente q11cll'immenso numero di cellule polmo
nari; essere aneor pil1 difficile con altro apparecchio ottenere 
questo fenomeno e piuttosto vcrificarsi il fatto che l'aria penetri 
nell' esofago e di IA nello stomaco e forse nei p1'imi tratti del· 
l'intestina tenui. 

Concluclendo dunque in sommi capi e a tlirsi 
1° Esser poco ammissibile che una donna illegittimamente 

gravida con un feto che na~ce apparentemente morto sappia o 
voglia darsi briga di salvarlo con una respirazione artificialc. 

2° E per ossen·azione esperimcntale chiarito come nei 
cadaveri dei nati morti per asfissfa ajutati dalla respirazione 
:trtificiale con q•mlunque metodo praticata, gli effetti di questa 
operazione non riescouo tali quali sono quelli della naturale re
spirazione: e quanclo pure qualcosa accade, si vcdono poche di
ramazioni bronchiali aver condotta aria a qualche lobulo polmo· 
nale e pii1 spesso si vede l' aria infiltrare nei sepimenli inter· 
vessicolari apparendo sotto la pleura viscerale in forma di pun· 
tcggiature coniformi irregolari: -

3° II polmonc in cui C penetrata poca aria acquista un 
colorito chinro, roseo, che contrasta spiccatamcnte con il resto 
de! parenchima che mantiene un colorito di fcgato d' adulto co
m' C nel polmone del neonn.to asfittico. -

4° Per lo pill se l'in~ufftazione flt energica, ardita, si trova 
<!isproporzione fra l'aria esistente nel polmone e quella in mag
gior copia contenuta nello stomaco e neHe intestina. -

5° Al taglio c spremcndo i pezzetti di tali polmoni sot-
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t• acqua pub uc;:cire come abhiamo detto al §. 150 aria in piccole 
bollicinc, ma non murco bronchiale c san_:..:ue, pcrcM le dirama
zioni vascolari deli' arteria polmonare e clellc vcnc sono vnote 
ncl foto chc non ha di suo respirato, meno i casi tli forte con-. 
gestionamcnto sanguigno. 

Una Ill"' obiezionc cite si vuole accampare contra la veridi
cita della prova idroslatica C '}Ucll:t di anertirc come per com
pressioni ad urti, o rn::mcggiamenti espulsivi sublti dal nascente, 
ne i polmoni po"sano avrnnirc ecchimosi o congc:;tionamenti san
gui~i rlc' quali o per i quali nasce srnlgimento cli gas che fa
rcbhero galleggiarc polmoni di feta cbe nacquc morto. 

Nc.n voglio fermarmi molto sopra una talc opinione princi
palmcnlc sostenuta clallo Chaussier - Kon la nego non la com
batto. - Dico soltanto chc in mcdicina forensc bisogna stare net 
cnmpo dei fatti speciali e pcrciO so si parla di contusioni deri
vate cla manone ost.etriche non siamo piu in tOsi di parto clan
de!'tino; sc si parla di contusioni o pressioni fatte dalla puerpera 
sul nascente per ajutarne l' u~cita, allora oltre a tuttc le condi
zioni speciali dcl fatto, si a\•ranno anco i segni di qucstc contusioni 
cstcrne e internc e quand' anco le si avessero credo chc i i com· 
portarsi speciale di questi sviluppi di gas ncl parenchima pol
monale dovranno essm· sempre molto dissimili dalla aereazione 
vcs~icolare di una libcra cd aperta respirazione c quindi tutti 
i carntteri piU sopra annunziati che corrispondono a riconoscere 
la naturale clalla morbosa aereazione dcl polmonc. varrnnno pure 
a differcnziare un' enfiscma traumatico da una nornrn.le aerifica
zione intracellulare. 

Una IV" obiezione alln 'luale deve port.are attenzione ii pe
rito 6 quclla relativa alln. possibilit<'l. de\ galleggiamcnto <lei pol
moni rli un nato mC'1·to per sviluppo di gas di JJirtrr'(a.:ione. 

(+Ji argomc11li opportuni a snoclare qucsto dubLio pullulano 
dallo 5'te~:0;0 operato dcl pcrito, quando bone ahhia proceduto 
nell' e~amc prcceclente. 

Prima di tutto nel paragrafo 149 dove ho in1licate le avver
tcnzc cb arnrsi nella o~scrvazione rnacroscopica. ho clctto come 
attcntamcnte esaminando cnn lcnte d"ingrandimcnto un polmone 
di neonate rhe abbia rc~pirato, oltre al piu vivace e rosco colore 

Filip11i 
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che offre nel suo insieme il viscere, si vedono chiaramente di
segnate a mosaico le maglie vascolal'i elegantissime circoscriventi 
regolarmente le celluline aeree ripiene di pic~ole ed uniformi 
bolle d' aria cbe rendono quel parenchima unifor•memente soilice 
ed elastico.-

In secondo luogo ho detto cbe la ragione di tale aspetto 
dipende dal fatto che quando I' aria penetra spontanea e libem 
nei polmoni fetali per la distensionc delle cellulette chiama san
gue nei vascolari finissimi che scorrono sulle pareti delle cellule 
medesime, tantoche il polmone aumenta di volume e di peso. 

In terzo luogo ho detto che quando al saggio idrostatico ta
gliati in pezzetti i polmoni si spremono clolcemente sott'acqua, 
dalla superficie di taglio esce un getto regolare di uniformi e 
multiple bollicine accompagnate da sangue e formanti una spoma 
:finissima e rosea cbe si travede sotto la superficie dell' acqua 
nella quale si esperimenta. 

Questi tre fatti che non si osservano nei polmoni allo stato 
fetale, ma semp1·e costanti; a condizioni normali; Mi polmoni 
cbe sappiamo certo aver respira.to liberamente aria, danno 
ragione a ritenere che quando si ha il galleggiamento insieme 
alle aUre due caratto:iristiche note, si de!Jba preferibilmente cre
dere che esista aria nel polmone anziche al tro gas. 

ff altronde se non fosse aria cosa mai potrebbe essere? Po. 
trebbe essere un' altro gas e pii1 specialmente prodotto di pu
trefazione. - Ma a distruggere questa supposizione a me non 
resta che ricordare al perito quanto scrissi nel secondo volume 
nella Tanatologia ( §. 56) e cioe che quando si svolgono i ga'5 
di putrefazione nel polmone del neonato bisogna cbe prima si 
abbiano i segni esterni di tale processo clistruttirn, inquantocM 
i polmoni chiusi entro la cavita toracica dell' infante cadaverc 
in generate e meno gravi condizioni morbose; tardi si putrefanno, 
a confronto delle parU esterne e di altri visceri; per la ragione 
precipua che nella composizione istologica di questi organi predo
mina la fibra elastica. - Dopo ciO, quando mai il polmone foss~ 
in preda a putrefazione sollecita c per tale processo fosse avve
nuto svolgimento di gas, lo stesso organo presenterebbe quel 
particolar colore verde cupo prodotto dalla trasformazione della 
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eruoglobulina in metaemoglobulina e poi in ematina. - Inoltre 
cs~cutlo per prima cosa ii sanguc chc e pre.so clal processo pu
tl'~ifatfo·o, avviene che le n~ssicole gassose si sviluppino nei grossi 
vasi c ii sangue diventi spumoso la do\'·e C in maggior copia e 
percio imlJeven<lo il tcssuto polmonare forma gruppi cellulari 
rigonfii irrcgolarmente a g1'0.ssc bolle, le quali si mostrano di 
prefcrenza sotto la pleura viscerale e specialmente poi alla base 
<lei pnlmoni. - Tali bolle g.isso..;;c per putrefazione hanno poi 
una proprieti'l. indimenticQ.hile ed C che si spostano e si fanno 
scorrnre sotto la pleura per leggera prcssionei fatto queslo che 
non a\'vienc quando C l' aria che rendc galleggiante il pol mane 
stao<lo dt?ssa a differcnza dei gas inclusa cntro le cellette pol
monali. - v·c inoltre ii carattcre della grossezza e della irre
golaritil di quelle bolle e quando non bastasse tutto questo vi 
sarclJbe anco il s:egno cai·atteristico del puzzo Speciale che si 
scnte riuando bucando le vessicole si rendon liberi quei gas. -
Tut.ti qucsti argomcnti aggruppati, sono validissimi e di tale 
cost<:1nle verificazione, da non lasciare dubbio alcuno che i polmoni 
tolti dal cadavere del neonato in avanzata putrefazione hanno 
ao;;petto differenziabile da quando e aria quella chc in cssi pub 
esser contenuta. Laonde emerge per la pratica che quando 
ii pcrito ha condotto a questo punto della sua ricerca lo 
espcrimcnto e si sia proposta quest.-'\ obiezione giustissima 
e prudenziale, non debba fare altro per risolverla che rias
sumere i criterii piu sopra accennati e quando avesse ra
gioni a rilener che quci gas fossero resultati di putrefaz:one, 
donebbc con clolcezza premendo il parenchima cacciarli alla 
superficic polmonarc c bucate quelie grossc ampolle risag
gi;tro via via il polmonc c notarc come pill sopra ho indicato 
qual fatto avveuga Egli C certo che se dopa tali avvertenze il 
polmonc cade a fonU o <lel vaso e la vi resta, segno era che il 
primir ro galleggiamento proveniva dai gas di putrefaziooe che 
facilmente sono fugabili a differenza dell' aria che intimament• 
entro le cellule si fissa. 

Anzi 6 d:i aggiungersi qui per comodo del perito, che se mai 
gli s'offrisse caso in cui si potessero combinare questP.: due case, ciOO 
c lo svolgimento di gas per putrefazione e la presenzadell'aria aspi-
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rata per libera re:;pirazione, ho verificato spc~sc voile la pos
sibilita di difforenziarle col cacciare prima le grosse bolle gassose 
bucando le ampollc e comprimendo il polmoncino rotolandolo 
involto in un panno di lino assai grosso (te lo Ji Spedalc) e dopo 
ho veduto che clandomi quelle flnissime 
bollicine piccole, profon-
damente nclle ce\lule polmonari. Debbo mlC':ira per 
ripetute che mentre 11ei primi studii io andava molto 
e motto c delicato a far tali prove, tracndo profilto dal 
ricchissimo numero dei carlarnri di neonati p1·0\·enienti clalla 
Clinica ostetrica e clallo Spedf\le degli Innocenti; mi sono poi 
con la esperienza dovuto convincere che la tenacitti con la quale 
resta l'aria aspirata in vita nelle cellule polmonali C tale da non 
credersi a t utta prima. La facilitc.) con la quale si possono fare 
sfuggire o si possono cacciare i gas di puti·efazione dal paren
chima del polmone a di!Terenza dell'aria respirata e grandissima 
e tanto notevole che comprimendo assai validamente i pezzetti 
di polmone fresco che aveva respirato ho sempre avuta diffi
coltc\ a spremere del tutto I' aria contenuta nelle celluline per 
ottenere I' affondamento permanente de\ frammento. Non cosl 
m'e avvenuto studianllO il fatto sui polmoni fetali a diverso grado 
di putrefazione nei q uali per lieYe pressione potcva ottenere e 
la dispersione de i gas e l' affondamento permanente del fram
mento in fondo al vaso. TI giusto grado di tali maneggiamenti 
e evidente non si possa precisare s~rivcndo, ma C necessario 
acquistal'lo con la continua pratica. - E inutile aggiungere al 
perito che per tali osservazioni ed cspcrimenti resti dimostrato 
che allorquando un polmone i frammenti del tquale i>rima gal
leggiavano pei gas di putrefazione vadano al fondo, dopo cacciati 
qllcsti gas, possa allora dichiararsi che 'l_ue\ polmone non respiro 

·aria. Ognuno in ten de che q uando la putrcfazione fosse cotanto 
m·anzata da ridurre in detriti molecolari ii parcnchima polmn
nare, allora anco il polmone che avesse 1'espimto anderebbe in 
fondo; ma a questo punto il compito del perico e finito e sarcbbe 
necessita rcnunziare alla constatazione dell' ingenere principale 
come esamincremo pill avanti. 

Una V11 dubbiez:w. al valore dcl gallcggiamento dei polmoni 
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<lcri\·a da una partit.:olare drco:-;tanza nclla quale puU esscrsi 

tro\·;_tto ii caJ,tvere de\ nconato od alcune par·ti di cs~o e pill 

~;~~'.;~~~1~~~ t:e ~e:;!~1 ';:; 1i1;a 1~~~1;1;:11~1 u:1~e~~11~~~~ri ~or<~~~si Ix>ssano 

E 11uclla scg11alata <l<.lll' Jlc1'hcl't il qn1le a\·cndo da esami· 

uaru u11 tau g-dato in lU1a alla pron1. idrostatica il cuore 
i polmoni, ii ti1no tutti ;Ji ghiacciuoli, cla prirna gal -

lec-:;iaronrJ, ma do110 di,.gclati immcrgeudoli nell' aci1ua 

tc11hh1 rag-r:;iun-:cro il fondo ripctuta111ente in niodo da non re
starn iu duhl•io chc ii nc011ato 11011 ave\·a respirato. -·Basta 
acl.:cnm1.1·0 ~em~1liccrnentc unll. talc acciclentalita perchC ii perito 

da tut tc It.~ cir~o-stanzc dcl 1·a.:.:o assmnemlo il duLbio, pvssa anco 

trovarnc tiwilc le.\ ,·ia. a dilc~,ml'in. 

Pua Yi" du!J!1iez;,a iil caso di puU Ycnit•c dal!a 

osscnaziunc tlol L.klZC il 11ualc rieern:o <la mi collega 

p11lmm1i c:.;tI'.1.tti ,J \ u:1 fdo nat<> mn!'to c an:111Jo prima clato 

scg-no di non a\·er 11..: ~1lit.lto p<'r I' a 'fondarc ucl rn:-:o pil·no d'ac

(llla. t!opu 111c..;..;j nc!I' ulcool 011(\11 si rnanll.:ncssc!'o frc.-:;clii nel
l' inri11, al L:1l':1zc in\·ccc dettcro scgno di galit'ggiare.-Questa 
contra,Jizione pcru l:l':t apparc11tc c uc fu intesa la ragionc nclla 
iml.iibiziouc dbl tessuto nel li(1uido alcoolico pc!' cui elimimtta 

(1ucsla ::;osLlu.:a i poluwni tornarono arl affondarc. Lo cspcri
mcnto 1·i1 uitarn\'ntc Ltlo dim,,~t1·a frll:ilmentc la giuslczza <li 
qw .. •sta ussc1·\·a.t.itl!lc c.\ auzi di1·i1 die .;;j nrifiea anco sc il ea
davcriw1 di un nato morto t\ mc:-:iio inticro iu un lir1uitlo alco

olico disc1·ctamcntc .-:1aturo r1uale ~i suolc ailopraru nci nostri 

gaLinctli c bastano cl.1i t!uc ai trc giorni d' immcrsione per con 

statarnc ii fonomcno. In in•atica i;:arcbhe perO facile cosa p1·cve

dcro 11nn talc possihiliti\ per non cacle1·c nel\' errore. 
l~. Ecco il u0 Uruppo dei cao;;i nei quali ii pcrito nota che 

i pohnoni o per intero a in mai-;sima pai·tc, divisi in frammenti, 

affundano. -
Yerilil'ato un tale fotto n 'lm\li obiezioui cleve pronedere 

ii pc1·ito pl'i111a di c~primerc un giudizio definitiYO c qui111li quali 
osscrvazioni macroscopichc e ruicroscopiche dee per tempo ese

guiro per c:sser tl'anquillo clclla giustezza assegnata al fenomeno 

dcll'alfondamcnto? 
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r• Obiezione potrebbe esser questa ciOO: cbc il neonato 
« avesse respirato ed anco vagito fuori dell'utero e quindi vis
« suto ed i polmoni non dare al saggio idrost::i.tico segni dclla 
« avvenuta respirazione ».-Questa pos3ibilit<'t C vccchia tanto 
'luanto corre da oggi all' opera di Lorenzo HcisLcro (1710) il 
11uale nella sua disscrtazionc « Sulla failacia dello espcritncnto 
« idrostatico nella rcspirazione dei polmoni », cita casi nei 1p1ali 
Jopo una Yita estrautcrina debole eel estcrnata da languido ,·a
gito, essendo d' altronclc sani i polmoni, quesLi prcsentavano 
i cai·atteri dei polmoni fetali e andavano a forido nc\la pi·ova 
idt'Ostatica. -- .\.nzi il .Morgagni stesso (Lettera 19, Yolume J, 
pag. 47.:l, §. -15, Ediz. 184D), esamina le OS!::ervazioni di Ileistero 
spiegando appun to il fenomcno con r ammcltcrc chc r aria non 
espanda per la debolezza funzionale le cellule polmonali c con 
alcune esperienze appoggia la ragionevolezza dclb sua opinione. 
- A questo medcsimo gruppo di osservazioni possiamo ag;,!'iun · 
gerc i casi bcnissimo descritti dal Budin (Annal. Med. Leg. I 872) 
<tuando sosteneva come la docimas(a polmonare idrostatica pn;o;sa 
esscre in alcuni casi impotente a dur l:i. prova tlt.:illa 
zione; e ancor pill fre::;che le osservazioni di Hoffmann 
in cui si possa avel'e respiro e vagito in neonato nci polmoni 
del qua.le poi non s i sia ottenuto galleggiamento, Tali crnnicnze, 
sobbene non tanto frertuenti, pure non sono certo a negarsi una 
volta che la clinica le ha verificate. 

Dal punto di pratica merlico forense dandosi p~re il ca.::o 
in cui raccusa per nlidit;,\ di testimonianze, potesse sostc11ere 
che ii neonato fu vittima di azione violenta in un momenta di 
funzionalitA vita.le Ja permettergli c respiro e vagito nonostan
techc il saggio polmonale dasse prorn negativa, sarebbe furza 
ammettere che un tat fcnomeno potesse intendcrsi per condi
zioni morbose esistenti net neonate e rapprcsentato da una mo· 
mentanea e incompleta rcspirazione tracheo bronchiale per de· 
bolezza organica o immaturita del neonato, o per st.ati morbosi 
del parenchima polmonale; ovvero da una condizione di spasmo 
bronchiale o da malattie risiedenti nel Timo o da versamenti 
intrapleurali. - Ma se C cos\ l' unico mezzo possib:Ie a diluci
dare il fatto sarebbe que llo Ji verificare se esistessero tali segni 
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di cause morboso capaci a spiegare it feRomeno , almeno rile

rnndo quelle ohe possono per 11 soccorso dell'anatomia patologica 

averc sufficiente dimostrazione. 

E fra queste, Iasciando l' eleroeato spasmodico, sarebbcro a 

ricercarsi le alterazioni del ti mo, e quelle del parenchima pol

monale e sopratutto i versamenti ~ ioro sanguinolenti intra

p!eurali. 
Non sarebbero poi in simili casi a tra~curarsi dal pedto le 

ticerche microscopiche clello stato dcl parcnchima
1 

percha con

cedendo pure cha aria possa ad un tratto cntrare ecl uscire dai 

polmoni, ma pure cssere efficace a produrrc un vagito, nonostantc 

le celluline polmonali cssendo state piu o mono dilatate, la circo

laziono doi minimi capillari avr:'I. pure cambiato, eel all'esame mi

croscopico si potrebbe appunto vedere ii singolar fatto d'un paren

chima polmonale che avendo J'aspctto clel polmone cha fu disteso da 

aria per at to di respirazionc, pure aria non contiene. Al chc potrebbc 

soccorrere anco la valutazionc del peso statico; sebbene con un cri

terio di approssimazionc valutato, c;:;sendo; com· C noto; inccrto 

il dato asso\ 1Jto con cui fare un csatLo raffrouto. - i\fa invero 

non mi sembra veramente tanto giusta I' accusa che si fa alla 

inefficacia della prova idrostatica sc in tali casi non risponde 

alle csigenze dell'arte, perrhe non mi sembra fondato che dalla 

idrostatica si dcbba ottcncre respon.:-:o sop1'a un avvenimento che 

toglie affo.tto una condizionc essenziale alla possibilih\ dell' espe

rimento, cioC la non diminuita d{'nsita del parenchima. Comun

que sia, tali casi sono proprio rari e richiedono severo studio 

prima di ammetterli o ricusarli. 
Lo esperimento avrebbc in qualche modo fatta intendere la 

ammissibilita razionale del fenomeno che un polmone alquant.o 

disteso da aria possa poi, per la propria elasticita, cacciarla fuoii 

ed ii polmone aftloscirsi. Cos\ se da una parte data una debolc 

inspirazione e dall'altra vi fosse in un toracc di neonate qualche 

condizione morbosa che aitasse rapido la riducibilitil clastica del 

polmone, si intenderebbe il vuotamento co.mpleto o qt~as.i compl~to 

cd aversi dopa l'affondamento del parench1ma al sagg10 1drostatico 

bencM vi fosse stato e vagito e respiro. E noto come i1 Kramer opi~ 

nasse che esistendo un pneumotorace potesse csser causa di cit':l; ma 
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pill facilmcnte poi se vi fosse un versamento sanguigno sicroso 
nelle caviteo'I plcul'ali. Gia e noto pure che ponendo polmoni cbe 
abbiano respirato in acqua fresca dopo 7 o 8 giorni l'aria esce 
e il polmone avvizzito cade al fondo come Py ed ii Billard e 
l'Orfila ancora, avevano ve1'ificato in polmoni di neonati. 

Quindi la soluzione del dubbio non pub ripetersi che dalla 
esatta valutazione clelle condizioni indi\•iduali. 

Una na obiczione quclla di avere ratfondamento di polmoni 
di un nconato che abbia potuto vivere fuori dell' utero e non 
respirare. - E questa e davvero importantissima considerazione 
pratica. 

Che un feta possa uscire vivo dai gcnitali materni e non 
dar segui di moti ma soltanto manifestare la vita. 
pe' fenomeni della e un fatto innegabile ed 
anco di non - Se una madre od altra 
persona azione violenta su quel neonato in quel 
momt!n to di non cominciata e ncppur tentata vita respirato1·ia, 
potrebbcsi senza dubbio a\'·ere nei caratteri della lesione esterna 
alcuni segni di rcazione vitale ed intanto i polmoni d' altronde 
sani non dar segno di galleggiamento. Ecco una terza ritlessione 
alla quale potrebbe il perito esser chiamato nella valutazione 
del saggio idrostatico che sarebbe in qualche modo contrario 
e quindi manchevole nei suoi resultati a quanto il fatto potrebbe 
per alke ragioni richiedere. 

E necessario qui che il pratico faccia prima entro se ana 
importantissima distinzione onde intendere e decifrare r appa
rente contradizione Jello esperimento idrostatico. E cioe che pur 
trovando sani i polmoni e sempre allo stato fetale, un neonato 
pub aver vissuto e non respirato, per u:.ia condizione di vera e 
pr<'pria apnea, che differisce essenzialmente dalla asfissta. -
Nell'apnea non si C avuto mai inizio o tentativo di aspirazione, 
percM iI nconato pub ancora trovarsi legato per mezzo della 
placenta e del funicolo ombellicale con l' organismo matemo e 
da esso ricevere tuttavia quel sangue gia ricco di gas respirabile 
che in condizioni normali circola sempre fra madre e feto. -
Allora i polmoni affonderebbero, come se (mi si permetta un 
esempio) un forte traumatismo portato sulle pareti <lei ventre 
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di donna gravhla all' cstrcmo 1mnto di gestazione, feriscc it feto 

vivcnte eutro l'utcro poco pl'ima dcl parto c dopo il fcl'imeuto 

fosse cspulso il feto in st.ato <li mol'te. - Tali c01hlizioni tli case 

che nel supposto formcrt?bbcro il fotiddio, possvno esscr lluelle 

che polr~bbcro riscontrarsi nel caso in cui uu neonalo uscito 

vivente clal\' ulero si rn::mtencsse a1moil'o per un c0rto tempo ed 

in questo intcrvallo vcuisse ucdso. - Una cil·i:ostanza simile 

sarebbe pc1· certo di dif;k:ilis . ..;ima soluzione pcrd1.) in parto clan

dcstino male pm) spcrm·si chc la stcSS•l don?:a slia esamiuan<lo 

come proccJano le cu-:c c sc il bambino non 1\:-:pirando nt: nt
gendo abbia nonostanto re;;olari, cacq;'. -i i niuli car,fr1··i. -

Anzi vi sarebLe modo di iutendere come in q11esta incurtczza 

d1 vita, non cstl'iu:; c1ita. c.m i fonomcui piu co111uni c son.;;ilJili, 

la donna didiiara.;;st~ di crcdei·c 11101·ta la .. Tc.1.ura. <la c::-;sa dnta 

in luce c :.werla vuluta soltanto disp~i'.lcrl.t uon u~cid\!1fa. -

La condotta <let pul'ito Jon-a c::;scr queli<i. di Je,;cl'i\·c1·c C'at

tamente ci6 cl1e trnva nclle lcsioni estcrne t.ld c~t1hivcre nclle 

qua!i appuulo polcndori cs:.:ct·e aspet,o di vio!L·uti e ,;j lesioui 

fatte in vit. 1 lJ,·!lclie Sl'~uo <li rc::i:pir.Lziouc puilnonalc 11011 csista, 

potrebbcro pure far supporrc chc fossu acrailut:l la conil1i11a

zione sopracsprcssa . 
.Ma non C cosi nell'asfis::;fa, la qu:i.le a1·L'tl'k.ulo spcssh.simo 

net trarnglio di un parto Jifrldlc ohr...: a 1·ec.u·c rre11uc11tcmc1ne 

la mortc Jella 11aseiL:1 1 tJUt·u se alf'1111.\ vulta un su.;:pfro 

di vita C con:..'CSSo l\ mnribon-li cd in quel 

frattempo una cau'la \'iulenta a spcgnere arwo 11uel 

bagliorc di esistc11za1 il pcrito trO\'a mag..:.ior fascia <l'ar.;;umenti 

a chiarirc ii rcsultato clel saggio idrostati1·0 come qucllo che 

sarabbe negat,ivo, mcntrc il n0onato avrebbe pure per <lualqhe 

altro segno dimostrato di aver vissuto. - Tali segni vel'relJbero 

raccolti fino dall' csan1e estemo dcl cadavere che potrcbbe dare 

indizio della comprcssione dal fcto subit..."l per la. quale ue sia 

avvenuta sproporzionc fra la tbrza motricc dcl cuo1·c c la resi

stcnza che dove supcrarc quesforgano, pe1- cui nell'csame in

tcrno dei visccri o si noti disproporzione gr.rndis.::ima d'irr·orazione 

encefulica o disproporzione grandissima di circolazioue puhno 

cardiaca, o quiudi o congestionamento apovlettiforme ence-
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falico, o grande congcstionamento cardiaco c cosl difficoltata la 
fanzionalita respiratoria. A volte poi indipcnclcntemeute dal dif
ficoltato mcccanisroo del parto, gravi malatue polmonali decor
rcnti nel periodo fetalc, co111e infarti emorragici, essudati flbri
uosi, statoatelectasiaco, vcrsamenti siero sanguigni intra pleurali, 
nllclci di pneumonie lobulari, placche lardacee, affezioni sifilitiche, 
possono porro in condizioni tali i due polmoni da non potere 
essere complctamente distesi da\1' aria che in essi tende a pre
dpitare appena venuto al monclo ii nconato, cd ceca anco da 
qucsto rcperto un ajuto al pcrito per dare il gius(o Si:£nificato 
nl fenomeno dello aJlOntlamento dei polmoni in tali particolari 
circostanzc. sebbene si possa da a1trc ragioni dcsumere che ii 
feto die segno di Yita estrautcrina, meno qucl\o <lella libera ed 
aperta respirazione. - Oltre a quei scgni poi vi sar bbe quello 
anco pill efficace a intendere ii fatto e cioC quantlo nep:li stessi 
polmoni si trovassero porhi e circnscf'ilti puiiti di enfisema in
tervessicolare ii <1ualc (csclui:;;a la insufflazionc; circostanza pro
pdo non concordante col supposto dc\lo infanticidio) per se non 
ifoscenclo neppur bastcrnle a far galleggiarc un frammcnto di 
polmonc, intanto per la sua prcsenza addimostrasse lo sforzo 
inane che l'aria impcdita dal morbo ha fatto per penetrare nel 
parenchima. 

\fa se tutto c1uesto puO csscrc riconosciuto e inteso dalrintero 
andamento clel fat LO; se pul> spiegarsi e per lo esame diretto 
dei polmoni, tanto dcsunto mac1·oscopic:uucnte che con il mi
croscopio, e per la valutazione de! peso assoluto, e per la con
siderazione l!ella picnezza. dcl ventricolo dcstro del cuore e per 
la ripienezza dcll'artcria e delle vene polmonali, e pel colore, 
e la consistenza dcgli stessi polmoni, e per lo stato dell' asse 
cercbro spinale, a me pare che da tutto questo possa il perito 
trar profitto a completare quanto v' e <li negativo o d' incerto 
nel solo saggio idrostatico , ne vi sia bisogno di scoraggiarsi 
rnenomando il valore del saggio polmonale il quale vuole sol
tanto per le eccezionali c.Jmplicanze essere riaffermato da altri 
argomenti scientifici. 

Dopo tali rifiessioni mi sembra evidente, che la pill saggia 
condotta del perito sia appunto quella di descrivere con la pill 
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1.·ompleta esaltczza tutte le condizioni dei visceri cbe egli esa
mina e specialmentc registrando quanto la osserrnzione anatomo 
patologica gli pub offrire, perche se pure esistesse nel neonate 
nua lesione che si potesse credere causa di ruorte, si potesse 
~em pre dimostrarc che sebbenc i polrooni affondarono, la ra
giono era quelia di gravi condizio11i morbose da ritenere it 
ueonato pe1· un moriente e da intendere il resultato negatiro 
de! saggio idrostatico. 

Una Ill., domanda che clove farsi il pcrito, prevenendo una 
ohiezione, e quclla retat.iva alla possibiliU1 chc sc un neonate 
fu ucciso per cssere stato gcttato sul fuoco o in Jiquido bul
lente, al .mggio idrostatico i polmoni di Jui pot1•ebbero affondare 
per l' aumentata densit1.\ clel par•enchima. 

H Tlioinnet verificb che cuocendo polmoni di animali infe-
riori che avessero respirato non pit1. E sic:come 
t:asi nei quali si sia consumato c:on la lessatura si 
conoscono e si potrebbel'O disgraziatarnente ripetcre, cosi C bene 
1.:he ii perito sia avvenito di ciO onde ii rcsultato ncgativo clella 
prova idrostatica non lo fuonii. - ;\fa in tali casi allora venendo 
meno la prova idrostatica, i1 perito non insistera con qucsta, la 
quale trova in certo qual modo una eccezione preconoscibilo :i.p
punto de! fatto dello espei·imento che dimostra come la cottura 
punga il parencbima polmonare in tale stato che anco avendo 
rc5pirato non lo rivela; e piuttosto cercher~\ fin dove puO, c 
come puO, di trarre argomenti da altri segni quali sarcbbero 
q,ieili proprii dclla ustione avvenuta in ten1po di vita od invece 
in tempo di morte. - Quesla spedale circostanza non depone 
perb contra it valore della clocimasfa polmonare, per la chiara 
.. agione che gia C conosciuto come I' azione del calore sul pol
monc distrugga le condizioni necessarie a rispondere a\la prova 
de\ peso specifico, valutabile dal maggiore o minore galleggia
mento sull' acqua. 

Come IVa obiezioue ritorna in campo un fenomeno dipen
dente <lalla putre(azione per ]a quale mentre Sll e incipiente 
come abbiamo veduto, puO fare galleggiare un polmone che non 
abbia respirato; a periodo avanzato potrebLe invece far preci
pitare al fondo dell' acqua un polmone che avesse respirato. In 
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verita mi sembra chc talc dubbio partcndosi da una cognitacolanlo 
sensibile; com'C lo stato di a.vanzata putrefazione; sia facile p1cre
dere l'crrore possihile. - 0 almcno sia facile non prccipitarc un 
giudizio che dichiai·i non essere esi.stita vita percbe i polmoni 
affondarono, mentrc polrcbbero sommergcrsi cd avcrc rcspirato. 

Eppure non si pub ncgarc che un ta\ qucsito; quando lo 
stato di putrcfo.zionc nrm raggi 11ngesse l' estremo grado della 
colliquazione ch non poler formulare un giudizio; potr..:bbc do
vcntarc cli difficilissima soluzione data chc si fossc ad un IJC
riodo intcrmcdio fra lo stato di putrefazione gassosa c il disfa
cimento putrido. -

Sano omai noti frli studii e le opinioni coniro\'Crse agitate 
in pl'Opo.::;; ito clall' Esclicmbacl1, clal Camper, dal Butner, dal 
i\fayer, clal i\Iorgagni, dal .\fa.hon, dell Uapuron, di.tl ·BiJL.lrd, dal 
P.r, rlall'Hcbenstrcit, dall'Orfila c da1 Vcvcl'gic c da quest'ul
timo autorc sono cliiaramcntc riepilogate in modo da non desi
dcrare di meglio. - In cleOnitiva tutti qucsti studii vengono 
concentrati in clue condusioni dell' Orfila riforitc e<l illustr.itc 
dallo stcsso Devel'gie (Uruxclles 1837, pag. 217-.\Iedic. Lega
lc cc.) nclla prima dcllc quali viene espresso il Catto g:a dianzi 
esaminato piu sopra chc: 
« polmoni di feta morto nnfo a termine, separati dal corpo, pas
« sono in ccrle circostanze lascial'e il fondo del va5o dove sono 
« restali alcuni giorni e risaliti poi ridiscenderc ». 

~la qui e ora impol'tantc la seconda conclusione: 
« Che i poimoni cli un feto a termine che ha respirato, 

« mcssi nell'acqua non rostano lungo tempo alla superficie de! 
« liquido ma precipitano ». 

Questa conclusionc torna molto impo1·tante appunto per i 
casi nei r1uaii si dovcssero csaminare cadavel'i di neonati wlti 
dall' acqua dove soggiornarono per certo tempo e spccialmente 
poi in cherse condizioni di stato del corpo cioc o di mutila
zionc o di integrita. 

Quanta allo stato di mutilazione questa potendo e8sere stata 
prodotta nel torace da una azione violenta, avrebbe posto su
bito i polmoni in contatto dell'acqua e quei visceri, dopa alcuai 
giorni vencndo esaminati dal perito, potrebbero offrire difficoltc\ 
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a sni:>dara ii giurlizio sc 1 enchC afTonclando potC:'5icro av·er respi

rato: mentre sc lo squardo dcl toracu fos.~e avvcnuto per il 

5iolo processo di putrefazione, allora le condizioni dci visceri 
sarebbero a tal punto a\·anzale da non <lar spcranza di una in
ve::;tigazione cffica.cc. 

E dunque da ristringcrsi nel s.uo vero confine di tem1Jo Ia 
utilit.a clclla ol.liczione relativa alla possibilittl di un affondamento 
dci pol mom chc avenclo respii>at.o, per la putrcfazione dassero 
poi ii fenomeno dcl sommergimcnto. E talc delimitazione ha 
per me un' altro grande vantaggio cioe qucllo di portare una 

giu"ta differenziale fra ii fatto di un aevi:=fozento polmonale 
per discacciamento d' aria, cla un vern e proprio effetto di pro

ccsso putrcfattivo.-
L'Orfila con l'acutezza del suo ingegno, notO it fatto dicendo, 

perO con frase vaga « che i polmoni di feto a tcrmine chc abbia 
« re!<pirato non restano lungo te,npo alla supcrficie » ma non pre· 
cisO o almeno non indicl> n!;\ un massimo n~ un mini1no che sa
robbet'O riusciti utili a\la pratica fot'ense. 

E fuori di dubbio la verita di qucsto fatto esperimcntahncnte 
cimentato; eel io stesso mi sono data cura. di studiare qucsto 
avvi~:;;imenlo de! polmone quandu appunlo un egrcgio ed operoso 
scriltore di ::iiicdicina legale ii Prof. Ciio\·anardi (Rivista Fren. Med. 

Leo. 1818) richiamarn l' attcnzionc degli studiosi sulla impor
tantc osser.,.·azione dell' Or fib gia commentata dal Devergie. E 
mi preme moltissimo constatare come lo stcsso Gio\·anardi con 
intenzione di pratica utilitll., abbia appunto cercato di det.ermi
narc quel periodo di tempo (non indicato dall'Orfila) entro il 
quale puO avvcnirc il fenomcno dcll'affondamento, pcrioclo che 
ccrto nessuno vorrll. pretendcrc sia assolutamcntc cleterruinabile 

ma approssimativo, oscillabilc nrl suo sigdficato, come sempre 
sono o~cillabili i resultati clc31i c.;;peritncn li chc non possono 
avcrc in se SLCssi tutte mai le pos"-ibili e srnriatissime circo

stanze in mezzo allc quali si compiono i fatti reali. 
Anzi a roe stesso nel faro tali st.udii sono venute sott'occhio 

variabilita forti<;;sime per svariatc circostanze or·a dipcndenti clal 
periodo di tempo corso dalla mortc dcl neonato al momenta in 
cui potcva lcvarne i polmoni per mctterli in prova, ora di pen-
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dcnti cla influenza cli malattfe che nvcva patitc il neOu.'.lto; ora 
cla temperature atmosferiche differenti nelle diverse giornate e 
nei <liver3i ambienti nei quali lavorava: e fra le altre divet'Sita 
uan efficacissima per avere o non avere coperto ii vaso ncl quale 
poneva i polmoni galleggianti. - Q.Jando io non cuopl'iva ii vaso 
allora nel segmento di viscere che restava a fior d'acqua i vcrmi 
rapidissiroamente svolgendosi, brulicavano rodendo e coasumando 
le parti •>rganiche in moclo che presto il viscere rotto e foratn 
da ogni parte pill presto affonrlava, senza poi che in esso, s'in
tenda benc, mi potessero corrisponderc le riprove idrostaticbe 
difTerenziali anuunziate dal Giovanardi. 

Ora ~ eYidente che se ii neonate soggetto di quesit.o medico 
forense fu vittima di un delitto C molto ragionevole cosa am· 
mettere che daHa vita alla morte ed al getto sott'acqua vi sia 
corso tempo breve, molto pill breve di quanto non corre dal 
momento in cui m01·to un neonato in una Clinica, l' anatomico 
possa ancla1·c poi a levargli i polmoni ( 24 ore per Legge). }; 
poi logico ritenere che l' au tore de[ delitto getti il cadavere del 
nconato in luogo sufficientemente fondo in modo che allora i 
polmoncini di quel feto vengono a risentire in minor tempo la 
influenza de\la putrefazione a circostanze com.uni, di quello che 
non le rL'ientano e i polmoni adoperati da me e dal Giovanardi 
nello csperimento adoperando cadaveri che cominciarono a pu
trefare all'aria. 

Comunque sia C lodevolissima la premura del prelogiato scrit
tore a studiare qucsto avvi.::i1nento del polmone che avviene 
per l' acriua che caccia l'aria dalle cellette del viscere, e sebbene 
io abbia avvertita delle differenze sensibili sopra i resultati di 
questi esperimenti, e d'altro canto lo stesso egregio autore sia 
tuttora attarno a studiare il fenomcno , io credo mio stretto 
dovere consegnare qui le conclusiani cmesse, le quali sono fino 
ad ora l'uniche (per quanta mi sappia) cbe in tale argomenta 
riempiono la lacuna lasciata dall' Orfifa. 

Sarebbe clunque resultato quanto segue: 
l 0 I polmani d'un feta nato vivo e che abbia respirato anco 

completamente , se rimangona da 11 a 12 giarni nell' acqua 
vanno a fondo. 
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2° Che se \·iene sommerso un feto intero o colla cavita 
toracica chiu~a, i polmoni. purcl1l· abb ano respirato, galleggiaao 
sempre fino alla complcta loro puLrefazione. Se perO la cavitil del 
toraco C stata aper1..a. e I' ac,1ua vi puO penctrarc liboramente 
dopo 15 o 20 giorni i polmor.i v::mno a fondo. 

3° Cho nel caso q uindi che ii neon a to sia stato tagliato 

a pezzi c ne ~iano trovati i polmoni o ii torace aperto, ii pe1·ito 
non dovrit concludcre clie non ha respirato per la sola circo
slanza che i polmoni rimangono sommersi nell'acqua. 

4° Che essiccando i polmoni o al fuoco od al sole, ii perito 

poti>a verificare se la sommersione loro clipendc da non a''er 
respirato, oppure avendo respirato dall'essere ::;tati diversi giorni 

nell'acqua poiehe se hanno respirato cos\ essiccati essi tornano 
a galleggiare, se non hanno rrspirato vanno a fondo. 

5° Cl1e in base a qucsto fenomeno ii perito potra ancora 
qualchc volta giudicare (in via approssimativa) da quanto tempo 
il neonato sia morto, sapenJo che la sommersione avvien sem

pr& tla-s-li ll ai 15 giorni e qualche giorno prima se i polmoni 

sono stati tnessi in pezzi e piu presto poi se i poimuni sOno ipe
remizzati ocl epatizzati od hanno incomp[etamente respirato. 

Non si pub negare che tali conclusioni non sieno lusinghie
ramente spel'anzose e non apportino ncllo spirito de\ pratico uua 

fiducia grande di riuscire facilmente in sl spinose congiunture. 

11 dilemma st.a qui: 0 la putrefazione e di piccolo grado e 
piuttosto ii polmone fetale tende a galleggiare: o e avanzatis
sima ftuo alla disgregazione molecolare, c ii polmone affonda 

sempre. - Ma in quest' ultimo caso vi son hen' altri criterii, 
dirctti e incliretti capaci a sch iarire ii fatto. - La ques~ione 

importante sti\ dunque nel precisarc questo fatto inlermedio fra 
quei due estremi onde non confoudere una cosn con un' altra, 

un avvi::::im.ento ciOC con un disfacim,ento molecolare putrefat

tivo e se la propost.a. pratica formulata dal nostro itaLiano au
torc corrispondera fodele, allora ii perito ncl dubbio non avra 
da fare altro che chieder tempo a \·erificare il rigalleggimnento 
ottenibile o con i1 riscaldamento dei polmoni al sole o con il 
prosciugamento al fuoco. -

§. 153. Siamo giunti cosl a in·licare brevemente quali 
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possano essere le pill importanli riflession i cbe il perito deve 
fare tacitamento quo.I valore possa dare al fenomcno 
del sommergirncnto dei polmoni saggiati 
alla prova 

Stringcnrlo intanto per utilita pratica quanto ho di volo espli
cato nel prccedcnte paragrafo ne resulta: 

19 che ii GALLEGGlA:'>IEN"TO dei polruoni potrebbe aversi: 
A. Quando il neonato non avesse respirato foori dell'utero 

ma der.tro l'utero e la vagina c pcrciO nascendo niorto potrebbe 
alla pl'ova idrostatica dare quello stesso segno che fa credcre 
allacsistita vita estmuterina:-

B. Quando ii neonato uscendo m.orto dai genitali materni 
dopa o per aria da bocca a boc~a o per qualunque 
altro metodo di artificiale i polmoni avessero ac-
quistato un peso minore dell'acqua. -

C. Quando neonato nascendo m01·to per la putrefazione 
si svolgessero dei gas nei polmoni e questi alla prova idrosta
tica gal!eggiassero pil1 o meno completamente come sc aves
sero respirato. 

!IO Che potreLbe aversi }' AFFONDAMENTO dei polmoni: 
A. Anco quando il neonato avesse do.ti scgni di vita, di 

molo e d1 circolazione fuori dell' utero (apnea). -
B. Anco quando i1 neonato avesse dati segni di vita fuori 

dell' utero, perb coudotta in piU o meno gravi condizioni mor
bose csistcnti nell' apparecchio pulmo cardiaco o nell' encefalo 
(asfissia). 

C. Anco quando avessc respirato e vagito fuori dcll'utero, 
sebbene debolmente. -

Legittima conclusione a\lora sarebbe la seguente: 
« Che se aria e entrala nei polmoni di im. neonato non 

« si JHID abbia avuto luogo la vita estrauterina e 
« se non trovasse aria non si potrebbe affermare che il 
« neonato (osse nato morto >. 

Dalio quali importantissime avvertenze ne consegue che il 
pcrito in faccia alla Legge per affermare che un nconato ha vis
suto, non avcndo nC potenclo; per ora; inrncare altra prova pill 
sicura cha quella desunta dallo stato <lei pohn0ni, avra dovere 
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strettis~imo di appurare con ogni sottile indagine ii valore dei 
fenomcni ottenuti dal saggio polmonale resultante dei tre elemcnti 

Anatomico, 
Statico, 
I dt·ostatico ; 

confortati da qualunque altro suss idio diretto e indi1·etto che 
I' avanzamcnto delle scienze affini gli possa offrire perche ogni 
piu fondato giudizio emerga clall'csame del fatto in specie. 

Per cui riunendo tutto insieme concentrato quanta il perito 
ha fin qui analiticamente raccolto dall' esame dcl cadavrre, re
lativamcntc a quanta conccrr.e la prova di una esistita respira· 
zione desunta dal saggio dei polmoni, potra con assai probabi· 
liLb concludere che ii neonato visse 

A . per RESPIRAZIONE pill o meno completa; quando: 
l 0 i polmoni riempissero la capacita dcl torace :fino a 

ricuoprire l' area cardiaca: -
2° quando i polmoni rnostrassero un colore roseo con sa

perficie discgnata da innumere\'Ole quantita di cellettc aeree:-
30 quando con lente d1 ingrandimento si scorgesscro dira

mazioni vascolari finissime percorrenti le pareti dalle cellule 
medesimc:-

40 quando alla prova idrbotatica soprannuotassero comple
tamente e oosl facessero se tagliati in frammenti : -

5° quando comprimendo ognuno di quei pezzetti sott'acqua 
lasciasscro sgorgare bolle d' aria finissime, spumeggianti. com

miste a sanguc e quando dopo tale maneggiamento ritornassero 

costantemente a galla. 
B . Sarcbbe indizio che iL neonato NON RESPIRb: quando: 
1 o i polmoni mostrassero ii loro tessuto com pat to : -
2o ii loro colore simile a quello del fegato d'adulto: -
3o la loro superfieie nll ad occhio nudo ne adopcrando una 

lente d' ingrandimento , non mostrasse quelle cellulette distese 

d'aria: -
10 quando posti sull'acqua o intieri o ridotti in frammenti 

o insil·n1e od isolatamente andassero in fondo df'l vaso: -
5o quanclo compressi sott:acqua tali pczzctti resta'>!'ero al 

fontlo e vi ricadessero pct proprio peso lasciati a Iara stcs..;i: -

liilippi 
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C. Sarebbe a de<lursi esistere Putrefa::ione; 
1° quando il tessuto si mostrasse in generale compatto: -
2° avesse colore di fegato: -
3° la superficie <lei polmoni fosse cosparsa da bollicelle 

gassose oblunghe, alcune grosse quanta un grano di miglio irre· 
golare:-

40 fosse scomparsa la regolare disposizione od apparenza. 
delle celluline aeree che formassero quell'elegante mosaico che 
si vede nei polmoni che hanuo respirato sotto !'influenza della 
vita:-

50 quando immergendo tutti insieme i polmoni, il cuore, 
il timo o soprannuotassero o debolmente andassero al fonclo :-

60 quando ciascun polmone e ciascun pezze~to dl pohuone 
cosl si comportasse: -

7° quando compresso ogni pezzetto sotto acqua e i·ipetu
tamente <lasse usciLa a grosse bolle che appena giunte a livello 
dell' acqua subiLo e facilinente si rompessero, e dopo quel pezzo 
di parenchima andasse al f'ondo: -

D . SareLbe segno che nel rieonato fosse stata pr•aticata 
Jnsu(flazione: 

1° quando i polmoni fossero di colore roseo pallido in al
cun punto della loro superficie e specialmente all'apice del pol
mone destro eel all'orlo anteriore di esso: -

2° quando alcuni gruppi qua e la di vessicole fossero di
latate: -

3° quando esaminando con una lente la super'ficie di tali 
visceri si vedessero qua e 13 gruppi di cellule dilaLate: -

4° quando per rale esame non apparissero l!Uelle finissime 
ed elegantissime dirarnazioni vascolar'i inquadranti i contol'ni di 
ogni ce\letta: -

5° ,quando finalmente comprimendo sott' acqua quei fram
menti non uscissero che a tempo a tempo gruppi di bollicine 
d' aria senza essere accornpagnate da quel g-etto sanguigno spu
meggfante che si nota rnnire dal parenchima cbe gia respire). 

§ . • 54. L'opera del perito forense alla tavola anatomir.a ha dei 
limiti impreseindibili oltre ai quali non v· e che la conoscenza 
coinpleta della istruttoria del processo e del pubblico dlbatti
rnento che la possano completare. 
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Non si put'.> pretenrlere che tutto sia preveduto nel momento 
strin~enlissimo (e malissinmmente, anzi vergognosamente ricom
penc::ato) ddla necroscopf;l forense. L'enumerazione dcl!e clifficolta 
da ~uperarsi, soltanto per da!'e il giusto va\ore al resultato della 
prova idrostatica, sia ai·gomento evUente della verilc'I di quanta 
scrivo. Percio dichiaro apertamcnte esser \·enuta l'ora nelia quale 
ad ogni necroscopia giurliziaria in ca<:.o di infanticidio come per 
tutte le altre funzioni pcrLdali ( fatte pochissime eccezioni) il 
pel'ito recusi addirittura di potcl'e esprimere parere senza l'in
vito ufficialc di una r·elativa Relazione, la quale; sebbenc pur questa 
~em pre male ricompensata; almeno da modo al perito di non 
e~porrc la propria reputazione a censure amarissime nel giorno 
serio del pubblico dibattimcnto. 

Se tutti i collcghi intcrpellati in proposito indistintamente , 
val.11:i~'<ero I' efficacia di questo giusto ed on~sto con~iglio ap-
11lh·ato alla grave rcsponsabilita scientifica che uno s' addossa 
nel rcdigere un "Verbale d' autopsla forense, c specialmente in 
ca~o cl' infaoticidio, si potrebbe troncare una buona vol ta le spu
clorate esigenze che un Coclice inqualificabile di Procedura pe
nalc vigente in Italia impone agli eserce11ti la Iibera mcd icina 
a danno del decoro professionale, dclla scicnza e dolla giustizia. 

~. 155. Tutte le consiclcl'azinni contenute ne i precedcnti 
para.grafi debbono essere lavorfo intcllettuale del perito mentre 
opera alla tavola anatomic..'\, nll io ho preteso di scrivcre tutto 
quanta sarebbe a dirsi in proposito perchO sarebbe fuori dei 
limiti di c1uesto lavoro il farlo. - Ora e necessita esplicare 
un'altro punto di pratica dipendent'3 da nna domanda cbe si 
potrebbe fare e cioe : dato che dopo tutte le avvertenze ac
connate piu sopra quando s' indicava il metodo di fare il sag
gio po\monale si restasse no\ dubbio; ov\'ero quando il perito 
non potcsse per singolari circostanze di mutilazione usufruire 
dei polmoni del neonate, non vi sarebbe altro modo di conva
lidare i resultati dubitativi della prova idrostalica onde sciogliere 
l'importante problema della av\·enuta o non avvenuta respira.
zione 1 -

~. 156. Una ricerca che potrebbe esserc fatta in tali cir
costanze, sarebbe quolla prcconizzata <lat Bres!au di Zurigo fino 
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dal 1862, prendendo cognizione dello stato del contenuto dello 
Stomaco e delle fntestina. - Il Breslau, ed alt1'i osservatori di
poi, lavorarono intorno al fat to rlel galleggiamento delta sto
maco <lei feta che fosse nato respirando, perche dice\'ano essere 
utile a decifrare se vi fU respirazione tener conto di quel\1;: con ~ 

dizioni speciali in cui troYasi la cavit~\ dello stomaco nel nato 
morto a differenza di quanta si osserva nel neonato che avcsse 
vissuta vita estrauterina. - Nel primo, s i not.a ritrovare una 
sostanza viscosa, jalina, non aereata; - men tre nel Secondo; quando 
v' e stat:.\ piena respirazione; l'aria penetrerebbe nel tuba gastro 
enterico ed insieme atla saliva ed agli altri umori di degluti
zione provenienti dalla muccosa bronchiale, cambierebbe l'aspetto 
di quelle materie che di glutinose ed omogenee si renderebbero 
spumeggianti. - Non si pub negare che in generale quest..1. mo
dificazione avvenga nel neonato che ebbe per alcun tempo li
bera respirazione e per questa la deglutizione d'aria nello sto
maco e nelle intestina, tantoche nei casi nei quali si potesse 
eliminare o la presenza di aria in suffl.:i.ta o lo svolgimento di 
gas per putrefazione legando lo stomaco al cardias ed al piloro 
e ponendolo suit' acqna si vede galleggiare. 

Tal prova deve far la il perito subito do po l' esame <lei pol
moni, non sperando pero di pater concludere pel resultato po
sitivo di questo esperimento che vi fu vita se gli fosse man
cata la prova de! saggio idrostatico polmonale. - E cio perche, 
avendo portata la mia attenzione sopra un tal fatto fino dal l 873 
quando faceva il corso pra ti co di medicina forense, non ho mai 
trovata costante corrispondenza fra la respirazione polmonale e 
1' aereamento della viscosita stomacale. - Ho verificato il piu 
delle volte che nello stomaco dei nati morti ed a termine o 
quasi a termine, vi si trovava una sostanza jalina, colloide, di 
color bigio chiarissimo, non aereata; ma l' ho veduta poi anco 
non aereata. in neonati che avevano respirato c non erano stati 
in verun modo nutriti. - Alcune altre volte poi ho verificato 
esistere aria nei polmoni e spuma nello stomaco ed avere il 
galleggiamento <li lJUesto viscere, ma in tali casi i neonati erano 
st i i nutriti ed io o:;servava r.adaveri dalle 36 o 48 ore da\la 
morLe cou s~gm mau1t't:.-:d di coloruzione cadaverica. 
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CiO nonostante () logico ritenere che la presenza dell' aria 
comruista alle m'\terie di sccrczione stomac1le sit segno di de
glutizione in tempo di vita e pntrcbbe co;;:tituire segno conco
mitante di e.;.i~tita vita quaudo andasse congiunto a tutti gli 
altri indizii ricavati chi saggio idi·ostatico dci polmoni. 

Quindi io consiglio ii pratico a seguitare la necroscopfa, al

laccianr\o lo "tomaco al c:mlia" ed al piloro; e dipoi staccatolo 
p1·oval'lo alla idro;;;tatirn e not.arc riuello cho avvenga climiuando 
pero ~t~mpre die se si ottenesi<e il gatleggiamento non potesse 

provenire auzi dal p.:riotlo tli putrefazionc alla 11ualo con faci
litt\ va ~o:.rzetto il vi-:cero in csame. 

Dopa l'esamc stom:1co chiu'lo dovrcbbc ~Ul'Cedere 
l'accurato esamc interna C<Wit:.'l. apren Iola c,m le rcJole 
g1•11e1·ali c prendt!r co ·nizinnc th•l!e condizioni in cui Ri trovnno 
le ~ostnnze contcnut 1· t ·n~ .1lr ae;:p..rto. alia cnn..;i..,te:iza, all:t 
<1u.uttita. al Jorn colorito. ,1! Jor l m.1:!.:iore o mi1111rc ~t:lto <Ii 
aereazi(rne. :\fa di•! ic..-:u1 att1> 111atico di 11ec1·otornf,~ "'' dirO pill 
arnnti. 

~. 157 .. \ complct:trc b c11ume1\tZione di qu~i ~occor."i che 
pou·clJlwrn cnneorrcr<! a forrnuhrc un piu sicuro g-iudiziu doll' av

vcrwt.t rcspirazionr rli un nconaln. mi rc~ta avvcrtirc il pmtico 

di uu mezzo applicato tlal \Vr(·d•·n ncl 1Hti8 in un caso cli so

spettatn infantici,Jin in <:ui ii rad.were ct'.\ ma.ncautc dc!!.i or
gani to1·a, ici. ~a~,rian'l(> I•• cn111li7ioni dd\' nre(' ·ltio me luJ de! 
neonnto. -

11\i ~tu.Iii su q11r..,to punto rli pratica medico fo1·cnsa sono 
stati caldissimi, nC io vog-lio r1ui comporrll un p:u·ag!'afo di let

tor.1tut'il medica ch [i'al1bricio d' :\.c11uapcn.Jente al Troltsch 
(1H38), al W1·eden (1~68), al \\'c•ndt (!b73), al Gelle (1876), 
all' Og . ..;ton, al B!umonst.ok hi \loldunhaucr, nllo Schmaltz ec. 

Tutto ii succo sta in qucsto e cioe: 
lo Uhe ncl perio.Jo dolla vita fotal~ \'orecchio medio, nella 

parte s0prammastoidea e Ml piano superior!! della cassa del 

timpano {j ripieno di una so.,tanza gclatiuosa grigia, blunstra. 

tt•asparente, cd appar~ privo di aria. -
21

> Che nl momento della nascita per data e fatto della 
respir.1zione e quindi per la peneLrazione dell' aria nella tuba. 
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Eustachiana, sparisce quella sostanza per riassorbimento o Se
condo a\cuni per trasformazione de\ tcssuto gelatinoso iu tessuto 
:fibroso, che avviene nella caxita del timpano. -

3° Cho tale moc\i:fic:azione si fa pill sollecita (I 0-12 ore 
clalla nascita) quanta piu libera eel energica e stata la respira
zione: pill lenta se la respirazione si cffettuo languida, incep
pata, quasi accadesse nell' orecchio rncJio 11uel che avviene nel 
polmone per l' asfissia. -

Vi sarebbe durn1ue un equo rapporto di energfa o di lentezza 
fra ta auricolare c la pobnonale. - Dalio quali 

si sarebbe proposto che se fosse impossi
un resultato daU'esame dei polmoui, il perito nel!a 
dell' orccchio meclio clel neonate potrebbe trornre 

segno di una avvenuta re.-; pirazione ed insieme anco conosccre 
se avvenne piu o rneno pronta . 

. .\nzi si disde ancora a) che si sarebbe powto conoscere dallo 
stato della cavita timpanica se ii parto fosse stato rapido o 
lento: - b) se la morte dcl neonato fosse di data lon tana 
o recente: - c) se era avvenuta al passaggio dalle part.i ma
terne a dopa i - inducendo tut to questo dalla vascolarizzazione 
esageratn o dall'aspetto clalla del con· 
tenuto gelatinoso, tutti questi 
nel parto. - Si clisse cli piu; che quaado la morte de! feta ri· 
saliva ad una data piu o memo lontana dalla espulsionc, allora 
la sostanza gelatinosa era opalescente, solida, come pasta gom
mosa; - la muccosa era pallida e tomentosa. - Si disse anco 
che se per una condizione morbosa intrauterina il circolo san
guigno utero placentale fosse stato turbato per comprcssione, 
annodamento, avvolgimento del fuuicolo ombel\icale, allora i1 
feta costretto ai moti inspiratorii, convulsivi, avrebbe aspirato 
o inglutito nel travaglio ii liquido amniotico misto a meconio 
od a cellule epitelial i e queste come nei polmoni si sarebbero 
trovate nel\' orecchio a testimoniare cos\ il difficile part.a. -Si 
disse che se fosse stata insufflata al'ia nella bocca del neonato 
venuto alla luce in stato di morte apparente, allora nella cassa 
del timpano si sarebbe trovata aria commista a siero sangui
nolento. - Si disse anco che se il cranio era stato passivo di 
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traumati~mo violcnto si poteva averne indizio dallo stato eda

matoso ed emorragico dell' orecchio medio. - E finalmente si 

clisse che qucHa :.rclatina conscrvava i caratteri suoi proprii ri

conoscibili anco ad avanzata putrefazione e delle parti molli e 

delle parti du re del cranio. - Cn una parola si eclificO una dot

trina del Saggio aw·icolare completa tanto quanta lo poteva 

esserc ']_uella del saggio polmonale, basanclola sopra il seguente 

apotefma e cioO: cha « constatare la dispm·i:;ione dello stato 
« (etale dell' oncchio tnedio del neonato ritrovandosi (onnata 
« la cavitci timpanica rlpiena d' aria, era constalare l' avve
« nuta 1·espfra:ione, dunque era assumere prova di vita». -
Ed in conseguenza di tale principio 1 memori forse della lot ta 

scicntifica a\la quale fo sottoposta la stessa dottrina del saggio 

polmonale; si <lieder cura di completarla fino al\e promesse piU 

sopra enumerate. - Ma di tutto cio, dopo accurate e dottissi

me ricerche analitiche ed esperimentali: fra le quali importan

tissime quelle annunziate dal nostro Giovanardi c dalle ricel'che 

veramcnte preziosc c con grandc chiarezza di metodo fatte dal 

Dott. Alessandro Cuzzi che sta componendo un pregevolissimo 

trattatiuo di Ostetricia legale (felicissimo pensiero) e rimasto 

bcn poco in sodo di tutto quell'apparato scientifico:-perchC; re

stando sempre vere le osservazioni auatomiche relati\·e allo stato 

fetalc dell' orecchio; pure il tempo necc8sario alle modificazioni 

che l' entrata dell' aria aspirata dovrebbe destare nella cassa 

del timpano e di gran lunga maggiore t.li quanto si crecleva (24-

48 ore). Per cui la rapidit.a de! fenomeno (chc sarebbe stata 

prezio~a condizione) e sparita; anzi sarebbe stato dimostrato 

che l' aria non entra mai nella ca\'it<'t <lei timpano prima d' es· 

sere entrata nei polmoni. Poi perche, in n~ti vivi e vissuti per 

diverso tempo, aria nel timpano puO non trovarsi no ancora es

sere scomparsa la pol pa gelatiaosa eliminando pure l' otite ca

tarrale facile a verificarsi nei neonati, da far du bit.are che vi 

fosse stato impedimento all' entrata dell' aria aspirata. In terzo 

luogo poi perchC, si ~ trovata quasi vuota la cavik1. timpanica 

nei foti nati mort i, ed anco esistendo il tappo, puO alcuna volta 

solt.anto incomplctamente riempire la cavita clel timpano e an· 

dare disciogliendosi in modo; anco prima della putrefdzione; da 
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far trovare un siero sanguinolento che facilmcntc si potrefa. Jn 
quarto Juogo perche, non ~ vero cbe l' orecchio medio sia tanto 
tardivo a risentire gli effetti della putrefazione confrontando con 
quanta avviene nei polmoni, per cui si verifica pure la dentro 
svolgimento di gas che turLano la verit:i de\ fenomeno. -

Per tutte queste eel altre gravi ragioni, alcune delle quali 
andava pur io formuhndo nC'l 1877 per rendel'le di puhblico dlritto 
quando apparrn il l.Jcllissimo la\·oro del Pro[ Giovanardi (\'ed 
Spallanzani, 'l'. 1°, 18i7 e seg.) resulta come in pratica c1i tutto 
il patrimonio dellc molto lusinghiere promc:ssc del saggio au
ricolm·f> molto iugigantito specialroente dal Gelle {Tribuaa ).Ie
dical 1876 ), si possaun utilizzare sol tan ti) le <luc scgucnti J)J'O· 
posizioui e ciot:: 

l 11 che quando nclla cavil<) tim11a11ka di un nconato che 
~ia morto da poco tempo do po la nasci t;\ c srnza putrefazionc 
si ri1.rovi aric\ si puU c!'ctlerc cl1e e,;li aUliiu t'Csp1rato riscon
lrando a 1co nei pof,noni i s0gni di uua vita c.str·auterina. 

2° che quan!lo si fos:;~} trovata solta:1to Lt test.a cli un 
nconato e non vi fo.s.sl·1·0 ·l!gai <li putrefazione, si.: aria fosst.: ncl 
timpano, potremmo C:l'Cdtm~ chc il feta a~iUia r·c . .;pirato; m;• non 
trovandone e non avcntlo i polmoni da c~amiuarc; wm si puU 
conelurlere che 11ucl neonato sia nato mol'lo JlL'l'CiiC r m·ia nel 
timpan 1 entra dopo f'ltP nei [J'>ltnoni od almcno p.10 cntrare uei 
poliooni c non nell' 01'cccliio rucdio. - Per ora non mi credo di 
esscre autorizzato a cht? altro sn ta! punto di pratica. 

~- 158. !\fa don't il pcrito cadere for~e ncll.t esageratione 
di omettero la ricc1·ca dellc condizioui nellc quali pub Lrornrsi 
J' orecrhio mcdio dcl nconato t - Tutt' altro ! - .\.nzi non po
tendosi co11cludere chc quell' esamc sia del tutto inutile e po
tendo riuscire a dare un criLerio confo1'tante ii fatto pl'incipale 
dell' avvenuta res).Jirazione po\monale, cosl ora pas:SerlJ ad indi
carc il modo pratico da seguir.si in proposito. 

Un tal momenta di nccroscopfa giudiziaria fJ delicatissimo c 
vuole particolare attenzionc. 

A. Al periodo nel qua\e ho condotta la gui<la ner.rotomica, 
il necroscopo si trova gia sott' occhio il cadJ.vcr·ino con la cal
lotta craniense levata e vuotata la cavitta stessa del cranio dal 
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ccrvello c per di pill segala in cli1e parti la bac::e del cranio sulla 

linea mediana (V. §. 141 ). - 01'a per bcne eseguire la prom 
idrostatic...1. relativa al sagzio auricolare, dovra rasare tutte le 

parti mC' lli che cuoprouo le regio11i aaricolo temporali del cada

vere, compresi (ben s' intcndc) i due pa.Jiglioni deLl'or~cchio. -

Cos\, vicn posto a nudo tut.to ii contorno dell' orecchio interno 

ell ii tbndo del condotto auditivo ove non diflicilmentc gli ap

paril'a una membranella facile a dii;taccarsi, modf>llata (1uasi 
perfottamcnte sulla fo.ccia cstcrna iella membran1 <let timpano. 

0 a lmeno se non vi sar<l 11uesto d~pn~ito mueco cpitcliale cosl 

lamin lto, s i suole tr1n·are un' amtn•l"'i'> <li SO'>Lanza. ~iallo~nola, 

untuosa, hianco gial!nstm focilmcutc discaccabilo d;1lla. niernlm:ma 

ste~sa de! timpano. 
B. Cos1 prepamtc l~ pa1'li, si imnw ..,. ·ril sutt·ac11u:i in 

lm catinn piuttnsto fon,h c puli1b<:i1un. la a o.:: 1 cnllo dcl 
neon,11.•) pon.:ndv in vi..:t1 ora la 1·c_i,.1H' tc ni- 1

, dl -ta e dopo 

11uclla :-:i:1isr ra. - L-\~t.:i,1to un rnvrmmto t.rau 1uil~11._ ogni C•ls:l, 

ond0 n1 m avvcn:) u10 gm ~11glli d'ari.1 per altra t"...1..!'ionc. :-.i guarderil 
bene a tmv r<:0 h\ supcrliric d1 !r a~ 1 1ua la me1·1hr,t11a dd tim· 
pano e con ai.:uto o con una punt.a tli forhic1~ si pel'fo· 

rcra. S;u'a allora YCLicrc ~c thl fonLlo ddl'o1ClThio inwmo 
e5ie:1. uulla, o c~cano bolle d'a1ia in numcro ,\j !u'' o trc, o sole 

o i11~ie111c a,·i.:ompagnatc da uu urn ro ~icN :-:an~ui11nll'u1 ~ O~· 

siyvet·n anco non esl·a che sola ~i(jl )-;it.a 
\.vuli ali ri.:su!t·1ti. ii pcrito tolto prcpirato di i-:ot-

(o :-:~ gli piar'' unco IL'n1.mil· lo s0tt'aeqm\) 1.:on un sottile 

pt'nct1l'ra entro le tuhc Eu"tachian·~. tro\·.uulone facil

mcnt.o ii padi~li11ne nella sazinnc intc1·na faring-ea -
Le tuba Eustachinnc nd fcto a l.erminc h:tnno ra~gi;mt.o ii 

Joro completo sdluppo e immcttouo ne!la casha dcl timpano 

la qua\o 6 co-:i in libc1a comunicazione con le fosse nasali c con 

la fariugc. - II pert to pe1· la so1dat.u1·a che riesc:e, in t,l\i con 

dizioni di prcparato anatornico, facilissima 1 si porra in grado 

di avere esatta cog-niti0ue delln stato di tali condotti e coooscere 

se fossero o no ottul'ati, ~e hen fo rmat i o fossero scde di qual

che mol'bnsa ~dterazionc. 
D. Dopo tali ddicati riscontri e necessario procedere al-
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l'e~ame diretto dell' orecchio mcdio. Per giungere a qucsto punto, 
il pcrito stacchcr•\ con e~attczza la dura madre che cuopre inter
namente la fos;:a media del cranio dall'una parte e dall'altra e 
cos\ posto a um.Jo il proccsso della rbcca potr<.'t. con scalpello 
aprire la ca vita superiore della ca vita del timpai10, rompendo 
la sottilc lamina ossca che la forma ed osservare in posizione 
gli ossidni del timpano, la cavita premastoidea, la parete in
terna della membrana e l'orificio timpanico della tuba. - Ad oc
chio al'lll:lto di lente \·edr<\ se la membrana ~ iperemizzata. e se 
esiste la sostanza molle gelatinosa la quale per lo piu si trova 
fra gli ~pazii intero::sci dclle due branche dell'incudine e il mar
tello. 

F.. Preparato tutlo r1uaato occorre a fare una esatta os
servazione mirroscopica con una pipctta, o con una spato
lina di pcnna d'oca, cerchera di togliere la matel'ia contenuta 
nella ca.vita del timpano, e convenientemente postala sulla lasLra 
porta oggetti, registrer<' i tilaLi di tali osservazioni. 

A comodo <ld pratico ricorderb qui le piu consuete resul
tanze di thli esami e cioe: 

1° Ad occhio nudo si mostra una pol pa molle, talvolla 
grigia, talvvlta sanguigna, semitrasparente, e assai appiccicosa 
in modo che arlerisce con tcnacit<'t alla lasLm di cristallo porta 
oggetti - Qualche volta pcnde acl un colore gialliceio , ma ia 
tal caso e a so~pettarsi subito che contenga del mucco pus per 
il catarro proclotto dall' otite interna facile a verificarsi nel 
nconato. 

2° Tratiandola con acqua pura non si ha maggiore o fa
ci le diluzione, piuttosto si pub ottenere migl iore clistribuzione 
della materia, adoperando glicerina freschissima. - Con l'acido 
acetico non da precipitato. 

3u All' esame microscopico appare una sostanza fondamen 
tale amorfa, in mezzo alla quale si vcdono alcune esilissime di· 
ram.azioni vascolari e globuli sanguigni liberi. Si vedono cel
lule (usi(onni nucleate di varia lunghezza. Alcune volte ~ dato 
vedere qualcuna cellula stellata con prolungarnenti filiformi chc 
accenncrebbero ad anastomosi con ~nro simile elemento come 
nel connettivo embrionario: perb questo resultato non mi e stato 



- 315 -

chiaro e costante, si vedono ancora e in piu abbondanza cellule 
rotonde con protoplasma granuloso e in gran parte non nucle

ate: si .... corgono ancora 9occioline adipose che pcl reattivo jo
dato de! Ran vier, prendono un colore bruno avana. - Si possono 

trovnro poi elementi colorati in gia\Jo e verdo per la presenza 
del mcconio c di cellule epitcliali provenienti dall' enlrata del 
liquido amniotico da non confondersi con le cellule epiteliali pro
rnnienti dalla ca vita bucco faringea e dal ri\ estimento delle 
tube Eustacl1iane. - Quan~o al ritrovamento del scdirnento arn

niotico nella cavita t.impanica C sempr·e maggiore so vi furono 
soffcrenze iutrauterine nel foto. 

~- l 50. Da tut.to quanta fin qui si e studiato intorno ai 
mezzi di ajutarsi a riconoscere se il neonato in esame abbia 
re~piral,(), mi sembra potersene concludere come il saggio pol· 

monale con ogni complctezza condotto e nella prova id1·ostatica 
e ndle rh.:erche anatomo p;Uologiche, sia sempre ii principalc e pill 

feclele mctodo c11e puO in alcune circostanze favorevoli avere 
ajuto o conferma e dal saggio dell'aereazione stomaco intestinale 
e dal saggio dell'aereazione della cavitc) timpanica. 

Ora riprencliamo la via dclla sezione cadaverica, onde com. 
pletare ii rnrbale d' autopsCa. 

§. IGO. Sistemato questo punto vitale del\a necroscopfa, 
il perito deve seguftare l' e,.ame del cadaverc completando pri

ma quanto C necessario osservare relativamente allc condizioni 
anatomo µatologiche del 

CcoRE e dellc sue dipenden::e vascolari. - Piu sopra e 

stato indicate quali e quanta erano le necessario avvertcnze 
che ii necroscopo tloveva porre in pratica nel conaiderare lo 
stato del cu0re in quanto poteva dipeadere dall' essersi fer

mato in sistole o in diastole, condizioni importantissime per 

avvalorare od eliminare il concetto di una morte per asfis
sta ar.tzich0 per sincope. - Poi abbiamo indicate che ii ne

croscopo deve aprire .. in posto il cuore nelle caviW. ventrico
lari onde verificare con maggior precisione la quantita di san

gue contenuto nel!e cavit<) medosime. Ora ~ necessario che il 

perito riprenda piil. particolarmente in esame quell' organo onde 

completare ed una osservazione fisiologica cd anco verificarne 

alcune patologiche che potrebbero per avventura esistere. 
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E noto come dallo stato del cu.ore e clelle sue vascolari dc
pendenze un gior:lo clal Bernt, nel 182.f, si volesse dcdurre 
quanto tempo di vita estrauterina avesse goduto il nconato, pre
supponendo come costanti c regolari quei cambiamenti vascolal'i 
cho intervcngono nella effettuazione dclla libera respirazione esLra
utcrina. Cos·1 mcntrc nella vita fctale ii sangue passa pd canalc ar
k ioso dalla arteda polmonale nell' aorta e dalrorecchietta dcstra 
nella '."inistra pcl fora <lei llotallo, avvicne chc appcna iniziata la 
circolazione rardio puhnonarc, quelle \·ie temporanec -:i obhtei·ino 
a poco a poco e spari-:ca ii Canale arterioso e '."i chiuda ii fora 
del Bntallo. Pero una tale ruodificazione non e istantanea e pub 

a 1·ende1 si perfotta dai dicci ai qnindici giorni equal
clie anco tali cu1uuuicazioni possono rostare fino ad una 
eto.;. a<lulta. [n co11sc;rnenza dcl 11u:1lc fatto non rcgge la dottrina 
della prom Ji mm g-oiluta Yila cstrauterina dcsnnta d;1\le en!!· 
di1i1)ni anat·lluichc dd cuorc e rlelle vie l'il'cobto1·i~ temporutel· 

atti\·e dura11tc J.1 Yita fctnle o 1·csta vit1Jiiu ~:-tlda h dot
del saggio idro.-:tatico. ::'\ouostante ci(), ii pcrito on1le ('<::-:er 

pull nell' l ~ami:iare il CllOl\' 11rc111kre auco 
stato di 1•al'li St~ n•Jll altr0 

no1·mali dclla inter<"l 
cipalc del\a circolar.iun,• 

m:-t::rgior 1·ilievo nl'1l'arfrome11to 
dell' ,,,ranti.·idin. po1Ta att.·nzionc sf! nd c:1nrc c-.;istano '<l'gni di 
lesiuni ,·iolente, qu.1li po-:sono e-:'::ere spc('ialmente pu11turt! prow 
d•ittc da istrumcnti 1ini pcm•trati fin la, ccd:imosi per contu
:-;ioni cc. . . . oil ctrci ti morbn~i di pre.ccdenti malattfc qu;1Ji 
le pericarditi, le mio"iti, le endocarJiti, le p<'l·icar<liti cc. 

Richiamo br-crnmcntc I' attenzione dcl praticu sopra resamc 
de\ cuore e di tutte le dcpendenze vascolari non gitl col propo
nimcnto di svolgcre, come ~e lo nieritercbbe, un tal punto, ma 
solo per esigenza di metodo onde non an'cngano lacune nel 
vcrbale 

§. 161. ADDO}IE. Stouiaco. A seconda di quaoto s·~ indicato piu 
sopra parlando di alcuni criterii adiuvanti ii fondamentale que.sito 
se un neonato nvesse vissuto fuori dell'utero, ho consigliato di 
saggiare alla prova id 1·ostatica anco lo stomaco. Per modoclie, 
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fJUe;;to \·iscere. µotrebbe gia cs.-:ere stato tolto previa legatura 
alle tlue aperture car<liache e pilorica. 

Comun1iue ii perito, seguendo ii metoclo generate, deve pren
tiere atto dello stato in cui gli si presenta qucsto viscere e 
dopa, procedere a\lo csame delle pareti, dcila muccosa, e racco
glierc tutto quanta puO offrirglisi di importante ncllo stato della 
sccrctione o dei liquidi che in esso potrebbe trovare raccolti. 

E chiaro come oltre alle modificazioni gi<'l. acccnnate e pro
\·enieuti clalla miscela dell' aria con la sostanza glutinosa jalina 
contenuta nello stomaco del neonate. ed oltre anco alla qualita 
<lei liquidi che potrebbero in qualchc raro caso incliziare un 
priucipio di nutrimento, le case piu importanti da tencrsi d' oc
chio saranno le modificazioni morbose che sullo stomaco potreb
bero provenire da ragione violenta, come sarcbbc la propinazione 
iii veleno sia arsenico, fosforo, mercurio, acido prussico o prc
parazioni relative o propinazionc di sostanzc ·1ci lo corrosi\·t: piu 
o mcno dilute. - Cosi sara da tencrsi in conto anco se potendo 
es~ere avvenuta l' uccisionc de! neonato in tempo di vita per 
immcrsionc in qualche liquido speciale, lo inglutimcnto nc a,·esse 
portata porzionu nelle vie digestive. 

§. 162. Intestina. L' esame anatomo patologico di questa 
parte de ll ' apparecchio digestivo, susseguirn a quello dello sto
maco l·d a vicenda si completeranno. Non ripeterO le cose ge
nerali a seguirsi nel metodo di aprire queste viscere e ncppure 
mi fermerO sulle piil probabili alterazioni che a secon<la della 
causa di morte possono verificarsi in esse. - RicorderO un 
reperto che potrebbe esscr collegato con una causa di mortc 
la quale pul'e interviene nella storia dello infanticirlio, cioe la 
morte per inedia, per inauizione. Nel H0 Volume dc\la Tanato
Jogfa a pag. 237, §. 143 o scguenti, gi~'l regislrai cognizioni utili 
nlla pratica medico forense intorno at.ale argomrnto. -Qui pet• 
1-:Jaggiorc specificazione rclati't·a alle questioni dell" infanticidio, 
dirO come in ge11erale sia raro che possa sorgerc una tPsi di 

simil natura; perclie mc111rc per dato e fatto dell'abbandono o 
della mant·anza Ii cure inverso un'organismo umano in eta moho 
piu avanzata di 'l,uello 11011 Sil\nO i pochi n::omeuti di Yita e:-;t1•a
ut.el'ina di ur. neonato, g! i ell'dti tlanno;;;i di q.1cl modu delitluoso 



- 318 -

sieno o possano diventare assai sensibili, pure nel nconat(J la 
prh·azione di cure o di alimenti non lede cosi <la vicino la esi 
stenza quanto nell' infante, ncl giovane e nell'adulto. - Forse 
non vi e proporzionato deperdimento di fo1·ze per la lotta col 
mondo esterno e quindi non ingente ii bisogno di ripararvi, forse 
anco in quel momenta l' organismo trova in se stesso elementi di 
autoconservazione:-fatto si e che anco per otto giorni circa. puO 
resiste1'e un neonato alla vita senza nutrimento alcuno. ~ Non 
e ii momenta di discutere se una morte cercata per modo s\ 
lento, debba o possa meritar.; i la quaHfica di infanticidio - io 
non ho ragioni di negarlo secondo· la mia opinione. - Comunque 
nulla v' ha in contrario ad ammet.tere una simile possibilit.a ed 
ecco la ragione del perche nel cadavere di un neonato tal 
modo mancato alla vita, il l'eperto anatomico dell' 
tnento clelle anse intestinali », potrebbe avere la sua irnpor
tanza. - E vero che a tal reperto dovrebbe far corredo ii di
magriruento esterno, la diminuzione del peso, stabilita con la 
bilancia, la deficienza clelle glehe grassose intracellulari, l'appiat
timento del torace, I' accavallarnento delle ossa craniensi, il con
gestionamento sanguigno delle meningi e del cervello ed alcune 
volte cangrene periferiche ec. Ma comunque sia, il reperto del
l'atrofia delle parti costituenti H tubo gastro enterico pub aver 
sempre it suo moito valore. 

Ii perito nell' e'iame di questi visceri deve poi guardare alla 
possibilita delle lesioni traumatiche sia per schiacchiamento, sia 
per ferimento e questo ultimo specialmente nelle ultime porzioni 
dell'intestino crasso. 

Non parlo dei segni di azione vene:fica caustica per acidi 
minerali pill o meno diluti, come per altre sostanze venefiche 
che in diluzione per la via del retto possono cssere iniettate in 
tempo di vita e per assorbimento uccidere. 

Raccomando al perito di stare in guardia sopra di un fatto 
che io ho verificato pill volte e cio~ : che aprendo it tubo en
ierico nei neonati, e facile osservare un processo di disquamma· 
zione epit.elialc che senza esserne avvertiti, si potrebbe a prima 
giunta so1;p0ttarc causato da sostanze acri irritanti; tantopill 
poi perchC vi si unisce un grado di enterite follicolosa con pie-
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colc ccchimosi sottornuccose. - :\[a an-ertili di cib, climinando 
altri scg:ni , ~ facile can1:1are l' errorc. -

~. 163. Fegato. Per tutto quanto e rc.:!ola di osserrnzione 
macroscopica c di pratica necrotomica. il perito scgua la guida 
<.la me indicata a pag. 11 l de! V, Uo rranatologfa. - Non ho 
nullada variare: - soltanto nella specialit :i clelle ricerche da farsi 
in caclavcre di neonato sul quale si sospetti consumato un' in
fanticidio. ma~giore attcnzione sa.ra pasta ncl verificare se esi

stes~cro scgni di azioni violentc che avessero potuto ledere il 
visccre, sia con istrumenti pungenti o taglienti, ma piu parti
colarmente con atti di compressione pratica.ta a tra,"erso le pa

reti ad<lominali per stiacciamcnto o per pi•ecipitazione dal l'alto 
del piccolo corpo fetale. Allora le rotture1 lo spappolamento del 

viscerc c I' cmorragia per tali violenzc determinata, sarebbero 
prczio~i segni a in tcndcrc l' accaduto. Si ricordi ii perito come 

l'asscnza di segni violenti alla superficie cutanca dell' addome 
non C argomento capace a negare la possibilitA Jolla violenza, 
anzi nella storia deg Ii in fan tici<lii i fatti nei quali si C ucciso 
schiaccianclo il neonato fra morbide materasse o guaneiali, non 

sono rari e bene spe<::so sono i casi nei quali si invoca il pos
sibilc ernnto che invo\ontariamcntc la madre con il corpo suo 

nc11' abbandono dclle forze c nello smarrim~nto dei sensi abbia 
compress(I il tenero corpicino e senza accorgerscne abbia ucciso 

ii figlio. 
Per quel Qledesimo principio di giustizia e di onesta scien

tiflca, non tralasci ii perito di assumere tutte le alirc altera

zioni nv1rbosc che possibi imente pub presentare ii fogato di un 
nconato in forza della intluenza dei 1uorbi che nella vita intra

utcl'ina lo incolgono onUe intendere moglio se rcalmentc la esi

stcnza del bambino era gi;_\ fino dai primorUii compromcssa, 
OVYCl'O fu per tot.ale violenza troncata. i\Iassimamente l'requenti 

sa1·cbbero le lesioni caratteristiche dipendenti da morbo sifilitico 
le quali esistendo nel fegato, potrebbero avviare a ricerche molto 

importanti e chiarirc una causa di morbo che potrcbbe anco 

uecidere prima o poco prima ii feto nascituro. 
l)i un r1•perto po!'isibile ncl fegato di un nconato voglio ri

c0rJ;.u·c al pcrito, quello cioC della decolorazione o pallore di 
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tale viscere abitualmente sl colorito in cupo sanguigno per quella 

abbondevolezza di sangue che per ragioni fisiologiche a tu tti 
note, compete a questa cosl importante gland i.1la. - E omai ab
bondevolmente saputo come o perche do\o;:amente non si sia 

voluto applicare la legatura sul cordone o perche accidental

mente la legatura applicata non fosse stata a regola d' arte con· 
dotta, fatto e che puO avvenire una emorragia che puO anco 
divenir mortale. B specialmente (si noti bene) per i1 getto delle 

arterie ombilicali dalle quali ii sangue ha clisposizioni ad uscire 
meglio che dalla vena ombellicale, destando una emorragia che 

$i fa risen tire subito e potenternente sul fegato, come quel 
viscere che in maggiori rapporti di circolo epatico si trova. 
Ooncedendo pure che q uesto modo di morte possa essere raro, 

s ia percha la emorragfa pub trovare in se stessa un correttivo, 

sia perche prima che la vita sia spenta per la perdita del san
gue intervenne causa lctifera piu pronta e cclcre, pure ii pallore 

del fegato e la vuotezza di sangue nei sistemi vascolari che 
gli appartengono e un reperto molto importante e capace a dar 
luce al perito medesimo sulla cauga di mortc. 

Sara bene che il perito precisi sempre il peso del fegato del 
neonato. 

Milza. II necroscopo seguira per questo viscere il metodo 

gcneralc, e raccogliera tutto quanto verra offerto alla precisa 
osservazione di una tale parte organica; sul conto della quale 

per quanto abbia cercato di studiare nci cadaYeri dei neonati, 

non ho per ora da notare particolari osservazioni. Per questo 

viscere perb militano le stesse osservazioni che per il fegato 

quanto ai traumatismi e vi aggiungerb la cognizione di un caso 
in cui essendo prccipitata la madrc, nel foto avvenne la rot
tura della milza 

§. 164. Reni - Ureteri e Vessica. E inutile ricordare il 
mctodo <la adoperarsi a hen toglicre ed esaminare i reni, gli 
ureteri e la vessica. 

Con maggiore utilitA ricorder6 piuttosto un punto importante 
re la ti vo alla osservazione anatomo patologiea r.lei Reni del neo

na1 o ed e che una delle piU. celebri autorit::'l scientifichc, ii Vir

chow, pensb come la csistenrn in essi degli infarti urici fosse 
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prova sicura della goduta vita estrauterina prolungata per al
-meno due giorni e quindi della attivata respirazione. Questa opi· 
nione pero fu nel 1876 messa in dubbio dal Budin, il quale in 
un feta estratto morto dai genitali materni per mezzo del for
cipe, trovb infarti urici nei reni. Per quanta io abbia posto oc
chio r- questo reperto posso dichiarare che qualche volta, non 
sempre , ho verificati gli infart i urici n~i reni di neonati che 
vissero due, tre, quattro giorni e morirono poi per morbi di
versi. -- Quasi quasi inchinerei a sospettare che la presenza di 
queste formazioni saline potesse indicare alla influenza di qualcl1e 
avvenimento morboso nell' organismo fetale anzicbe a necessitA 
fisiologica e costante. Nei cadaveri <lei feti nati morti o per 
parto naturale o manua!e, io non ho avuta la occasione di veri
:ficarli, almeno per ora. L' applicazione di questa riftessione al
l' argomento doll' infanticidio sarebbe dunqne quella di cansare 
una in<luzione che potrebbe essere e1'ronca q uando si volesse 
concludere alla esistita vita estraute!'ina per la presenza di quei 
cristalli uro magnesiaci nei reni del neonato. 

Quanto alle altre necessarie osservazioni necroscopicbe, il 
perito esarninera se vi sieno segni di ferite, di contusioni, di 
rot.Lure con emorragfo ec., nonche all' esistenza di morbi che 
potessero :were avuta influenza sulla morte del neonato ec. 

§. 165. Oosl il perito pub giungere a completare un vcr
hale di autopsia medico forense su di un neonato sospetto vit
tima di infanticiJio. - Ma io ho fatta la supposizione che il 
cadavere fosse intiero, ora resta a indicare qualche ajuto nel 
caso cbc il caclavcre fosse niutilato. 

[n argoroonto cosl difficile si trovera gui<la negli studii fatt i 
in rranatologfa e sebbcne casi consimili sieno ( e speriamo per 
sempre) rari, pure a decifl'arli nei limiti di una probabilit~, non 
possono cssere di sicuro appoggio che i principii della scienza 
mrdico logale bone applicata al caso in termini. 

fn generale la muLilazione del neonato avviene dopo 1a di 
lui morte per alLra causa e la mutilazione vien fatta per faci
litarnc la dispersione, perO si citano casi di mutilazioni e feri
In!'nLi profonrli~ s imi squarcianli le mcmbra anco dura~te la vi.t::i. 
- (''I o c\ ('lie i i r1nesit,o pl'imo a risolvere in talt casi s1 e 

Fil .J i 
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quello di stabilire se lo squartamento o la mutilazione sia av
venuta in tempo di vita o di mol'te. Scnza negare che la so ... 
luzione di tale problema possa essere possibile , date perO a.l· 
cune circostanze favorevoli ; non ~ men vero che il piu delle 
volte possa riusciro difficile e massime nelle piccole parti di un 
nconato in cui le carni mnscolari poco sviluppate, la energia 
della vita non anco spiegata, tutti quei segni che si possono 
avere in corpo di adult.o robusto e hen formato vanno mancando. 
Ma poi non si dimenticl,ii il perito che quclla domanda nella 
sua risoluzione conduce sempre al dubbio che sebbene qualche 
carattere desunto dalla ferita o dalla superficie di taglio accen
nasse a reazione di vita, pur nonostante i medesimi caratteri 
si possono avere ancora quando da poco fosse spenta la vita 
medesima, n~ io saprei in questo bivio tremendo per qual via 
risolvermi. Ora nella ~si di infauticidio tutto si renderebbe 
estremamente difficile quando la strage fosse pure avvenuta in 
quell'istante in cui appena uscito alla luce il neonato senza che 
la completezza della vita estrauterina fosse acquistata, pure una 
vita esistesse e intanto il ferro squarciasse e mutilasse quelle 
tenere membra. Nella mia pratica ho veduti due casi, non sono 
molti anni, in uno dei quali era st.ata avulsa la testa, nell'aitro 
mancavano ambcclue le braccia mutilate in a\to nella massa del
toidea. Dico francamente, non ebbi coraggio a decidere un mio 
giudizio, sebbene nel caso in cui mancavano le due braccia e 
per la retrazione dei muscoli, e per lo stato <lei vasi e dei nervi 
nella superficie di sezione, mi facesse inchinare a riconoscervi 
con probabilita dei fenomeni vitali. L' esame dei polmoni e il 
saggio idro:::tatico in questi due casi aveva dimostrato che vi 
era stata respirazione estrauterina. 

Sarebbe follia prctendere di preveclere tutte le possibili mo
dalita di una mutilazione sia fatta in corpo di neonato vivente 
sotto l' impeto d' una passione, sia iu corpo di neonato morto 
sotto ii freddo calcolo di disperderne le parti. 

Perb ~ forza indicare gli efficaci principii a mettersi in atto 
per sciogliere i diversi quesiti, enunciando brevemente ciO che 
deve fare il perito in simili circostanze. 

Siccome la domanda fondamentale, la prima che un magi-
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strato devc porre al perito in simili eveoienze non pub essere 
chc questa e cioe: « se quella mutila::ione avvenne a corpo 
vivente od a corpo (alto cadavere » e evidente come il perito 
dobba 

l 0 descrivere con ogni esattezza anatomica i pezzi presen
tatigli: 

2° prenderne esatta misura, peso e con minutezza esami
narnc lo stato: 

3° con particofarc circospezione descrivere le condizioni 
delle superfici di taglio, seguendo a puntino quanta ho dettato 
nel 11° Volume - 'l'anatologfa pag. 39, §. 31 e seguenti. 

La seconda domanda vertcra sulla neccssita di decidere « se 
quei Jll'zzi appartengano ad un neonato ».-E qui a seconda 
delle diverse regioni anatomiche presentatc dalle parti mutilate, 
il pcrito raccoglierA quci fatti che gii\ indicai a\lorquando mi 
occupava <leHo esame csterno del ca,Ja,·ere e che piu amplia
mcnte verranno dccifrati piit arnnti ncl quesito relativo a 
riconoscere se sia rea.lmente di neonato il cadavere reperito. 
Tali scgni saranno raccolti dall' esame clella superficie ester
na, e dovranno e potranno essere phi particolarmente con
fortati anco dallo esame di alcuni visceri ed organi cbe per av
vcnturn potessero trovarsi intatti nella parte del cadavere in 
esamc; e finahuentc potrebbesi anco domandare se fosse pos
sibile indicare se a maturita o no fosse giunto quel neonato, e 
ciO sarebbe deducibile dallc niisl1re dC'lla parte scheletrica pren
dcndo in considerazione lo stato clcllo sviluppo di ossificazione. 

E omai consegnato al\a scienza per 1unghe osscrvazioni ana
tomichc fatte nel campo della cmbriogenia, come all'epoca della 
nascita in feto maturo il cranio presenti sei fontanelle, la su
periore e anteriore losangica: la posteriore c superiore, trian

golare: le due laterali anteriori e pari: le due laterali poste-
1·iori, pari ed irregolari: - E quanto a dimensioni; prese con 
una valutazione in media; si abbia pel diametro mitero posteriore; 
misurando dalla radice clel naso alla protuberanza occipitale 
estcrnc.\; - Centimetri 11 a 12. - Pel diametro trasversale o 
bipai'ietale; misurando da una bozza parietale all' altra; cen
timetri !). - Pel diametro verticale, misurando dal vertice al 
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foro occipitale, centimetri 9 ai 10. - Pel diametro obliquo od 
occipito mentoniero; misurando dalla estremita del mento alla 
piccola fontanella occipitale; centimetri 13 a 13 X· - La cfr
conferenza della testa segni 38 a 40 centimetri. Quanto alla co
lonna vertebrate all'epoca de11a rntscita, si mostri quasi rettilinea, 
vi si osservi la ossifi.cazione del corpo delle vertebre e degli 
archi, esistendo ancora allo stato cartilagineo Ia lamina fra il 
corpo e gli archi e l' apofisi spinosa. 

In particolare poi nell' Atlante non ancora si vede il punto 
di ossificazione complementare per l'arco anteriore.-Nell'Epi
strofeo i due archi, il corpo e l'apofisi odontoide, sono divisi per 
tessuto cartilaginoso. - LI Sacm appare diviso in cinque ver
tebre ognuna delle quali ha il punto primitivo di ossificazione. 
11 Coccige si mostra formato da cinque pezzi cartilaginei meno 
j} primo, partendo dal sacro che mostra il primitivo punto. 

Nella Faccia alla nascita, il Mascellare supe1·iore si presenta 
ossificato interarnente. - Nella volr.a palatina si vede una piccola 
fessura resultante da!la non completa unione dell'osso interma· 
Scellare 0 incisivo. - A.nco l' unguis e le OS8a nasali t' a1"CO 

zigomatico sono ossificati. La mascella in{e1·i01·e e divisa nelle 
due porzioni laterali sulla sinfisi. 

II Tor ace mostra le coste ossifica te meno che nelle estre
mita anteriori che permangono assai lungamente cnrtilaginee. -
Come pure rimangono cartilaginei la tuberositi't e la testa delle 
cos tole. 

Le sterno mostra sei parti. - I1 primo pezzo ( manubrio) 
mostra il punto di ossificazione e cosl gli altri, ma gradatamente 
pil1 piccoli, meno l' ultimo che serba la sua natura cartilaginea 
Iino al I 0° mese dopa la nascita. 

E iruportante ricordar13 che se si esamina una sezione tra
sversa del tronco, il Torace di un n0onato presenta una forma 
quadrangolare. -

Gli Arti superiori nella Clavicola offeono una completa os
sificazione. - La scapola si mostra ossificata nella spina, nrnn
teuendosi cartilaginea 1' apofisi coracoide, l' acromion, l'ango!o 
in{eriore e in parte la cavita glenoidea. 

L'Omc1·0 alla nasdta, mostra ossifi.cato il corpo - ma le due 
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estremita. sono ancora cartilaginee. - L'ulna ancora ha ii corpo 
ossificato e le estremiU1. cartilaginee. - ll Radio idem. 

Le ossa del carpo alla nascita sono cartilaginee; mentre 
le ossa dcl metacarpo ho.nno il loro corpo ossi ficato e le re
spettive estremita cartilaginee. - Le Falangi mostrano ossi
ficazione dal corpo alle estremitA inferiori, ma la prima loro 
porzione superiord ~ cartilaginea. 

Arti inferiori - Bacino. - L'ossa del bacino all'epoca della 
nascita sono distinte nelle loro tre parti, ischio, pube ed ilea 
per in tcrmezzi cartilaginci. 

11 Femore si mostra ossificato nella diafisi, nell' estremitA 
supcriorc ~ cartilagineo, nell' cstremita inferiore mostra un nu
cleo di ossificazione. 

La rotula alla nascita 6 carLilaginea. 
La Tibia nella diafisi 6 ossificata, nelle estremita ~ carti

ginea. - ln qualche scheletro ho veduta ossificat::i. alla nascita 
l' estremitft superiore dclla tibia. 

11 Perone anch' esso C ossificato nella diafisi, cartilaginco 
all'estremitit 

ll Tarso mostra il calcagno e l' astragalo ossificati. - IL 
resto cartilagineo. - Nel nietatarso si vedouo le parti ossificate 
nel co1'po o diafisi, nell' cstromitil. anteriori cartilaginee. 

Le Falangi si mostrano ossificate nei carpi, cartilaginosc 

nello cstremitft posteriori. 
Joide. Pub mostrare alla nascita un punto di ossificazione 

sulle grandi corna. 
Questi acccnui princi1 ali e piu importanti gli ho desunti st.u

diando una ricec.1. e pregevolissima raccolta di scheletri di feti 
e nconati preparati cla un' abilissimo preparatore della Scuola 
noslrn, scheletri che sooo serbati nel Museo Fisiologico e me
ritevoli di menzione. -Io non ho voluto csser troppo minuzioso 
pcrch6 sono studii c ricerchc per le quali bisogna o aver la pa
zienza di recarsi nei grandi centri d'istruzione e Ia studiar sul 
vero ii quesito, o meglio aver da se un corredo di preparati ana
tomici o di studii gia fatti per adoperarli alla ocr.orrenza. Ora 
a completare l' argomento mi converrebbe di decifrare alcune 
misure delle diverse parti scheletriche nel momenta della na-
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scita di neonato maturo e hen conformato. Gia quelle della te:
.sta le ho accennate, ed ora potrei aggiungere come la Clavicola 
misuri in media i 6 centimetri di lunghezza, l' Omero 8 centi
metri, il Radio i 6 i/,, l' Ulna i 7 1

/ 2 ; il Carpo l cen timetro 
e 3 millim., le ossa del Melacarpo da l centiooetro a 1 e 3 
millim., le dita da 2 a 3 1/ 2 cent., it Femore 8 centimetri e 3 
mill."; la Tibia 6 centimetri e 8 mill.", la Fibula 7 centime
tri, · il Calcagno 1 centimetro e 8 mill. in altezza, il Ta1·so in 
lunghezza 1 centirnetro e 3 mill.", il Jl.{etatarso 1 centimetro 
e 2 mill." e le dita da 1 centimetro a l X, l' Jleo in altezza 
3 centimetri 1/ 2 ; l' Ischio 1 centimetro e mill. 8, il Pube l cen
timetro e 8 millim., la Scapola in altezza 5 centimetri, il pro
cesso spinoso della Scapola 4 cent. e 3 mill., la Colonna ver
tebrale I 6 cent. t/2 in lunghezza. - La grossezza della dia(isi 
omerale 5 mill., quella del Femore 7 e cos\ via dicendo.-Ma 
sebbene io abbia tirate fuori queste cifre da me stesso avve
rate sopra molti scheletrini eccellentemente preparati, io stesso 
non potrei consigliare che si dasse loro un valore assoluto a 
tali misure, perche tutto pub cambiare e credo, secondo un mio 
fermo e generate principio, che questi imbrigliamenti di misure, 
di cifre, di pesi ec., sieno tali da doversene fare uso con senna 
per modoche fondare la soluzione di un quesito medico forense 
sopra tali indizii ritengo sarebbe erronea e pericolosa cosa. 

Comunque si voglia pensare, il co.strutto ~ questo e ciOO; 
che al perito presentandosegli un pczzo mutilato di neonate per 
decidere se quello realrnente era un corpo di neonate, deve con 
ogni accuratezza descrivere quanta vede e mettere in rilievo 
anco le condizioni della ossificazione per tentare con le cogni
zioni anatomiche pill accertate nella scienza, di approssimarsi al 
vero, senza perb pretendere di enunciare un giudizio positive. 
- Sona troppe (e pill si studia piU si avvertono) le oscillazioni 
sensibili nel procedimento della osteogenesi per assicurare su 
di esse soltanto se un frammento di cadavere sia realmente ap
partenuto a neonato.-Pur nonostantc in casi tanto rari e dif
:ficili il meglio che possa consigliarsi a fare; se non erro; e quanto 
ho pill sopra accennato alla necroscopfa condotta con regola e 
facendo tesoro di tutto quanto puo dettare la T~natologia me-
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dico forense. - Essendo questi casi di tale indole e difllcolta 
da volervi tempo a risolverli io indico come possano essere di 
ajuto i lavori del Letorneau ( Tesi di Parigi 1858 , n.0 35 ) -
dell' Olivier (d'Angers) - ( Annali lg. e Med. legale 1842, To
rno XXVU): un bellissimo studio nel Libra V, opera di Med. 
leg. dcl Prof. G. Lazzaretti, 3• ediz. 1878. 

§. 166. Ora venendo a specificare qualcos·1 di pratico, mi 
sembra che data una parte qualunque del cadavere, il perito 
riassumendo le cognizioni avanzate nei precedenti paragrafi po
tra trovare una guida alla soluzione di questo importante que
sito. - Cos\ ad esempio, trovando la sola testa pili. o meno in
tatta, cominciando dalla descrizione del capillizio, mano man'> 
procedendo alle ossa, prendenclo le misure- suaccennate, esami
nando ii periodo di ossi ficazione, le condizioni del cerveUo se 
ancora fosse in stato di freschezza ec ec., potrebbe pure spe
rare di avvicinarsi alla possibilita di sciogliere una parte del 
quesito e sccondo poi gli studii moderni se fosse domandato 
se vi fosse stata vita estrauterina per l' esame dall' orec
chio interno, potrebbe tentare anco la prova sussidiaria della 
respirazione, conducendosi con quelle precauzinni che io gia 
ho dichiarato al §. 167. Cosi: travanda il Torace con i pol
moni piu facile ancora potri't sciogliere insieme il quesito della 
esistita vita per mezzo della prova idrastatica ec. Insomma 
acuenda l' intelletto e traenda profitto di ogni pezzo , di agni 
circastanza, di ogni accidentalita, non sara del tutta disperata 

cosa pater sciogliere, se non tutti, alcuni almeno dei principali 
quesiti che potranno essergli offerti dall' autoritA giudiziaria. 

Potrebbe anco darsi che oltre a fraromenti di parti organiche 
venissero consegnati a lcuni visceri o della cavitA craniense, o 
della toracica o della addaminale, e nulla v' ha in contrario ad 
ammettere possibile che da essi pure qualche segno fosse da 
trarsi fuori e sciogliere alcuni quesiti e ciOO « se quelle parti 
« appartenessero ad un neonato »i - se « quelle mutilazioni fu
c ro110 fatte in tempo di vita o di morte »; - « da quanta tempo 
« si pub crcdere fosse mort.o quel neonato »; - « quale fosse 
« la causa della di lui morte » e via cos\ tutta quella serie di 
.quesiti che sul temn dell' infnnticidio sogliansi avanz~re .. Nella 
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tesi del Leto::-neau, anzi; a riguardo dei visceri reperiti e aa 
sospettarsi appartenenti a neonato; v' ~ perfino una tavola nella 
quale sarebbe segnato il peso media dei principali visceri d'un 
neonato a terminc di sviluppo. Pero ognuno intende quanta cir
cospezione vi voglia a adoperare tali cifre, specialmente poi nei 
casi nei quali le parti (com' e piti spess!>) hanno risen ti to fasi 
di putrefazione. 

Di una ccsa sola avverto ii perito su tale argomento, e cioC: 
di non esagerare nell' animc• suo 1' importanza di alcuni fatti, 
perche mentre I' esperienza della vita conduce a concludere che 
l'uomo pub farsi autore di qualunque pill atl'oce dclitt.o, pure 
in fatto di infanticidio cho si potesse sospettarc consumato per 
mutilazione, come anco per altri modi, 6 nccessario tener pre
sente a\la mente cho molta povera gentc onestissima, forse 
ignara delle leggi e dei regolamenti polizieschi, perseguitata 
dalle vessazioni eccessive delle autorittl i\Iunicipali che impongono 
tasse e balzelli gravosi anco sulla morte, per fuggire da simili 
torture, piuttostoche incontrare e spese e moleste forroaliU, 
seppelliscono o abbandonano o mutilano il corpo morto clei loro 
cari per dargli sepoltura, certo non la pill affettuosa. ma at 
piU cconomica. 

Di tali casi, pur troppo, nella mia non ancora vecchia eta 
e vivendo pure in una gentile cittit qual' 6 Firenze, ne ho 
avute molte confessioni eel ho vivamente deplorato che gente 
autorevole conoscitrice profoncla della socict<'l., conoscitrice dei 
bisogni morali e fisici d'una popolazione; che si professa ispirata 
ai liberali principii dclla Polizia medica di Frank, consumata 
nelle esigenze della igiene, riformatrice di istituzioni, rinno
vatrice di spedali, di fogne, di mercati pubblici e purificatrico 
d' acqua potabile, questa gente salita al potere della puhblica 
amministrazione o alla direzione de\la pubblica Igiene, mai abbia 
avutovampa d'intelletto affettuoso a svincolare almeno dalle«tasse 
sulla rnorte » i povcri genitori a' quali o mo rendo il neonato o il 
piccolo bambino, fosse conccsso di piangerlo e deporlo in modesta 
fossa, senza le noie molestissime d' una burocrazfa municipalesca 
che vi rende sempre nella vita o pill amaro ii pianto o men. 
dolce la gioia. - Per canto mio, alieno da partiti, da maneggi 
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politici e da ambizioni personali , diventerci rivoluzionario quel 

giorno in cu1 si trattasse di raggiungere un g1·ande perfeziona

mento socialc quello cic·~ che nascita e mm·te, fossero svincolate 

d.a tasse e da scabini e l'uomo pe1• l'uomo e il mondo che si spcnge 

pel mondo che sarge, nel principio e neHa fine, s' aiutassero a 

vicenc.la come sacrosanto e disinteressato dovere, almeno ~l sep

pellire chi muore, senza conti e senza tare, comune e vicende

vole tributo fra gli elementi di una grancle unita che si chiama 
genera umano. 

n Catto 0 rhe non infrequentemente cadaveri insepolti d 
neonati, o lasciati in pubbtiche vie, o gettati in fogne, o depo

sti in confcs.sionaij, o sepolti in concimaje, o buttati in latrine, 

o sotterratl alla peggio in orti, in campi, in giardini, in arene 

di fiumi, o posti sui tet.ti; - piu o mono involti in ccnci , ia 
panieri, in ceste, in cassette, piu o mcno conscrvati intatti, o 

soli o insiemc a placenta c fuuicolo ombellicalc buttati via, si 

verificano c su di essi un grandc sospctto, d voci, e calunnie, 

e investigazioni, c intcrrogatorii, e ricerche medico forensi, e 
s pese e scandalo e sospetti . ... e poi?! ... . . il piu delle 

volte una sola cagione s'appura c quale? ! - La miseria c l'av

versione a disposizioni ve.s.sato1•ie - a tasse - a fiscalis111i. -

E tutto qucsto anco in famiglic 011cstt1, rua ritlot.tc a tale stre

mo, a tale una apatia per le stretlczze domestiche, <la mettcre 

in non cale anco il conforto d' uua lacrima c d'un fiore sparsi 

sulla fossa inclicata dove giacc cadavere un primo figlio, la spe

ranza d' un avvcnire , il conforto dei tardi gioroi ! Eh ! via'! 

- si neghi se se no ha ii coraggio, la verita di quanta scrh·o! -

§. 177. Finito ii verbale cleila necroscopia fa seguito 01'a 

tutta la sel'ie dei quesiti rclativi a stabi!ire l'ingenere princi

pale di un infonticidio. Sal'O brevissimo <la qui in avanti, percha 

dopo quanto ho esposto p:u sopra non rimane che in gran parte 

raccoglierc con discernim1rnlo gli elementi gia trattati nei di

versi momenti della necroscopia e per ciO che pub servire a 

sciogliere i qucsiti relativi alla causa delta morte del neonato 

non e che continua applica.zione di quanto abbiamo studiato nelle 

altre parti della pratica medico forense nei capitoli della trau~ 

matolog1a, della asfissiologfa, della tossicologia ec. 
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§. 178. QuESITO 1°. E questo il cadavere di un neonato? 
Il perito a sciogliere un tal quesito stabilisca se sono o no 

presenti i seguenti caratteri nel caso in termini. 
Sona segni di recente nascita: 

1° Pelle o supet'ficie esterna del corpo sanguinolenta; o 
spalmata di smemma sebaceo, pill di frequente abbondevolmente 
raccolto nelle piegature degli arti e lungo Je regioni del dorso. -
Secondo gli studii Uel Robin, l' esame microscopico di quell' am· 
masso caseoso pub far conoscere lo stato delle cellule epiteliali 
sempre riconoscibili anco ad un certo avanzato periodo di pu· 
trefazione. ln pratica la roancanza di questa sostanza non da
rebbe diritto a negare che quel corpo fosse di nconato, percha 
ad i maneggiamenti o l'adoperamento di liquidi ec., potrebbero 
aver tolto quell' induito. -

2° Funicolo ombellicale; meno che fosse .stato strappato 
o tagliato rasandolo dall' anello ombeliicale; si mostra fresco, 
lucente, polposo, cilindrico, di colore carnicino bluastro ec. -

3° Vasi ombellicali (vena e 2 arterie) sempre aperti nella 
massima parte, o al pil1 possono contenere piccoli coaguli san
guigni dai 6 ai 7 millimetri di lunghezza. 

4° Meconio esistente intorno all'ano od uscente dall'aper
tura anale per lieve compressione sulle pareti addomina1i cor
rispondenti alla fossa iliaca sinistra. La chimica, come avvertii in 
altro luogo, (pag. 150, n. 2), puO dare riprova al perito che real
mente sieno da meconio formate alcnne macchie che potrebbero 
anco trovarsi sopra i panni che invol1avano il neonato, come 
anco l' esame microscopico puO ajutare e corroborare il diagno
stico in casi che fossero dubbii. 

5° A completare q uesti caratteri dedotti dallo esame dello 
stato esterno, il perito pub unirvi anco quelli dedotti dalle con
dizioni delle vie circolatorie sanguigne e pill particolarmente 
dall' esame del 

A) Condotto venoso dell' Aranzio, comunicante il si:;tema 
venoso della v. Porta con la Cava inferiore. - Dall' esame del 

B) Foro del Botallo, apertura che pone in diretta. comu
nicazione l' orecchietta destra del cuore con la sinistra nel pe
riodo della vita fetale e non occludentesi (non sempre perb in 
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tutti gli individui) che solo al scsto , settimo giorno dalla na
scita. 

C) Dall'esame del CaMle at·terioso; anastomosi esistente 
nel nato di fresco fra le due biforcazioni dell' Art. Polmonale e 
la concavitA dell' arco dell' aorta. - Debbo perO avvertire il 
pratico di andar cauto a dedurre qualche giudizio dello stato di 
queste vie sanguigne, perche in vcrit<'t si verificano molte oscil
lazioni nei loro cangiamenti e sarebbe infondato dedurne conclu
sione decisiva. 

6° Dall' esame dello Stomaco potrebbe trarsi qualche crite
ri.,, percM nel neonato si trova non solo privo di alimento latteo, 
ma dopa la nascita tal viscerc non suole contencre che una 
sostanza ruuccosa, jalina, Mn spumeggiante come lo diventa pill 
avanti quando e avvenuta liberamente la rcspfrazione estra
uterina. 

7° Le Intestina alla nascita mostrano colorazione verdo
gnola fino alla porzione dcl retto intestino nel quale si f.i mag
giore l' accumulo df quel meconio, impasto viscoso formato da 
detriti di cellule epiteliali, di mucco 1 di cristalli di colesterina 
e di granuli di bilivel'dina. 

Questi sono i principali segni anatomiai chc possono dare ajuto 
al perito per concludere che quel dato cndavere puO essere di neo
nato, senza perb assicurare che dessi non possano subire delle 
modificazioni o delle oscillnzioni di tempo entro il quale si 
com piano. 

Io qui mi credo in dovere di avvcrtire il prat.ico intorno ad 
un punto questionato e questionabi le ; e cioC se data ch~ non 
si potesse stabilire con tutta la pill completa limpidezza i segni 
d' una recente nascita, si ven isse per avventura a distruggere la 
essenza di un'ingenere di infanticidio.-Od in altri termini: se 
nella determinazione dei segni che indicano la nascila recente, 
si possa precisare un minimo ed un massimo entro a'quali si 
possa sempre conteoere il concetto dell' infanticidio. -

A dir vero la questione ~ import.ante e difficile e tantopiU 
diventa oggi importantissima dacche il recente Progetto di uni
:ficazione del Codice Penale pel Regoo d' Italia, si sarebbe spinto 
a segnara coma estremo termine i trenta gionti dalla nascita. 
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pur sempre conservando possibile il titolo giuridico dell' infan
ticidio. - Certo b che seguendo questa via (ch' io credo ottima) 
si b venuti finalmentc a riconoscere la incoUlpletezza di quelle 
parole di neonato e di fresco nato; cterno e famoso cam po 
di dissidio nella scienza giuridica e :nedico legate. - Non v' ha 
dubbio che adoperando invece la parola « inf ante » si apra uu 
periodo di tempo a-;sai lungo e tale che anco ai cinque, ai dieci, 
ai dodici giorni dalla nascita, si potrebbe pure intendere sem
pre ii reato d' iufanticidio. - Mi fermo alc1uanto su tal punto 
perche e vivissimamente intrecciato con la pratica medico fo
rense e (lo abbiano o non lo abbiano va.lutato i riformatori), 
stabilisce una vittoria splendida pe' principii della psicologia me
dico forense.-Quanto al necroscopo importa pet fatto che anco 
senza ritrovare o dover dimostrare i consucti caratteri chc il 
cadavere clella presunta vittima e realmente quello di un neo
nato, per il freniatre Ia nuova disposizione codificatrice apre 
adito a sostenere che dunque puO una passione, un turbamento 
dell' animo anco senza esplodere improvviso esser sempre la 
causa a delinquere e restare sempre a discolpa de! c:ornmesso 
reato.---Ed ecco per questo principio giustissimo come si po3sa 
avere il caso in cui una donna illecitamente gravida, essendo 
stata dall' autore de\ la focondazione assicurata che avvicinandosi 
it parto non le sarebbcro mancati i soccorsi convenienti a tute
lare la prole, ritiratasi la donna in luogo opportuno a compiere 
occultamente il parlo, tuteli con atfetto ii nconato aspettando fi
duciosa i promessi ajuti. - Ma dopo giorni, mancandole quelli, 
si riconosce abbandonata, tradita, vilipesa e disonorata ~ nel
l'agitazione dell'animo uccide ii figlio che le C divenuto testimone 
di colpa. Certo e chc un tale spazio di giorni ha fatto carnbiare 
le esterne apparenze di quel neonato ed ecco da un Jato un' in
fante, dall'altro una donna nella quale da prima vivendo la pilt 
soave deile speranze e l' affetto di madre tacendole battere it 
cuore di una gioja che non aveva l' uguale, la lpassione, il tur
bamento dell'animo esplosero dopo assai tempo dal parto, ep
pure sempre sotto il movente dell'offeso onore, sotto quel mo
vente comune che sorge subitaneo nelle altre infanticide -

Am met to dunque, senza tcma di contradizionc veruna ,~come 
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oltre ai casi nei quali l'animo della infanticida potesse avere 
formato disegno di strage con la piu dichiarata premeditazione, 
possano darsi casi nei quali la uccisioae dell' infante si compia 
dopa trascorso alcun tempo ed anco alcuni giorni dalla nascita, 
e la passiooe esploda violenta anco dopa un certo periodo di 
calma iniziale. - lo non debbo ne posso entrare in questioni 
giuridicbe possibilmente derivabili da tali supposte condizioni di 
fatto: - a me spetta sol tan to non omettere come medico pe
rito cho allorquando un ca~o siffatto si potesse presentare, le 
mancanti caratteristiche del cadavere di neonate e ii rep~ri

mento anzi di quelle note che accennerebbero a hen piu avan
zato periodo di Yita estrauterina, avvenuta Ja morte, possono 
os.servarsi o quindi esservi ragioni di proporre ii seguente que
sito. 

§. 179. QuESITO n o. Dimostrato che q'llesto cadavere e 
qw?llo di 1m neonato, e diniostrato che ha vissuta vita estra
uterina si puO dimostrare quanta tempo puD ave1·e vissvto? 

Ho incluso a bella posta ii quesito relativo alla dimQstra
zione dolla goduta vita estrauterina in questo seconclo quesito, 
per ordine logico, sperando che quanto ho dichiarato qui sopra 
basti a intenderne la ragione. 

Qnanto a.lla seconda pa rte, per co mod o della pratica, riepi
logherO brevemente le coso a doversi notare, dividendole in 
epoche approssimativamente dcterminabili. 

[ caratteri per approssimarsi al vero, mono una avanzata 
putrefazione, saranno i scgucnti: 

1° Dalla nascita alla -111 o 5a ora di tempo. 
a) Esistcnza del tumoro cefalico , quando ii phrto fosse 

stato difficile. - b) Stomaco vuoto di gas con succhi salivari, 
jalini. - c) Cordone omhelicalc cilindrico, com pat to, adercnte 
validamente all'!lncllo arldomillf\Je. - d) Arterie ombclicali, vena 
ombellicale, conclotto vcnn~o, condotto arterioso, faro clel Bo
tallo pcrvii, eontenenti pure clel sangue. - e) Meconio tultora 
esistentc nella por;,ione <lei crassi intestini. 

IL0 Dalla 5 ora nlle 2.1 ore approssimativmnente a) Sto
maco conticnc matcri~ mucco~~ aereata, eliminando; s' intende; 
lo slato di ferm••n, 1in• f' p~tfrH\. 1 I Funicnlo ombelicalc appas-
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sito, Joscio. - I vasi ombelicali ancora pervii, perb vi pub es~ 
sere qualcbe coagulo sanguigno. c) Nel condotto arterioso e nel 
fora del Batalla lievissimo principio di restringimento. d) lnte
stino retto libero del meconio, perO la muccosa colorata in ver· 
dognolo. 

lll0 Dalle 24 ore alle 12, approssimativamente. 
a) Intestini distesi da gas. b) Funicolo ombellicale pro

sciugato, schiacciato, nastrifurme; se ii cadavere e stato ad aria 
libera in luogo asciutto: - sempre aderente all' anello ombelli
cale. c) Arteric ombellicali quasi obliterate verso l' anello. d) 
Canale venoso e vena ombellicale sempre pervii. e) Foro del 
Batalla molto cli~inuito ncl suo 1ume. () Oondotto arterioso 
idem. g) Intestino rctto meno tinto in verde. h) Esfoliazione 
cutanea della pelle della fronte e della faccia. 

IV0 Dalle 72 ore alle 120, approssimativamente. 
a) Stomaco ed intestina molto distese de! gas. b) Funi

colo ombellicale o distaccato o vicino a distaccarsi. c) Artcrie 
ombellicali quasi trasformate in ligamenti per la obliterazione. 
d) Condotto venoso, foro del Botallo, condotto arterioso quasi 
chiusi. e) Esfoliazione epidermoidea pill estesa. 

V 0 Dalle 120 ore alle 192, approssimativamente. 
a) Stomaco, intestini o dilatati in putrefazione digestiva, 

se vi furono alimenti, o avvizzimento per inedia se vuoti. b) 
Processo di cicatrizzazione all' anello ombellicale pel distacco 
del funicolo. c) ( condotti venosi, arteriosi ec., quasi chiusi. d) 
Esfoliazitine epidcrmoidea diffusa anco agli arti ec. 

VI0 Dalle JDZ ore alle 288, approssimativamente. 
a) Cicatrizzazionc all' anello ombellicale. b) Obliterazione 

dclle vie vascolari fetali. c) Esfoliamento epidermoideo avanzato. 
d) Nucleo cl'ossificazione all' epifisi femora!e che oltrepassa i 7 
millimetri. 

Da qui in poi si entra in un periodo di tempo nel quale i 
fenomeni di modificazione feta.le hanno un termine e si entra 
in una fase di primissima infanzia. 

§. 180. QuESITO m•. Si puD slabilire a quale epoca di 
gravidanza il neonato che si presume vittima di irz{anticidio 
sia venuto in luce ? 
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Se si guarda bene all' importanza grand.issirna di un tale 
quesito, si risolve in una questione d'identitti di neonato. In
quantoche si puO dare il caso in cui una donna imputata di 
infanticiclio; senza negare di essere stata gravida, ed anco di 
aver partorito; possa irnpugnare la sua maternita all' infante 
trovato ucciso e protestare che lo sviluppo corporeo del cada
vere reperito non corrisponda al tempo trascorso della gravi
danza. E facile intendere come tutto il lav01'0 necessario a scio
glicre il presente quesito sia da trarsi dalle cognizioni comuni 
che ogni medico ha relativamente ai caratteri oJl'erti dall'orga
nismo fetale nelle sue diverse fasi di sviluppo fino a!Ia maturita. 
E questi segni avendoli gia indicati pill sopraJ non li ripeterO 
ora. Certo e che se, ad esempio, il nebnato reperito cadavere 
scgnasse uno sviluppo a maturita, eel ogni prova convergesse 
a testimoniarc che la donna presa di mira avesse avuto un parto 
settimestre o di altra cpoca minorc, ncssuno vorrebbe !':eguitare 
a sospettarla come la colpevole. Se s_i vuole, si potrebb0 invertire 
la tesi e cioe cominciando a fare una ricerca d'identita di neo
nato finire per fare una ricerca d' identita dell' accusata. - Ed 
in allora potrebbe darsi benissimo che ii perito dovesse anco 
o.:cuparsi di tanti quesiti relativi alla donna e tutti vergenti 
sulle questioni parto e puerperio (Vecl. Afrodisiol. civile ec.) 

Tutto lo studio del perito sara diretto a raccogliere dallo 
esame del cadavere se egli sia maturo od imroaturo, vale a 
dire se possa avere i caratteri piutto sto del neonato di 5 anziche 
di 6, di 7, di 8 o di 9 mesi, .:Sempre in rapporto all'epoca pre
sunta deUa gravidflnza della madre. - Tate studio ~ebbene sia 
stato cla me pill sopra indicato; nonostante qui ricordo come i 
perito debba riunire tutti gli elemenii clel peso, della lunghe::za 
preseutati clal feto, e pill dalla valutazione dello stato della 
cute , relativamente alla sua consistenza, elasticita, stato dei 
peli, delle unghie ec., e dello st.a.to di ossificazione ,della epifisi 
{emorale, degli interstizii alveolari della mascella inferiorc ec. 
Daranno luce lo stato degli organi genitali, la forma lobulare 
dci R eni , Ia presenza del meconio nelle intestina, lo svi.luppo 
delle circonvoluzioni ce!'ebrali, lo stato della mcmbrana pup1llare, 
e sempre (s' intende bene) valutan<lo quesU fat ti con un criterio 
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l ato, non essendovi nulla di assolutamente positivo. Nei §§. 84, 
J 11 ho gi.a accennato quanta basta in proposito. 

§. 18 l. QuESITO IV. Da quanto tempo ~ cadavere questa 
neonato? 

n perito trovera ajuto nella soluzione di tal quesito in quanta 
assai largamente ~ registrato nel §. 52 e seg. dcl l[P Vol. Ta
natologfa di questa piccola biblioteca. -Relativamente alla ap· 
plicazione speciale in cadavere di neonato, debbo soltanto ricor
dare che date le circostanze favorcvoli ad una lenta o difficile 
putretazione colliquativa (3° periodo) e molto facile che ii cada
vere del neonate entri nella fase della mummificazione. Ed e 
un fatto di pratica che non di rado i cadaveri di neonato, so
spetti vittima d' infanticidio, si trovano appunto in bottini , fosse 
chiuse1 in casse, in nicchie murate ec. Ora e noto come riesca 
assai difficile indicare con precisione il periodo di tempo tra
scorso dalla morte dcduccndolo dallc fasi della putrefazione dcl 
1°, 11° e m0 periodo, tanto pill e difficile giudicarlo quando so
pravvicne il perioclo di mummificazione e di saponificazione. -
Dato quindi che il caso in termini porti alresame un cadavere 
di neonato in state di rnummificazione, il perito potra solo in
dicare un termine di terr.rpo medic. Forse un' indizio giovevo1e 
a cJilucidare alquanto l' argomento, potrebbe essere lo studio 
dclla metamorfosi di quegli insetti che appunto si nutrono di 
matcrie animali mummificate ed a questo proposito la interve
nienza di un dotto conoscitore di scienze naturali pub essere 
preziosa, sebbene per ora; essendomi occupato di precisare al 
cune notizie in proposito di un caso a me affidate, abbia dovuto 
convcnire che vi sono delle Iacune assai sensibili in tale argo
mento. (Bergeret-d'Arbois, Ann. lg. lied. Leg. 1855, 2il serie, 
Tom. IV). 

J.,.a soluzione di tal (ji1esito ciuando vertesse o nel 1° periodo 
di colorazione cadaverica o nel no di putrefazione gassosa; o nel 
m0 di colliquazionc, deve essere guidata a seconda delJe regole 
indicate in Tanatologfa (§. 105 e seg. Vol. U0), assumcndo tutte 
le condizioni di fatto relative al sesso, eta, stato de! cadavere, 
temperatura esterna, nn.tura del medium o dci differenti me
dium entro a' qtiali si consumb la putrefazione cc. - Va <la so 
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che la rag!one di tale quesito in causa d' infanticidio C incen
trata nella vitalissirua questione della identitd di carlavere 
quanflo appunto trovanc.losi un neonato cadavcre e volendosi rin· 
tracciare la donna che potrebbe aver commesso ii reato, si deve 
porrc in massima eviclenza che ~ realmente quello il corpo del 
delitto di cui pub essere imputata la donna sospctta, c non 
altro cadavere di neonato pur possibilmcnte proveniente cla altra 
donna cbe fu ugualmente gravida e partorl. E qui, anzich~ dif
fondermi ulteriormente, consi~lio di studiare il beJlissimo e cal
zantissimo caso illuc;;trato dal nostro illustrc medico legate ii 
Prof. G. Lazzaretti, quando fu chiamato come Peri to alla Corte 
di A sc;;isc di Padova in causa di imputazif"ne di infanticidio mossa 
cnntro la fanciulla 1laddalena l\Iontecchio, contadina delle vici
nanze di Monselice. La J.Iontccchio deponeva ncl dibattimento 
orale come nclla notlc dai 13 al 14 l\farzo 1872 partorisse una 
creat urn che cre<lendola morta la gett6 nella Canaletta insieme 

alfa placenta. - .\..ccadde chc ii 27 Marzo, cio6 14 giorni dal -
1' epoca del parto, una tale Garbini vedendo un corpiccioolo gal
lcggiantc nell'acqua, che a prima Yista le parvc un cagnolino, 
lo trasse a riva e flt riconosci uto esser caclavere umano. - II 
postu ove la Garbini aveva vecluto e fermato ii caclavcre distm'a 
da circa 2 kilometri dal luogo ove la Montecchio aveva gettato 
la crcatura la notte del 14 Marzo. I periti chiamati sul luogo 
deponcvano nel Protocollo di viswn et repert1mi «come ]a cute 
« del cadaverino fosse pallida, nessuna putrefazione, ncmmeno 
« incipiente: lo chc (concludcvano essi) fa rilevare che la morte 
« dello infante sia recente, cioC di uno o due giorni ». II 28 
1\farzo escguita la necroscopfa gli stessi periti concludono che 
quell.i infantc era a termine, bene sviluppata, nata viva e vi 
talc, che la causa unica, certa ed irreparabile de!la morte erano 
state Ie lesioni riportate al parictale sinistro, regione ccrvicale 
e nasale, inducenti l' apoplessfa. - Lasciando da parte molte 
importanti riftessioni a\•anzate dal dotti ssimo ed acutissimo Prof. 
Lazzaretti, qui fa soltanto a proposito riferire come egli movesse 
subiw la qnestione di identitci di cadavere.-E come pote so
stenerla 1 Basandosi sul1' esame scientifico del cadavere delia 
infante, facendo ponderato giudizio clegli stessi caratteri esterni 

Filippi 
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registrati dai primi periti e consegnati nel protocollo giurato 
in data 27 Marzo. 

Se la morte della neonata in questione, risaliva a 14 giorni 
indietro del 27 Marzo, e se considerate le condizioni di luogo, 
di temperatura ec., si giurava che il cadavere non prcsentava 
« nemmeno l'indizio di putrefazione » nasceva subito il dubbio 
che quella neonata non fosse la partorita della ~fontecchio. -
Ed il Lazzaretti a giustificare il dubbio ricot·dava i princip1i 
fondamentali del procedimento di putrefazione sott'acqua in neo
JJato, principii di osser\"azioni innegabili che conducono ad affer
mare che al I 4° giorno si banno manifcsti i fenomeni della 
macerazione (Ved. l[o Vol. Tanatologia, pagina 212 e seguenti). 
E procedendo poi alla esatta valutazione degli elementi del fatto 
in termine, trovava ragioni a dimostrare con la phi netta evi
denza come qaella creatura non potesse essere quella partorita 
dalla Montecchio, ma fosse appartenente ad altra faaciulla che 
si fosse trovata fn analoghe circostanze. - Per la giusta app1i
cazione dei principii scientifici cbe vigono alla intelligenza del 
processo di putrefazione sott'acqua in corpo di neonato, dimostro 
la mancanza del c011ms crirninis ed i Giurati pronunziarono un 
vertletto di non colpabilita, prendendo anco in considerazione 
altri argomenti calzantissimi del l' illustre scienziato. 

Dopo tali irnportanti conclusioni, mi pare dimostrata picna
mentc la importanza di questo 4° quesito e mi pare anco di 
avere a suill.cienza indicata [a via a scioguerlo sotto la guida 
di un tanto maestro. 

§. 182. QuESITO V. Qua/' e la causa de/la mo1·te di que
sto neonato che si dimostrb essere nato vivo? 

l'kco il grande quesito che e po'o meno che qua'i tutta h 
medicina legale. Pero io sarO molto conciso, percha ho gill di
cbiarato che qui non intendo che indicare gli argomenti pratici 
a sciogliere i quesiti relativi all'infanticidio e non prendo a scio· 
gliere un quesito su caso in specie. 

E molto naturale che quando si propone una questione di 
tal natura il perito debba pensare a mettere in chiaro, prima 
di tutto, se da tutto l' insieme dei dati raccolti possa mai re
sultare o no 
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l 0: se la morte pot~ in quel dato caso provenire da cause 
morbo!e preesietenti, ovvero se a queste se ne aggiunsero al
cuae delle violenti : 

2°: se pure riscontrando nel cadavere alcune allerazioni che 
a tutta prima potrebbero aver sembianza di violenti, non pc•
tessero invece e!sere che etfetti o di avvenimenti morbosi sof
ferti dal feto dentro l' utero o di meccanismo di parto difficile: 

3°: se pure tro"·ando lesioni aul cadavere del neonato che 
avessero alcun carattere di traumatismo violento, non si potesse 
intenders tutto e schiettamente dimostrare come accident:ale 
avvenimento senza indole dolosa. 

A me pare che prendendo q ucsta via e ponendo in azionc 
tutte queste tre depurazioni critico-scientifiche per ogMi lesionc 
che apparisse nel cadavere del neonato, mi pare; se non sba
glio; che si dovrebbe giungere con molta prudenza e con grande 
probabilitlt a trarre fuori netta e fondata una soluzione al que
sito causa di morte. 

§. 183. In concatenata rafW>ne con quest• premesse ne 
Yicne la conseguenza che il perito riprenda in memoria prima 
di tutto 

A)- la serie delle cause morbose naturali di morte in un 
neonato; dopo 

B) - le pill comuni accidentalitl-1. che pub incontrare ii na
~cent~ nel parto, e dopo del parto e 

C) - studii finalmente quella serie infinita di mezzi at ti ad 
uccidcre che sono compresi nelle vaste trattazioni della Trau
matologfa, della Asfi<;isiologfa, della Tossicologfa medico forense. 

Yi potrebbe essere <la cnumerare un altro gruppo di cause 
di morte dell' infante, quello ciOO che comprende la omissione 
rli quelle cure senza dellc quali pub pericolare la vita del neo
uato . .\fa io dico francamente ii vero, non mi sono anco1•a per
suaso de! percM: quasi tutti i trattatisti ne facciano uno lilpecialc 
capitolo. - E non me ne sono persuaso nemmeno al presente, 
percM in verita, mi sembra cbe col farne un gruppo a parte 
il perito, anzicM essere il perito medico, si trasformi in un pe
ri to giudiziario. - Infatti, quaodo ad esempio si venga a stabi
lire che in un cadavere di neonato che alla prova polmonare 
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ha dati ma.nifesti i segni di goduta vita estrauterina, la caus1.1 
prossima di morte fu la emorragia per non effettuata lega
tura dol funicrilo o per nOn ben fatta legatura ec. , a me pe
rito medico resta sempre il solo dovere di dire alla Giusti
zia , che il neonate e morto dissanguato, ed esclusa altra 
causa di morto, '1uello e sempre un' on1icidio. Ma se la non ef
fettuata legatura fu omessa per ignora;z.za dalla rlonna incol
pata. o se la legatura fu omessa per determinato aniillO ad 
uccidere, mi pare che tutto cit'> spetti a<l a.Itri, spetti al crit.erio 
della generica non dello speciale. - E come io dico della omis
siono della legatura del funicolo, cosl direi delle omissioni a 
riparare dal freddo ii neonate, o rlel 11011 avergli liberata la 
bocca dalle glutinosita amniotiche , o dal non averlo a tempo 
sostentato ec. 

A me pare che il criterio di maggiore o minore colpabilil~\ 
non si possa assolverc con la valutazione di ccrte cause di mone 
che potrebbero essere anco per omissione o per modo ne9nti1.:o 
(come alcuni dicono) pcrche a sua volta; date certe contestualit.1 
del fatto intero; cib che pub in un caso intcndersi per colpa 
puo in altro caso esser dolo. 

lo potrb errMe su questo particolare, ma comunque sia, non 
so decidermi ancora a registrare a parte ii gruppo delle cosl 
dette cause di omissione in causa di infanticidio, mentre tengo 
moltissimo a richiamare in ogni caso e il gruppo delle cause 
spontaneamente morbosc e preceG.enti e quelle che acciclental
rnente nel travaglio del parto clandestino possono incorrere onde 
non cadere in un giudizio fatale e irrimediabile. 

§. 184. Non sarebbe confacente all'indole di questo libretto 
sYiluppare un capitolo di patologfa relativa alla moltiplicit:'l dei 
morbi spontanei che fino dalla vita intrauterina possono attaccare 
iL feto e possono cosl causarne la mode o prima della nascita 
o durante la na!'mita o appena uscito dai genitali materni. 

Bastera che al perito ricordi come prima della nascita vi 
possano avere influenza tutte le malattfe placenlali in genere 
o del funicolo ombellicale eel anco effetti di traumatismi diretti 
e incliretti. 

Durante la nascila poi a) la lunghezza e la difficolta del tra~ 



vaglio per viziate posizioni o abnormi presentazioni - e special .. 
raente compressh'e la testa e quindi il cervello - e stra\·asi 
e arresto di cuore e di respiro - b) le cootrazioni troppo vio
lenti delle pareti dell'utero che porta costrizione <lei vasi e quindi 
llisturbo nella sanguificnzione respiratoria o del feta - c) Ia 
comprcssione del funicolo impegnato fra le pareti del bacina e 
la testa del feta - cl) ogni causa di distm;bo o d' arresto della 
circoladone feto placentale, e specialmeote il distacco prematuro 
rlella placenta, causa di soffocazione fetale: l'attorcigliamento del 
funicolo, l'avvolgimento multiplo-la cortezza di esso funicolo, 
cau~e d' anemia - e) la emorragfa durante il travaglio: parti
colarmcnte proveniente cla irregolare inserziane della placenta: 
- {) morbi congeniti de! feto: - g) male confOrmazioni orga
niche del feta meclesimo: - h) malattie acute virulentc o no 
che poss:ono colpire direttamente il feto o dal feta possono es
sere risentite se prima colpirono la madre; tutte queste o 
con~imili ragioni mcrbosc possono intervenire a troncare natu
ralmente la esistenza del neonato. - ll riconoscimento di una 
di tali circostanze, non v' ha dubbio, servirebbe come argomeuto 
prezitso a intendere I' even to letale, ma non e men vcro c'tncora 
che ii perito per valersi ragionevolmente di quella circostanza, 
non abbia anco il dovere di escludere la intervenienza conco
mitante o sopraggiunta a una causa violenta, potendosi verificare 
il cac;o che e l' nna cosa e l' altra sieno sullo stesso soggetto 
aneuute.-E questo e uno dei momenti difficilissimi della pra· 
tica medico iorense a disbrigare ii quale non v' e che da un 
lato una hen fondata conoscenza clinica dei morbi spontanei e 
di tutte le naturali accidentalitO di un travaglio cli parto, e dal-
1' altro tutta la pill esatta cognizione delle cause Tiulenti di 
morte, per pater valutare fino a qual punto pill o meno l'mia 
o l'altra condizione abbia contribuito all' esito funesto. 

L' unica remora che deve , in name delta scienza, avere i1 
perito nell' ruisodare questo pun to di pratica forense, si it quella 
di non dover concludere che non trovando palesi, sensibili ra
gioni per intendere la morte del neonato, debba ~onclude~e cbe 
dunque la morte fu naturale; percM appunto studiando pot certe 
cause letifere fra le violenti (dolose) ve ne sano alcune che senza 
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lasciare tracce sensibili a vista d' occhio o di tat to, possono pure 
avere agito ed efficacemente e da sole .avere troncata la vita 
del nascente o del nato. 

§. 185. Dopo cib resta la valutazioue di quei segni che 
potrebbero appunto stare in rapporto con uno dei modi vio
lenti con i quali piU comunemente si suole consumare r iufan· 
ticidio. 

E noto come la soffocazione, le fratture del cranio, la stran
golazione, I'annegamento completo o incompleto uelle latl'ine o 
cloache, o foss·~, o fogne ec., le ferite, le mutilazioni, la combustione, 
le emorragfe o aprendo nuove vie o lasciando scolar3 sa.nglte dai vasi 
ombilicali, a lasciando il neonato al frecldo, senza cibo, senza cur·e 
o anrelenandolo, sieno i pill comuni modi di morte, ne io voglio 
qui decifra1'e dati statistici come superfiui in questo momenta. 
- Certo e che il perito conoscendo tutti questi argomenti, non 
dovra fare altro che, guidato sempre dal principio della solu
zione individuale, raccogliere i dati che piuttosto per la inter
venienza dell' un ge11e1·e di morte violenta chc per l'altro o 
piu di uno misto insieme, possono esserc presenti in quel 
vere e levarne quel criteria piu fonclato che gli S!lra possibile. 

§. 186. Ne\ II' Volume di questa Biblioteca ho parlalo 
della Soffocazione da pag. I 98 a 204 - delle Frattm·e del 
C}·anio a pag. 3G2 a 366 - delta Strangolazione a pag. 187 
a t 92 - dell' Annegamento a pag. 205 a 212- delle ferite e 
niirtila;;ioni in tutta la Traurnatologia pag. 243 e seg., della 
morte per Combustione a pag. 217 a 228 - per Venefi.cio nel 
III0 Volume scritto dal compianto Prof. R. Bellini e nel 11° Vo
lume a pag. 99, talche mi parrebbe superfluita ripetere quanto 
e stato indicate. in tutti questi punti. - Pur uonostante, desi
derando di compiere un lavoro utile al\a pratica, toccherO qui 
argomento per argomento, a\cune avvertenze proprio tutte SpP

ciali al cadavel'e del neonato e cosi. risparmiel'O noja a chi vorrA 
adoperare questo povero libretto. 

§. 187. I. ;\forte per SOFFOCAZ!ONE. 

Dopo quanto e indicato a pag. I 98 de! II' Volume, ii pe
rito ricordi relativamente alla morte per soffocazione nel neo· 
nato, come questo genere sia uno di quei modi violenti che po· 
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ten<lo esser fatto con corpi molli, a larga superficie ec., possono 
non lasciare traccie all' esterno del corpo: e ricordi come per 
l' appunto sia uno dei mezzi pill frequentemente adoperato da 
fi gurare come pill che la meta in un totale di casi. - Nella 
sofl'ocazione dunque i repcrti anatomo patologici pii1 che gli 
estcrni possono essere quelli in tern i tanto rileYn.ti dall' esame 
dei polmoni, quanta dall'esamc dcgli organi delta ci1·cola::ione. 

Non ho nulla da cambiarc a quanta scrissi nel §. 129, pa
gina 200 a 202, Vol. H0 . relativamente al reperto delle pun
teggiati1re ecchfrnotiche sotlopleurali nei polmoni , nel Timo, 
sotto il cuojo capelluto, sotto l'endocardio, di coloro che mori
rono soffocati, percM conoscendo gli studii del Kra!:imcr, del 
l' H ecker; (The British and Foreign. A/eel. Cltir. Rf'view, n° 
66, A2n-ile 1864), po11derando gli scritLi del Tardieu, il quale 
dichiara ( pag. I 07 , sur l'lnfanticid. 1868 ), di non riconoscere 
come segno assoluto ma mollo JJOsitivo e motto g1·ancle di sof
focazione le maccbie ecch imotichc sotto pleurali; valutando le 
differentiali che possono farsi in Anatomia patologica delle ec
chimosi medesime; avendo io stesso giti dichiarato di dare a 
questo fenomeno un valore di segno di p~·obabilitit che quando 
anda'>se unito a tutti gli altri criterii potrebbe ajutar~ nclla dia
gnosi; teaendo canto dcgli espcrimenti favorevoli fatti sugli ani
mali ea bella posta ripctuti; tenendo pur canto dclle resultanze 
allc 11uali sono di recente giunti alcuni notevolissimi osservatori 
che novcllamente si sono occupati di tale qucstione, io non ho 
nulla da cambiare nella mia antica opinione e cioe ('be possa 
esscr questo un reperto anatomico coadivvante la diagnosi di 
una mortc violenta per soffocazione. Anzi aggiungo di aver ve. 
duto con vero piacere come di rccente in Parigi nel seno della 
Socicta di Medicina legalc siasi ripresa tal questione importan· 
tissima aflidandone Iv studio ai pil1 eletti cultori dclla specialita, 
quali sono il Devergie, il Gallard, ii 'Riant, il Tenneson, il Gi
rald0s e Legroux. - A parte la gencsi di tali ecchimosi sotto 
pleurali per predisposiziooi emofilicbe o per morbi dissolutivi, 
qnali lo scorbuto. la porpora emor ragica, ii vajolo mal igoo, il 
tifo ec., o per sostanze tossiche decomponenti i~ sanguc. cc., la 
conclusiorie della Commissione e stata quella d1 convenire chc 
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tali ecchimosi sono indizii ri vela tori una morle rapida che as~alga 

l' organismo in condizioni normali od almeno in apparenza nor

mali. Cosl si possono verificare in veneficii e pH1 specialmcnte 

in quelli che determinano forme convulsive, tetaniche, come uello 

stricnismo ec., nelle precipitazioni <la luogo elevato, nei casi di 

morte per schiacciamento, per colpi al cranio, per sommersione, 

per appiccamcnto, per strangolazione, per soffocazione, per asfis

sia carbonica, o per modi misti di simili violenze, la do\.·c in

somma si ha una morte violenta, brusca. che tronchi la vita 

in cinque o dieci minuti primi. - Di pil1 si potrebbe verificare 

questo reperto anco nei casi di asfissfa per decom.pressiona ra

pida, quando il nostro organismo trovandosi, per necessita di 

mesliere, immerso in aria compressa a piU atmosfere, ad un 

tratto rompendosi le paret i della campana ove accadeva la respi

razione, manca5se istantanea c1uella forza compressiva (OallarJ}. 

Ed in questo gruppo faccio un ravvicinamcnto per tesi op1~osta, 

ricordando le stupende osse~vazioni fatte da quelt'elctto ingegno 

del rfamassia , il qualc in Ull freschissimo studio esperimentalc 

sul come si niuoja nel vuoto, ha pur no tato ii fenomeno delle 

ecchimosi sottopleurali ec., nci cadaveri degli animali sagrificati 

(Rivisla Fre1i. Jlfed. leg. 1878). - Ad esser brevi dunr1ue, ii 

fat to dell' ecchimosi pleurali avverLito dal Bayard fino dal 1844 

nei casi di soffocazione; alquanto specializzato dal T ardieu; piU 

genericamentc osscrvato dal Faure nel 1855-56, anco piu veri

ficato in diverse circostanze dal Liman 1867, c dal Dugranges, 

~a~a.L:;;~f: :a~~ I~:,m:n:n efa~~~ n::;:~:l~~e ~~l ::t~~~u~ l~ 
tanto un valore relativo non assoluto e patognomonico di un 

data modo di morte violenta e neppure della soffocazione. Quindi 

aveva ragione quando nel 187 7 nel Il0 Volume di questa ope 

retta a pag. 20 1 avvertiva ii pratico chc il reperto delle pun

teggiature ecchimotiche era tale da dare probabilitti. di giudizio 

:~:~;~:~c~h~u~:d:v:~~s:e~~~~:~: ~~ii~~s°(1 d~l~~;:ei~:~i :a;~s~~~ 
da altri modi violenti derivata; ed aggiungeva di pill che aveva 

osservato questo reperto anco in casi di morte naturale per 

morbi che finirJno con {orme asfittiche. - Toccava perfino 
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alla possibi lita di una differenziale fra le punteggiatW'e ecchi
motiche per morte rapida e le emon·agie interstiziali per cli
scrosfe sanguigne ec., differenziale che '.oltre a tutti i criterii 
clinici, anatomo pato1ogici ec., oggi viene ad essere meglio pre
cisata invocando ii soccorso clel microscopio come nitidamente 
viene suggeri to dall 'egregio Legroux nel suo lavoro inserito ne
gli Annali lg. i\Ied. Leg. 1878, n° 107. - L'esame microscopico 
fatto dal citato scrittore avrebbe precisato come la pnnteggia
tura ecchimotica risulti formata da ammasso di globuli rossi 
che in tOrma di piccola lente (a superficie piana in rapporto al 
parenchima polmonare, cd a superficie convessa in rapporto col 
velamento pleurale che viene distaccato), si aggruppano insieme 
:senza perO penetrare profondi nel parenchirna a..lveolare. - Tale 
costituzione cotanto semplice, marca una ditferenziale forte fra 
le punteggiature e le vere apoplessie sanguigne, sieno queste pill 
o meno antiche, piu o meno profonde nel parenchirua polmo
nare. - Un preziosissimo argomeato pratico poi efficace a met
tere iu evidenza le ecchimosi punteggiate sotto pleurali e nallo 
stesso tempo utile a stabilire una dilterenziale ~ quello indicato 
dal Fam·e e che io raccomando all'attenzione de! perito percha 
pub trovare imrnecliata applicazione nei casi speciali <l' infanti
cidio. - I1 Faure avverte come si possano dare circostanze nelle 
quali i polmoni dell' iufante presentino delle fa lse ecchimosi per 
stasi cadaverica e queste possano per avveutura essere })l'CSe 
per punteg;riature avvenute in tempo di vita . .nllora ii Faure 
consiglia di insufflare il polmone perche cos\ facendo , le vere 
ecchimosi diventano pill apprezzabili e distinte, mentre l'e altre 
spariscono. - Questo e un consiglio veramente utile, facile e 
persuasivo.-Soltanto nell'applicazione pl'atica nei casi questio
nabili se vi fu o nO infanticidio, non desidererei che ii pratico 
vi corresse con tanta precipitazione; perche e evidente che una 
insufrlazione regolare e ben condotta a voler che esprima qualcosa, 
deve esser fatta a polmoni intieri. 0l'a insuffiare i polmoni di 
un cadaverino nel quale prima di tutto in tesi di sospetto infan
ticidio ~ necessario assodare la delicatissima e a volte <liffici
lissima prova della avvenuta respirazione, mi parrebbe una im
prudenza creare artificialmente un fatto che potrebbe per av-
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,·entura complicare o modificare o mascherare le condizioni vcre, 
naturali, dello stato in cui era il parenchima alreolare; tantopiu 
poi che la insuffiazione fatta a cadavere aperto e direttamente 
nei polmoncini riesca facile. completa e a volte trasmodi. -
Faria dopo, a polmoni toJti ma non tagliati , in qualche caso 
potrebbe ugualmente non convenire e specialmente Ia dove la 
respirazione naturale non si fosse completamente effettuata. 
Faria a polruoni tagliati in pezzetti per la precisazione della 
prova idrostatica, tl inutile; perche riuscirebbe impossibilt? ed 
erronea esperienza, talch~ mi pare che il con.'iiglio del Faure, 
mentre l!l seducente e pub avere la sua applicazione; data il caso 
opportune; in pratica voglia delle restrizioni c diro anco delle 
precauzioni molto ma molto pensate. - Venendo allo esame delle 
conclusioni emesse dalla competeolissima Commissione della So· 
cieta medico legale parigina sopra a tale argomcnto cosa abbiamo1 
Primo: « che le ecchimosi sottopleurali sole non avrebbero al
« cun valore tanatognomonico perch~ e condizioni spontaoee an
« tiche e recenti; indipcndentemente <la causa ,·iolenta di morte 
« pos;;;ono originarle » ; - Secondo: « Che tali ecchimosi sotto
« plcurali si riscontrano nelle asfissfe violenti per iropiccamento, 
« strangolamento, sommersione schiacciamento toracico e sot~ 
« focaziono, perO a gmdi ditferenfi ». - Terzo: «Che queste 
« eccl.imosi a grarli differenti (dice la Commission'; suelogiata) 
«non vossono prendere tin valore qual'lmque se non sono 
« accornpagnate da vn gran numero di segni che c01ico1Tono 
«a iiulicare qt!Pl tal genere di 1norte (precisamente come di
« cbiarava io fino dal 1877) e allora, (segue ii testo della Com
« missione) si pub dire, facendo riserve, quaodo si tratta d' in
« di\·idui giovani, che le ecchimosi mollo num.erose indicano la 
« SOFFOCAZIONE; un po' m.eno nwnerose indicano Ia STRANGO

« LAZJONE, un po' meno a.ncora lo n1P1CCAMENTO, cio che vuol 
«dire che in nessun caso non si potra solidamente appoggiarsi 
« sopm tali lesioni per determinare il genere di morte ». -
Quarto corollario finalmente : «Che le ecchimosi sottopleurali 
« sono nonostante indizio di morte rapida. e violenta tan to che 
«la \·iolenza sia esterna che interna all' organismo ». - Per 
tutte le quali e recentissime eel attendibilissiroe considerJ.zioni, 
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mi ~embra che anzich~ stare a quoll'un po' piti uu po' m.eno nu
merose ( avverbii Sllfficientemente vaghi e senza stabilito tcr
mine assoluto di confronto) sia miglior pai'tito; alrneno per conto 
mio: restare a l punto in cui composi la valutazione da darsi in 
pratica a questo reperto, dicLiarandolo un segno che unito a 
tutti gli altri criterii, data o sospettata una causa violenta 
di so/{oca.:ione, possa coadiiware ad esp1·i1nere un c1·iterio di 
prohabilittl che aUi sJffocativi possano o nell' tm modo o nel
l' alt>'o esse1·e stati JJerpetrati. -

Cosl mi pare, di aver messo sulla vfa i1 perito a sapcr conside
i-are e valutare in pratica un reperto anatomico che pub aver 
scmpi'e una grandissima importanza in diverse contingenze medico 
f'orensi e specialissima poi nclle questioni da risolversi in caso di 
info.nticidio. - i\fa clopo tutto, ho hisogno di clichiarare relati
vamente a questo reperto in causa cli infanticiclio come oggi si 
uni<::cono osservazioni prezios8 di auwrernli scrittori (e fra que
sti ii Pinard), (Annal. Igien. Medic. Logale 1877), i quali; as
:-odamlo viepiU gli studii dcl Krahmer e che ( bisogna essere 
sinccri) in· Italia a prima beva non s' assaporarono giustamente, 
hanno hen chiarito come le eccliimosi che si trovano quasi co
stantemente alla sezione dei polmoni e de! cuore di foil che 
soffl'irono nel parto, dipendano da\la delicatezza delle pareti dei 
vasi infantili e per la minor pressione de\ sangue nei vasi in 
quella eta. - Basta che anco nel!a placenta; la quale e ne piu ne 
meno che in buona parte fopparecchio respiratorio dentro l'ute
ro; si interrompa la circolazione, perche il feta faccia subito 
<legli sforzi con la parete toracica per rcspirare e se non cntra 
ne aria, ne gas, ne liquido amniotico fino nei polmoni tetali, 
all om e eviclente che il sangue at tratto nei polmoni per gli sforzi 
respiratorii inani, il sanguc rompa i vasi e faccia r ecchimosi. 

Dunque ii fcnomeno delle ecchimosi sotto pleurali, cardia
che ec., pub essere anco per sotfoc..'\zione fetale intrauterina e 
puo avvenire in definitiva per quelle stesse ragioni di soffoca. 
zione che fuor i dell' utero rn1-rebbero rappresentate dalia mano 
o d~11 corpo criminosamentc adoperato sulla faccia del feto. -

s. 188 .. \.vverto il perito come relat ivamente a questa 
morto del neonato per soffocazione, potrebbero sorgere obiezioni 
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per parte della difosa e specialmente questa; di volere ricono
scere il fatto come « accidentale e soltanto avvenuto per ~ma 
« posi.zione delta faccia che il bam,bino nascendo avrebbe te
« nuta ad insaputa della partoriente ». E quest.a difesa \"iene 
per lo pill attinta dalla considerazione dello stato della donna 
la quale si dice aver perduto i sensi. 

Non si puO in tesi generale negare questa possibilita. -}fa 
il perito consi<lerera: 

1 o Che quando alla necroscopia pel saggio idrostatico <lei 
polmoni e per gli altri caratteri si potesse concludere che fosse 
avvenuta picna respirazione: 

2° Che il funicolo ombelicale fossc stato rotto, o strap
pato o tagliato , per modo che il feta, par la mancanza del 
sanguc ossigenato che gli viene dal circolo placentale, non axesse 
potuto a lungo sostenere la viLa estrauterina senza obbedire 
all' istinto ed alla necessita di cercare aria respirabile: 

3° Che tutte le r.ircostanze del fatto e la deposizione ste:ssa 
della donna non persuadessero a credere ad un lungo tempo di 
stato sincopale: 

..J° Che finalmente si trovassero tracce di manovre vio
lente ec., sarebbe mestieri concludere cbe male si potrebbe 
ammettere l' accidentata sotfocazione per una posizione clella 
faccia fetale entro parti otturanti le vie respiratorie del feto. 

Una seconda obiezione si suole accampare dicendo che la 
soffocazione e avvenuta percbe la madre s' e adagiata dormendo 
sul tenero corpo del neonato e senza addarsene se l' e trovato 
morto daccanto. - Anco questo e possibile, ma non si pub ne
garo che il piil delle volte possa riuscire poco probabile : per
che nell' agitazione estrema di un parto clandestino male si put'> 
intendere i[ sonno tan to profondo -tranquillo - da non accorgersi 
di posare sul proprio figlio, e quand'anche possa accadere, certo 
e che il perito per ammetterlo od escluderlo nel caso in termini, 
cercherA di assumere ogni data e dallo stato della superficie 
esterna e dalle condizioni viscerali interne ec. , onde giudicare 
la probabilita del fatto. Pure per questa supposizione, quando 
fosse vera e sostenibile, si dovrebbero trovare sul corpo del neo
nato i segni delta pressione fatta dalle parti materne o sulla 
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faccia o sul pet to o su11' addome o perfettamente corrispondenti 

a tutta la narrazione clcl fatto in termini. 

Una terza obiezione che suol fa.re la difesa in simile 

argomcnto 0 fluella di accampare che ii neonato venendo alla 

luce era in uno stato asfittic,1 , e non dando nessun scgno di 

moto respiratorio fu abbandonato per morto, poi coperto da 

panni ec., ricominciando la respirazione naturale resto soffocato. 

- .\.ncora questo e possibile, ma il difficile stll. nel prm·arlo. -

Il pcl'ito dovrD. cercare se realmentn non esista alcun segno di 

\'inlenza usata. - Dovn't cercare se vi sieno o no indizii di sof

focazione localizzati nellc vie respiratoric o sul collo, sul torace, 

~ul pctto, sul bass°'·entrc. - In terzo luogo don<\ valutare il 

sag:.do polmonale in quanto se indicasse una completa respira

zione aHenuta, sarebbe poco compatiOile !"idea dcllo stato asfit

tico in cui si dice esser venulo alla luce il bambino. 

In questo argomento della soffocazione aggiungo una possi· 

bilila e cioC: che sia stato consumato il delitto per mezzo di so

stanze polverulenti gettate nelle vie respirato1'ie de! nconato -

Kon C nuovo il mvdo, ma pnO sorgere importante la questione 

se ii neonato sia stato gettato in una massa di polvere essendo 

in Yita o in morte. - Nel 1877 si e verificato un caso, narrato 

dal Keit Norman Macdonal, nel quale ii cadavere fu trovato in 

un magazzino di carbone. - II cordone ombclicalc era. stato la

cerate - si trovava polvere di carbone nella bocca, nella farin

ge, e fino nello stomaco, vuoto d' alimenti. - La trachea, i 

l:>ronchj ed i polmoni erano congestionati - nel cuore eranvi 

ecchimosi sottopleurali. - [ polmoni avevano respirato. - 11 

cuore era normale - le 4 cavita vuotc di sangue per la emor

ragfa proveniente dal cordone - canale arterioso c fora ovale 

erano pervii. - 11 neonato era a termine a nato vivente perch6 

~we\·a respirato. -La donna confesso che per impeclire le grida 

del figlio gli empl la bocca con poh·erc di carbone. 

§. 189. Con questi pochi cenni relativi alla pratica, credo 

d'avere complctato quanto ~ piu urgente conoscere sulla morte 

per soffuca.zione in causa d' infanticidio. 
§. 190. u• Morte per FRATTt:RE del Oranio - Non ho 

nulla <la aggiungere alla guida dcttata 11el § . .:207, pag. 366 e 

seg. del Jlo Volume. 
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§. 191. m· Marte per STRANGOLAZIO~E Ved. la guida in
dicata al 126 pag. I g2, II' Volume. 

Aggiungo solo una graziosa tesi che potrebbe forse ripeterc 
una difesa al fatto del solco di strangolazionc esistente sul collo 
di neonato, annunziando che quel solco anzicM provenire da un 
comune laccio, possa essere fatto dallo stesso funicolo ombelli
cale, ma allungato e ridotto a funicella o cordoncino per le tra
zioni che la madre durante il parto potrebbe fare sul funioolo. 

Essendomi occorso di dovermi occupare di quest'argomento 
per aver sentita avauzare una simile dottrina in un famoso pro
cesso d' iufanticidio; punito poi per col po.so; avvertiro il pra
tico che quella spiegazione non regge ne in tesi generate, nC 
reggeva nel caso speciale. 

Non regge in tcsi generale, percM il funicolo ombellicale
fresco, di giuste dimensioni, sano, sottoposto ad esperimento ha 
un limite di elasticita limitatissiruo. Piuttostoche allungarsi molto 
assottigliandosi, si rornpe sgranandosi prima il rivestimento am 
niotico. - Poi in tesi generate, la forza di traziane che su di essa 
gitt attortigliato al calla di un feta nascente, put. fare la stes~a 
donna soprapparto in qualnnque posizione la si voglia porre 1 6 
lievissima, essendoche Ie mani scivolino sul funicolo e il funicolo 
scivoli sul collo del neonato da non essere affatto possibile strin
gere il cappio assotLigliando ii cordone. - V' e poi da con<;:id(!
rare cbe essendo gill difficile scuoprire ed averc un solco pro
fondo, netto, prodotto dal funicolo attorcigliato sul collo, durante 
il travaglio del parto, a fo,·tiori e impossibile marcare un solco 
profondo, stretto, ecchirnosato, sottile, traendo sul funicolo quan<lo 
la testa del feto e fuori della vulva. - Poi e inintelligibile che 
quando un funicolo ornbelicme e gia aggrovigliolato sul collo del 
nascituro, fino dal travaglia del paL·to, il feto esca alla vul\'a 
senza segni d' asfissia, o possa compiere liberamente, aperta
mente, la respirazione estrauterina al passagglo per esser poi 
1·istrangolato dallo stesso funicolo che si presume ridursi a cor· 
doncino. - Dato che tutte queste condizioni vi fossero, i segni 
di asfissia e di incompleta respirazione non dovrebbero n~ pos
sono mancare; e questo solo basterebbe a far dubitare che se 
nn solco, anco sot tile, al collo d' un neanato si vedesse al mo-
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mento della nascita, potesse mai essere prodoito dallo 
funicolo ombelicale. 

Quanta alle circostanze particolari del caso in termini, se ne 
p.1ssono trovare notizie nel Giornale l' Impar.ziale «Anno 18i7, 
n°. IO, mese d'Ottobre. 

§. 192. Marte per tllMERSIONE in latrine , cloache. V' ha 
Ji speciale in questo genere di mort.e pel neonato; dimostrato 
cl.ie realmcnte fi:t gettato vivo in quella localit:\; che i1 cada
vere esala rlopo un soggiorno di qualche tempo un adore acre, 
pcnetrante che non e quello solamente fecale o di comuue pu
trefazione. Anzi a vero dire l'andamento della putrefazione uoo 
e ii piu rapido ed ii periodo per eccellenza deformante; cioe 
quello gassoso; in generate none molto sviluppato quanta forse 
a prima giunta e senza esperienza, si crcderebbe. 11 volume del 
corpo uon e aumentato, il colorilo e bruno verdastro c sarebbe 
possibile anco dopo qua.lobe mese, verificare le condizioni di 
a\cune soluzioni di continuo delle parti molli e meglio poi le 
1esioni ossee ec. 

Pur per questi casi, un criterio che ajuterebbe la risDluzione 
del quesito - « se il neonate fosse stnto gettato nel liquido a corpo 
vivo o morto» - sarcbbe ii reperimento delle materie fecali flno 
nello stomaco percbC cib indicherebbe alto di deglutizione vitale. 

lntorno alla possibilita della morte de! neonato per varto 
alla latrina e quindi sommersione di esso nelle materie fecali, 
io gia clissi al §. 71 di qucsto Volume, pagina 155 c se.;uenti. 

Non credo di soffermarmi su altri argomenti particolarmente, 
rinviando agli arlicoli Ferite, Combi1stione, renefi.cio contenuti 
negli altri volumetti quando il perito avesse bisogno di consul
tare alcuna cosa. 

§. 193. QuESITo VI. 1.1 Le violen.ze commesse da una donna 
a sul suo bambino, fw·ono esse resultato d' un perverti1nento di 
ii {acoltt:i mentali o affettive o d'wi delirio puerperale? » 

Gia al §. 73 di questo volume a pag. 161 ho accennato al
cuni criterii relativi alla soluzione del presente quesito. Ora a 
specificare ancor pill da vicino la importanza pratica di tale 
argomento in causa d1 infanticidio, bisogna riflettere che pub ren
dersi ancor piu difficile per il fatto che si tratta di dovere in 
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tempo pil1 o meno lontano da quando avvenne il caso, riconoscere 
e dimostrare che la incolpata fosse in uno stato morboso delle 
facoltlt affettive che la rendessero irresponsabile o meno respon· 
sabile dell' azione commessa. Ed e naturale debba esser cos\, 
perchc se tuttavia perdurassero fenomeni morbosi delle faooltA 
naturali si avrebbe a gimlicare di una alienata in continua ma
latu'a, non pill una donoa clie lo pate diventare in tm data mo
menta speciale. - Ma l'argomento e di una difficolt<\ estrema, 
perche mentre tutti gli osservatori e gli alienisti convengono 
chc e ii travaglio de! parto e specialmente clandestino, in donna 
illecitarnente feconda, e Jc sofferenze morali, e tutto quel con
turbaruento fisio psicologico che avviene in quelle cil'costanze, 
possa essere capace a spingere quella infelice ad atti incoerenti, 
strani ec., pure non convengono che ciO sia ancora follia (nep
pur transitoria come opinava ii MarcC - 1858), ovvero perdita 
assoluta di ragione, di volonta ec., insomma di incon~cienza tale 
da giudicare di una irresponsabilita. TalcM, dandosi ii caso par
ticolare, il perito, onde porsi nettamente nella giusta via della 
scienza, dovrebbe c:ominciare a proporsi questa domanda e cioe: 
nella donna tale vi furono o precedentemente alla gravidanza 
illecita, o clurante la stessa gravidanza o anco dopa ii par~o, 
sin torni proprii, caratteristiei , d' una vera e propria forma di 
pazzfa, e special men Le di follfa ister!ca, o di melanconia lipe
maniaca con allucinazioni, o di vera mania 1 Tutti i pii1 auto
revoli specialisti oggi convengono che questo sia il pill sicuro 
e fondato punto di partenza per rintracciare una delle cono
sciute forme dell'alienazione mentale e per non cadere in er
rori che compromettereLbero la scienza in faccia alla giusti
zia In breYi parole, tutto il forte sta qui : di riconoscere se un 
di sardine men tale, ben determina to, abbia e preceduto e accom
pagnato o susseguita l' azione omicida. Quale sia il modo di con
dursi in simili casi e dichiarato brevemente al §. 73 di questo 
libroi ne mi pare opportuno diffondermi ancora perche tali que-... 
stioni bisogna trattarle con buoni e sicuri fondamenti di pratica 
freniatrica che sarebbe impossibile pretesa l' enumerarli in una 
guida com' e il presente lavoro. Credo perO render servizio al 
perito accennando le fonti alle quali pub attingere ajuto e cio~: 
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in Legrand de Saulle; in Tardieu, in Dagonet, in )Iaus
dley ec. 

§. 194. Enumerati i pill comuni quesiti che possono venire 
nvanzati al pratico in argomento di sospettato infanticidio e sol
tauto (s' intende bene) toccate le piU vitali cognizioni che deb
bono essere utilizzate a risolverli, non intendo di avere per nulla 
affatto svolto completamenf.e un sl vasto e ricco argomento. 
lntorno all' mfantici<lio pill si scrive o pill si scriverebbe, e 
quando bene bene ci si e adoperati a segnarne almeno le pill 
es~enziali linee, resta sempre qualche cosa o di sagrificato o 
<Ii omesso. Ma d' altronde il mio 1lroposito e solo quello di se
gnare una guida pratica per dar modo ad ovviare sostanziali 
manchevolezze e non e; ne lo poteva essere; 1' altro pill arduo e 
complesso di sviluppare intieramente un tema nel quale pub 
comprendersi quasi tutta la medicina legale. 

Per cui mi sembra che dopo le cose scorse nei precedenti 
paragrafi, I' enumerare ora ordinariamente un particolareggiato 
indice delle cose da farsi neHa generalil<:'t dei casi, possa riuscire 
il piu proficuo riepilogo: - Ed eccolo : 

1° Se chiamati dall' autoritfl inquirente a prender cognizione 
de! fo.tto dopo l' accaduto, allora si descriva con miuuta csat
tezza e lo stato in cui si present.'\ il presunto corpo e tutte 
quelle circostanze che lo contornano. - E per questo precipua
mente si deve completare I' esame del neonato e I' esame dc:lla 
donna che si died lo ahbia dato in luce. 

Quanto alla descrizione del neonato ec., e una pura e sem
plice ispezione giudiziaria (Ved. Tanatolog. Vol. 2°, pag. 20).
Quanto alto esaroe clella prcsnnta madre, si puO ridurre a con
statare se dessa abbia o non abbia pill o meno di recente par
torito (Ved. pill sopra; §. 68 e segg., pag. 147). Con speciale 
precisione sarlt utile prenderc cognizione particolareggiata se il 
travaglio fu preceduto o 116 dalla rottura del sacco arnnintico: 
se approssimativamente possa essere indicato il periodo di tempo 
in cui si 6 condotto il travaglio: - se la espulsione del feto sia 
stall o no bisognevole di ajuto per opera della stessa madre e 
se fosse possibile precisare se il parto fu podalico (\ cefalico 

Filippi 



- 354 -

comune. - Se il funiculo ombcllicale fosse libero o avvolto a 
f1Ualche parte del feta o <;;i fossero avvertiti nodi: - se b pla
cc1.ta usci prima c sol!ecita o Jopo della espulsione del feto o 
tut to insieme uscisse ii prodotto <lei concopimento - in quale po
sizione della donna avvenissc ii parto e dove: - se avvenissero 
o nb perdite di sangue e valutarlo con approssimazione, data 
cite se ne avessero resti o nei panni o sul pavimento od in 
vasi cc.: -quali sono stati gli altri, le neccssit<\, che la donna 
possa avere avuto occasione di eseguire durante il travaglio onde 
rendersi canto di certe acciJentalita. che potrebbe i i pel'ito ri
scontrare sul luogo e intanto formarsi da un lato un criteria 
sulla causa possibile e pill probativa di morte del neonato e 
dall' altro un piU giusto criterio di tut to l'insieme fisico e morale 
della imputata medesima. 

II0 Descrivera lo stato esterno del cadavere del neonato: Sesso 
- peso-lunghezza-inser.zione del (unicolo -aescri;ione e 
1nisurazione esalta del (itnicolo- stato della pelle - colora,;ione 
di essa in generate e nelle singole regioni anatomiche - svi-

delle stato delle pupille -
fernorale 

m.isurazione dei diaoietri testa e delta sua 
(orma - verifl.cazione o delta rigidita cadaverica o del pe
riodo di putre(a:;ione. -

III0 Ri.:!erca e descrizione esattissima delle possibili lesioni 
esistenti all' esterno del cadavere fat ta con Somma attenzione 
a ra.ccogliere i segni clie potrebbero poi far differenziare le le, 
sioni indotte o dal modo con cui si agl sul cadavere d'el neo 
nato onde trarlo dal luogo ave fu trovato; o da quello che per 
altra accidentalita pole incontrare il cadavere in tempo di mor
te. - Esame atlentissimo di tutte le naturali aperture del corpo 
e esame poi particolare regione regione, cominciando dalla test.a, 
collo, petto, addome, arti inferiori, superiol'i 1 regioni posteriori 
del tronco ec. 

IV0 Necrotom!a <lella testa, collo, petto, addome , canal 
vertebrale esame attento del midollo spinale ec. 

V0 Esame dell' apparecchio car<lio polrnonare onde rag
giungere Ia suprerntt. cognizione della esistiLa o non esisliita vita 
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legale coadiuvandolo con i saggi idrostatici e macroscopici anco 
dell' apparecchio digestivo, auditivo ec. 

Vl0 Ricerca pazientissima ed oculata della causa mortis. 
VU0 Risoluzione dei quesiti fondamentali quali pill sopra 

in breve si sono enumerati e altri provenienti dalle circostanze 
speciaLi del fatto. 

Fine della Seconda Parte. 





VENERE FORENSE 

PAR'l'E I II: 

§. 493. Debbo occuparmi ora di una parte della Medicina 
legale incredibilmente delicata e difficile cio~ della «Venere fo
rense » - e dico proprio clelicata e difficile, percha a tutta pr•i
ma studiandola SlJi libri , se spesso ributta svelando fino a qual 
punto possa insozzarsi la umana creatura trascinata. dalla sre
golatezza libidinosa <lei scnsi, pure la dimostrazione scientifica 
di questo argomento sembra non richiedere molta difficolta. -
Ma se dai libri si passa a dovee giudicare alcuni fatti reali, o 
se costretti dalla Legge (1 per am.ore di studio, ci si sospinge ad 
invastigare la ragione del caso singolo, allora si sentc proprio 
quanta differenza inaspett.ata s' incontri in simili occasioni. -
Ma pure io sono deciso; dopa lunga e quaato per me si poteva 
ponderata consirJerazione; a fare aperta quella opinione scientifica 
cbe io mi sono andata formando col dichiarare come in questa 
parte della medicina legale (per quanto possa spettare al pra
tico) non riconosca altro che un frammento della comune dot
trina rlella violenza personale; ossia una parte della t raumato
log!a forense. - Ncllo accertamento di un fat to che si referisca 
agli atti carnali violenti commessi da persona su di alt ra, o di 
simile o di diverso sesso, vi possono cssere senza dubbio due ele-
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men ti: un primo, materiale, meccanico: un secondo, morale, of
fensivo al candore dei pubblici e <lei privati costurui. - Alcune 
volte e l' uno elemento e l'altro si fondono, nitre volte possono 
andare disgiunti. - Quando ad esempio il 1ibertino abusa vio· 
lenteroente di una innocente fanciulla consumando su di lei un 
atto carnale, compie in uno e la materiale violenza e oltraggia 
il pudore verginale. - Quando un' individuo o dell' uno o del· 
l' altro sesso; sia che versi in uno stato cl' ebbrezza, ovvero 
in un disordine pii1 o meno completo delle sue facoltA mcntali; 
se in luogo pubblico, o con gesti, o con toccamenti impudichi. 
o mostrando sue nuditA genitali, o congiuntamente ad altro in
dividuo consenziente, consumi atti vencrei, oltraggia ii pubblico 
pudore nC pub offrire questione di ricerca medica intorno al fatto 
materiale. - Quaado un uomo sfrenato, rot to a 1ibidine, com
mette a forza atti carnali sopra pubblica mcretrice renitente. 
certo non oltraggia il pudore omai perduto della donna infamata. 
ma consuma un' atto materiale Yiolento libidinoso che tange la 
individuale liberta, potendo fors'anco a\cuna volta lasciare trac
cia riconoscibile e valutabile dal pt3rito. - Quando ii seduttore, 
avvelenando moralmente ii candore di donna pura, sovr' essa 
consuma mollizie, toccamenti lascivi a fine di libidinc, otfende 
moralmente l' altrui onestA e pub commettere atti materiali dei 
quali nessuna traccia ne resti sensibilc al perito forense. - Vi 
sono poi casi nei quali (~ inutile ii negarlo) atti completi carnali 
possono con arte venir consumati e nonostante, pel modo speciale 
con cui furono condotti, nessuna traccia aversene di essi, e sono 
i casi pil1 difficili e contenziosi; que!li forse che hanno imbro
gliato l'argomento della venere forense, quando ~ stato necessario 
convenire dall' uomo della scienza che sebbene possa esser fon
data l' imputazione, pure possono far difetto i ~egni materiali 
dell' azione e cos\ l'assenza di questi non costituire prova suf
ficiente della innocenza dell'incolpato. v·~ dunque in questi fat ti 
nella stessa consumazione del reato una parte che sfugge total
mente al dovere del perito e rientra affatto nel campo giuridico 
non restando al medico se non che i1 dovere di verifi.care se 
esista o no traccia di violenza fisica nelle parti offese. 

Se e cos\, com' e realmente cosl, a cbe mai complicare e 
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sfor?.are la missione del perito medico e confondersi con mgioni 
del tutto estranee allo scope dclla medicina forease, la quale, a 
me pare tanto chiaro, dovrebbe soltanto limitare l' opera sua a 
riconoscere e dichiarare se nel soggetto che si dice passive di 
una data violenza camale, o in colui che ne fu l' autore, si tro
vino o no segni o tracce sensibili della consumata violenza? So 
bene che in alcuni casi la non esistenza di lesione scnsibile o 
valutabile, non esclude la consumazione di un' atlo violento e 
punibile ! . . l\la in allora sempre piU vienc a restringersi 

l'ufficio del perito il quale, certamente, non vorr:.\ affcrmare un 
positive con un criteria negative, lasciando ii giudizio di tali evc
nienze allc prove testimoniali che possa avere mccolte il pubblico 
accusatore. - Ed in verita 0 questa la singolare indole di tali 
argomcnti; ciM che bene spesso lo speciale assorbe il materiale, 
ossia che piU cbe la dimostrazione obiettiva delta patita vio
lenza, ~ la prova subiettiva che la fa ammettcre, O la contesti
monianza di tutto il cumulo delle prove indiziaric e via dicendo. 
Bisogna pure una volta fissar hen ferrna qu€'sta verita che eli
mina una apparente contradizione, cioC chc quando benche il perito 
in nome della scienza in alcuni casi vien condotto a formulare un 
criteria negative, ciO non distrugge la verita della imputaziono 
la quale per se stessa puO cfficacemente sostencrsi su altro fon
damento giuridico. 

Ora se da un la to per ta speciale conformazione anatomica delle 
parti nelle quali viene pill di solito sfogato o un atto libidinoso 
od una cirnale violenza, e se clall'altro per la speciale conforma
zione e per la variabilitA grandissima di azione meccanica messa 
in opra dal corpo agente, si possono dar casi nei qnnli venga 
anco compiuto un'atto violento, libirlinoso, senza ne rimangan tracce 
sensibili all' occhio medico, a che allora impegnare e compro
mettere la responsabilitJl medica in giudiz ii di probabilita ipo
tetica 1 E se dall' altro canto nnco quando nclle parti genitali 
e nelle anali dell' uno e dell'altro sesso, allo csame diretto del 
medico, alcune volte appaiono segni di patita violenza meccanica 
ma per lo pii1 tali da poterli in tendere generati anco da co
mune od accidentale o volontaria causa meccanica, a che dunqu~ 
compromcttere il response medico, specializzando la natura 
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de ll' agente traumatico, quasi indicando una colpevole essen
zialita e venendo cost senza accorgersene, a trasformare il rni
nistero medico in quello di pubblico accusatore 1 - Nei falti 
delta Venere forense; per quella parte materi~le che puO per 
diritto cadere sotto lo esame e la valutazione medicai ben poco 
e raramente tutto si cumula e combina perfettamente e tanto 
lucidamcnte, tanto indubbiaruente, da autorizzare un perito ad 
esprimere giudizio certo sulla indole stessa del fatto . - Questi 
souo rari casi, sono eccezionali e sono quelli nei quali il cumulo 
delle circostanze ha condotto ad afferrare il fascia delle prove 
quasi raccolte in ftagrante reato. -

Ma se di tutto quanta pub appartenere alla generica del 
fatto criminoso non e dovere se ne occupi il perito medico; se 
rari sono i casi nei quali tut.to quanta puO appartenere alla va
lutazione medica e di un2 evidenza indiscutibile; se molti sono 
invece i casi nei quali cio che dee porre in soda il medico o a 
dubbio od e indecifrabile, sia per comunanza di caratteri con 
lesioni di natura innocente, sia per lontananza di tempo e mo
dificazioni sublte nelle stesse lesioni ; se molti sono i casi nei 
quali puO essere avvenuto un' atto carnale piu o meno violento 
e di questo non averne segni sensibili; se in generale la scienza 
ancora non i1a registrati segni patognomonici di alcuni speciali 
modi di violcnza carnale e solo quando sc nc possa sospettare, 
sorga un giudizio resultante da un cumulo di valutazioni singole 
che prendono forse qualche luce da criterii giudizia1'ii; se poi 
la storia della scienza narra casi nei quali fanciulle prima 
carnahnente adoperate da uomini , poi per novella congiuugi
mento con individuo tornito di asta virile pill grossa, ebbero il 
segno cruento e lo incolparono di stupro, cosa resta mai allora 
a farsi dal perito forense 1 Cos'e mai tutto questo turbamento 
e tutto questo frequente tempestio di latte acerbissime di opi
nioni: di dubbii, di contradittorii resultamenti? D' onde questo 
impigliamento di scienza e di scenziati in casi nei quali anco 
quando nulla puO asserire il medico, tutto pub provare it giu-.. 
dice? Cos' e questo straripamento di ufficio medico anco quando 
i1 caso verte in campo tutto affatto giuridico, di pura valutar. 
zione morale1 
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Io credo veramente che se esistono dei pregiudizii in medi
cina legale, quello di ficcarsi per fas o per nefas anco Ht. dove 
la scienza medica o per manchevolezza di dati pusitivi, o per 
convenienza o per decoro o per aureola di indipendenza, sarebbe 
bene non s' immelmasse in sozzure senza name, sia certamente 
questo ii pilt condannevola dei pregiudizii. 

§. 19-L Una cosa sola vera e gravemente vera, esiste in 
questo spcciale campo medico forense; e credo che squattrinando 
ben bene ogni caso, ogni clamoroso avvenimento, ci si riduca 
in definitivo a riconoscere come sia imperioso, stretto e sacra· 
santo dovere che il perito quando debba giudicare se sia o non 
sia avvenuta una alterazione, una lesione quocu,nque instru
mento chc possa avere roodificata la naturale !conformazione e 
coerenza dcllc parti genitali o di quelle anali nell'uno o nel 
r altro scsso, clebba quanta mai ~ piil possibile conoscere per
fettamente lo stato anatomico normalo di quellc parti: c debba per 
lunga esperienza e scria consiclerazioue avere addestrato l'occhio a 
riconoscere anco piccole differenze di modificazioni che pure es
sendo naturn.lmcnle individuali, possono :were imp01•tanza im
mcnsa ncl caso speciale : - e poi clebba per continua osserva
zione aver presa padronanza a riconoscere tutte quellc modifi
cazioni che in tempo di vita, nelle diverse eta, nei diversi sessi, 
nelle diverse costituzioni fisiche, nclle diverse influenze di morbi 
di abitudini non colpevoli, possono attuarsi e render cl'a\quanto 
modificato dal piu frequenle aspet.to le parti meclesime: e debba 
per lunga esperionza e fortunata combinazione di casi; avel'C 
a~quistaLa sicureua a riconoscere ccrte modificazioni che I' im
pulso istintivo morbosamente sodLsfatto per automanust.upm
zioni possono avere impr~s::;c special in en to nellc parti genitali 
mulicbri: c poi bisogna chc per assiduit~ di osservazione, stando 
in popolato Spedalc o in ccntro frequentato di pubblica assisten
za, abbia esaminati casi di traumatismi accitlentali che pure 
possouo ledere quelle parti come potL·abbero le<W:rle atti carnali 
violenti: e bisogna che per lunga esperieoza e per buoni prin 
cipii di patologl'.a medica riconosca certe malattie che ttlterano 
le funzionalita secretoric, specialmcnle delle parti pudende mu 
liebri: e per acuta e frequente osservazione condotta con saldi 
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principii di clinica delle malattie vencree, conosca tutte le note 
caratteristiche di certe :iffezioni catarrali rnlvouretrali ed ure
trali mascbili e certe specifiche modificazioni che possono in
durre nclle parti gcnitali ed anali dei due sessi alcune manife
stazioni specifichc, virulente, precedenti o concomitanti o susse
guenti accidentalmente o fortuitarnente una sospcttata violenza 
carnale: e poi (e questo C di una importanza suprema) che di
verse e svariatissime modificazioni morbose potendosi cumulare 
in ciascun caso particolare, tutto sia ricono3ciuto e valutato giu
stamente secondo il principio fondamcntale della individuate so
luzione. 

§. 105. ~(a se dunriue al perito mcdi\!o forense di tutto 
ciO che pub cssore conseguenza tangibile, cerziorabilc, unica
mente certificabile di un atto carnale ebe si dice consumato su 

di un' individuo, in definitiva non gli resta che ii segno d' una 
lesione personale ubicata o nelle parti gcnitali o nelle aMli 
dell'uno o deli'altro se:<so, da vall1tarla secondo le comuni leggi 
di un traumatismo, mi sembra evidente che tutto si semplifichi 
facendo rientrare questo trattato nella comune traumatolog1a 
forense: - al pil1 al piu. si potrebLe soggiungcre come la valuta
zione possa essere senza dubbio non facile, non git) per la lcsione 
possibilmente esistcnte considerata ex se, ma rclativamente alla 
speciale conformazione anatomica ed ella funzionalita delle parti 
ove piu g~neralmentc ha sede la violenza. -

Si danno casi nei quali e rnro, per la specialita dell' agente 
meccanico, si possono avere indizii che piuttostocbC un corpo 
comune fo l'asta virile la quale, arl esempio, agenda depose del
l'umore spermatico o sufle parti organiche o sulle vesti ec., ma 
questa al\ora sarit una riprova che clara modo a precisare pill 
da vicino lo istrumento ddla violcnza, ma saremo pur 8eropre 
nel campo della traumatologfa. E vero si possono dare casi nei 
quali la soluzione Ji continua puO mostrarsi insozzata di una 
speciale inoculazione che nella possibilitit di un raffronto, sara 
dato modo di riscontrarne la origine ai genitali maschili dello 
imputato; ma saremo sempre nel caso della iclentifica::ione di 
quello istrumento avvelenato che creO la violenza. Ma tutte 
queste particolari circostanze non mi fanno ristare dal concetto 
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fondamentale che intendo di professare e c~OO che l'unico c6m
pito che spetti al perito in fatto di Venere forense in quanta 
possa servire alla Giustizia per as!'lodare so un individuo fu o 
non f'U passivo d'un atto carnale piii o meno violento, sia sem
plicemente quello di riconoscerc se esistano o no c11iari i segni 

di una azione traumatica quale potrebbe essere gencrata da co
mune agcnte. 

Quando esistessero o abra~ioni, o graffiature, o contusioni, 
o lacerazioni, o sgranaturc od altri modi di soluzionc di conti
nua , il perito dee dichiararlo !"enza ambagi e seoza spccifica
zioni; quando non esistessero chiari, evidenti, testimoniabili ef
fetti di violcnta azione, non avrcbbe altro da dire non resultargli 
a suo g iudizio segno di atto violcnto. Se pcrche in quel dato 
c~so esistendo i segni di un traumatismo nei genitali muliebri 
l' azione violenta fu operata sulla vcrgine dall' asta virile ed oltre 
al danno fisico fu oltraggiato it candore de' costuroi; se percM 
in qualche particolar caso l' atto Iibidinoso arrecb danno fisico 
meno profondo o meno c'iteso o meno cruento, e perciO l'agente 
fosse da credersi per uno scaltro seduttore; se percM anzicbC 
la lesionc esser limitata ai grnitali si ripete anco allc regioni 
anali , ed in tale complicanza appaja anco maggioro intenzione 
di brutalit~; se perchC oltrc alla soluzione di continua vi fa 
inocnlazione di pus blenorragico o di Yirus sifi li lico, e perciO 
accrescimento di responsabilit<\ c di pena sul presunto autore 
del delitto; tutto ciO non costituisce a mio modo di vedere, una 
singolaritA di trattato medico forense, perche tutte quelle que
stioni che si possono fare attorno all' effetto di un' atto libidi
noso piu o meno violento, sono questioni accessorie che rien
trano nella comune dottrina medico legale e che possono com
plicare una lesione comune a quel moclo che pub esser compli
cata una ferita di coltello, di bastone e d' arma a fuoco ec. 

Alla domanda (molto suggestiva) che spesso si muoYe al 
perito e ciOO: « se anco senza i palesi segni di un atto carnale 
pill o meno v iolento, si possa in scienza ammettere posstb1le Ja 
consumazione dell' atto medesimo » io penso che non sia meno
mamen te tenuto a r ispondere il perito forense. Questo modo di 
appoggiare gli indizii della giustizia penale con criterii negativi 
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(benche nclla valut.azione scientifica non erronei) a me non piace 
affatto, percbe mi urta col fermo e fondamentale principio che 
in mei:licina legale vuolsi soltanto avanzare prove positive. 

Se l'autoriU giudiziaria ha tanto di promto cbe i1 pudore 
fu offeso, che l' atto libidinoso fu o ioiziato o anco consumato 
e vi fu offcsa alla individliale libertA e coazione e scandalo ec. 
e percha vuole mai forzare la parola della scienza a dire che 
pub cssere avvenuto un data fatto materiale, meccanico, che 
avrebbc agito senza lasciare i segni della sua stessa potenza 1 
Lo speciale assorbe il materiale in simili argomenti, M qui si 
tratt..1. di un' omicidio in cui, prima di tutto, dee esser provato 
il matcriale checche possa esser potente l' indiziario. 

§. I 06. Mi sono voluto lasciaee andarc a posta a tali aperte 
manifcstazioni scicntifiche percM; mi semhra; l'imettendomi, che 
si voglia far troppo o dir troppo in fatto di intervenienza del 
perito in questioni di Venere forense ed una tal quale conci
tazionc; non so come clirla; se ampollosa, se di desiderata ambi
zionc specialistica, traluce sempre in tali occasioni nelle quali 
per me c' entra c ci farei entrare mol to piil il bisogno dcll'in
vestigazione giudiziaria morale che di quella fisico me<lica o 
materiale. 

Cui non piace qucsta dottrina la lasci pur da parte cM 
non C guasto nulla, n~ a me preme vederla accolta. - Per 
conto mio personale, la Venere forense e un brano di trauma
toiogia pura e semplice, e tutto il resto non e che o concomi
tanza o complicanza di questioni che appartengono ad altri 
trattati.-

§. l 07. Prima d' entrare in materia e indicare la parte 
pratica relativa alla venere forense; credo bene di precisare al
cunc cognizioni dipendenti dalle disposizioni legislative.- Pero 
dichiaro che questo paragrafo ha semplicemcnte Io scopo di pre
cisare i1 linguaggio e lo scrivo qui non per altra ragione che 
percM il perito dovendo parlare con l' uomo della Legge, le 
idee sieno ricambiate con intelligenza reciproca. Non bisogna 
dimcnticarsi che nel momento attuale, l ' Italia non ha ancora 
determinata la unificazione del Cadice Penale , ed essendo 
questo tuttora in proposta, i varii modi di oltraggiata pudicizia 
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prendono una denominazi')ne od una classazione a seconda dei di
versi codici penali che sono vigenti nelle diverse provincie italiane. 
Ormeg;...tiando cos\ Ia Legge, mi preparo intanto la distribuzione 
degli argomenLi da brevemente trattarsi in questa parte. E per 
prima ricorderb come e nel Codice Toscano, art. 301, e nel 
Sardo italiano, art. 420, c finalmente nel Progetto del Codice 
Italiano, a.rt. 343 ec., con pochi caoobiamenti di forma, sia prov
veduto al caso che per alto libitlinoso si offenda iI pubblico pu
dore. - ChiunfJ.ue sen~a violenza (sh\ scritto nel recente Pro
getto di unificazione) fi.t oltraggio al pudore ocl al buon co .. 
stwne, commeltendo atti impiulici ed osceni in moda da eccitare 
pldJblico scandalo e punito con la prigionia ec. 

Questa savia clisposizione pub dar luogo, come vcdremo 
piu avanti, all'intcrvento clel perito forense non. per constatare 
segni o tracce di patita violen::a, ma per altrc ragioni di in
dole freniatrica . -

Venendo ora ad esaminare i ratti possibili che offendono la 
privata pudicizia e da ricordarsi come in tesi generate, la di
zione « violen::a carnale » comprenda qualunque congresso car
nalc o atto lib!dinoso, commesso con violenza sull' uno o sul
l'altro sesso. 

II Codice Toscano pero all'art. 298 decreta: « farsi colptivole 
« di stupro chiunque deftori una fanciulla dopa gli sponsali e poi 
« I' abbandoni senza giusta causa, o deflori una fanciulla che abbia 
« compiuto il duodecimo anno e non il deciruosesto; o cleftori uoa 
c fanciulla circonven¥ta con fraucli di serluzione straordinaria, seb· 
« bene abbia oltrepassato il decimosesto anno c non abbia com
« piuto il vigesirno primo ». 

!I Codice Sardo (italiano): « decreta esser colpevole di stupro 
« violento colui che togliendo i mczzi di difesa, ocl inspirando gravi 
« timori n persona d'altro sesso abusa della meclesima ». -E man
tiene la qualifica di stvpro violento quando la persona stuprata 
non abbia ancora compiuta I' etA di dodici anni e quando la per
sona di cui si abusa si tL'ovi per malattfa, per alterazionc di 
mente, o per altra causa accidentale, fuori dei sensi o ne sia 
stata artificiosamente privata. 

11 recente progetto di Codice penale da unificarsi in Italia, 
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all' arlicolo 335 dichiara « esser colpcvolc di stupro violento 
« chiunque con violenza costringe una persona dell' uno o del
« l' alt1·0 sesso a congiunzione carnale ». - E mantiene la qua
lifica <li violento se « nel momenta del fat to la persona stuprata 
« non aveva ancora compiuti gli anni doclici: o non avesse po
« tuto resistere sia per malatt!a di mente o di corpo, sia per 
« altra causa indipendente dal Catto del colpcvole, sia per effeLLo 
« di artifici adoperati per commettere lo stupro ». 

II Cadice Toscano poi all'articolo 280 provvede alla violenza 
camale « dichiaraudo di rendersene colpevole chiunque medianle 
« violenza abusa per libidine, di una persona dell'mw o dell' al
« tro sesso, graduando la pena crescente da quando e commessa 
«in femmina libera, o in femmina conjugata o con voti solenni 
«sacra la a Dio, o se la violenza carnale fu consumata in ma
« schio )). 

Qualunquc altro atto di libidine poi che sia commesso me
diante violenza in persona dell' uno o dell' altro sesso, purcM 
non sia come tentativo di violenza carnale, viene punito con 
minor pena cioC con la carcere da uno a cinque anni. 

Il recente progetto di unificazione penale, dopo lo stupro vio
lcnto, all'art . 337 statuisce che « cbiunque commette con persona 
«dell' uuo o dell' altro Sesso un alto qualunque di libidine, che 
«non costituisca tentativo di stupro violento, C colpevole di vio
« lento oltraggio al pudorc , aggravaudo il massimo della pena 
« se ii reato fosse commesso in persona che non avesse compiuto 
« gli anni quindici », -

Dal quale imporl'\ntissimo confront.a ne discende che Ia via· 
lenza camale cont.emplata nel Cadice Toscano commessa su 
indidduo deTI' uno o dell'altro sesso, in qualunque altra condi
zione di eta, fuorche nella minorennc ec., C considerata nel Pro
getto di unificazione all' art. 337 nella qualiflca di violento ol
t1·aggio al pudore - e che lo stupro violento, contemplato 
solt.anto in fanciulla nel Cadice Toscano all' art. 298, e riunito 
nell' art. 335 del progetto del futuro Codice Italiano allo stupl'O 
violento in maschio, date le condizioni di eta minorenne ec. ec. 
- Resta poi uguale ii gruppo degli Atti di libidine cbe seb
bene non violenti, pure, percha commessi in pubblico ed oltrag· 
gianti il pubblico pudore, hanno corl'ispondente pena. -
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TalchC o per un Yerso o per l' altro, a!ia utilita scientifica 
per ii fJfatico esercizio C necessario occL1par.si: 1° dello Stupro 
vio'ento in fanciulla: 2° dello stupro violento in niaschio: -
dell a violenza carnale to dell' oltraggio viol en to al pudore) tan to 
in fcmmina che in roaschio. - Laoncle la grndazione sarebbe 
questa . - mollizie: - atto di libidine senza violenza:-stupro 
violento in femmina e in maschio (minorenni, e quindi vio
lenza presunta): oltraggio violento al pudore nell'uno e nell'altro 

Cosi mi pare; se non mi sono ingannato; di aver messo in 
chiat•o quali e quanti argomenti avremo da esaminare in seguito, 
'lualunque sia per essere la disposizione legislativa vigente sotto 
la quale possano cadere fino alla nuova ed unificativa procedura 
italiana. - E inutile, spero , che io dichiari di non aver preso 
in considerazione per tale confronto alLroche i punti che pos· 
sono occuvare il medico forense nella pratica. - Del resto, es· 
sendo alieno da lardellare di citazioni legali gli stuclii medico 
forcnsi, il lettore; se gli aggrada; ha da sfogarsi a suo bene· 
placito schierand•Jsi sotto gli occhi il Codice Toscano, il Sardo 
italiano, ii Progetto di Codice del 1874 e quello piit recente 
penale del 1877. 

§. 198. Cominciamo dunque a vedere quanto e come puO 
aver da fare il pratico dipendentemente dalle disposizioni legi
slative che comprendono i casi nei quali per Atti di libicline non 
violenti, ma commessi in pubblico ed offensivi il pubblico pu· 
dore, possono richiedere l' intervento clel medico forense. 

E cosa vien fuori subito da tutto questo gruppo di possi
bilit.a 1 -

Vien fuori naturalmente unaconseguenza logica:-quesla cioe: 
cha se I' atto impudico genera tore di scandalo, lo esegul su di 
so stcssa la persona incolpata, al pill al pil1 si potra doman
da.re se in qualche speciale caso si possa dalla scienza <limo· 
strarc se il movente di quell' att9 impudico possa dipendere da 
condizioni morbose individuali, o di ragione :fisica o di ragione 
psicologica: a se l' atto fu compiuto ln persona per6 consen
zientc, non violentata, non fosse anch' essa p.::r avventura in 
stato mol'boso sia :fisico che morale. 
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Di segni di violenza libidinosa da mettersi in chiaro non 
e da parlar.sene in questa posizione di qucsito; pereM se pure 
si avesse ragione di tare questa domanda, allora la configurn
zione giuridica costituircbbe un aggravante facendo trasformare 
il reato in alto lib!dinoso con violento oltraggio al pudore o in 
violenza carnale aggravata da scandalo pubblico. -Ma ciO usci
rebbe dai limiti posti a questo prime gruppo di casi. 

Fermiamoci quindi intorno a questo 1° Gruppo. 
§. 199. Alli di libidine (non violenti) che percM com.

messi in pubblico luogo si precede a misure di ragion penalc. 
Come vi pub entrare ii perito? Casa deve fare? 

II pill. speciale ufficio ehe possa in fatto di offesa al pub
blico costume competere al perito forense e quello di occuparsi 
dello stato psicologico delle persone cbe furono o autori o coat
tivi di un' at to venereo, entrando anco in questo argomento; 
come in quasi tutti gli altri della medicina legale; quel filo 
immanchevole della freniatrfa forense. 

Anzi a dir vero, quando l' autore o gli au tori clel pravo atto, 
non sieno gente corrotta per immoralita di vita da esser piut
tosto degni di immediata pena carceraria, possono alcuna volta 
invece, abbisognare dello studio severo dell' alienista. 

Pub dunque cla alcuno commettersi un atto impudico o so
pra se stesso (venere solitaria) o S'lpra persona libera consen· 
ziente o sopra animali (bestialitti.), e tale atto venendo eseguito 
in luogo pubblico costituire l' offesa alla pubblica morale. In 
simili circostanze; nelle quali anco atli venerei leciti o tollerati 
in privato divengono illeciti e criminosi se commessi in pulr 
blico, il piU soventc si verificano consumati da persone anco per 
tutta la loro passata vita oneste e di costumi intemerati ma 
che allora furono prese da un turbamento delle facolta morali 
per lussurioso impulso. 

§. 200. Dato dunque il caso e sorti dei clubbii sulla mag
giore o minore imputabililA d~ll' autore, come si dee comportare 
il perito1 

Per me la chiave pratica ~ tutta questa e non altra. - II 
perito deve farsi qucsta ~emplice domanda : - Quali sono le 
malattie nevro psichiche nelle quali l' organismo umano posaa 
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esscre spinto a libidine senza cbe ii freno del senso morale e 
della elettivitA, facciano accorto l' individuo cle1la immoraliUl che 
va commettendo 1 Stabilito ciO non res ta che vedere se nell'in
dividuo in termini, esistano o no alcuni segni diagnostici di una 
dellc presupponibili forme morbose. 

Ed ecco subito sentirmi dire: ma qui si entra in freniatrfa 
forense ! - Verissimo! E la freniatria chiamata in soccorso di 
una questione di venere forense ! Ma e inutile far le meraviglie 
perchO come diceva in principio, a questo nodo bisogna venirci ! 
- Quali sono clunque le forme morbose nevro psichiche nelle 
quali phi frequentemente si possano avere tali pervertimeuti?
Di tu tte non posso ne debbo parlarne, percM mescolerei qui un 
trattatino di psicopatolog!a. -Ricorderb solo al pratico che tutti 
gli alienisti insegnano come nella massima parte dei Maniaci 
ma piu gpecialn::.entc nclle donnc c nel periodo acuto, si verificano 
degli impulsi erotici. -E neila manfa erotica ad esempio, uella 
qunlc si sentono pronunziarc delle idee lascive con eccitazione 
gcnitale cbe spinge alla manusturbazione che decide la nin(o
mania nella donna e la satiriasi nell' uomo. - Ed e un fatto 
di clinica osservazionc che qucsti disgraziati , sebbene in prin· 
cipio po::tsano ancora avere cosccnza della loro angustiata con
dizione, poi per breve tempo cbe incalzi ii morbo, dallo stesso 
morboso impulso peggiorato, sono affatto vinti nella volonta di 
rcsistere all'atto lubrico e senza pudorc e senza alcun riguardo 
lo sodisfano in pubblico. Ma un tale esempio non sarebbe per 
avventura di difficile diagnosi e quasi il volgo stesso ad una di 
qucste scene scandalo~, esclamercbbc « quelloC lm pazzo o quella 
Cuna pazza » meno il possibile che si trattasse di corrottissima 
gcntaglia che accortisi di csser sorpresi in fiagrante delitto fin
gcs.scro follia. - Pero fuori di talc evcnienza 6 chiaro che se H 
perito trovasso un individuo in preda ad eccitazione, con idce 
incoerenti, con loquacitA straorclinaria, irritabile, perseguitato 
da illusioni, allucinazioni ec. ec., e spento in lui ogni sentimcnto 
di decenza, di riservatezza, potra accogliero subito, se non la cer
tczza, almeno un concctto di grande probabilih\, d' avere avanti 
a sc un individuo che pub essere in preda ad erotomanfa e quindi 
irrcsponsabile dell'oltraggio fatto al pubblico pudore. Ma le cose-

Filippi 
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potrebbero non presentarsi sempre tanto liscic e con una evi
denza di fatto cos} subitauea e perO sia guardingo il perito a non 
precipitare giudizii sulla vera natura del fatto, anco quando una 
schietta forma di follia non possa 1 iconoscersi di subito: percM 
a volte in persone cl' altronde per lo avonti di una condolta ir
reprensibile, costumat"', laboriose, affczionate alla famiglia ec., 
nei prodromi d'una alienazione meutale possono verificarsi disor
dini impulsivi fra i quali anco i libidinosi c pill tardi rn<lcrsi 
spiegata ora una ora altra forrna di psicopaUa e piu partico 
lar:nente quella d' una deinen.za paralitica. Anzi sono assai nu
merosi gli esempii citati di indiYidui anco di eta asanzata e che 
finirono in uno stato di demenza paralitica, i quali rurono presi 
di mira per atti scandalosi commessi in luogo pubb!ico. Esami
nati dal freniatrc furono riconosciuti malati in Jll'ctla ad una 
ncvropatia che csscnclo nel suo inizio; o<l anco in un periodo di 
rcmissione; costitui\·a l' imputato come mcritcvo\c di cum e di 
sorveglianza anzich~ di pena. Vero C perO chc in nllora il pe
rito avra dovere di mostrare quali altri dati si unissero nello 
individuo ad avvalorare il sospetto che si potesse pre\·eJere un 
tal morbo. E ad esempio; se fosse stato av\•crtito cambiameoto 
di carattere per capricci o sregolatezze insolitc, insonnia, disoc
cupazione dal lavoro abitualc, scialacquamento di dcnaro oltre 
le proprie possibilittt; ec. ricerchera anco se il soggctto presen
tasse o qualche tremolfo muscolare o difticolta nella pronuncia 
delle parole o altro disordine che accennasse a principio di una 
modificazione patologica nci centri nervosi e specialmente cere· 
brali. In una parola, dona occuparsi di riconoscere se esistes
sero o i prodromi della {onna congestiva cercbralc a· una demcnza 
paralitica, od anche di una paralisi, complessa malattfa nella 
qun.lc avvenenclo irritazioui congestive al cervello , al midollo 
oblungato ec., si destano impulsi morbosi e fra qucsti ::mco ec· 
citazioni veneree irresistibili. M'astengo da rcferire casi parti
colari relativi alla demenza pliralitica essendo o almeno do
vcndo essere, per certo conosciuti dal pratico forense. -

Nella donna ancora il perturbamento delle f_1coltc) mentali 
pub prendere la forma della follia uterina, come anco in css:a 
si pub verificare l' impulso erotioo per isterismo quale causa 
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determinante una psicopatia. Comunque sia, quando l'agitazione 
morbo51a partente dall' utero si esagera in modo da vincere la 
lotta della ragione e clel clovere e pcr\'ertite le facoltit morali 
e volitive, allora le parole, i gesti, le azioni, seguono cieca
mente quell'impulso e la donna appena vedeunuomo,avidamente 
desidera ii congiungimento carnale e si prostituisce commettendo 
le pill indecenti azioni in pubblico. 

Mi pare dunque che la condotta da tenersi dal perito in si
mili circostanze, sia netta::nentc indicata e sia que11a di ricer· 
care con estrema precisione quanta grado vi possa esser di Ii· 
bertA morale nell' incolpato, tencndo canto anco della indole 
insolita e straordinaria dell' atto commesso ii quale, non tro· 
vando ragione o riscuntro in tutto un passato privo di macchia, 
obbliga ii perito a ricercarnc la ragione nello stato attuale della 
tnrbata economfa. 

~. 20 I. Accennata cos\ la via mi sembra inutile tratte
nermi ancora; diversamentc decamperei dalle lince di quest..'\ 
opericciuo1a. - Credo piU utile forse referire qualche caso cal· 
nrnte nel quaJe si possa vcdere scolpito la scena rcale di simili 

avvcnimenti. 
E<l uno fra i molti da sccgl iersi sara il scguente, ripescato 

a bella posta in un libro ifrtliano e da un'italiano tuttora vivente 
narrato eel illustrato una ventina d" anni fa, desiderando di ci
tare questo per dimo:;:trare come in Italia si fossc entrati nella 
sana via, ne si fossc tan to piccini in qucsti studii quanto si 
d<'l a credere da certi pinguucoloni moderni ! Studiando con 
amore molti vecchi libri nostrani e un fatto che spesso si tro-
rnno refcrite delle osservnzioni pratiche che sono tant' oro di 
coppclla ma climenticate 1 b"stcvoli perO a dimostrare come in 
alcuni argomenti di medicina legale si prenunziarono da gran 
tempo certi principii che oggi sotto veste di novita si rieevono 
dagli stranieri. - Ad es.empio questo caso osservato fino dal 
1858 dal nostro egregio Datt. Cesare rraruffi, altualmente de
coro della Universita Bolognese come irisegnantc Anatomia Pa. 
tologica. 1 C veramente prczioso e qul opportuno. 

Un tale Sebastiano Poggi, contadino di 50 anni, della pro· 
vincia di Bologna, da 16 anni ammogliato, con otto figli, aveva 
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per unanime opinione condotta sempre vita csemplare di marito 
aft'ettuoso, di padre amorosissimo, di Iavoratore indefesso ,so
brio nei costumi, alieno <la v:no, da giuoco, da donne ec. ec. -
Quando tutta qucsta regolarita di Yita si vcnne in lui a tur· 
bare da un avvenimento che si ripeteva una volta per mcse e 
talora due nella calda stagione.- ln principio fn data poca im
portanza a tal disturbo, perche presto dilcguavasi, ma poi dando 
nell'occbio, si verificb che il Poggi mentre era in mezzo al campo 
tutto dedito al proprio lavoro a un tratto fuggiva e dopo due 
o tre ore tornava in casa con Caccia scon\•olta, con occhi agitati, 
vacillantc nella persona ed estenuato, con palpito violento di 
cuore, con mente offuscata, in uno stato di generale disordi!le. 
- Chiamato il medico questi non se ne era potuto formare altro 
concetto che d'unanem·o1Jafta ma di forma indeterminabile. Fatto 

perO singolare si era chc tutto si riordinava spontaneo ~el brev~ 
periodo di due giorni. - l\fa cosa accadeva quando 11 Poggi 
fuggiva per la campagna? - Si ved·~va abbandonarsi all:i ma
nusturbazione cosl violenta accompagnata da gemiti, da urli' 
da scontorcimenti quasi di l.Jeh'a e so donna di qualunque et<\ 
c condizione gli si fosse presentata la inseguirn furente per 
sottometterla al!e brame insaziabili. In una di queste dolorose 
contingcnze fu arrest.o.to e fntto prigione. II medico, l' egrcgio 
e dotlissimo D. Taruffi , sottoponendo ad accurato esame il povero 
Poggi quando entrava nel periodo di calrua, avcva da qucsti la se
guente testuale confessione articolata nel pill 1impido stato dellc 
facolta mentali: « 1ni sento preso ad un tratto da una speciale 
« sensazione all' occipite seguUa da un perturbamento in tutto 
« il cervello, con tma ere;;ione si. violenta al pene da non 
« votere in guisct alcuna resistere al bisogno i;npetuoso di 
« volutta ! . . . ». Quan to mai e in povere parole ricca questa 
breve piltura che di .se medesimo fa all' uomo della scienza, ii 

Poggi! E quanto benc opero l' ottimo Taruffi quando nel suo voto 
medico Iegale dichiarb che tutto l'andamcnto deI fatto portava 
alla conc}u,!:iOne che nel Poggi anzicM un comune e laido de
linquente, v' era un malato di monomania istintiva di natura 
erotica che toglieva la libertti d' azione. - Chi non vede la 
freschezza d' una osservazione tan to giusta, tan to vera e tanto 
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oonsona all'avanzato cammino della scienza1 Avendo mezzi di 
queste gemme scientifiche se ne potrebbe mettere in Juce molts 
e sopra diversi argomenti di medicina legale .. . . . ma! . 

§ . 202, Si possono dare anco casi nei quali tutto i[ 
i;novente risieda in malatt!c localfazate negli organi genito uri
narii o nclle parti anali, come sarebbero ad esempio le affezioni 
ruriginose e cioe l' erpete prcpuzialc, l'eczema delta scrota, del· 

1' ano, il rosio emoirroidario ec. - Quanta ai casi dipendenti da 
malatt.fe degli organi genito urinarii eccone alcuni qui appresso. 

II Dott. Laugier (Ann. Med. Leg. n° 106, 1878) ne riferisce 
sei casi nei quali si era lanciata accusa di oltraggio pubblico 
al pudo!'e contra individui che soffrivano di malattie diverse e 
per le quaH erano sospinti a sodisfare alcuni materiali bisogni 
in modo un po' singolare c indeccnte. - Ad esempio, in un caso 
si trattava di un giovanetto di l7 anni il qualc si tratteneva 
assai e spesso in alcuni pubblici orinatoj. Era accu<:ato di atti 
e di esibizioni oscene. - .:\la cgli soffrirn d' ir.icontinenza not
turna d'orina, mentre diceva soffrire difficoltil di mizione diurna 
per la quale era quasi costretto a fare quello chc fanno tutti 
coloro chc hanno un~ tale incomodo, cioe a fare trazioni sulla 
verga per facilitare la mizione. - La verificata csi:;;tcnzn clella 
malattfa minor6 la pena all' imputato. - In aliro caso si trat
tava di un uomo di 56 anni chc soffriva di restringimenti ure
trali, con cistite e incontiuenza d' orina. Sorpreso dagli atenti 
di sorveglianza in attitudine sospetta, fu trovato con la verga 
fuori dei pantaloni gocciolante un umor0 denso che areva lasciato 
macchia bianco grigiastra sul tavolato della sala nel posto in cui 
egli slava. -Fu constatato dal D. Laugier che iu quell'individuo vi 
erano gravissime alterazioni di uretra e di vessica e l'imputato 
confcssava che nello spasimo da cui era preso nel sodisfare al 
bisogno di emettere almcno qualchc goccia d' orina, era costretto 
a chiudersi il soprabito e lasciare fuori pendente la verga per 
ottenere sollievo dalla fuoriuscita di qualche goccia ec. Anco 
per questo malato fu mite la condanna. - Cos\ in altro caso di 
restringimento uretrale per ?:>lenorragia 1 ed in altro in cqi 
esisteva una ipertrofia della prostata con vizio emorroidario, 
eel in un' ultimo finalmente, nel quale si trattava di un diabctico 



- 374 -

incolpato di ollraggio pubblico al pudore, 1Uentrc da lungo tempo 
assicurava non aver pill ne erezioni n~ desiderio venereo, la. 
verificazione esatta e dimostrata della esistenza di tali morbi 
salvo dalla pena minacciala gl i imputati. -

Dalle quali considerazioni possiarno tirarne il corollario pra· 
tico come in simili circoslanze l' opera del perito sia utile a 
indicare se esista o non esista o fino a qual graclo sia esistente 
una ca,;ione morbosa che possa esser valevole a rendere scusabile 
un atto che ha del libidinoso e che, perch6 commesso in pubblico, 
pub ayere offeso ii dirilto dclle genti le qu<\li vogliono rfapettato un 
sentimento cos\ nobile ed elevate che rendendo costumata una 
nazione ne aumenta la potenza nell'or<line della civiltii sociale. 

§. 203. Ora la distribuzione della matcria mi porta a in
dicare quali occupazioni pratiche puO incontrare il perito nell'im
portante gruppo clegli al.ti canwli violenti che possono offendere 
la primta pudicizia. Qui perO si presenta pl'ima l' analisi di un 
gruppo di lascivie, di molli.zie, di voluWt. morbose, di laidezze 
che ne1l'eta olt.rc la minorenne non hanno in so stesse neppm·e ii 
merito da esser colpite apcrtamente per inizialiva dalla Legge, ma 
vogliono che per esser punite vengan portate alla luce pet' pri
vata querela di parte. 

Eppure sono frequentemente quei modi di libidine che alten
tando alla pudicizia altrui, e specialmente se nella minorenoe 
ct.a, preparano e seminano la corruzionc noi costumi, in per
sone, in luoghi, in cournnanze nelle quJ.li pJ.1•rebbe irnpossibile 
trovare modo di sapere come la cor1·uzione vi sia entrata. -
Sano quelle impudicizic semplici (che pt•endono solo il carattere 
di violenti, se commesse in indiv-idui di minorenoe eta) le quali 
sc compiute in modo occulto e, per inespcrienza di eta , per poco 
sopportate, avvelenano la moralita ed i1 pudore di una tenera 
creatura, senza, a volte, neppure lasciare traccie sensibili del pa
tito oltraggio. - Alcune volte perO, scoperto il fatto, o dai ge
nitori o da persona estranea, puo occupare il perito onde veri
ficarc se danno fU arrecato e di quale grado a chi subl l' onta. 
Un esempio di simili atti fra i moltissimi che frequentemente 
( e che pur troppo frequentemente oggi ascoltiamo su pe' tri
bunali) C quello di esser chiamati a verificare se piccole bam-
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binc fra i noye 1 dodi<'i anni, attirale da inviti gentili, da ca

rezze, <h ninnoli , da cliil.:che. da poco denaro e che so io, 

condotte iu luoghi appartati e sovra di csse sfogate libidini 

con toccamenti impurliei , ripctuti , con confricazioni dell' asta 

virile nclle parti puclcnclc fi110 al\a ejaculazione , o costrette 

nolcnli, ad altri modi di Jibiclinc a particolarcggiare i quali non 

mi lascc1'0 scorrerc la. pcnna di fra le ditai abbiano o n1 n abbiano 

patita l' offos.:t e quanta danno cla quello turpi libidini. - Ac
carlc il piu spesso che o la bambina sorprcsa ncl fatto, o i ge

nitori n.nortiti dei doni insoliti s..:onza s:-tpcrnc la legittima prove
nicn1.a, o alc:moinsospcttcndo-.;i della premuro~a tcncrezza spiegata 

per 11ucllo fanciul\e da qualchc persona in fama. di Iibertino, a 
la madl'c nc-·orgen<\o<>:i di r1ualcosa trovanclo macchie imbiozzi
manti le ve>;ti, o b lxunhina sLL~~sa accusando dolorc o bruciore 
ai genil.ali, si ~cuoprono i rasi eel allora dcnunziatili si affida al 

pcrito di \'Crificare Jo stato dl•lle tose. - Per Jo piu si tratta ora 
di qnald1c escoriazione, ora di rossori, ora di rigonfiamcnti delle 

part.i pudenclc, ora di ::::cQli catarro purulenti, ~cnza pcrU i segni 
di una lt>nlata o ccnSum:-it:t detlorazionf". Sona manusturbazioni 
o fattc sop1·a ham Line O<l anco sopra LamLini, o da uomiui su fom
minc o da donne su bambini o da adu!Li sopra giovauetti. -

Ed C singolare cosn. in qucsLo ar~omenio la segUenLe; c chc io 
noto peL"chC e proprio rCsulLato ddb - per 
lo piu ho vcrificato in tali afful'i o ,·ccdii ad 
uomini anco in eta virile c vi1·ipotenti e ammogliati e con figli, 

ma pci-o i1uest'ultimi in <1ualcho modo costretti o lcgati ad una 

profos.;;ione che li tenga fissi cd obbligati ad un data ufficio. Piu 

rara co'la C rhe sieno le donno imputate, scbbene csempii non 
manchino specialmente in dnnnc di scrvizio le qnali non hanno 
ritogno atl eccitarc piccoli Lambini a lascivia guidandoli ad at ti che 

in qualrhe modo dest.ino sn tli se stesse volaLt<.\ infami. - Quanto 
a.Ile persor.e di s<.'sso mascolino ch;.! in etc\ adulta {60-70- 80 anni) 

con un'antccedente illihatezza cli costumi, con una fa ma di onesta 
ineccepibile, ho vedutc cadere ad irnpudicizie su minorenni, il pill 

dd!e mite (per non dir sempre) ho potuto verificare che la fan
c;ulla cbo s i disse vittima.1 era una delle pill corrotte creature 

che potesse vivero sotto la cappa del cielo. - Ed ho poi ii pill 
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dclle volte verificato che dietro a qucste minorcnni sgualdrinclle, 
ci stavano sgualdrine adulte che usurpavano il nome santo di 
madre: tantoche piu volte (con forzata. rcverenza) ho piegato 
la testa al vbto dei Giurali, deplorando quella Legge che in mp) ti 
casi allo scopo di difenderc la eta inesperiente, ma pura, mi 
confonde irrimediabilmentu la minorcnne la pill spudoraLa giA 
corrotta e corruttrice chc sguinzagliata da giorno a scra nei 
posti dove pub trovarc il Vecchio danaroso <la compromettere, 
ind ta a libidine. Capisco tutte le obiezioni, so anch' io che nella 
fatale evoluzione dclla natura umana il \'ecchio pub rimbambirc 
c di\·entar Yiz.ioso piu Ji un gio\•anc, e so chc non sempre il 
crine canuto e aureola cli virti1 I - :\Ia non mi si neghi esser 
vero che bambine sfacciatc possano corrompcrc a libidinc un 
vecchio e per questa cil'cuizione o so\lecitazione fisica trascinarlo 
ad atti immorali si ma clle trovo non giusto al.Jbiano a prendere il 
grado di violcnti sol pcrche consurnati sopt'i.l indivicluo in una eta 
nclla quale non si ammcttc vi possa essere intelligcnza o forza 
a difendersi dal vizio 11uando ncl Yizio sono gia infangate fanciullc 
dodicenni che pajono angeli .-lo perito a difosa in queste circo
slanze ho sempre pcrduto ! - Lo dichiaro lcalmente - ;)fa 
quando aveva ii convincimcnto nell' animo chc il vecchio fosse 
persona ones ta e la minorcnne una fanciul!a s1mdorata, ho sempre 
accettato; se non altro per sfogarmi a far capirc che una conveniente 
diagnosi psicologica dclla pretesa vittima, in codesti casi, dovern 
temperare ta austerit<\ della Legge; c poi perchO sut sagrificio 
morale d'una repu1azionc immacolata e pura salrnta fin quasi 
all'ol'io della tomba, non \"i trescasscro neli'orgia infame le 
madri lenone di future taidi ! - E basta -

Quan to all' altro gruppo ho veduto ii l'O\'cscio: cioe per lo 
piu uomini corrotti o corruttori con una ta\ quale tendcnza a 
quegli atti speciali di libidine. - Anzi recidivi, o se non noto· 
riamente, tradotti ai tl'ibunali, o se anco tradotth·i, non condan
nati, o se anco condaunati, pure ii piu dellc volte recidivi. - E 
una co:TUzione dell'ist.in\o venereo; 6 una speciale tcndenza ?!. ... . 
Non lo so ..... Ma vi sono uomini che viripotenti, liberi, conju~ 
gati ec., hanno fatale trasporto a consumare impl1dicizie sopra 
tenere fanciulle; e si no ti bene: neppure per essere infet.ti da 
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blcnorrag(a o da sifilide, nel funeslo concetto volgnre di liberarsi 
dal morbo toccando una vergine, ma assolutamente sani da tali 
malattie. - Per lo pill (non dico sempre) ho verificato cbe o 
sono negozianti, o maestri di scuola, o sorveglianti di personale 
manifatturiero, o impiegati in qualche azienda dove capitino 
bambine o fanciulle i quali le attirano con d~ni, con promesse, in 

luogo piu o meno appartato, per servirsene quale oggetto di sfogo 
alla loro speciale libidine con toccamenti voluttUCJ'-i 

Gli avvocati non sogliono mancarc quasi mai nelle loro spesso 

enfatiche arringhe di esclamare : vi pare cbe il talc; giovane, 
sano ec. ec., nel tale ncgozio, di giorno, nella slrada tale, fre
quen lata , col pel'icolo di csser sorpreso, possa mai csscrsi la
sciato andare a simili debolezze ! . ... Ma gli avvocati, che non 
sono medioi, e uon hanno per lungo studio avuto a mano questa 

nostra povera organizzazione umana; la quale con le sue fatali 
tendenze spinge alcune volte ad ntti che sono per la Legge 
punibili onde raffrenare in n.ltri la tendenzn istintirn che la 
organizzazione chiederebbe; non calcolano che purtroppo vi ha. 
buon ou.mero di fatti che tuW si somigliano e che hanno in se 

stessi un pun to stabilu da fare pcn~are piuttosto alla scaturigiue di 
cssi cla comun i e profonde radici morlJose organogcniche. -
Per lo pill la bambina C condotta in luogo alquanto appar

tato del negozio, o nella retrostanza, o dietro un uscio, o nello 
scrittojo, o nel paico roo1'to; e IA C pasta con carezzc sulle gi

nocchia: poi cominciano dei toccamenti sotto Ie vesti , o delle 
mollizie ai genitali, e queste a volt.a a volt.a ;::;i ripetono o final
meote e I' asta virile che compie il contatto ad il soffrega
mcoto, senza violenta intromissione nelle parti pudendo traginali 

od anali. Accaduta la evacuazione clello sperma, la bcimbina e 
rimanclata con doni e promesse di non dir nulla a ncssuno e 

specialmente ne aJla mamma ne al babbo. - Questa, poco pill 

poco meno: e la deposizione stereotipata dei fatti e lo spoglio 

di n umerosa se.rie di processi penali. -
A tagliar corto di quanta si va praticando sui minorenni 

dell'altro sesso, dirO che fo pratica si puo essere chiamati qual

che volta a vcrfficare se esistano segni o ?W di contatti o con-
frica.=ioni ec. nelle parti cite si dissero oggetto di lascivie, 
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mollizie ec., e se esistano a qual grado e da quanta tempo 
possano essere ini,;iali. -

Io per ora raccomando di occuparsi molto a riconoscere in 
quesli casi se esistcndo qualche alterazione, anziche effetto del· 
l'altrui lascivia, non potesse esscre effetto di abituali e precoci 
manovre di vcncre soli taria o resultati spcciali di malatt..fo di
pendcnti dalle condizioni generali di c1rganismo o da altre pos
sibili cause morbose. -

Quale il modo dell'esame, quali i segni, quali le differen
ziali cc., il perito le trornri.\ accennate piu avanti nel §. 208 , 
percM ora debbo preparare ti distribuzionc della materia e non 
adc.lentrarmi nclla esscnzialita pratica vo lendo cansare ripeti
zioni. -

§. 20 L Per non lasciare indietro nul\a che potesse occu
parc la prn.tica forcnsc, debbo per poco soffermarmi ancora su 
di un· altro gruppo di fat Li; sebbene ristrettissimo; nei quali 
offcndendosi pure la privata puclicizia, ii perito puO esser cbiamato 
a dare ii proprio parere: piu perO relativo allo stato deffim
putato di quelloche nccessario alle condizioni fis iche nelle quali 
potC CS;'Serc condotta la persona pazicnte. - Talc argomento lo 
tratto qui perche e anchc di congiunzione con quanta ho bre
vemente studiato pill sopra al § . 203. -

Si citano casi, e si possono presentare tuttavia, nei quali 
da alcuno, o del sesso mascolino o del sesso femminino, si com
mettono atti lascivi per impulso libidinoso a volte sopra indi
vidui miaorenni di sesso di verso, a volte sopra minorenni di 
scsso uguale ( e perciO con violenza presunta o morale ) e a 
volte si commettono sopra individui dell' uno o dell' alt.ro sesso 
pcrO in eta adulta e senza violenza. 

Tali offese al privato puclore , possono per privata q uerela 
esser deferite o forruare soggctto di studio medico forense. -
Se chi nc fu passivo e minorenne; e peggio poi se chi 11:} subl 
avcva rapporti di sa.ngue con l' incolpato; in allora. prendono 1e 
configurazioni di stupro, inceslo ec., - se non vi sono tali condi· 
zioni aggravanti, ne vi fu violenza , allora possono esser conte
nuti nci limiti di atti di libidine ec., o di attentati al pudore ec. 

La spinta morbosa tiene sua radice in quello ~be il Prof. 
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\Vestphal chiamava sentim.ento sessuale contrario, cioe una 
tcnclcnza misteriosa che spinge alcuni ad amare individui del 

proprio sesso con sentirr.iento d' avversione agli individui del 
sesso differcnte. - Non bisogna assolutamente confondcro questi 
malali con i pederasti o meglio con quei dopravali qui reni ha
bent cum. masculo, e a tempo e luogo si satisfauno a.ccedendo 
ad niulierem,; ma sono indivi<lui che sentono re!'ugnanza decisa 

per quclli di sesso diver.so, e come meglio scri\·e il Gack, sono 
affetti da pervertimento del senso genitale. - Si domanda in 
tali casi: sono queste aflczioni mol'bose men tali o souo malattie 
organiche? 0 meglio, dirO io, sono cstrinsccazioni istintive di 
un perturbamento nevropatico? O~mmo intendo come la dirno

istraziono di qucsto delicato argomeuto <li scienza possa miuorare 
la responsabiLita penalc quanclo anchc non potesse vcnire tlel 

tutto cancellata.-Ma vodiamone qualche ca:;;o.-Nal'l'a il Gock 
d' avero avuta la confossioue da un' uomo intcllige11to, bravo, 
educato, sano, di costumi purissimi, come egli scntisse avver

sionc per Jo donnc e trasporto per gli uoruini. - Diec ii Gock 
che questu tale lo assicurava di non a ... -ere avuti ra~porti scs
suali con femmine e si mantoncva sea.polo. - Nella famiglia 
non vi erano stati preccdenti di psicopatie, pcro costui com

roettcva qualche bizzarrfa, dclio ol'iginalita, c divenuto poi rne
lanconico, fin\ col suicidio. - Ncssuna anorUlalitU di conforma
zione esisteva ai genitali. - Narra pure il Gock come una 

donna giovane di 28 anni, di "'ursbom·g, israelita 1 si presen
tasse alla Clinica accusanclos1 malata o desiosa di morire, pe!'che 

seriamcnte cliceva, di sentirsi innamo1·ata d' una sua amica e 
mentro riconosceva di csscr presa <la tale cattiva pas:sione, 
assi01:u·ava di non potel'ia vincoro. - Raccontava. Sonza mistero 
che quando poteva abbracciarla e carezzarla se no sentiva con
solata per una volutta indefinibile e quando non lo poteva fare 

entrava in uno stato di furore, di eccitamento al qualc succe
deva un ~riodo di apatia. - 1.'ali morbose tendenze la spin
gevano all~ manusturbazione, n~ poteva d' altronde provvedere 

alla satisfazione istintiva alt1'imenti, percM rifuggiva inviucibil
mente dagli uomini. -Questi disturbi avevano aumento marcat~ 
nei pcriodi mestruali. - Nella famiglia di questa malata non v1 
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erano precedenti, ma essa aveva pero corta intelligenza. - TentO 
i1 suicidio - Ricoverala nello Spedale si innamorO di una ser
vente - Poi ritentO il suicidio e finalmente mor\ estenUata.
Gli organi genitali non offrivano aoormalitit 

Lo stesso Gock nel l 869 ha osservato un caso di un giovano 
istitutore di 22 anni, israe\ita. - Nella famigUa di lui non vi 
erano precedenti morbosi. - Aveva facolta intellettuali poco 
sviluppate, tantoch~ per soprannome i compagni lo chiamavano 
l' imbecille ! - Nel 22 Gcnnajo cntro nello Spedale in uno stato 
d'iptJcondrfa: era agitato; ansioso, turbato da allucinazioni. -
Nella struttura Dsica non presentava nulla di particolare. -
Rispondeva assai giustamente alle questioni e sosteneva di non 
esscr folle. - A.veva molta mobilita nello sguardo. - Spesso 
ripeteva le parole « Ilep Hayem! » e nel pronunziade portava 
le mani sopra le parti genitali degli assistenti. - Confessava di 
essere manusturbatore. - Uscl dallo Spedale assai tranquillo, 
ma dopo lri fU rinvialo agitato, con fisionomfa cattiva, con 
sguardo Iubrico 1 occhio scintillante, mobile, urlando sempre: 
« Hep Hayem ! » mettcndo le mani sopra i genitali degli uo
roini c invitandoli al caito contra natura. - Egli s' imponeva 
un nome di donna ebraica, c per attirarsi uomini a sue voglie, 
fuggiva nudo dal lctto. - Urlando e in prcda ad una agitazione 
straziante marl ii 9 Set tern bre l 869. - Alla autopsia si trovb 
aderenza callosa del corno destro cerebrale-infarti pioemici pol
monari. - Flebite al plesso prostatico. - Ano dilatato, beantc. 
- ll Krafft·Ebing cita clue casi in giovani donne provenienti da 
madri affette da nevropatfe. In una di qucstc vi era stato son
nambulismo, ed a!la et~ di 2-1 anni accenni di manfa periodica. 
- Nelr altra v' erano state convulsioni ; delirio di persecuiione 
ed a 24 anni fu affetta da mania. - E I' una e l' altra erano 
prese da tali tendcnze irresistibili per le pcrsone del proprio sesso 
con tale avversione al sesso maschile, che fu forza isolarle, seb· 
bene e dipoi nell'una e nell'altra, incirca al 28° anno, tali mor
bositA sparissero. 

Io non voglio pill oltre spigolare casi simili, e se ho riepi
logati brevissimamente questi, l'ho fatto in tale circostanza per
che essendo avvenimenti non tanto frequenti ad essere svelati 
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( sebbene sotto le apparenze delta piu candi<la purezza di oo
stumi vi sieno molte probabilita a ritenere che avvengano) pare 
possono capitare alla osservazione del pratico, ed in allora sara 
anco piit utile conoscert: tali quali quelli che vengono narrati 
da nomi autorcvoli oncle trarne quel tesoro di studio di cui sono 
meritevoli. 

Dato cho uno di questi dis~raziati individui sia sorpreso dagli 
agenti di polizfa nel memento in cui consuma per impulse ir· 
resistibilc uno di quegli atl.i. libidinosi; o data che la persona 
cbe inaspettatamente si trova olfosa in pl'ivato da una di co
deste im pudicizie ne sporga querela all' autoritc\ giudiziaria, ecco 
subito l' intervento del perito a doversi occupare di casi gravis
simamente importanti e degni di ogni seria considerazione. Ecco 
come mt atto impudico che offenda la privata puclicizia pub es~ 
ser fontc di studio immensamcntc proficuo eel utile. 

§. 205. Io certo non avrei inserito questo pal'agrafo se non 
vi avessi scllrto una utilita ;pratica relativa alle questioni di 
vcncre forense, quando una offcsa ai privati coBtumi fosse ori
gine di lagno ai tritunali. Ed ho voluto indicarc al perito una 
im portante pagina di psic11iatrfa legale, stupenclamcnte riopilo
gala du quel carissimo ingegno del Tamassia ( Rivis. Freniat. 
Fasc. I, 1878). Ai profani di tali stuJii, parranno novclline; ma 
quando si pensa che banno seriamente occupata la mente d'un 
Casper, d'un Tardieu, d'un ·westpball, di un Legrand di Saulle, 
di uno Stark, di Krafft Ebing, del nostro Lombroso, dello stesso 
Tamassia ec., mi pare chc le meraviglie debbano sparire. -
Gia la scienza intorno a questi casi ha segnate lu seguenti linee 
e cioe : 

l 0 Si possono vcrificare in sociol:\ individui nci quali, I ure 
cssen<lo regolare la conformazione e.sterna clegli organi sessuali 
o maschili o femminini, possono nonostantc sentire per abnor
malit<\ d' istinto sessualc, sin congenitamente o periodicameute, 
a.vvcrsione e ribrezzo per il sesso opposto. 

20 Tale pervcrtimcnto chc per lo pill nCln va disgiunto 
da disordini psichici; non spin li per6 a talc cstremo da abolire 
il senso morale e volitivo; pub spingere l' individuo a sodisfare 
l' istinto sessuale inverlito o solto modi di reciproca rnanusW-
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prazione, o di mollizie e toecamenti lascivi , od anco di con
giungimenti pederastici passivi. 

3° Tali individui; quando l' impulso libidinoso pervertito 
venga spinto al massimo grado o per difficolt<'l. incontrate nello 
sfogo libidinoso chc si renda violento o per complicanze mor
bose sopravvenienti nel disordine cerebro spinale; possono essere 
!ipinti a recare danno c anco la morte della vittima o per mezzo 
dello strangolamento , o dello strozzamento, o della soffocazio
ne ec. 

Ed ecco 1 come diceva in principio, semprepiU spiccare la 
verita che mi sta fitta in mente: che quantopiu si stuclia questo 
famoso argomento della venere forense, tantopiU mi persuade clie 
prop1·io proprio di qucsta specialita di trattato n~ resti pochina 
P"china. - Ed e tanto vero (sara una fisima la mia) che segui
tando a studiare qucsto gruppo di casi, in fondo in fondo poi 
la parte importante che resta al pratico C forse lo studio della 
modalitii dell' atto lascivo; il quale (si noti bene) puO non es
sere neppur violento; ovvero lo studio della maggiore o minore 
responsabilita giuridica dell' atto medesimo? ! -

A sciogliere questa seconda parte in casi simili il perito 
ha dovere di fare le seguenti ricerche : 

I 0 Se vi fossero influenze ereditarie; t~ piU spccialmente 
a carattere nevrocinetico per instabilita di cnrattere, eccentri
cit<\ di affetti e tenclenze o a forma isterica, epilettica ec. 

2° Come progredl lo sviluppo fisicu ed intellettuale nella 
prima infanzia e giovcntU e specialmante poi ricercare quanto lm 
rapporto con le tcndenze affettive. 

3° Come decorsero la gioventi1 e la virilitc\ e spcc!alme!"lle 
ricercare se Jo sviluppo intcllettuale stigul passo passo lo svol
gimento corporale o se nell'uno elemento e nell"altro si avvcr
tissero delle irregolarita. - Ricercare se pel passato vi furono 
fatti disonesti sia rclativi ad atti venerei o contra la proprict:.\ 
altrui. 

4° Fare l'esame obiettivo dell'organismo:-e cioo, stabilire la 
et<'l:-la statura:-l'abito del corpo, se regolare o nO:-come si 
mantenga la sensibilit<'l dclla cute, come la sviluppo dei peli 
corrisponda alla et~ del soggetto: - quale il tipo cui si pub ri-
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portare la conformazione della testa:-clcscrivcre ogni cosa abbia 

rapporto con i capelli ec., - esamc del crauio - dell a faccia -

cspressione o atteggiamento clcl vol to - conformazione delle 

orecchie-conformaiione del tronco:-delle cstremita toraciche:
addomina.li ec., - conforrnazione degli organi genitali e notare 

se esista o no qualche allerazione congcnita ad acquisita. -

fare l'same dell' ano onde rile\'are se vi siano tracce di pede
rastia passiva. 

5° Prender nota della funzionalita fonatoria-voce - pa

rola ec., - della circolatoria, respiratoria - chilopojetica. -

Raccogliere note sulle fuuzioni sessu<l.li, e guidando un conve

nientc interrogatorio, formarsi un concctto della facolta inte1-
lettiva. 

Uosl procedendo ii pratico verra a raccogliere tali dati da 

formarsi un giusto criteria se quello individuo o possa essere 

un vizioso od un immorale qualunque: ovvcro un individuo ma

lato per un' alterazione psicbica c.lella quale sia uu cffetto im

pulsi\'O il perturbamento sessuale: - ovvero se congiunt.amcnte 

vkcndo cause che destassP.ro quel pcrvertimento, a questo s'ag

giunsero alterazioni psichiche. 

Nello stato attualc della scienza non vi puO esscre dubbiezza 

a\cuna ad abbracciare la dottrina pill positiva clel preesistente 

stato di alteta.zione nervosa, come unica e primitiva sorgente 

d' ogni estrinsecazione psicologica: - e dato appunto che nel-

1' esame del caso singolo, resnltino segni di abnormith psichiche, 

ottusit<'t iniziale delle funzioni cerebrali , fino all' irubccillita; 

niuna nota di sentimento morale affettivo; anzi tenclcnza a 

commetter furto, tendenza al suicidio, ad ogni pil1 depravato 

n.tto carnale fino a volerlo c0mpicre con una fcrocia brutale da 

fcrire ed uccidcre, e manifosto che sc un tale pervertimcnto 

venereo si annunzii come congenito, ncll' andare completandosi 

stabilisca un gravissimo stato patologico da toglicrc ogni respon· 

sabilita penale. E chiaro poi che se l' at to vcnereo o illecito, o 

scnndaloso, o violento e avente indolc di inve1'tito istinto ses. 

suale, ll intervenieute o transitorio durante una forma di follia, 

allora il criterio della maggiore o minore imputabilita ll Jipen· 

dente dai raratteri o cfo.i Jirniti dclla abnormit;.\ fondamcntale. 
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- A. tale punto giunti con la scienza, nulla per me vi e di sfor-
zato a ritenere che ii trattato della venere forense dalla pedera
sUa al tribadismo inclusive, debba diventarc un giorno un capitolo 
di sintomatologfa freniatrica forense. 

Concludendo per la pratica e necessario in tali circostanze 
A) prendere cognizione dello stato della persona che sub\ l' atto 
libidinoso: - e B) mettere in chiaro quali segni di violenza possa 
offrire nella sua persona e specialmentc nelle parti pudende. -
Vedremo riiU avanti se vi sieno o no segni caratteristici di atti 
carnali piU o meno violenti: e dall' altro e necessario occuparsi 
seriamente dell'inculprito 

§ 206. Passiamo ora a indicare le oose relative a sapersi 
per bene disimpegnare l'ufficio del perita nei casi diversi degli 
atti carnali essenzialmente violenti che possono offendere i pri
vati costumi. - E questo il gruppo clci delitti con i quali si 
offendc la pudicizia individuale. -

Prima di andare oltre, fissiamo bene alcune idee per esser 
chiari nel linguaggio giuriclico ed in quello medico forensa. -
In generale questi ntti prendono name di Stup1·0, Violenza car
nale eel oltraggio violrnto al pudore. 

Stupro, in buon' italiano, significa con·ompimento di vergi
nitd cd e propriament~ quando si toglie ii fiore clella verginita 
allh vergine. Pero pub a,·ere due gratli cioC di tentato stupro 
e di conswnato o complete (deflorazione). D'onJe resulta chiaro 
che a parlare di stupro, bisogna ammettere che sia accaduta 
una congiun.=ione corporea, venerea, onde distinguere le mol
lizie e l' oltraggio al pudore, senza violcnza. -

Nella Violenza carnale, puo non considcrarsi la qualifica di 
verginitil, ma sibbcnc vi sta sempre incluso il concetto che si 
sieno consumati atti violenti che offendano e il pudorc c la 
liberta morale e fisica della persona olfesa. Tantoche e in donna 
libera e onesta, come anco in pubblica mcretrice (a parte la ca
stita) pub esserc consumata una violenza carnale e per questo 
esser punibilc chi la effcttu(). 

Nell' Oltraggio violento al pudore
1 

si riconoscono tutti quegli 
atti impudici commessi sovra altra persona contra la di lei vo
lonta, atti che per() non costi~uiscono tentativo di violenza car
nale. 
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Per la necessit..1. prat ica medico forense studieremo le ur
genzc relative a talc argomcnto, cumulando perb e lo studio 
medico forcnsd del tentalo stJpro e del completo ( ossia con 

de/lorazione); c tale studio intendo di riunirlo insieme; pc1·chC; 
coercntc ai pri ncip.ii pill sopra indicn.ti; la questione di un ten
tativo di un atto immora le 0 tutta compresa in una intenzio
na!iltt dclla quale non devc occuparsi i1 medico. 

Debbo fin d' ora dichiarnre che tutte le volte che adoprerb 
la dizione • donna vergine cc.», intenderb sempre di fiska ver

ginita non d'altro; sapendosi bene che ad una fanciulla o ragazza 
oncstissima ed illibata pub cssere fatta somma ingiuria fisica, 

scnzachC per questo ne sia corrotta la purezza <lei costumi o 
si clebba dire impudica. 

~. 200. Stupro violento in donna ve1·gi11e. - (Tentativo 
e De(lo1·a~ione). -

Primo fondamento importaniissimo in pratic1 a hen valu
tare sc ef'istano o no modificazioni violente nei genitali d' una 
donna chc si supponc fisicamente vergine, e quello di ben co
noscere la contbrmazione anatomica normale a seconda dclla etti 
nella qnalc si trova la supposta paziente. Quesio e un primo 
punto che vuole seria considcrazione; perche dall'eU1 minorcnno 
fino al periodo di pubert:'I S\'iluppata ed oltrc, l'aspctio naturale 
dolle parli genitali femminine va mano mano cambianclo.si e bi
sogna dichiararlo apertamente, srnza aYere arnta attenzionc a 
cogliere lo occasioni propizie che specialmeute nci grandi Spedali 
possono occorrere a ~enc studiare tali argomenti, difficil cosa 
~ impararla ~mi libri. - Sc>gncrb dunque prima alcuni l"icorcli ana· 
tomici rclativi alle condizioni piu consuete degli organi genitali di 
(anciulla minorenne impubcrr: - l'icorderb le piu ordinnrie clif
fercnzc in giovane donna, fi.~icamcnle verginc - ed i cangia
rnenti chc possono vcrificar.')i in donna abituata ai congrcssi 
carnnli. - S' intende bene che in que.sto pun lo d' anatomia non 
parlcrb d'allro cbo di quanto possa :.n-ere importanza di appli
cazione me-lico forense. -

fi;. 210. Ricardo clunque come nella (ancittlla 1·ntatta, mi
norcnnc, posta convcnientcmcnto supina su 1etto piano, solido, 
ed in modo che il perito guardi in faccia le parti, facendo rile

Filippi 



- 38G -

Tare il bacino con un guancialetto e con le coscic in non forzata 
abduzione; senza nessun artificio di riscontro roanuale, le parti 
pudendc presentino 

a) le G1·andi labbra piu ttosto camosc, copc.·te· da liscia e 
tesa pelle, ed in basso ~Ii orli inlerni a: esse s'accostino al
quanto e possano anco toccarsi pill di quan to non avvenga in 
alto verso I' arcata pubica ave si discostano , disegnando cosl 
un aperlura Iongitudinalc che guarda dircttamente in avanti. -

b) A traverso quella apertura inte1·labialc, che prende 
name di apertura vulvare, appariscc all' occhio, in condizioni di 
salute e di pulizia, la muccosa che veste r interno del canale 
vulvare di un bel color roseo chiaro e spccialmente in alto 
ave apparisce 

c) la Olitoride, il cappuccio prepuziale e l' apertura ure· 
trale. Queste parti ( costistituenti i1 vestibulo) si palesano subito 
all' occhio percbC; come ho detto , le grandi labbra in a lto , 
vanno discostandosi, rendendo pill amplia naturalm.ente l' aper. 
tura vulvare. 

Notate queste cose, onde prender cognizione esatta del ri
manente, il pratico operi cos\: e dico, faccia cosl: perche la 
esperienza mi ha insegnato ad avere chiarezza di esame ponendo 
il palmo deHe due mani sopra alle rcgioni glutee e abbracciando 
la rad;ce d'ambo le coscie nella loro faccia posLeriore: - gtungere 
poi al perineo fissando i polpacci dei due pollici uno di qua uno di 
la ed al medesimo livello sull' estremo inferiore di ciascuno 
grande labbro. - Allora con molo u11ifor40e e dolcc, stirando 
per scivolamento p1·ima in basso e poi lateral1nente ed in {uori 
i due pollici, quasi per rilornare indictro colle mani sulla regione 
dei grandi trocantcri; si ottiene; con una dolcezza ed una evi
denza che non ho mai ottenuto per altri modi; tutta la mag~ 
gior cognizione vcdendosi spiegare sott' occhio 

d) la Forchetta/ la quale ripiegatura cutanea foggiata a mezza 
linen nella fanciullina intatta, si suole cstendere piuttosto in alto 
nel campo vulvare ed essere assai resistente. -- In seguito al 
dispiegamento della forchetta, si aprc la 

e) Fossa navicolare; piuttosto ampia in quella eta e con
.cava in modo da ricordare il scno che !ormano le valvule si· 
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gmoidec nell' ol'ificio polmonare od aorticn. - Si scorge bene 
allora I' 

() Orificio vuft;o vaginale assai sh'etto, liscio, lucente: e al 
di dentro di <1uesto apparisco l' 

g) l11iene il quale e assai profondu e teso secondo un piauo 
chc va dall' alto al basso c clall' a van ti all' i11dietro. - Relati 

vamente a questa benedeltissima membrana, la regola generale 
e che la vi sia: perl> pub presentare moltissime modificazioni 
di forma: ora anella1c, ora a mezza tuna con la concavita in 
alto, ora a merubranella forata nel centro, ora con orificio unico 

e fuori di cent1·0, 01'a dop1Jio e talvolta manca affatto: a volte 
la membranella e trasversale con incavo superiore ed inferiore, 
talora si presenta come a boccie di rosa o ad apertura di borsa 
da tabacco stretta <la guaina ec. ec., ma in generale esiste ed 
e rarita la mancanza. Per tale metodo semplicissimo di esame 
si vcdono bene anco le 

h) Piccole lahbra o nin(e, delicatissime ripiegalure del1a 
muccosa vulvare i nascosta nella impubere sot.lo alle f)l'andi 
labbra. -

Le ninfe formano il Cappuccio prepuziale della 
i) Clitoride, piccolo botloncino carnoso, roseo, che si vede 

sotlo alla congiunzione superiore delle piccole labbra; e sotto 
ad es:so finalmente apparisce l' 

l) Apertura uretrale che nella fanciullina C piuttosto un po

chino rilevata, protubcrante naturalmente. 
§. 21 l. ~el\a giovane domza, robusta, sana e morigerala 

e fisicamente vergine, oltre alla pill o meno ricca produzione 

pilift!ra che cuopre ii tegumento del monte di venere, e delle 
grandi Iabbra, r apertura vulvare, guarda alquanto in basso e 

un po' obliquamente inclietro, tantochC C un fat lo di pratica che 
pet' condurre in buon punto d'esarue le parti, C necessario 

sempre porre un cuscino per rialzare il bacino facendo inchioare 

dolcemente in dietro ed in basso ii tronco. - Le grandi lahbra 
tendono piuttoslo ad uu ravvicioamento nella porzione superiore 
della vulva e tendono a lievemenle discostarsi nel t!entro ed in 
basso; tantoch6 senza manuale discostamento, si possono vedere 

gl( orli netti , rosei, lucenti delle piccole labbra. - Nella gk·-
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Yane donna aV\'icne chc tutto il canale Yulvare \'a focendosi ognora 
pill corto o meno profondo di quanta 1wn lo siJ. nclla impubere; 
c mtno, a prima \"ista, sdluppato tutto l' insit::me del cappuccio 
1wcpuziale e dcllo sbocco uretralc, scbbcne piu pro11unzialo possa 
mostrar.:ii ii bot tone carnoso vascolare dclla clitoride. - Ese
gucndo la mede"Sima manualit~) piu sopra indicata per discost.are 
le grandi labbra, C un fatto che il moto di scivolamento in 
basso vuole meno tempo cd C piu bre\"e giungere a tcndere la 
forchella di qu'.lnto non ,.j occorra nella impuberc, pcrchC la mezza 
Iuna cutanea chc forma Lt fnrchctta 1 sta meno in alto ranicinata 
a chiudel'e la pol'zione rnh·ovaginale di quello si mantcnga nella 
fanciulla. Tantoche la {ossa navicolare C nclla ragazza svilup, 
pata, meno profonda che nclla impubere, c l'ostio vuh'o vaginale si 
mostra pil1 facile che nolla eta minorenne. Per questa ragione, 
l'imene e pil1 presto visibile e quindi piu facilmente raggiun
gibile sulla ragazza che nclla fanciuUa, e l' insieme suol essere 
piu carnoso, piU resistente di quanta non appaiti. nella bambina. 

Qui debbo ricordare con speciale at tenzione la preziosa os
servazione gia fatta fino da' tempi dcl Tortosa cioe : come a 
misura che si forma lo sviluppo orga.nico della donna e tutte 
le parti muscolari prendono pil1 consistenza., anco le colonne 
vaginali; cioC l' anterioro e la postcriore; facciano vedere pill 
pronunziata la loro estremik"\ formata da due tubercoletti car
nosi che si vedono cHetro l'imcne uno in alto e l'altro in basso 
all' asse maggiorc dell' ostio vaginale. Quesli due tubercoletti 
po~sono talora e:-0:ser cosl pronunziati cla crcderli residui de\, 
l' imene lacerato, ossia prenJerli per caruncole mirtiformi e dare 
un giudizio tremendamcntc crrato. - Dirb di pill un' altra av
ve1·tenza, che raccomnnclo scriamente, eel C qucsta: pub clarsi che 
nol procedere ·con I' eta in ragazze illibatissime e fisicamente 
vcrgini, l' imene; e specialmente so per congenita forma assa 
S\·iluppato e annulare; venga a rilasr.iarsi o mcglio a piegarsi 
formando quella figura clel boccio di rosa. In allora l' orlo cosl 
ripiegato, forma dei piccoli mamrnelloni i quali, cssendo pill spor
genti, possono anco ingrossarsi alquanto. E allora uu po' che 
appariscano i tubercoletti de lie colonne vaginali, un po~ si veg
gano quesLi tubercolclti imenali, tutlo potrebbe portar fuori di 
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strada nd giudizio. - Queste osscrrnzioni di modificata struttura 
anawmica sono preziosc nclla pratica. 

Sc una. ragazza, d'altronrle non deflorata, ha viziose abitu
dini di manusturbazionc 1 allora quella freschezza verginale e 
quella armonica proporzionc dellc part.i internc del ca11ale vul
varc e la stes~a apertura labialc, si altera per modo che e la 
clitoride puO presentare sviluppo marcato, e le piccolo labbra 
mostrarsi e.suberanti, 11uasi sorpassare il riorlo delle grandi, eel 
essere rilasciate, a picghe, e la muccosa mostrare un color vi 
nato, e la secrezionc roucipara aumcntata e aversi insomma i 
carattcri d'una vulvite piu o mcno acuta. -

§. 212. Finalmente nella donna deflorata sen:a violenza 
e da qualche tempo abituata ai congressi carnali, lo grandi 
laOIJra vanno perdendo in gencrale quella cal'!losita elastica di 
freschozza verginalo o sono quasi vizze; non pil1 di quel colore 
ro~oa c:>rnicino clella giovanc intatta: si vedono l'una dall' :>Jtra 
allontanate; specialmcnte ncll' estrcrno inferiore della vulva: di
minuita la profondirc\ del\a. (ossa navicolare, alcune volte questa 
~ sparita pe1· l'assottigliamento, etl alcune volte per la clistru
ziono della (orchetta; 1' imene squarciato lai;:cia vedere i suoi 
residui nclle carimcole bottoni carnosi modificati 
dalla 1•etrazione cicatriziale i non pel riscontro digitale 
la dilatazionc dell'ostio vaginale per la maggiore di.stcndibilitc'I 
de! co-~trittore della vagina, facili a dispiegarsi le pieghe della 
mucco;;a vagina.le formanti le colonnc vagina.Ii ec. ec, 

§. 21 :3. :\fa; c' C un ma ! ; tutto questo finissimo studio 
anatomico comparativo; anco clopo e:ssere profondamente posse
cluto clal perito, vuQ!e poi una scria considerazionc quella cio~ 
che c nclla fanciulla impubcre c non deflo1·ata c nella pubere e 
vcrginc c nella donna omai copulata, vi possono cssere tali mo
dificazioni indivicluall in parte congenite, anatomichc, in parte 
acquisite o pc1' libidinosi toccamcnti o per comuni, spontanei, 
morbiclcstate, che qu::mdo sovra tali preesistenti modificazioni, 
s'aggiunga un'azione che per esscre criminosa, ca.de sotto la va\u
tnzione del pcrito, a!lora le clifficolt:t sono incredibilmente serie. 
- Cosi ad esempio: c vcrissimo come nella giovinetta non de
florata, pubere o impubero che sia, o per imperiosita precoce 
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d'islinto sessuale, o per sollccitazione morbosa }Qcalc o per neuro
pat!e psichiche, dandosi alla manusturbJzione, !'ii possam1 risconlrare 
e grandi labbra allontanate in basso 1 e apcrtura vulrnre am· 
plia, e le piccole labbra sgualcit.e, esuberanti, di color vinato e 
tutta la muccosa anzich6 rosea, liscia, di quclla dolce ,·elluta
tczza che offrc all'occhio la vulva infantile, esser gran ulosa per 
la eccitazione dei f'ollicoti, delle cripte, c la 8tessa clitoride svi
luppata pii1 clell\1"ato o clcl proporzionato sviluppo sensibile: -
ed anco la stessa imcne puO esser lcsa o almeno modificata nella 
sua vascolarizzazione e presentarsi carnnsa, rigonfia al rnargine, 
e respinta pil1 dell' usato in alto, in dentro. - E qucs:ti sono i 
casi difficili nei quali la immo1·alita dci costumi, trascinando sul 
dcc\ivc della pro~tituzione la giovane donna, pub av\·cnir che s' in· 
conlri in individuo clcll'altro scsso col quale abbb contat.ti carnali 
illccili e poi dal\' inlercssc sospinta e dal turpissimo mercalo chc 
su di essa sperino fa.me i clisonesti parenti, faccla cadere nella 
rcte infcrnale un' uomo, vit.tima clesignata al!e persccuv.ioni venali 
dell' immoralissima famiglia. Allara vantandosi la purezza dei co
stumi, la immacolata ,·erginit<\ della ca"ti~r.;ima fanciulla e gri
dando illlo strazio iniquo che delle parli verginali abbia fatto 
ii ~cduttore, s' incolpa di stupro violento (presunto o reale che 
sia) e si spinge sul banco <lei rei quel disgraziato che ebbe la sfor
tuna d' inveschiare in rete di turpitudine cooneslata dalla giovani\e 
eh\ della corrotta fanciulla, dalla non acquistata conoscenza delle 
cose del mondo, usbergatadal\'onestissima educazione dellafamiglia, 
quando sottoquella fresca etb., e sotto quel vela di pudicizia e sotto 
quell'apparente candore, s' annidava ogni piu sfrenata corruzione 
di privati costumi. - Ed ecco il perito cl1e se non ::::eriamente 
preparato con diuturna esperienza a sapere c1ecifrare e valutare 
le modiflcazioni fisiche che le parti genitali per volontaria e 
scostumata conclotta della pretesa castissima fancit11la, possono 
antecedentemente aver sublte, pub correre ad affermare essere 
avvenuta una deftorazione receate e completa, IA dove furse vi pate 
essere un atto libidinoso in gran parte sol\ecitato e lacilitato dalla 
fanciulla medesima. -Capisco e so che la Legge tutela e deve 
tutelare la inesperienza della tenera eta, capisco e so che l'uomo 
maggiorenne deve riconoscere e fuggire codeste morbose e pe-
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ricolo~c nnture che strisciano piU velenose de'rettili velenosi negli 
strati sociali; capisco e so che o mollizie, o atto libidinoso, o 
tentative Ji violenza carnale, e sempre una grande immoralita 
cha un uomo onestQ pos~~ commettere. Ma intcndo anco che 
debba es,,ere dovere strettissimo clcllo scienziato chiamato a giu
dical'e di tali fatti, ad esser guardingo a non sanzionare con il 
responso dell' arte, inesperientemente applicato, un quanlitativo 
di danno fisico cha aggravate, ch\ vita all una configurazione giu
ridica al\a quale corrisponcle una graduazione di pena maggiore: 
- - E quincli io sarO sempre ostinatamente termo a seguire il 
principio <la me poncleratamente abbracciato ciOO: che nei fatti di 
Venere forense non intendo di riconoscere nel perito altro ob
bligo che la verificazionc nuda e pura di lesione traumalica e 
tale che sia susccttibile di una palese, eviclenle, precisabile 
descrizione: dunque di recente avvenuta, valutabile, lasciando 
assolutamente al giudizio legale tutto ciO chc puO avere va
lore inJuttivo, incliziario, speciale. II poco piU, ii poco meno 
gonfio; ii poco pil1, i1 poco meno paffuto e resistcnte ; il poco 
piU, ii poco meno sottile o grosso, scnsibile o ottuso, umido o 
asciutto, e tutto un apprezzamcnto che non puO dare valore se• 
rio a gimlizio medico forense. a criterio di p1·ova legale. E sic
come appunto nella speciatiUl. dclle parti anatomiche sulle quali 
il piU spesso cadono tali esami. per gli stes-;i u fficii a' quali dalla 
natura sono preposte, riuesta di!fcrenza di stato o di adattamento 
e o naturalmcnte o acciclentalmente o per volontarie manipola
zioni possibi le, cos\ iI perito dee fuggire i pericoli ed attcncrsi 
sempre al positivo, al reale, a cio che e misurabile e non ad 
altro. Tanto; non lo climentichiamo; la csperienza ha sanzionato 
senza dubbio alcuno, come giovani donne o per conformazione 
Speciale, o per robustezza insolita, o per certi scaltri accorgi
menti adoperati nell' unione sessuale, possano tuttora mostrare 

~n::g;!~:r:c~~e ~i:00 ~:~·t!a::rc:~~t~:ri iiln!iill qt~:~e:~~!, e si~;~la~~ 
modificazioni o congenite o morbose intcrcorrenti, fOSsano im
primcre aspetto quale a donna che abbia pP;rduta la fisica ver
ginit<t si appartiene. E perciO migliore e piU giusto partito 0 
quello di esser cauti in simili questioni, nelle qua\i la parte prin
cipale non e a mio crcdere quella del perito medico. 
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§. 214. Dopo le modificazioni fisiche estranee alia violenza 
carnale cbe possono cangiare r aspet.to dclle pnrt.i genitali di 
donna non deflorata, si debbo110 ora ricortlaro alcune cause mor
bose chc possono mentire gti effetti di cause .violenti che agi
rono sui genitali mu\icbri. 

E ricorclo al pratico I 0 la Vulvite se1nplice o proveniente da 
irritazione per mJ.ncanza di pulizia o per pervcrLita secrczione glan~ 
dulare in rapportf' a talune condizioni discrasiche, o per eruzioni, 
per irritazioni meccanicbe acci<lentali o p~r mauusturbazioni ec.: 
in forza della quale malattia le parti si fanno rosse, ca.Ide, en• 
fl.ate, con secrezione che puO prendere colore, consistenza, del 
pus:- e l' epitelio abr:tdcr.:ii e formare chiazze ulcerose che in 
ccrte costituzioni or;aniche possono ricuoprirsi di essudazioni 
crupose, clifLeriche, cnncrenosc : e per diJfusione prendere anco 
la regione veslibularc e IA irritare il meato uretrale, dcstarsi 
dolore e bruciore nella mizione e invitare istintivame11te la 
giovane donna ad atti mcccanici. - I>a quest1 stessa sorgente 
potrebbe complicar5i anco la fatal~ combinazione che il trasporto 
def pus, piu o mcno icoroso, si faccsse all' ano o si innestasse 
nella congiuntiva oculare c dato il caso chc su quella donna si 
facessero questioni medico for~nsi, la ofLa.l;nia purulenta bencM 
d' origine non vene1·ea, trascina:;se in un giudiz.io affatto crroneo. 

2° La Vulvite follicolare, o come concomitanza delta vul 
vite semplice o come for·ma primitiva, da rilio\·o ai foJlicoli mu
cipari con macchie di color rosso intenso, a volte sanguinanti 
e loca.lizzati speciahncnte sui lati delle pieghe vaginali, sullc 
piccole labbra, accomp:.ignata da fonomeni di vulvismo, da se
crezione irritanto da Ucformazioni dclle parti. 

3° La Vulvite per eritema crisipclaceo, per prnrigini, per 
eczema, formc spcci~t!i di eruzioni che ciascuna rivelanclosi pel 
tipo proprio, od accumulandosi in coirnubio polimorfo, pub mo
dificare l' aspetto naturale delle parti pudencle da ingannare il 
pratico in questione medico forense. 

4° Le stesse a({e::ioni veneree sieno di natura purulent.a 
di ulcera molle, sieno virulenta di ulcer..t dura. infcttante, sieno 
anco blenorragiche veneree, innocentementc, casualmente o con
genitamente acquisite, possono alter are, ulcerare, distruggere le 
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parti e dar loro un' aspetto qualc nel caso criminoso potrebbero 
acquistnre. 

5° Ecchimosi sotto muccose dei pu<lendi. L' anatomia in
segna come all'interno clella vulva sotto gli esterni tegurnenti, 
esista un plcsso reticolato detLo il bulbo vestibulare, formato 
da diramazioni che pure potendo essere rotte da causa trau
matica accident.ale, possono dare stravasi anco in donna vergine 
c ingannEi.rc rtel giudizio il pcrito quando volesse dargli un signi
ficato incliziantc atto violent.a carna\c. 

6° Tutte le forme leucorroiche, utero vaginali, dcstate 
da con lizioni morbose diverse , per vaginite semplice e<l anco 
granulosa, causate o da infiuenze rcurnatiche o costituzionali; o 
mercaniche ed nitre motto, proccsso ell flogos i clic 111..n solo 
modi rtca le parti vulvo vaginali nel momcnto in cui Ila vita il 
lavorfo morboso, ma chc puo anco lasciare residui c altcrare 
cos\ fattamento le condizioni anatomiche delle parti da slare 
motto in sull' avviso a pronunziare un giudizio medico forcnse. 
- Sono poi questi i casi ditncilissimi ad escluderu o ad am
mettere un contagio vencreo, anco inclipendentement.c dalla que
stiono di una deftorazione. - GiA in altro luogo <li que-:;to la
vom (~. 43) mi sono occupato di tale argomen to nc in tcnrlo ri 
pctormi. - Nelle cause di venere forcnse, come in altrc eve
nienzc dulla medicina legalo, la csislenza di una malattia \'Cnorea 
o sifili tica, C sempre una circostanz:l secondaria, acccsso1fa, cbe 
puO sollanto entrare qualche volta come un' indizio maggiore a 
indicare la identita personalc dcl prcsunto colpevolc. 

Ma egli () un fatto contro ii qua le C inutile parlar molto e 
forse troppo, e cioe; che quanclo tutti ad una vocc, compresi gli 
stessi speciali sLi , vi dichiarano di non sa.pcre e non potere nella 
Olioica. (si noti bcne) dilTercnziare una blenorragia o scolo ve
ncreo acuto da una ''aginite semi.ilice acuta, a piu fort'3 ragione 
non potranno nC saperlo nil poterlo assicurare ncl foro , clove 
non si ch;ejono n~ si attendono altri argomcuti chc quclli che 
hanno valore di prova lcgale. - Quindi per questo grttppo di 
affezioni vcnerce gli specialisti con tuttc le 1oro giuste dubitazioni 
scienti ficho, fanno capire essi sLessi di non pote1·e essere di grande 
aiuto nelle q1.1cstioni medico legali - Quanto nllc forme mor-
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bose specifiche, sifl litiche, tutti ad una voce, compresi gli stessi 
specialist i e massime poi i afrerman", e con ragione, 
come nel maggior numero dci casi possa fare una cliagnosi e 
perfino la Si possa fare molte vol te per it mezzo flelle autoinocu
lazioni, suggellandola cosi con lo esperimento dil'etto: e allora tali 
conoscenze rientrano e debbono ricntrare nel comune patrirno~ 
nio scicntifico. - .\Ia in verita ii pun to importante pel medico 
forcnse sta in questo, e ciri~ : che una vaginite acuta semplice 
pub ancora csisttJre dipcndente cla ragioni non violenti, im· 
putahili, criminose. - Che poi una rnginite acuta, semplice, 
non pPSSa differenziarsi da una vaginite acuta blenorragica, 
questa e una questione tutta rneritevole di investigaziune cli
nica. E non dirimc la importanza pratica forensc che eliminata; 
nel caso in spec.ie; la esistenza di qnelle cause inn ocenti che pos
sono gcnerare una vaginite acuta benigna, se un'affezione ca tarrale 
simile fra due cho possono avere an1ti contatti carnali criminosi 
csistesse, la stessa affezione catarrale non sia gil:'.I indizio ap
prezzabile a rafforzare la prova generic,'\. del cornmesso reato. 
-Lo specialista insisterc.\ chc quel\o scolo non potra dirsi scolo ble
norragico venereo; il pubblico :ifinistero dichiarera d'accomodarsi 
a ch iamarlo scolo purulento acvto semplice ma coMUNICABILE 

ed rwtoinoculabile, e mi pare a\lora che quanta alla sostanza 
del fatto, come elemento di prova legale da unirsi al\e indiziarie 
Jella generica, le case restino al medesimo punto di prima. -
Per mia aperta e franca opinione non ho mai ca pi to I' arrovel
lamento cE alcuni specialisti a incornarsi su tal puntn di pra
tica , quando d' altra parte sono loro stessi che con quanta hanno 
forza di visceri urlano che caratteri speciali sttl generis non ha 
lo .r::colo blenorragico acuto, cssemlo una affezione catarrale acuta 
comune, la quale ultima puO perfino comunicarsi ed inocnlarsi 
come la prima. - 0 allora? ! 

Concludo per ora, che una vaginite acuta semplice indipen
dente cla az ioni violenti libidinose, puO modificare l'aspetto delle ... 
parti vulvari e vulva vaginali fino alla uretrite ed alle ulcera
zioni dello imene di una donna Yergine e puO mentire l'aspetto 
di cit'.> che gli specia\isti (quando hanno chhro sotto i loro occhi 
che e acquis tata in un congfcsm carnale) chiamano a lor volta 
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scolo Uenorragico venereo acuto. - Quindi sia ocula to il pe· 
rito.-

Nonostante, come gia diceva al §. 43 di quesla opericc!uola, 
io non voglio defraudare quanta di patrimonio scientifico su tale 
argomento lia potuto cumulare fino ad ora la clinica osserva
zione, che quando cioe, si osservano casi di scolo v...ilvo yaginale 
provcnienti da congresso carnale impuro 1°: la incubazivne e 
sollecita, anzi e verif'cabile e pare quasi vero che la goccia di pus 
che cade nelle parti fino allora immuni da contnminazionc sia 
come scinti lla che gran fuoco accende: ~0: la infiammazione che 
si de:.ita e acuta: 3°: }a tlogosi da per resultato una secrezione 
di materia purulenta, clensa, viscosa, che sgorga chllla vagina 
e dalla vulva abbonclevole: 4°: I ples<::i vascolari che circondano 
l' ostio rnginale sono finissimamente ingorgati: fY1

: si ha vera 
e propria uretritc che conduce o pub conclurre alln. cistite, atla 
iscuria: 6°: si hanno clolori al basso vcntre, senso di peso, dif
ficolt<\ nel!a deambulazione, frizzorc grande a\le parti, ingorghi 
inguinali acuti e febbrc talora: 7°: l1uesto proccsso ilogistico ha 
un periorlo acuto assai lungo e vuole cure encrgiche. 

Nossuno nega o pub negare qucste osservazioni testimoniate 
da tutt.i i piu autorevoli nomi della scuola francesc dal Cnllerier 
al Denville ec. ec., ma non si dee dimenticare che in meclicina 
legate non sempre si ha la fortuna di co lpire il fatto nella sua 
piU evidente manifestazione come pub av\·enire nella clinica. E 
poi non e neppure una osservazione quellr. di assolL1ta, indiscu
tibile, prova; ed altra cosa e muoversi da una cognita (se lo 
rammentino gli specialist i. molto focili diagnosticatori nella cli
nica) anzicM dovere da un fenomeno morboso risalire ad una 
incognita, com'e sempre o quasi sempre in mcdicina forense. 
- Nonostante; lo ripeto; quei carattcri ben raccolti, possono 
avere importanza diagnostica molto seria; - quando fosse data 
avere un con fronto col pres unto au tore della delittuosa azione 
venerea. 

§. 215. Rinfrescate queste piccole avvertenze semiologiche 
veniamo alla pratica.-Si puo dare il caso di sentirsi domandare : 
se una data (anciulla sia stata vittima di tentativo di stupro, ov
vero se abbia subtto lo stupro completo, con deftora,:,ione cioe. -
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Ecco H quesito piit solito a sentirsi fare dalla autorita giudi
ziaria.-Logico alle premcsse, in pratica io faccio sempre (e me 
ne trovo contentoJ una traduzione a quella domanda. - E dico 
a me stesso : nel cm1Jo. di questa (anciulla, ci sono palesi se· 
gni di una violenza personale ? - Se ci sono, in quali parti 
e fin dove e stato risentito it traumatismo medesimo? Si puO 
ann:,.oss;imativaniei1te riconoscere da quanto tempo pub essere 

sofferto quell' alto violento 1 
In conseguenza di c:he il pratico si limiterA a prender nota 

delle seguenti cose: 
A. Delio stato della superficie de! corpo della presunta 

paziente e notare quanto vi fosse che accennasse ad azione mec
canica violcnta.-Tali riscontri debbono esser fatti con la mas
sima precisionc, perche se la f'anciulla suLl di recente una vio
lenza daU' nu tore che la costringeva a sue voglie, q uelle vio
lenze debbono aver lasciate impronte caratteristiche o snlle 
braccia, o sulle mani, o sul dorso, o sulle ginocchia, o sulle 
coscie. 

B. Se gli effetti di una violenza meccanica (Jolore: bru
ciore , frizzfo ec.) fossero accusati dalla paziente ai genitali, il 
perito esaminera se in queste parti vi fossero o rossori vasco
lari od escoriazioni, o segni di contusione e di ecchimosi sotto 
muccose, ovYero soluzioni di continuo. 

C. Consiclerera i1 pratico fin dove si estendano tali 1esioni 
e se abbiano anco compromesso l'ostio vaginale e l'imene. -

Jn generale e difficile che nelle piccole fanciulle fino alla 
eta dei IO, 12 anni , gli elf et ti del\a violenza meccanica nelle 
parti genitali possa raggiungere tanta profondita da ledere la 
integrita della imene; pill facilmente pub invece accadere in 
eta piu avanzata dai 14 anni in poi, perche la conformazione 
ossea del bacino nella impubere rende assai stretto e difficile 
il passaggio ad un corpo estraneo di uua qualche grossezza. -
Non cos\ nella pubere e nella ragazza ben formata. 

Descritte nel comune referto (dato che tal documento venga 
officialmente richieslo dall'autorita giudiziaria e non da altri) 
le lesioni che egli pub avere verifi.cate in diverse regioni del 
corpo della fanciulla, e seguendo nella descrizione quel metodo 
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ch'io indicava in Traumnlologia; ii perito non pronunziera giu

dizio ''cruno sulla natura dell' agcnte che po:\sa avere originate 
qucllc lcsinni mecl esimc. - ~(a solo dovra dichiarare esser ve
rosimilc che quelle lesioni possano cssere state cagionate da 
agcntc traumatico . . .. 

~. 2 1G E sposte queste piccolc avvertcnzc, veniamo alla 
partc pratica. - Per lo piu ii primo Quesito chc I' autorita 

Giurliziaria propane al me<lico e il scguente c cioe: « Esistono 
• sopM la tat (anciulla o' raga.z.za, sr:gni da ?'itenere sia stata 
« vassiva di tentativo di stupro; ovvero ha subUa una defio
« ra=ione? » 

Cocrentementc ai principii pil1 sopra indicati, credo utile il 
consiglio cli fare sempre una tr.tJuzio11e a quclla domanda e 

cioe : vediamo se in qucsta donna esistono visibili e patenti 
gli effetti di un'azione meccanica in gcnere ».-Mi sono sem

pre tro\·ato contento di questa tradulione, perchO rispondcndo a 
siffatta quc"tione, e non ad altra, ho cvilato d' incalappiarrni in 
erro1•i, in sotterfugii ed in esigcnze flscali. 

~. 2 17. Come ~i debba comporlare il pratico quan<lo e chia
mato a prestal' I' opimt sua in tan to delicate opcrar.ioni 1 C a 
vero rlil'o un capitolo di dcontologia sul quale uon dcbbo molto 
fermarmi; perche parlo a mcdici omai legal men to r iconosciuti 
dcgni di assumerc tali missioni. - Brcvemenle poli'O accennare 

alla molta utilitll di non lasciarsi prcndere da prevcnzionc al

cuna contro la moralita c!ellc persone implicate in simili accuse 
ondc I' esame da farsi con i proprii sensi, non venga in qualche 
modo alterato <la un preconcctto dell' animo. - Ricol'derO an
cora come la cspericnza pralica inscgni che si po~:-:rin trovare 
due casi opposti e cioC: in nlcuni individui una rioltosiUl cosl 

prcpolcnte da dovcrsi sempre rispettarc, pet•chC d' allronde vi 

sono casi nei qua li pub csscr rima~to o rimancrc quul senti
mento di pudore chc se sinccro, puO dare lucc dc\lo stato psi
chico della persona. Altro volte invece e prudcnza sta1· guar
dinghi ,·erso una tal quafe sfrontatczza e premura che alcune 
cslcrnano, clesiose d' averc una ,·isita 1 desio.sc a che sia in
vialo ua documento all'autnrilfl. giudiz iaria, quanrlo non anclino 

ardenlcmentc d' avcrlo in propria balia. E quest' ultima classe 
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di gente; bene speSSO ~ circonclata da certe persone iJ.l'Otettr~C~j 
gelose custodi dello altrui c<lndore per farnc poi, a volte, m prop1z1e 
circostanze, mercato turpissimo. - Io temo sempre"molto di 
quest'ultime. - Nouostante, quando s'offt·isse_al perilo caso nel 
qualc neppurc la pill. effi.cace persuasione non giovasse, meglio 
sarebbe renunziare al mandato l'icevuto, anzicbtl compromettere 
la propria cligaita. - RicorJerb poi e caltlarnente al perito, Ji 
non pNccdere mai da solo alla visita di persona soggetlo di 
tali ricerche medico forensi, ma se si tratti Ji fanciulla obbligare 
ad esser presente la madrc o persona indicata dalla fami:lia; se 
di donna maritata, obbligare il consorle a<l esservi presente o 
donna o persona di comune fiducia.-E poi superfluo ii ricordal'e la 
convenienza di un intcrrogatorio vela to, non tan to per propria 
dignita, quanto per non essere trasportati a far intendere ai 
presenti quel parerc chc nell' animo proprio va preparandosi; 
perche le bocche volga1·i non spandano anzi tempo false notiz ie 
che potrebbero od e.ssere disdoro agli uni e di arme ad altt•i. 
- Come applicazionE:i part.icolare ai casi di venere forense del 
generale principio da me sempre raccomandato in tutta questa 
opericciuola, ii perito acquisti tempo a pronunziare giudizii ed 
a r ilasciare ducumenti. - Non vi sia mai fu l·ia, non si ceda mai 
ad inconsulte o a volte troppo zclanti premure dei giudici istruttori 
i quali pcccano quasi tutti a mandar rapide le pratiche processuali, 
senza sapere, ne capire, chc cosl facendo non giovano ne alla ricerca 
del vero, ne alla giLtstizia1 n0 all'erario pubblico. -Fino a che non 
avro la contentezza di vedere in Italia statuita una Legge per la 
quale coloro che vengono assunti all' Ufficio di Giudice Istruttore 
abbian data prova di conoscere quella parte di Medicina Legale 
pill attinente ai cloveri del loro ufficio, io non sarO mai sollecito 
n6 consiglierO mai alcuno ad ottemperaro alle isteriche pressure 
di codesti egregi e colendissimi signori.- Anzi in proposito di queste 
perizie vi sono circostanze speciali per le quali ii: neccssario e dove· 
roso attendere : come sarebbe ad esempio, se la giovane da esami
narsi fosse prossima o nclla decorrenza delle mestruazioni : o 
se le parti fussero cosl t umide, dolenti, coperte da pus icoroso, 
abbondante, <la non permettere una calma, cbiara e s icura indagine; 
pcrche non saprei proprio come s i potesse pretendere di andare 



a preci~are alcune piccole e prutlmde lesioni nc\I' imene o nella 
vagina cli una donna ri-Jolta a volte in uno stato assai miserevole. -
lluindi S.lra ottima cosa prcndcL' tempo ad esarninare e ripetere 
i riscontri s11lle pai·ti; sara ottima cosa aspettai'c a da!'lle il 
parer13; al piu al piU dichiarando in uu primo certificato o re
ferto, quanto si ~ verificato 11el momenta senza espl'imere giu
dizio alcuno. - ~Ieglio C clichiararc subito chc non si puO nulla 
dicbiararc, che trovarsi costretti un giorno a scrivere di proprio 
pugno orl a convenire ml un pubblico dibattiruento chc si pre
sero lucciole per !anterne. -

In tali circostanze ii pratico non abbia mai furia, ma vada 
piano, aspetti, \"eda e riveda e poi scriva e scriva poco. 

§. 218. L'esame fis ico della giovane dorrna cominceri1: 
A. Dal pl'ender cognizioue della etd; della con(oroia::ione 

del corpo i della statura; clello sviluppo delle masse muscolari; 
dello st.ato di p1·ecedente salute; e procedendo dall'osservazione 
accurata dclle regioni anatomiche dcl corpo e ciOC; deLLa testa, 
della (accia; e di questa. con particolare attenzione della boc
ca, prolabio, (aringe ec., del collo, 1Jetto cc., il perito se
guiterA segnando tutte le piU miuute particolarita. che aves· 
sero a potessero avere indole di violenza o di traurnati::Hno. 
- Degli arti superiori le mani sat'anno le parti chi! vor
ranno attenzione speciale, quan<lo vi fossero stati at ti di di· 
fesa: c degli arti infcriori la partc interua dcllc ginocchia , 
delle coscie, fino alla radicc di queste nel solco perineo labiale, 
saranno esaminate onde rileva1·e se vi fossero o graffiature od 
ecchimosi o suggelbzioni cutanee disegnate, com' ebbi a verifi
carnc un eloquentissimo caso in ba:nbina di circa 8 anni. Anco 
le rcgioni posteriori del tronco saranuo esaminatc, fino gilt alla 
regione sacro cocci_qea eel anco dell'ano quando specialmente la 
paziente avcsse indicate violenze subite in que\le pat•l.i come 
tentativi ec. 

B. Aile parti pudende lo esame procedera pure con guida 
anatomica, p1·endendo in particola1·e considerazione l 0 l'apertura 
vulvare: 2° le grandi labbra, lo stato della (orchetta e della 
(ossa navicolare: 3° il vestibulo, lo sbocco dell'uretra ed anco 
l' urctra: 40 il canale vulvare nel suo interno, coperto dalla 
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muccosa formante ii cnppuccio della clitm·ide e delle nin(e: 5° 

l'ttpparecchio ostio vaginale e l'imene: 6° finalmente la vagina: 
data che omai fosse strappato il vela imcnale. -· In ognuna <h 

quesle regioni anatomiche e su di ognuna in parLicolare le parti 

che concorl'ono a formarle; si dara cura il perito di notare quelle 
Jesioni che potrebbero ti~istervi e di esse ne closcrivera con esat-

tezza gg~~or:an~o c~~a~~~~i1:si i rossori vascolari, i rilievi prodotti 

dai follicoli di divcrsa natura, le abrasioni, le ugnature, le ec
chimosi punteggiate; le contl1sioni a forma di sir~vaso sanguigno, 

le lacerazioni o meglio sgranature, sfibraturc della muccosa o 

vere e proprie bcerazioni di continuita, le sccrezioni mucco 
purulenti, o affatto puriforrni, quelle sanguinolenti o rniste, se 

coucoroitantemente vi fossero ingorghi ai ganglii inguinali , e 
come e dove p1•onu11ziati tali adeniti; ed a compiere tutte le 

ricerche; sarl1, da considerarsi se vi sieno tipi erutiivi sieno di 

indole costituzionale o specifica ec. 
D. Di tutto qucsto n~ sara, con ordine, tcnuto nota; ma 

quando si dovesse precisare qualunque pill piccola roodificazione 
di lcsa continuit<\, si cerchera che sia cnlmato tutto cib che 
puO o simulare o nascondcre o mentire ii vero, rimettendo a 
miglior momenta il novella esame onde non cadere nel doloroso 

caso di negare l' esistenza di un fatto oggi per doverlo ammet
tere dipoi o viceversa. -

E. Tutto questo delicato e paziente riscontro sara il pill 

possibilrnente eseguito con calma n~ si adopereranno strumenti 
o pungenti o dilatauti le parti, meno il caso di dovere C:h:ten

de1'e o dispiegarc qualche grinza dell'imcne e specialmente clel 
suo orlo libero onde giuclic..1re se quest' orlo fosse uni l,o, sot tile, 
clolcemente molle, pure intatto c senza pun ti di strappo. -

Talc riscontro si pub o~eguire Lenissimo con una siringa nera 
di gamma elastica o<I una spatuliua di corno nero, o di ebano 
passanilo al di la clella apertura imenale. 

F. Durante tali ricerche fino dal primo momenta, ii pe
rito avra avuta accortezza di formnrsi anco un giusto criterio 
dello stato psichico della giovane. 

G. Si potrebbe dare ii caso che o sulla superficie esterna del 
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corpo od anco direttamente nel!e parti gcnital i della giovane, vi 

fossero malatt!e virulente, sifilitiche. Allara se ne determini con 

molta prccisione il periodo onde, se accadesse un confronto con 

l'indiziato autore dell'oltraggio violento, si possa averc bene sta

bilito i termini di rapporto. 

JI. E dovere del perito stare oculato se nei casi nei quali 

si ha rccente il fatto di prcsunto stupro o nelle vesti, o negli 

abiti o allrove, csistano macchie o di sangne o sospette di sper~ 

ma. Tali fatti vanno notati e darsi p1·emura a far reriuisire le 

macchie cc., cssendo assolutamente parte medico forense la re

cognizione eel illustrazione di tali indizii. - Vedremo piU avant i 

co!':a possano valerc e quali operazioni dcbbano farsi in propo

sito. -
§. 219. Questc sono in ge11eriJle le regole per condursi me

todicamcnle a riccrcare ed esaminare le lesioni che potrebbero 

esislcre sul cnrpo cl'una fanciulla che si dichiara paziente d'una 

violenza dispicgata su di lei per atlo libiclinoso . 

.lt/ a queste lesioni ltanno t'eram ente frt se stesse carattere 

di essere state (atte pe1· tentativo di stupro, a trovando 1·otta 

l' im.Pne, possiamo conoscere che e accaduta una deflora:;ione 

venena? 
E a questa domanda alla qnalc credn fcrmamente che il 

pcrito non clebba nC possa rispondere. - Credo che non debba, 

percM qui si cerca •ma intenzionalit<-l imputabi le da lasciarsi 

pienamcnte risolrerc alla autorita giudiziaria; e credo chc non 

possa, percha in tali le~ioni la scienza non da prova legate ve

runa a clistingucre so quelle lesioni poterono essere generate 

dall' astn virile in erezione, :mzichC da altri agenti traumatici 

comuui. 
Tutto il noclu st.l qui ! Ed C tempo che questo nodo ~i sciolga 

per onore c tranquilEta clello scicnziato. - L' unica cosa da 

dirsi apcrtamcnte alla giuslizia C questa e cioC: che per le ra

gioni anatomicbe, rcflcltendo alla secle ed alla strtttlura dello 

imenc, vi C grande probabilitc"L a ritcnerc che quando I' imene 

si offre rotto, lacerato, anzichC una causa traumatica accirfen· 

talc estcrna 1 comune, moltopiu vcrosim.ilmenle sia da ritcnersi 

che un agcnte traumatico di speciale forma e di adatto volume 

Filippi 
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debba csser penelrato in quelle parti per giungere a lacerare quella 
membranella; e se ~ vero che ii penc umano abbia queste spe
ciali attitudini moltopiU verosimilmente che altro istrumento pub 
aver prodotta quella lcsione. - ;\Ia se quello fu 1' istrumento 
adoperato nel caso in termini, lo indichi la GiusLizia e una volta 
indicatolo al perito, so qucsti trovera elementi di giusto rap
porto, rispondm\ con un giudizio di probabilitA pill o meno di
mostrabile. - Un' altra cosa da potersi dire alla Giustizia e 
desunta totalmente da leggi anatomiche nel caso che si voglia 
decidere so vi fu un tentative di stupro, e quest.a cire: che 
nella bambina di dieci, dodici anni, diftlcilissimamente avviene 
la completa defiorazione e raramente anco la incomplota; percM 
e l'apertura ischio pubica e l' arcata stessa dcl pube e.ssendo 
assai ristrette in quella eta, la punta deI peno in erezione batte 
e s' arresta nei confini dcllo spazio vulvo vaginale. - Quindi 
le contusioni del monte cli venere, abrasioni, laccrazioni <lella 
muccosa. vestibularc, strappo della forche~ta, arrossameuti tlo
gist!ci, vulvite purulenta ec., potrebbero anco senza la pill o 
meno completa lacerazione dell' imcne, essere segni di lesionc 
traumatica prodotti per tentativo di stupro. - Ma che quelle 
lesioni sieno certamente o debbano essere repetibili da tale 
libidinosa azione dee saperlo e cleciderlo l' autorita. - A noi 
mcdici non ~ dato ancora differenziare qual sia la contusione 
prodotta dal peno umano, o quella prodotta da una punt.a. di 
bastonc o da una pcdata affibbiata nelle parti genitali di una 
donna, ne se uno sgraffio intorno alla clitoride sia piuttosto 
prodotto da un' ugnata d' un libertino anziche da un fuscello in 
una c.'.l.micia di lino nuova . .. . ... . - Lasciamo, lasciamo per 
carita: che coloro che lrnnno l' ufficio di assodare c sostenere 
accuse di simil genere, conducano a fine la loro parte: noi in 
medicina legale stiamo fermi, sempre fermi, nel c~mpo scienti
fico anatomo clinico. - E anco quando nel caso in specie, 
potesse esser dato di tro\'are segno che realmente la verga 
virile agi in quelle parti, o sia perche si trovarono macchie 
spe~matiche nei panni della fanciu~la che si sospetta defiorata, 
oss1a perche trovarnmo comu11icaz1one o inoculazione di morbo 
vcnerco specifico cbe pel maggior numero dellc volte pub avere 
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a Mde pre liletta la verga \"iritc, allora; appurati limpidamente 
quellti dati cli rapporto; Mn farcmo altro che indicare con una 
certa maggior preci-:::ione 1' arme adoperat..1. a ferire, ma anco 
in tal ca.,o non precipitiamo a concludere che certamente fu 
qucllo 1' individuo che stuprb, pcrchP mille circostanze di conco~ 
mitariza possono convergcrc a fare apparire per certa una cosa 
chc pub non c;;;ser tale. 

TalchC se ii perito dopo accurate esame clelle parti pudende 
d' una fanciulla troverb: 

l 0 Rossnri infla;mnatorii, acuti, sulh muccosa del canale 
vuh·o vaginale: e 

i 0 Escoria:;ioni o abrasioni fresche , sanguinanti e sulla 
muccosa labiale o intorno all' ostio vaginale o sullo parti vesti
bulnri: e 

3° Secre.::ione muco purulenta che senza proporzione con 
il graclo dclla irritazionc, esista sulla muccosa: e 

1° Sanguinanti le pudende o l' osLio vulrn vaginale: e 
5° Lacera;;ione unica o multipla ancora fresca con limpi· 

dezzn riconoscilJile dei l•Jmbi clell'imene, con i caratteri di ferita 
conlusa, con orli sanguinnnti; se vi sara respingimcnto in alto, 
lungo l' asse della vagina, di tali lembi: e 

60 Dolori al divaricamento delle coscie c difficile, o almeno 
stcntatn, la deambulazione: e 

io Fri=~ori all' emissione dell' orina: e 
go Contusioni, graffii, morsi, in diverse regioni del corpo, 

e spccialmente nlle mani, collo, viso, ginocchia, coscie della pa
zicnte: e se furono trovatc 

90 resti o parte di biancherfa cc. macchiate di sangue ec. 
clal tutto insieme potra ii perito soltunto concludere che una 
lcsione traumatica pill pal'ticoktrmente localizzata sopra le parti 
genitali fU sofferta da quelta fanciulla; ma accertare la inten
zionalita 0 la natura dell' atto violento e fuori del cbmpito del 
medico prrito. 

§. 220. Dato che dnll'auto .. ita giudiziaria e non da altri, 
il perito venga richiesto <li un documento che attesti dello stato 
dellc cosc, la guida fedele da seguirsi e quest.'\, e cio~: segnare 
lo rcgioni del col'po nelle quali esistono lesioni: - e delle parti 
genitali esaminare regolarmente: 
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l 0: la regione vulv:wc ( aperlura labiale, granrli Iabbra, 

forchetta, fossa navicolare). 
20: Cann.le rnho vaginale (\·eo;:tibulo-ninfe ec.). 

3°: Ostio vaginale e I' fmene. 
4°: la Vagina, (clato che la lacerazione dell'imenc per

metta J'adito in rngina) . 
Di ogni lesione situata in ognuna di qncste sezioni degli 

organi genitali csterni, de~criver<) tuttc le accidcntalita, come 

indicai nclla Traumato\ogia, c cos), ad esempio, clellc lacerazioni 

imenali notera se ne e~isteva una c longitudinalc, o clue con 

formazione di lembetto, o tl'iangolare. o distacco quasi completo 

del diaframma dalle parti vaginali. 
Dopa ciO, quando occorrer<'l, ii perito attenda ad esprimere 

giudizi i, giudizii che egli cmettera solo guando gli fossero indi

l'izzati dei quesiti. 
§. 221. Certo 6 che dopo la conosccnza di questo docu

mento, il primo que~ilo che puO sorgcre 6 subito la domaada: 

se dunque quei dmmi fisici sieno segni di stup»o violento. 
Dopo quanlo ho avverLito, ii pratico a talc quesito deve prov

vcdere cos\ e cio6 : A. Studiare seriamente se quelle lesioni 

possano o no esser dipendenti da malatlie comuni o pr<•curatesi 

per automanustuprazione o accidcntalmente acquisite. B. Elimi

nato tutto ciO; dovendo esser costretti a ritenerle quali lesioni trau

ma.tiche dirctte a que\le parti; concluila cos1: « Tali lesioni pos
sono con mo/ta probabilitd esser cagionate da un cmpo 1·esistente 
diretto a (or.zm·e l' ostio vaginale ». - Questa ~ ii pill che si 

si possa dire. - Se sia stato un pCne, un clito, la punta d' un 

fuso o qualche altro accidente tr·aumatico1 Jo riccrchi ii Giudice: 

e quando lo ha trovato, ne ridomandi al perito e quando il pe

rito avra potuto fare dci confronti, risponclel'tl nei limiti d' una 

maggiore o minore probaLililc't, sccondo certe conl!omitanze che 

pill avanti indagheremo. Fra le altre belle difficolt~ viJ po

trebbe essere perfino il caso di unn. simulazione di stupro~per 

ragioni di interesse personale a costringere un uomo al vincolo 

matrimoniale o a spargcl'e calunnie contro persona che si vo· 

gliono assolutamente perdere. 

§. 222. Tutta la opportunita dell' esame pill sopra in-
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dic[ito, presuppone perb tale nna freschezza di avvenimenti che 

in allora le lesioni si mostrano facili tanto e possano avere in se 

slesse uno spiccalo caratterc di a.cut.ezza da offrire i caratteri 

di violenti .-Ma a volte non e cosl, e aazi nei ten ta.ti vi di vio

lenza carnaJe pub avvenirc ii piu spesso che la paziente, temcndo 

disdoro e rigori, nasconda la sofferta violenza, o che avcndo 

sublto intimidamento morale, cssa stessa lasci trascorrere clal-

1' accatlu to alla rivelazionc un decorso assai lungo di tempo. 

Falto C che il piu delle volte o per una ragione o per l'allra, 

al perito la opportunita dclla osservazione C ritardata, e per il 
ritardo vieno ad aumentarsi la diilico!La della ricerca. - Non 

mi ricurdo qualc aulorc abbia dctto che uno stupro violcnto 

al nano o dccimo gi.,rno C gia vcccbio.- Pero su questo parti

colare io deUbo avvisare ii pmtico di un possibile e ne racco

mando la mcmoria, c ciOO: che si danno ccrti casi oei quali anco 

la troppa sollecitudine della esploralionc pJO nuocere; quanclo 
specialmenlc le lesioni subltc sieno stale quelle piu miti di 

teotati\'O; impe1·ocche sul momenta possono non essersi falti 

sensibi li alla vista certi guasti sottomuccosi o sottocutanci che 

soltanto vcngono a dar segno di se dopo giorni . Allara potrebbe 
avvenire (ed e avvenuto) che precipitando un primo referto ne

gativo, le lesioni si facesscro poi manifeste e si fosse coslretti 

a ritrattarc il primitivo e azzardato giudizio. - E la soli ta e 

fondamenlalc regola che io gia ricorclai in trauroatologfa: di non 

ncgare a prima vista la intetvenienza di m1a lesione traumatica la 

dove in un primo momenta non appare nulla, perche in diverse 
regioni prima che l'eruoglobulina del sangue stravasato sia giunta 

a colorire i sottostanti e piu superficiali tessuti, vi vuol tempo; 

coioe vi vuol lcmpo ache, stabilitasi una congestione per para

lisi vasomotoria, gli effetti della congestione si appalesino. -

Vada dunque cnuto ii perito. - Nulla perO toglie alla possibi

lita che omai sicno sparite e dileguate nlcune lesioni, tantocht'l 

nulla resti cl;o debba importare al perito; eel ecco anco per 

questo Jato restringersi ii campo pralico della Venere forense. 

Si pu6 clomandare quindi « se dato sia stato consumato o 

tentato uno stup1·0, si 7Jossa indiziare quando {fi conimesso 
l'alto». II che sigaifica: giudicare approssimativamente da quanto 
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tempo sia stata indotta una dala lesione lrc.u1matica, u piu modi 
di lesione nel corpo di una fanciulla o Ji una Jonna a tine libi
diuoso. - )fa tale giudizio 6 rlcr1vante dal genera o dalla inten
sita clellc Jesioni prodotte: c siccome o lcggicro contusioni , o 
abrasi011i di epitelin, o rossol'i flogistici per irrilazione mecca
nica, o rigonfiamento di una muccosa infiammata, presto pos
sono calmare. quindi se un tale quesito fossc posto al pratico 
a distan7.a di tempo notcvole dalla solforta ingiuria, 11uest1 aegni 
clie potrebbero o deporre per un tentativo di stupro onero 
Iler un completo stupro, potrebbero esscrsi di!eguati e nulla 
polersi risponLlere ell certo. -

Forsc un qualche maggiore o piU emcace data potrebbe racco· 
gliersi dalle comlizioni dell' imene, quanrlo l' atto violento fosse 
giunto a dividere o squarciare qucsta mcml.Jranclla o specialmente 
quamlo nella ragazza forrnata o nella <lonna, L'imcne fosse stato 
carnoso od arnssc avuta una di quclle forme a diaframma an
zicM una disposizione anulare con perforazionc granile nel cenlro. 
- In quesfultime cnndizioni esaminando i lcml.Jetti come resul· 
ta lo d' una ferita lacero contusa. con orli irrt:golari c sangui
nolcnti, subendo poi i fenomeni di una infiammazione S'lppurativa, 
si polrebbe anco formulare qualchc giudizio relativo al tempo, vo.
riabile perO a seconda clel\c diverse circostanzo, fino ai dieci, quin
dici, venti giorni.-Ed ;wvenenclo poi per la conlimmzione dei con
gressi carnali libidiuosi, la formazione delle cos) dctte caruncole 
mi1·t!(ormi, si potrebb~ dal\a loro maggiorc o minore consistcnza 
cicatrizziale, dalla loro maggiore o minore mollcua, dal grarlo 
di maggiore o minore sensibilil:l clelle parti ec., ottcnere qualche 
data rc1ativo al criteria di tempo. 2\Ia anco qu·1 tutto 0 varia· 
bile; e in genera si puo dire : che tutto ~ molto limitato, trat· 
tandosi di lesioni che hanno sede sopra di un semplice velamento 
muccoso. 

11 pratico, guidato dai principii della patologfa chirurgica, sf 
tenga molto guardingo ad esp1·imere un giuclizio relativo al tempo 
o al quando in cui pub essere avvenuta la violenza come sarebbe 
desiderio; d'a1tronde giustificato : della autorita inquirente che 
avesse avuto bisogno di proporre un tal quesito. - Si intende 
motto chiaro come In indicazione, sia puro approssimativa, in 
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cui si pos~a credere essere ancnuta la lesione, cooperi a stabi
lirc vie meglio gli indizii sul colpevole. 

§. 223. Di una possibilita pratica; piuttosto seria; o della 

qual1~ no ho incontrati due c-.:ompii nel mio esercizio civile in 
rapporto con la questione prcscntc:-se si possa cio6, dele1·minare 
so sia avvcnuto da qualche tempo; piu o meno renioto i una 
dcflorazione, - intendo avvcrlire il meciico escrccnte. 

Si clan no casi in socicta nci quali pub correre una diffamazione 

contra una giovane oncst.a; e per lo pill sono ca«i che vengono 

a galla quanclo si tratti di stringcre un matrimonio. -.\.. volte 

si tratta di un matrimonio contrastato, e allora 1100 c diflicile 

cha per stomarlo; o calunniosamente; o per in forrnazioni se
grctc; si clevi ii clubbio sulla \'Crginita fic;ica della giovane. -

A volte (c credo il pilt spe~so; come appunto avvcnnc nci due 

casi cla me studiati) si tratta di giovanotti i quali o per scusa 

o anco per clubbio improvvi.1:amcnte insorto, lancino contumelie 

c diffamazioni contro alla giovane da essi fino allora aruata. -

;\Ji spiegherb meglio con i duo fatti che mi sono noti e che 

somigliandosi come duo goccie cl' acqua, Ii fondcrb in.:;iemc. Due 
giovanotti amavano caldamentc c scriamente ognuno la respet

tivn ragnzza di fama e di costumi onestissime. - Avvenne che 

uno preso cla vampa di gclosfa. infondata, la vigilia clel ma~ 

trimonio, piantO la fidanzata, ingiuriandola nell' ouor suo vergi

nale. - L'altro; piU minchione di carattc1·e che cattirn; m·eva 

talmcntc amma\iata la povera giovanc che questa, una ventina 

di giorn i prima de11e nozzc, fiduciosissima della formezza del 

futuro sposino, si lasci.l andarc a dei toccamenti libidinosi e 
finalmcnte ad un congiungimcnto non \'iolento. - Appeaa in:i
ziato ii quale, il giovanotto ad un tratto si rovescia contra quella 

povera ragazza meravigliandnsi di non aver vedtllo sangue e 
urlanclo di non voler I' avanzo di nessuno (parole tcstuali) difi· 

Jato se nc va, piantando ragazza, mamma, frate llo, matrimonio, 

prete e sindaco. - ll fratello <lclla ragazza venuto a cognizione 

della scena, si era prcparato per vero dire a convertirla in 
tragedia e ne aveva ragione: ma persone influenti ed autore
voli e sinceramente persuasl di quella persuasione morale in

tima, sincera, cbe si Sente inverso persone e famiglie immeri .. 
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tevoli d'un'accusa cos\ atroce; portarono la questione a risol
versi con il parere della scienza. -

Capitarono a me in tempo dif!erente questi due casi, e come 
si capisce manifestamenle, iucludevano appunto il quesito so in 
queste due ragazze vi potevano esscr segni da ritenere che in 
tempo piu o meno remoto avessero sublta una deflorazione. -

Quanta al primo caso, la decisione nella sua irnmensa deli· 
catezza e responsabilitll, non mi fU difficile: perche fJtti e ri· 
petuti i pill scrupolosi esami, tutto deponeva per una verginitll 
ti.Sica delle piu regolari. - L" aO'are fin\ col proverbio; «a ne
mico che fugge, ponte d' oro ! » - Al dolore morale sofferto clalla 
ra.gazza, riparo il balsamo del tempo ed un novella c tuttavfa 
fortunatissiruo mal'ito rese beata la oncstissima abbanrlonata. 

l\Ia nel secondo caso (che mi costb pcna grande di studio1 
mi si offrl. un fatto dei pill importanti e cioe: che in qllesta 
giovane, a prima giuuta, I' esame delle parti genitali o[riva 
qualcosa d' inconsueto c per l' appunto qucsto qllalcosa non era 
mica ne nella porzione vulvare ne nclla vulvo Yaginale, ma pro
prio nell'ostio vaginale e pill specialmente nell'imene. 

Premetto che la ragazza era di rcgolare struttura org<tnica, 
perb alquanto linfatica, di forme piuttosto avvenenti, rotonde, 
ma delicata di pclle, di un colore alabastrino, piuttosto paffuta. 
- Era di capello nero, finissimo, folto, lucenle - rl' occhio ce
rulco - labbra rossc e l' !nfcriore alquanto pronuoziato - cao
dida la dentatura. - Regolarmente mestruata, ma non infre
quentemente aveva leucorrea, evidcntemente mantenuta dalle 
condizioni organiche generali. - A veva I' eta di circa 24 anni . 
- Tre anni prima aveva sofferta febbre tifoidea. - Di carattere 
morale dolcissimo, impressionabile. 

Alla esplorazione dei genitali e specialmcnte dell' ostio va
ginale, appariva un gruppetto carnoso, sot tile, rosco, lucentis. 
simo, levigato e riducibile al piU delicato riscoatro. - Fatta 
attenta e ripetuta {ISservazione, era l' imcne: ii quale, formato 
come petali di rose (questo e l'unico paragone ch' io possa fare) 
nella quiete naturale delle parti s' affacciava all' ostio vaginale e 
d'alcun poco lo sorpassava. Con garbo distendendo le picoole labbra, 
si veniva a dispiegare quel sottile velamento muccoso, e si po~ 
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teva allora vedere tutto ii contorno di quelle pieghe perfettamente 
uni lo, sottile, molle, senza anfrattuo3ita, senza ingrossamenti 
e sempre lucente come una membranella clignottantc dcgli ani
mali inferiori .-Era ta.nto Sottile, tanto pieghevole, che tencndo 
le parti dilatate, veniva quasi a cadcre mollementc estroflcsso in 
fuori sull'attacco <lelle piCcole labbra: ma non era possibile ve<lere 
traccia di cicat,..ice, come non era possibiie sentirvi durezza alcuna: 
e facendo rientrarequesto sot tile vclamento, entro all'osLio vaginale 
allaesplorazione fatt..'\ coll'apice del di to, si areva resistenzacontrat
tiva dclle pill efficaci.-Spingcndo dolcemente indenfro quell'imene, 
1a sen::;azionc che io n'ebbi non l'ho potuta assomigliare allro che a 
quclla di premere sopra un pacchetto di finissima guttaperca, cosi 
liscitl., mollc, fresca, com'C la impressione che si riceve facendo un 
tale e~pcrimento. - Dopa tutti gli csami fatti ebbi la convinzione 
fermissima che quella fossc una spccialc conformazione dcll'imene 
e fortunatamente ne ebbi anco persuasione lcggcndo alcun caso 
simile nel fJ.U:.ile tal~ conformazione estroflessa ~ notata. -

~Ii stava sempre innanzi al pcnsicro come fantasma accusa
torc quella t..'lnto cll1cace pittura clello Sprcngcl. . . . « integri
« las hymenis superesse potes post coitwn prim.um. pcrpetra
« tum., si mentula pa1·va (uerit, virgo autem. est laxior, aut 
« ff,uore albo Jamdiu vexata ». 

Dopa varie e pazienti; motto pazienti; conferenze col giovane, 
tutto fu calmato e mi riusc\ di togHcrgli dal capo ccrti principii 
anatomici troppo assolutistici ch' cgli avern bevuto con la volgare 
tradizione: ell argomento assai valido; e per me di confortante 
riprova; si fo. quella di fargli capire che po' poi egli non era troppo 
virilm(\nte armato, - ecco il (mentula pcm;a)- avendo poco svi
luppo de\ pene csaminato (s' intcncle) in stato di cal ma naturale. 

Tutto ricutro in quicte c dopa una mia re'aziono in scritto, 
le tMc nuziali splenderono di vivissima lucc, scbbenc il primo 
sagrificio fosse stato ornai incruento. Se quest.a povera crcatura di 
~a-a.zza fosse vissuta ai tempi ~Iosaici, quando si volcva come segno 
assoluto di verginita fisica lo spargimento di sangue al primo 
congresso carnale, .sarebbe stata maleJetta, chC ancora n() Mer
curiale no Zacch!a, per la voco della osservazionc diretta, avevano 
proclamato: « Jtaque quemadinodu;Ji potest mulier esse incor-
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« rvpta, t't sangHinem in prim.o f'oncidJito non r'ffundere; 
« sic polest alia c.v pa.rte esse corrupta et sanguinem con
« cim1bens rffunrlere ». E qucsta conclusionc la scrivc pror.rio 
Jo Zacchfa, dopo aver raccontati dlle fatti analoghi, in uno dei 
quali narra perfino, d'una giornnissirna e pudicissirna vedova la: 
quale pa'\sando a seconde nozze effuse sanguc ! - Dunque giu
dizio a scntenziare in pratica ! 

§. 224. :\Ia non sempre possono andare co.s~ liscie le fac
cemlc e dato ii cac:;o di un contenzioso giuridico in imguito a 
formalc querela, ii parere contmrio di un collega pnco cspcrto, 
ovvcro; rovesciando la meclaglia; qucllo di un ccillega pill esper
to, possono essere causa di clolori e di di~sapori immensi. -
Nulla v·e di pilt difficile o dclicato di tali problemi, pcrchO in 
verita la scienza segni assolvti di verginitci fisica non ne aro
mett~. - Non ne ammeLtc, guardando allo st~to clell'apertura 
vuh·are1 pcrche in donne giovani robuste, hen formate, sane, 
che anco ebbero in un momenta di Joro ebbrezza amorosa un 
solo coutatto, pur mantengono verginahnente custodite le loro 
parti: - non ne ammette, guardando aila contrattilit:\ clel costrit
tore clella vagina; perchO in donnc robuste, sane c giovani non 
poi del tutto dcbosciatc, I' apertura vaginalc 0 stretta e resi
stente: - non ne amroette, per lo stato dell'imene, perchO quest.a 
pub cellcre scnza rompersi e ritornare al suo primiero stato, 
puO anco rompersi e sonza ulteriori toccamenti e congiungimenti 
cicatrizzarsi: - pub nO cedere ne rompcrsi, ma resistere e rnnn
tenere la sua ftsica integl'ita, bench~ su di esso la punta del
l' asta virile v' abbia scritta anco piU volte la parola della ille
cita volutta. - Prescindendo da tutto cib poi, vi possono esscrc 
i casi di alterazioni prodotte da intercorrenti morbi, oppure vi 
possono essere modificazioni importate da autotoccamenti .... E 
siamo sempre n ! .... : Lasciamo, lasciamo per carit:i., di cari
carsi di legna verdi in tnedicina forense; o almeno se d' altro 
lato imperiosit;i di dovere ci costringe o se (come mi capitb a 
me) l' opera nostra la pill cosdenziosa pub riparare a <lissidii 
tremendi, forse anco a scene cli sangue, a odi i fatali, a tra
smissioni di vendette , a scioglimenti di farriiglie 1 d' affetti, ti 
pcrdita d' onore, prestiamoci pure, ma entro al ti mite de1la 
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scienza, dcll'oncsto e del giusto.-Se nulla di positivo appill'e 
chc in<lichi lesione piu o meno remota, si adopri una conrnniente 

formula c ciOO; mtlla esiste attuabnente che possa altestare di 
unrt patita violenza carnale ec.) ovvero se qualcosa \j fosse, 
si dichiari per la verita della scienza quello che c· e, con la ri
~erva: nvlla v' ~ in .-::ontrario ad intendere come cir) che esi
ste possa esser dipeso da cause morbose avventizie, innocenti. 
Lo Speciale a~sorbc il materiale nelle questioni di simil gcnere! 
- Sia bcne scolpito ne11a meotc: - sia guida ferma, positirn, 
incrollabilc dcl perito, ii quale, d' altrn parle, non puO sperare 
dalla scicnza o;;icurena o spccialilti di segni morLo~i. 

§. 225. In torno all'argomcnto clei\o stupro con denorazione, 
vi sarcbbcro clue quesiLi sui qunli pc.trebbe per avvcntura essere 
richiamata l' opera dcl pcrito e primo di questi ii scgucutc cioe: 
« se potreUJe simufarsi o pr('testarsi la de(lora::ione ». - ~Ia 

data una simile qucstionc (dclln quale se ne acceunano casi dal 
Puccinotti, del FoderC, clal Barzcllotti ec.), bi8ogna es'ier chiari 

di una cosa c cioe: che se Ri trattassc di vera c cornpleta de
floraidOnc m·tefatta per lo si.:opo o di obbligare a matrimonio o 
di attcntare alla fama di un'uomo o per mira d'inlcres::;c, cornun-

11ue fossc, ii perito; descritto con fedelissima esat.t.ezza <li forma; 
la eSll!nSione, la profondiUi. c direzione, la data apprnssimativa 
di tempo, tutto quanto pul> csist.cre di violento e std corpo e 
nei genitali delta trista fommina, non ha altro da sodi~fare. 

- Spctlerebbe alle prove giudiziarie il c6mpito di avanzare e 
sostencrc ii dubbio di simulata dcflorazione o avralorarla con 

i dati che la scicnza avrebbo offcrti. - Se poi si trattasse di 
caso in cui si fosse proflttato di circostanze morbose o ncciden

tali o naturali esistenti in una fanciulla, esagerandolo ad arte 

ondo prcntlcssero un valore almano di tentativo, allora questa 
~si come pil1 verosimile; eliminata la deflorazione; si riclurrebbe 

a quostione di diagnosi dilferenziale fra od una causa moriJosa 
naturale, geaeratrice quelle nlterazioni, od una causa di ragione 

traumaticn. - Resultando una disproporzione, o almeno una non 
verosimile corrispondenza, tale squilibrio potra il perito accen

narlo al Giudice onde questi, con tutto ii restante della prova 

generica, decida per qual Into possa propendere la bilancia. -



- 412 -

Si dia ad eSempio; per essere sempre chiari; una di queste 
poeo costuroate fanciulle, nate in povera e mal condotta famiglia 
nella quale o l' esempio materno o la facile comunanza con per
sone corrotte, o lo sregolato conlegno del pach'e, abbiar.o troppo 
per tempo svelato a qucll'anima le turpitudini umane: dato che 
questa povera infelice, non frenata dalla voce dell' educazionc, 
dal sentimento dell' ones to, giunta all' eta pubere (o anco prima) 
obbet.lendo agli stimoli dell' istinto sessuale con manustuprazioni 
abbia cominciato a guastare se stessa, gia linfatica, scrofofosa, 
destando malattfe vulvari; che per la poca nettezza in cui si 
tiene i1 nostro volgo, sono facili a verificarsi nelle giovani; se 
allettata dagli inviLi lascivi <li qualcheduno, nulla di !Jiu facile 
che nclla corruttela dei costurni 111aterni, nella scaltra previdenza 
di codeste creature infernali, si pensi a sfruttare la occasioue 
con lo esagerare i danui risentit; da toccamenti libidinosi (sieno 
pure quanto si voglia immorali ed illeciti) e si pretesti ii danno 
risentito; e si sporgano querele, e si faccian quest.ioni di danni e 
interessi e ci si atleggi a vi ttime della lussuria altrui. - Di 
questi casi qui, basta aver frequentati un po' e Spedali e Tri
bunali, nel pubblico esercizio si danno; ed allora ~ possibile sorga 
il quesito: « se realmente tutto quanto veniva accampato dalla 
« parte offesa fosse reale, esistente e quincli se non vi fosse uua 
« simulazione o ahneno una forte esagerazione».-Non mi credo 
in dovere di spender r.iolte parole per indicare al pratico come 
la via da tenersi in tali ccrutingenze sia que~la di un esatt.a dia
gnosi e nient' altro chc quest.a. Le modalit.~'\ speciali al caso in 
termini, tanto relative al meccanismo con cui Curono consumati 
gli atti incrirninati, tan to quali sieno le condizioni fisiche del
l' incolpato, se cioe proporzionate a generam il pres unto daano, 
si renderanno manifoste anco piU facilmente dall' esame di con
fronto (quando fossc proposto dall' aulorita competente) ma in 
definitiva la via da seguirsi e netta, C facile e tale da condurre 
a s~iogliere il preposto quesito. 

§. 226. Mi fermero un momento ancora sopra il Catto 
della vtsita di con(ronto che puo essere chiest:::i. dall' autorita 
giudiziaria in fatto di tentativo o di consum1ta defloraziono. -

Le avvertenze pratiche che deve avere il perito per risolvere 
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la que:;tione: « se vi pul> e.w•re co1Tisponden.:a o p1·oporzione 
111 (rn gli argani dell'incolpnta e qvelli del!a pa::iente che svbl 
« tallo libidinoso » si riducono quasi sempre a dare una risposta 

sempliccmcnte indiziativa. - In gcnerale si puo stabilire: che 
qunnto piu v' e differenza di eta fra un aclul to ed una bambina 
od una giovane 1 tantopil1 vi sarc\ presun7.ione che sia stata dif
ficolt:ita l'immissior:e dell' asw virile e quindi le violenze arre· 
cate avranno, giuridicamente parlando, ii carattere di trntativo. 
- Ma qucsto generale principio puO soffrire delle eccezioni per 
multiple circostanze; comearl esc111pio1 la piccolezza stes::::a dell'asta 
virile, sebbene la eta fosse avanrnta, ed un reciproco sviluppo di 
C'Jnformazione nella fanciulla. - A parit:l di condizioni. allora i1 
criteria di rnm·onto O piO faci le ed omai sono noti i casi nei 
quali un ragazzo di 12 anni aveva rotto violentcmcnte l' imene 
con rapporto sessuale in bamhina di 4 anni e mezzo, e I' altro 
di congiunzione violenta fra una bambina di 11 anni c un ra
gazzo di 10 anni e mezzo, come rcferisce Tardieu. 

fo non pos50 perO fare a mcno di raccomandarc al pratico 
un gran riserbo sopra tale domanda; perche io rifuggo sempre 

<la essere, o corrcr pericolo di diventare, un indiralore di col
pcvoli. E poi piu specialmente in tali argomenti, nei quali; come 
ho dichiarato pill volte; per mio conto ii fatto fisico, materiale, 
O ii mcno; mentre la partc generica clovrebbe essere ii molto. 

- Quando in pratica io sento agitare la questione se un'rululto 
sia piuttosto responsabile di un modo o di un grado di oltraggio 
violento al pudore commesso in fanciulla o in giovanissima e 

casla donna, perche tm po'pitl. in (uori im po'piit in dentm abbia 
macchiale le parti Yirginali, w1 po' pill. un po' mn10 abbia so
spinto in dcntro o sgrannto l'orlo imenale ... .. e tutto qucsto si 

voglia appoggiato al pnrere de! perito ii qualo con la l<-'gge del
l' anatomfa vi spieghi ii perchO dell' evento, mi sen to proprio 
sdegnato verso tutto e ver.:;o tutti. - PercM evidentemonte si 
da la valutazione morale dcll'atto, desumendo1a dallo ctfetto fi

sico: - e se l' adulto in quel caso, non ha squarciato l'imene del1a 

vcrginc impubere, ma im·ccc Io ha potuto rompere nclla ragazza 
pill fatta, ne accade che ncl primo caso (dov' e massima la 

YiolenZ'l morale) resta un tcntativo, nel secondo ca"o (dove si 
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dovrebbe supporre maggiore <lisccl'nimento e attitudine a difesa) 
si dice de/forn.:.ione.- V' C poi il caso cbc ii seduttore giunga 
a toccm·e t> spostare lo imene in ragaun formata, senza 1:.tce1'arlo 
e non essencloYi dunque i segni della deflorazione resU tentativo! ... . 
E cos\ ria dicendo, uno squilibrio di cose cbe in realt<'t invoglia 
a tener ferma assolutamente la massima di rispondere sempre 
poco o nulla in simili faccende, meno per quanta pu6 esser do. 
vere sopra eft'etti evidentissimi di violenza. -

Forse pill bello e sereno campo e riserb1to al perito IJUnndo 
vi fosse nccessita di bene esaminare lo stato psichico di ambe
due gli individui che presero parte alla vcnere t oongiunzione. 

Quanto alla vHtima, come in altro luogo ebbi a notare, pub 
il perito trovarsi a riconoscervi una idiota; o almeno m1' imbe
cille. - Tremendo e il caso riferito dal Dettor ~Jerland che 
ebbe occasione di conoscere una fanciulla isterica la quale accu
sava di violenze sovr' cssa commessc, clue fratelli, mentre essa 
stessa s' introduceva nelle parti sessuali e nel retto, pezzi di 
ferro ed altri corpi estranei. - Sano poi queste disgraziate che 
prese da erotismo nel pervertimento di una passione illeo:::ita, 
punte dal desiderio, dalla gelosfa, dal dis~etto, compromettono 
la riputazione di un' uomo e denunziano atti immorali j piu ca
lunniosi. - Tali incontri hanno talora tentato di compromettere 
la dignita del medico noll' esercizio delle sue fuozioni come di 
ogni altro onesto uomo che avesse che fare con queste peri
co!osc creature. 

R elativamente all'autore poi dell' atto violento si pub talune 
volte scoprire nelle condizioni organico psicbiche, fatti degni di 
valutazione seria: - fat ti che ben chiariti e posti nella loro giusta. 
luce, possono minorare la responsabilitA dell' avvenuto. - Cal 
zantissimo esempio che sara molto utile nella pratica, mi pare 
il seguente esamina.to dal Datt. Malet. Si trattava di un vec
chio di i1 anni chc veniva incolpato di avere attentaw al pu
dore sulla propria figlia dell' etA di 3 anni. - I precedenti di 
questo disgraziato Vecchio era.no i seguenti: era stato sempre 
un' uomo debole di spirito, ed i compagni di camera ta ricorda.
vano ch'essi riuscivano a mettcrlo al pi.Into di fare su se stesso 
toccamenti osceni alla loro presenza: era res pinto da tutti per 
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talc una. tendenza alla sen...;ualiu1 chc molte g"iovani rifiutarono 
propo!1tc di matrimouiv ~ccolui. - Di saluLc Pero era vi~oroso: 
- d' int.clligcnza limitata, pc1·0 11011 mTeblJe potuto dir~i uno 
idiota 1 116 aveva abcrraziuni manifeste: comprenclc"·u tutta la 
gravczzn della incolpaziunc: - perO si trattene\.·a a dcscrivere 
con compiaccnza le sue avvcnture venerec, descl'ivcndo la bel
Lozza d'ogni donna che arn.sso conost:iuta, compresa la pro
pria figliolina. - Fu fo.tta questione se questo fosse lJCrver
timcnto istintivo o ectcssiva lubricita da iullebolirc la intel
ligcnza e la volonta e quinili <la diminuire id i1oputab!lit~. 
Per chial'irc la quest.ione {ed ceca come deesi guidare il pratico 
in casi consimili) il Datt. ).fotet analizzO tutta la vita di que
st' uomo, cominciando: 

A. Provenie~a gentilizia. - Jl padra dell'incolpato fi.t 
condannato ai lavori forzati a vila - non si sa pcrchC - ma 
cerlo era un dissipatore. -

B. Tend,,nze dell'incolpato. - Teueva registro fedele e 
continuo dclle ragazze da sposare. - .\.vanzava una clopo J'altra 
chiesta di matrimonio ed era sempre ricusalo. - La sfortuna 
poi tocc6 arl una ccccllenle donna di nobile ma dccnduta fami
glia. - Da ciucsto matrimonio cbbc due figli, e di qucsti, uno 
era la piccola figliuolina che subi la brulalita. 

C. Su di lui per fatti consimili, starnno gia dellc accuse, 
scbbcnc non fosse mai slato condannalo. -

D. Quanlo allc condizioni fisichc gencrnli erano ccccllcnti 
uC avcva mai solferto di lcnJcnze congestive cercbrali no altri 
d',.furbi . -

Ernno dunque tcndcnze erotiche sempli.::i. Ora la questione 
dclla rcsponsabi!Ha in tal caso, fu risoluta parziale, im1uanloche 
la c~ i stcnte dcbolezza dclln mente non <lava ragiono a arresto di 
svi luppamento intellettuale, ne avevamo dall'altra partc fenomer i 
d' una demenza senile. - Furono concedute Ie atteuuanli. -

Vi ll una infinita di casi simili, registrati nei libri e negli 
Annali dei Tribunali da molter pensiero a sceglier.J. Be:'•ssimi 
sono quelli rlel Casper (12-33) e bellissimi quelli de! Tardieu.
Ma fuori di un pervertimento brutale di senso erotico, il perito 
potrcbbc trornre sopra c1ue i disgraziati vecchi chc consumrmo 
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o tentano di consumare; I.ah osr.enila, clegli stati di ncuropatfa 
psichica da intendcre quegli atli morbosi e cosl trovarvi una 
diminuente ne!la colpabilit<\. - Io gia ne parlai pill sopra al §. 
203; c qui non intendo soffermarmi cli piu . -

L'altra questione alla qualc alludevo e tbrtunatamente US<;;ai 
rara; ma in ogai modo non creerebbe gravi difilcolUt - Se una 
(anciidla od ima 1·agrz::.a vergine, possano essere deflorate 
o dtrr-inle tm pro(onao sonno natw·ale o dttrante un'ebln·e.zza 
al piu forte grado o cT11ranle im narcotismo procw·ato sf'nza 
che dessa se ne acc01·ga. E flUCsto un' argomento di cui cc ne 
siamo occupati (Ved. §. 61). 

l\fa qui e a ricorclarsi che quanta aila possibilitA che si possa 
campier~ uno stupro violento in Ycrgine dormiente, sia pure per 
sonno profondo e una inverosimiglianza tale da non fermarvisi 
a confutarla. - Quan to alla possibilita de ll' altre molte ( e in 
parle un po' rnisteriose) con r1izioni di anestesfa, non potendosi 
recisamente negare, pure o necessario che i1 pratico rHletta 
come qui egl i ha solo il dovere di chiarire se violenza nei ge
nitali virginei fu consumata o nb. -Quanta a tutte le circostanze 
spec.iali che possono nvere accompagnato ii reato non deve occupar
sene il perito, percM in verit<"t, costitucndo un cstremo giuridico di 
violcnza presuntiva, questa spctta al Giudice. - Solo nvrebbe il 
dovE'rc di 1•ispoudere, se nel fatto in specie, si trovin tracce di «nn 
« danno organico riferibile non tan to al consumato stupro quanta 
« nlla salute della giovane sc per ottenere l'anestesia, si fosse 
« adoperata una sostanza tossica ». - E questo a vero dire ~ 
tossicologfa.-

§. 227. Stupro violento in m.aschio. -Come abbiamo ve· 
duto. le disposizioni legislative fut.are tendono e considerare 
analogo nclla configurazione giuridica, lo stupro violento in ma
schio a quello consumato in fanciulla vergine. - CiO chiarisce 
come dovrebbesi considerare ii fatto anco quando contro natura, 
si l.!omrnettesse l'atto violento carnale in fanciulla vergine. - '( 
perito pub dllnque esser chiamato a darne ii suo parere onde 
accert..1re (sc lo pub e fin dove lo pub) se csistano i scgni fisici 
che attestino della consumazione di questa vio\enza libidinosa. 

Uopo le cose accennate un po' pill estesamente nei paragrafi 
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precedenti, qui sarb pill breve, conciso : -tantopiit cbe essendo 
omai fuori di ogni seria discussion~ che in mo1ti casi difficil cosa ~ 
lo staLilire se una fanciulla sia o non sia pill vergine, difficilissimo 
e decidere se sia stato o non sia stato commesso stupro contro 
natura tanto in maschio che in femmina. - l\leno la rara cir
costanza, di esser chiamati poco dopa l' avveouta violenza ave
rificare palesissimi i segni di una azione traumatica, distensiva. 
e lacerante I' anello anale, da avere vero e proprio cruentismo. 
- Anco in tali casi il pratico ha sempre da tener ferma avanti 
alla mente la possibilita che quegli effetti traumatici, anzicb~ ge
nerati a sf9go di libidine, possano essere stati generati da altre 
accidentalita innocenti o morbose che sieno. -

E poi v' C al solito la voce della esperienza, la quale depon& 
come un individuo possa essere stato piU volte sodomizzato & 

non averne riportato alcun segno apparente; o per la natural& 
ampiezza dell' ano, o per la piccolezza del pene intromessovi, o 
perch<'l !'at to era antico, quando cadeva atla osservazione del me ... 
dico forense. -1\Ientre all' opposto, pub un' individuo non essere 
stato -mai sodomizzato ed offrire segni che dieno luogo al so
spetto, a diffaruazioni ed a contese. 

Tali verita sono scritte da molto tempo nei libri di medi
cina furense, e la massima fondamentale che in qucs:to genere 
di stupro, il corpo del delitto non possa sempre provarsi al 
tOro con fisica certezza, e quasi unanimemente accettata. 

Conoscendo la lettaratura medico forense su quest'argo
mento1 e forza convenire chc eravamo molto piU dotti quand1> 
eravamo piit vecchi; ed oggi c' e la srnania; non·so da qual tnr· 
binio sien presi alcuni; di volersi ficcare a essere sicuri in cose 
cotanto dubbie che oltre ad essere di difticilissirua soluzione,. 
impegnano pericolosamcnte la scienza in tali putridurui de' quali 
perfino la penna poco obbedisce a doverne trattare. -

Anco per la conoscenza delle parti anali doruinano e le stesse: 
considerazioni di variabil itil, di conformazione, e di energia con
trattile a seconda degli individui, della loro costituzione e della.' 
loro eta, del le loro abitudini ec.- E cos\ pure quantoalle cause mor
bose di indole accidentale che possono alterare quelle parti; come 
S<lrchhcro le intcrtrigini, le escoriazioni, le flogosi, gli esulce-

Eilippi 
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ramenti, le verruche, la lassezza dello sfintcre, I' apparcnza im
butiforme dell' intestino retto, i prolassi della rnuccosa, i vizii 
emot'l'Oid:uii e via dicendo, determinano differenze diffi.cilmeate 
prevedibili. 

Per cui; non volenrlo divagare l' attenr.ione del prat ico in 
riUessioni facilmente nascenti ; dopo quanta ho gia piu sopra 
dichiarato; sta.bilisco come il solo dovere che possa competcre 
al perito in simili occorrenze, sia quello di bene e fedelmente 
descrivere le alterazioni di colorito, le soluzioni di continuita, di 
elasticita ec. che potrebbero trovarsi sul corpo dell' individuo 
che gli viene presentato dall' aut6rita giudiziaria, od esistenti 
pill dcterminatamcnte nella regione anale o nei suoi dintorni, 
onde clecidere soltanto se desse possano esser dipendenti d11 
azione traumatica o da morbo, ossivvero se l'una cosa o l'altra 
polessero avervi contribuito a generarle. 

§. 228. Quanto alle condizioni anatomicLe relative alla 
regione ar..ale poi; particolareggiatamente considerate in rapporto 
ai bisogni della medicina legale; quando questa veaga chiamata 
ad oc~uparsi di cerli traumatismi che abbiano avuta sede in 
quelle parti; io ricorderb ; sot to la scOrta di un gran numero 
di autori italiani e stranieri e sotto la autorevole disc1uisi
zione che recentemente sopra tale argomento ha creduto bene 
di dare alla htce l' illustre anatom!co il Professore F . Pacini; 
ricorderb come: 

l 0 ) Lo Sfinte,.e esterno dell'ano sia formato da due grossi 
fasci muscolari dlsposti in forma di un ovoide allungato, fasci 
che essendo composti <la fibre striate, risentono la influenza dclla 
volonta e quincli possono esser coskette a chiudere pill energi
camente o ad april·e l'apcrtura anale che in condizioni comuni 
!,) di quiete sta socchiusa. -

2°} Come sorpassata 1' apcrtura de\lo sfintere esterno si 
trovi il Canale anale lungo circa un centimetro e mezzo, in 
media, e limitato in fuori dallo sfintere esterno e in dentro 
dallo 

3°) Sfintere interno, formato ad anello e da fibre musco
lari liscie e quindi indipendenti dalla volont<'l; mantenendosi abi 
tualrnente contratto ondo contenere le materie fecali che stanno 
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al di sopra di lui nell'intcstino retto ed aprendosi solo al mo· 
men to della loM necessaria espulsione. -

Importantissima cosa 6 per il perito forense 'tener fcrmo, 
come, de\ canale: i due terzi inferiori di esso, sieno abbracciati 
dalle fihro striate del muscolo sfintere estc>rno; ro1rntre i1 rima
nente del canale o il fondo, sia soltanto costituito dallo sflntere 
interno, muscolo fuori del dominio della voiontfl . -

4° RicorderO come la memlwana muccosa che riveate l'in
temo del canale, nelle condizioni normali 1 sia non visibile dalla 
apcrtura dello sfintcre esterno, ii qua!e e riveslito dall' 

5° lnte,r;umento cutaneo; ii quale sta disposto intorno al
l'apertura clcll'ano a pieghe, formanti un cercine appunto cos\ 
chiamato in buona lingua toscan~ come si chiama quel ravvolto 
di panno piegato in cerchio che si pongono in capo le persone 
del contado quando \'oglion portare pesi in test.a. 

6? Dopa quesle particolaril:.\ dell' apparecchio anale pro
priament.e detto, v· C da considerare dal perilo la esisteuza delle 
rnasse adipose elastiche che 1'iempiono l' intervallo fra i1 canale 
dell' ano e i due ischii ; e finalmente le 

7° Natiche; guancialetti r..arnosi formati da muscoli e da 
grasso, cho addossandosi l' uno all' altro, forroano una fessura 
pii1 o otneno profonda a seconda di diverse circostanze che pill 
a van ti accenneremo. 

§. 229. Ora (come abbiamo fatto nei paragrafi relativi al
l' apparecchio genito urinario femminino) e utile valutare quanto 
C nccessario ricordarsi su di alcune circostanze anatomiche spe
ciali all' eta ed al sesso ec. pil1 verificabili nella regione anale 
c che; se non avvertite convcnientemente dal perito; potrebbero 
per avventura fuorviare i1 giudizio medico forense. -

1° L'apertura anale nell' Umm si suol mostrare molto 
pill elovata (o profonda) nella fessura delle natiche di quel che 
non sia nella DoxxA; perchC nell'uomo le tuberosit:'l. iscbiatiche 
ed ii cocdge, presentano maggiore rilievo, ravvicinamento e pro
lungamento di quanta non sia nel bacino muliebre: per cui nel-
1' uomo corre roaggior distanza dall' orlo libero di ciascuna na
tica all' apertura dello sfintcre esterno , di quanta corra nella. 
donna; nella quale, normalmente, l ' apertura <male e pil1 super
:ficiale e quasi a livello delle tuberositi'.l ischiatiche. 
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20 Tan to nella donna che ue\l' uomo, lo stato ,li cccellente 
nutrizione e di grassezza o lo stato contrario di magrezza, pos
sono nnturalmentc e per ragione anatomica, far prendere uno 
aspetto difTcrente a\la parte inferiorc del canale auale c nella 
apertura dello sfinterc esterno, la quale nei hen nutriti o nei 
grassi, appare sempre piU chiuso di 1uello che negli indi~idui 
magri od esili, sempre mantcnendo quella clifferenza di profon
dita relativa al scsso, come abbiamo avvertito pill sopra. 

3u Tanto nell' un sesso che nell'altro, potendosi verificare 
per diverse ragioui, una lassezza o poca tonicita dei tessuti ed 
uua poca energica contratLiliU1. rnuscc•larc, ne risulta che l'aspetto 
di quelle parti possa cambiare. Ed allora ne avviene che della pelle; 
la quale riveste l' apertura dello sfintere esterno, essendo sotto 
la dipendenza di questo muscolo che a volont,'\ puO ristringersi 
o rilasciarsi, quanto piu quel muscolo si contrarra potentemente 
tanto pill fitte si aggrupperanno le pieghe cutanee e viceversa. 

Ed C altresl evidente che indipendentemente dalla pill ener
gica e valida con trazione muscolare a\la q uale obbedisce , se 
quel\a pelle sara per sua natura consistente ed elastica; com'e 
nei giovani rob us ti; meno si piegherti d' una pelle che fosse 
sottile, vizza, flaccida d' individuo vecchio ti debole. 

Vi sono poi da rammentare al perito moltissime cir'i,ostanze 
morbose naturali che modificano l' aspetto di tali parti e cioe: 

1° Negli iudividui che vanno soggetti spesso alla stiti
chezza, la membrana muccosa che riveste l' interno del canale 
anale, puO rigonfiarsi, farsi prominente all'orificio esterno e in
fiammarsi; essere accompagnata da ingorgo dei vasi venosi emor
roidarii, e tale effetto vedersi anco pill facile nelle donne nelle 
qua\i l' apertura. anale e pill superficiale. 

2° S'aggiunga a tutto qucsto il ricco contributo che la 
patologfa chirurgica offre di speciale riguardo alle malattfe che 
possono verificarsi naturalmente all' ano e nei suoi intorni e 
sulle modificazioni accidentali traumatiche che possono modifi
ca1'e quella regione, e da tutto questo si avra una suffi.ciente 
idea del come e quanto debba esser preparato il pratico a sa
pere valutare prima di dare un giudizio sopra fatti di simil 
gencrc.-
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§. 230. Io ho voluto brevissimamente ritoccare questo 
gruppo di studii non mica per dubitare che manchino a coloro 
che hanno modo e tempo da studiare, ma perch~ penso che 
questo mio libruccio possa capitare in mano a quei colleghi che 
da\1a necessita delta vita essendo allontanati dai recenti avan
zamenti della scienza, trovandosi in circoslanze relative all'ar
gomento che qui si studia, possano avere la guicla pill opportuna 
a sapersi orientare in faccia ai casi pratici che Ii per ll pajon 
facili ma che nel giorno del dibattimento possC1no diventare diffici
lissimi.-l\ lai lo, immorale, inqualificabile, proce3sodei Vauchetoni 
par'i ora e nei secoli futuri dei perigli che corre la scit'nza me
dica quando lasdandosi impigliare in quelle rcti giudiziaric nelle 
quali fu impigliata, si pretenJe dalla .\Iagistratura togata di 
farsene pun to d' appoggio a per.suaderti la Magistratura po po la re 
(con vocabolo straniero delta il Giur\) perchC quc.sta si persuada 
della fonrlatezza dell' accusa. - Io non so ancora in quel triste 
affare quanto ne fosse vantaggiala la scienza: se cioC ne fu pil1 van 
taggiata quando i Vanchetoni furono condannati o se quando furono 
assoluti!-Una cosa sola io so:-che quando si agitanoquei processi 
sarebbe bene che i periti si r~cordassero che flno da' remoti tempi 
e detto: che a quelle domande, nulla si puO risponilere di preciso: 
e che potendo risponclere qualcosa di vero, nul!a delia scienza 
riso\ve da solo il quesito; pcrchC quei processi l\ o si fanuo con 
la vnlidita dclla prova generica o poco v' e <la sperare dalla 
1 rova del ma teriale. - E bas Li su ciO ! -

§. 23 l. Intanto sono a tirarsi delle preziose conclusioni 
pratiche, dalle considerazioni anatomo cliniche piU sopra indi
cate e ciOO: 

J • Che se lo sfintere esterno i> (come Ir> fi: per certo) mu
scolo dipendente dalla volonta, e se quasi i due terzi del caoale 
anale sono regolati dalle fibre di quel muscolo che lo abbrac
ciano, pub avvenire che nel turpe fatto del coito contro natura 
se i due soggetti (e l'attivo ed ii passivo) a vicenda si corri
spondano, l'atto !-Ii puO compicre senza che si generino lesioni 
visibili come accadrebbero nella contrastata congiunzione. -

2' Che se poi per contrario avvenisse o per conformazione 
individuate, o per una deficienza di tonicita naturale delle masse 
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muscolari, o per un'effetto cli lento morbo chc avesse deterio
rato l'organismo, un rilasciamcnto di <Luella zoua mu~colarc dcllo 
sfintere esterno chc presicde alla pori;ion2 maggiorc del canale 
anale, si potrebhtj allora avere un' aspetto infundibuliforrnc in 
uomo o in donna dci piu onesti e che ruai si pr0starono a s\ 
ributtevole commercio carnale. -

3a. Che 8e e vero (com'e vero) che nelr uomo l' apcrtura 
anale sia piU profonda di quel che nella donna, e clie per vo
lerla bene esaminat'e sia necessario allarJ;aro le natiche e<l al
lora possa anenire che in individui tlosci; stando lo sfinter'e 
cstorno abitualm<'ntc rilassato; nello esame stcsso che ii pra
tico e costretto a fare e si dispieghin le picghe, e si cancelli 
il cercine formato da esse, o si slarghi \' apcrLUra dell' ano in 
moclo da apparir questo c rotondo e piu largo eel il canale anal~ 
foggiato ad infonclibulo, allora s i corre dschio di giudicare cr
roneamente per segni crcati dallo steS!'\O perito. -

4• Che sc e vcro (com' e vero) che lo sfinlcrP- interno sia 
naturalmente circolare, e sia posto in alto nel piu profondo del 
canale anale, e vi si mantcnga abitualmentc contratro, sarebbe 
errore gra,·issimo giudicarc che cos\ fosse respinto per effetto 
di at ti libidinosi viol1mLi sofferti dall' inclividuo, poten<lo essere 
per naturale condiziono anatomica cl1e si trov i rilasc:iato lo sfln
tcre esterno e largo il canale anale. 

Queste, senza dulJbio, sono preziose conclusioni che scendono 
limpide dalle premessc anatomiche e di queste; tenendo ii fermo 
contra certe eri·once mo<lcrne dottrine d' ol tremonte; ne faremo 
te~oro per l' applicazione pratica. 

§. 232. Intanto fin qui si e venuto a mettere in luce, 
senza sforzo alcuno, come sia difficilissirno indicare segni elo
quenti che att.cstino d' un coito contra natum 1 e come ( rueno 
tracce cl' una violcnza traumatica rcccntc) possano non aver 
valore nC ii rila.sciamen to dello sfintere estcrno, ne il cambia
mento delle pieghe intorno all'ano, ne quindi la scomparsa del cer
cine, ne l'aspetto infuncliboliforme del cana\e analc; ne la estro
flessione della muccosa, specialmente nella do11na ( che ha la 
apertura anale piu superficiale) e negli stitici, emorroidarii ec. 
- Abbiamo poi capita come in soggetti che si unissero carnal 



- 423 -

;:::~o~0;::~p::~~r~o::~~!i~:a:~. possa avvenire i1 congiun-

E allora cosa res ta al perilo? Resta solo (e soltanto come 
indizio gcnerale) il possibile accertamento di 1esioni I)er un trau

matismo diretto a vincere violentemente la c011trazione dello 
sfintere esterno in individuo che renuente voglia sfuggire a 
quell' atto di carnale violenza. -

Questa e la conclusione definitiva alla qua\e, lasciandomi 
prop1•io conJurre dolcementc dalla dottrina anat.oruico fisiologica, 

ho piacere d'esser giunto. Si potrebbe obiettare: ne siete proprio 
sicuro di codesta dottrina coro'e certo che quella lucc chc splende 
vien clal sole? E io clomando: e q uri.ndo e certo com· e certo 
che quclla 6 luce di sole, che ii tale o la tale sono cinedi con· 
{essi c non trovate nessun i:;cgno Speciale a giudicarli? ... 

E allora 1 .... Allora lo ripeto a pasta; a costo d'csser nojoso; 
lasciate, 1asciate, 1asciate alla l\Iagistratura togata e alla :\lagi~ 

stratura senza toga che crigendosi giudici del fat.to . aguzzino 

]e prove con gli ar,9omenti 9iuridici e non prostituiamo la 
scienza che non vi dd ce1·te:::a ne\ brago che solo il dovere 
della morale e della giustizia sublima col candido manto della 
pubblica morale! -E inutile confonder~i ! In tali affari lo spe

ciale assorbe il matcriale! -- 0 si possiedon p1'ovc giudiziarie 
ba.stevoli, e allora faccia il ~lagistrato quel che il do\•ere gli 
ispira: - o non le si pos"iedono, e allora !lOn fate dei processi 
impos~ibili 

1 
chiedendo alla scienza quel chc la scienza non ,.i 

puO dare!-
§. 233. Quali potrebbero nono.stante esscre i segni che 

possono indicare uno stup1·0 riolento conlro natura 1 - Non 

es isl1Jno segni speciali. - Questa e I' unica risposta logica. -
Quando perO ii perito dovcsse rispondere alla domanda « se 
« violenaa {u conmiessa nelle regioni anali di quel dato in
• divirluo, o conie tentativo, o come conswnato stup1·0 contra 
« 1wtura » ( o in maschio o in femmina) allora con ii metodo 

indicato in Traumatologfa (Ved. Volume U0
), c con le speciali 

avvcrtenze discorse nel §. 229 ii pcrito esamini se troYasse nelle 

regioni del corpo in generate o pill specialmente nella rcgione 

ana1e, segni evidenti di traumatismo comune e quesLi Ii enu-
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meri, li descriva con ogni pill precisa maniera, ne prenda ogni 
pill minuto, esatto, particolar carattere, e giunto alla fine del 
suo referto esprima soltanto il giudizio che un' azione trau:na
tica o contusiva, o lacerante, o insiemc l' una cosa e l'nltra, 
possa essere intervenuta a geuerare quelle les~oni . -

Le lesioni che potrebbero indi:;iare una violenza meccanica 
di recente commessa nella regione anale di un individuo del· 
l' uno o dell' altro sesso, sono 

a): quelle comuni di uno stato irr:tativo delta muccosa che 
veste il cercine anale con arrossamento, gonfiore, senso di bru· 
c.iore, dolore e tenesruo: 

b): escoriazioni, ecchiruosi, specialmente nei dintorni della 
apertura anale : 

c): Iacerazione alcuna volta, della muccosa ma a forma di 
Jigranatura ragadiforme dolentissirna, diretta (o dirctte se mul
tiple) in senso longitudinale o alquaato curvo lungo le pieghe 
cutanee. 

d) Quanta alle condizioni di pill o meno vinta contratti
lita muscQfare clello sfintcre esterno e necessario saper bene 
eseguire tali riscontri che vanno fatti non forzando cioe la 
contrazione del muscolo stesso, ma altendcndo il momenta 
opportuno del massimo rilasciamento, per poi; comandato al
l' individuo che imprima quel grado di forza costrittiva di 
cui ancora pub esser capace; il dito esploratore del perito lo 
valuti secondo la propria esparienza acquistata nel riscontro 
anale eseguito a diverse eta, in diversi individui aff'etti o no da. 
diff'ereriti morbi.-Quanto allc condizioni dello sfintere interno (se 
fosse stato dalla violenza lacerato) mi parrebbe superftue allora 
discendere a tanta minuta precisazione di fatti e la conclusione 
dovrebbe attestare che la causa traumatica pcnetrO profonda
mente a lacerare i confini anatomici del canale anale. 

e) Le lesioni che potrebbe il perito riscontrare nel rima
nente del corpo del paziente sarebbero pur esse le comuui Je
sioni e, come vedremo piu av~nti, potrebbero anzi avere un 
valore significativo non solo ad indiziar~ una lotta, ma anco a 
indiziare ben altra circostanza relativa allo stato di colui che 
consumo il traumatismo sulla vittima. 
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§. 234. Con tali criterii mi pare di avere esplicato quanto 
basta per la pratica, chiamati a decidere se od un fanciullo od 
una fanciulla; amhedue puri di costumi e mai tocchi da atto li
bidinoSOj rimasero vHtima Ji stupro contro natura. 

E mi pare riassumendomi avere fatto capire al perito: 
1° Che segni di violenza traumatica caratteristica, spe

cialo, patognonomica, dello stupro violento contra natura, non 
si banno. 

:c° Che esistendo segni di lesione in quelle parti 
1 

ii pe
rito ha solo il dovere di descriverne con ogni fedeltA il carat
tere c la sede, la estensione, la profonditi:\ ec. 

3° Che per bene valutare ii significato di tali Jesioni deve 
saper conoscere e lo :;tato anatomico normale di quclle parti 
tanto nel maschio che nella fommina, vergini da ogni contatto 
carnale: - che deve anco saper riconoscere tutti i camUiamenti 
provenicnt.i da circostanze mol'hose spontanee che a diverse eta 
o conJizioni o circostanze del la vita, o morbi in tercorrenti pos
sono inter\·enire a cambiarc lo at.teggiamento delle parti stesse 
o a complic.1rlo quando su di esse e vi fosse stato ii rnorbo e 
vi si fossc aggiunto Cm tentativo o un completamento d' at to 
traumatico. 

4° Che in definitiva al perito non spetta mai di dichia· 
rare come violent.a per ragione libidinosa un' atto che potrebbe 
anco esser generato da volontarie o casuali azioui traumatiche. 

§. 233. Sebbene nella pratica forense piu frcquentemente, 
eel in armon!a con ii quesito piu sopra indicato, si possa doman· 
dare al peri to se vi possano essere segni di una violenza re
cente, pure qualche volta si potrebbe domandarc anco se vi 
potesse esser modo di riconoscere se cla un cerlo tempo (osse 
stala consumata o violen.za carnale contra natiwa, ovvero se 
sul tale individuo vi (ossero segni di abiluale sodomta. 

Quan to al la prima part e di un ta! quesito poca cosa ~ a 
dirsi; percM dato che un Giudice domancli se si possa indicare 
da quanto tempo si creda prodotta una data lesione, allora le 
comuni cognizioni di patologia chirurgica applicate al caso in 
termini, sono sufficienti a chiarirlo, ricordandosi sempre di espri
mere un giudizio di approssimazione. 
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Se poi ii Giudice intcndcsse di volcr sapere dal perito da 
quanto tempo si pub ritenere che s i con~umi su di un tale 
indh'iduo ii roito contra natura, allora C conveniente rispondere 
che non si pub dctcrminarc nulla in proposi to. - Ed e proprio 
qui dove s' e infranta spesso l' opera dd perito medico forense; 
p~rche volere o non volcre, in tale domanda vi sono incluse dne 
graudi difficolia: la prima quclla di riconosccre se vi fo. sodo
mfa: e la seconda quclla di giudicare cla quanta tempo possa 
essers i e consumato c ripC'luto l' atto nefando. - Ma a dir vero 
si cominciO fin da Zacchfa a raccomandare una grande prudenza e 
cautela in tale giudizio e bene stmlhmdo tulto lo insegnamento cbe 
su ta le argomento ci JasciO scritto quell' illustre scienziato, si 
sente proprio quanta ri serbatezza egli ste~so adoperi ancu quando 
viene da vicino a parlare di alcuni fenomcni che potrebbero forse 
indiziare il coi to ripctuto c da mo\t,o tempo usato contro na
tura. Ii Zacchla. con l'ar te della parola, tir.gc di una ta l quale 
indefinitezza riuel lnxitas quaedam . . et partis dilatatio. 
Piu avanti. quandfl vuole accentuare quel « !lfullo magis (re
quenteni significare .... pote1·it (potrebbe) e lo spianamento 
delle rughe, e la lassezza e l' apertura deli' ano, avverta subito 
~he quei sozzi cin~rli adoperavano merlicamenti rilasciantt ed 
emollienti. E appcna flnit.o questo pe1·ioclo, attacca subito con 
una frettolosa r iso lutezza di sti le« .4dnotandmn tamen est quod 
« plvra commemoratonm1 signorwn poss1mt ex aliis caussis, 
« qudm ex consti1p1·at··one 01·iginem trahere; itaqite maxima 
« cai1tela utendvm 11! dignoscami1s qvando ex stvpro, quando 
« autem ex aliis cavssis en·ata (uerfnt ». E dopa spiegate le 
cause morbose accidcntali che possono generare simili danni, 
:finisce di raccomanclare grande cautela, lasciando compiere il 
giudizio agli indizii eel alle presunzioni giudiziaric ec. 

Dopo il Zacchia tutti gli scrittori italiani si serbarono pru
dentiss imi su tale argomcnto e bisogna arrivare al Cullericr, 
medico francese, addetto all'Ospizio dci Venerei, per sentir par
lare che I' ape1·t11ra del retto (nientemeno) in(undibuU(orme con 
il margine dell' ano grosso, gonfi.o e inolle, con lo sfintere 
che si contrae con di(ficoltil. e la (acilitti con la quale si pv.6 
entrare col dito, sieno segni di sodom!a ripetuta, antica ec. - Il 
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Tardieu incarnb questa scuola, tcndendo evidentemente, econ l'au
torit~ del nome, econ molta arte di dottrina, a condurrc sopra un 
tcrreno piu Stabile l'opera ciel perito forense, avendo amore a to
glicrc da un non so che di vago e di timido l' argomento stesso, 
sebbene ne in Germania ne in Italia si sia corsi con tanta facilita 
a dividcrno le opinioni. - Chi apertamente ha con scnno arre
stato in Italia quel pericoloso declive in cui era stata spinta la 
scicnza medico forense intorno a que:\ti studii, sono stati prirna di 
tutti il Prof. De Crecchio e recentemente ii P. Pacini 1 e questo 
ultimo poi valendosi maestrevolmentc dei dati anatornici, mct
tendo in chiara luce quanta valore debba o possa darsi dal pe
rito a quella apparenza infundibuliforme del retto, a. ltuel rila
sciamcnto del\'ano, a quel dispicgamento di pieghe e via dicendo. 

~- 236. Ma lasciando le illustrazioni storiclie e venendo 
alla sostanza pratica, ii perito vcde facilmente che se si tratta di 
modificazioni non gravi, non profonde, non evidentemente violenti 
e spiegabili nei singoli casi con certi criterii attinenti o a. condi
zioni generali all'organismo dclr individuo in esame, o a condi
zioni J.ipentlenti da mori.Ji, o ad abitutlini viziuse contratle dalla 
persona in esan1c, allora. si entra in una valutazionc tutt.a cli
nica cd ii criteria dill'ercnzialc 3juteril la soluzione del quesito 
fin dove soltnnto pub e devc estendersi l' ope1·a dcl medico fo. 
rense. Se poi le conJizioni fisiche del soggetto in esnme si pre
scntauo nella regione analc tanto malrnenatc da averc vivente 
l' orrendo e schifoso spettacolo che con molta Sftuisita premura 
il P. Augusto Voisin fcce disegnare pel Prof. Tardieu, ma al
Jora capisco che ogni difficoltc.\ dovrei.Jbe sparire pcl medico fo
rense e chc sempre mantenendosi in una discreta riserva nulla 
azzarclerebbe a concludere che: « in simili casi nulla vi sarebbe in 
« contrario ad ammetterc che le parti anali di quel tale individuo 
(( potessero essere ripetutamcnte e da lungo tempo essere state 
« cos\ riclotte da azione meccanica dilatatrice », escludcndo la. 
intervenicnza di cause morbose diverse, e lasciando che al parere 
della scienza liberamente s' accoppii il criteria indiziario che 
l ' uomo della Legge pub emettcre. - Mollo meno poi si rispon
dera al\a determinazione del tempo, poicM questa indicazione 
non ha solida base ne sopra dati anatomici sicuri , ne sopra il 
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riscontro dei fatti, fra i quali anzi ve ne sono alcuni cbe am· 
mettono la possibilith. di lungo uso , eppurc le parti avere re
sistito a conformarsi proporzionatamentc. - Cosl non ajutano il 
perito nel criteria diagnostico del tempo ne la forrnazione delle 
caruncole, ne delle marisce o , di al tre produzioni epigenetiche, 
sia perche queste ad altre ragioni potrebbero tenere, sia perch~ 
la loro preseuza non 0 costante avvenimento 

Concludeodo per la pratica su questo doloroso, ributtante e 
difficile argomento. 

I 0 Lo stupro (violento) tanto in maschio che in femmina, 
puri di costumi, di regolare conformaz1011e, sai1i ec., pub avere 
indizio in lesioni traumatiche corn.uni pill specialmente raggrup
pate alia regione anale o nello sfintere esterno o nel canale 
anale. n perito, quando sia richiesto del suo parere in tempo 
opportuno, potra e dovra consiJerare e de~crivcre que\le lesioni 
come in un cornune esame di fattP traumatologico. 

2° Quanta al significato da darsi a tutte quel\e modificazioni 
della regione anale che potrebbero all"autoritll inquirente indiziare 
delle abitudini turpi piu o meno abituali per coito contro natura, 
il perito dovr<i regolarsi secondo le leggi anatomic.he, secondo 
le condizioni individuali e secondo la influenza di malattfe che 
potrebbero essere intet'venute a produrle.-E dovondo esclndere 
ogni ragione naturalc, descr vera con molta prccisione il vero 
stato delle parti, lasciando alla valutazione del Giudice ii de
terminar·e se la vera causa fu per ragione di libidine crimi-

3° Segni caratterisiici, patognomonici di patita sodomfa 
violenta, non sono anco1·a specificati dalla scienza, n~ lo sono 
que!Li di pill o mcno antica sodomfa da indiziare il tempo in 
cui puO essere avvenuto lo stupro contra natura. 

A me dunque pare motto chiaro come io intenda di ridurre 
l' opera del perito alla sola e pura valutazione anatomo fisiolo
gico e patologica dello stato delle parti che si sospettano offese 
da un atto piu o meno violento; fuggendo il pericolo di credere 
che vi possano essere segni speciali, caratteristici, proprii, del
l' alto carnale contra natura, ma invece vi possano es~ere sol
tanto lesioni che appurate da altra cagione spontanea o natu-
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ralc o morbosa o dipendente da men che lodevoli abitudiiii, 
possano sol tan to servire rli indizfo (puro indizio !) in m.ano del 
Giurlice, al quale soltanto, spetta di dttre a quelle lesioni un signi
ficato criminoso pel rifleSiO del\e prove in:!izial'ie che egli pos
siedc. - [nsomma, e tempo di cansare l' errore per me fatale, 
che l'atto carnale contra natura abbia speciali caratteri di le
sione fisiea e non possa con diversi modi quanta diverse sono 
e lo combinazioni lndividuali e le rnf)dalita meccaniche con cui 
fll commmato, avere variatissimi fonomeni di eslrinsecazione 
obicttiva soltanlo valutabili come segni p1·obativi di alto car
nalr clal rappresentante Jella Legge che possiede le prove io
diziarie. -

§. 23i. i·iotenza carnale o oltraggio violento al _pudore. 
'focc...1te sommar·iamt!nte e per quanta poteva essere utile 

al momento pratico, le due confi.gurazioni distinle dello stupro 
in vergine e dello stupro violento contra natura nell'uno e nel-
1' allro scsso; ora viene lo studio delta violenza camale. 

Si sottointende che il perito in simili casi, non avrcbbe phi, 
corne scopo supremo, da verificare se un'atto violento libidinoso 
sin avvenuto sopra parti sessuali non mai tocche da atti car
nali, ma si trova ad esaminare individui che liberi di se stessi 
furono forzatameute o!fo~i e vincolati nella loro 1iberta indivi
duate pet• essere assoggettati renuenti a violenza fisica mcssa in 
opera a fine libiclinoso.-Talche ii perito puO arnrc da esaminare 
donna libera1 clonna conjugata, perfino donna meretrice, o ma
schio, in eta pill a\o·aozata a quella entro la quale ii reato pren
derebbe qnalifica di stup1·0 anco secondo il Progetto del nuovo 
Codicc Penale. 

Fortunatamente in tali circostanze !'opera dcl perito, in quanta 
po.:;sa spettaro alla verificazione dei segni della violenza carnale, 
iJ anco piU accentuatamente inclusa nella comune pratica di trau
matologia forense. Yi possono essere soltanto certe particolarita 
per le quali, onde nel ca.so in termini avvicinarsi a specificare pill 
da. vicino che quell'atto violento ebbe realmenf.e lo scopo dello 
sfogo libidinoso, ii perito sia chiamato ad esaminare alcune tracce 
cho potrebbero Corse diver.t.d:·e S!gni co:ratttristici del delitto 
sospcttato. r.: ,1ue3ti i-::di..ii sa:'ehbero l' e.ume di maccbie di 
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sangue che andasse commisto a macchie di sperma trovate e 
sui paooi dell' individuo che patl la violenza e sopra lo indh·i
duo inGolpato, siccome anco potrcbbe darsi che il perito fossc 
chiamato a ricercare se esistessero dati di fatto a dimoslrare 
che una rualattia virulenta possi!:iilmente esistente sulla persona 
che soffri la violeuza, fosse verificabile pure nell'indivi<luo indizia to 
come autore, stabilendo cos} il fatlo ddla personale identita. -

Ma sebbene queste circostanze cos} speciali al caso possano 
qualcbe vol ta anco non aver luogo, e un fatto che in questa 
configurazioue giuridica si rende doveroso di stabilire se la per
sona che pat\ il delitto in sequela dei sofferti maltrattamenti 
sia venuta a riportarc una lesione personalc gmve o gravissirna 
ovvero se anco possa per quelli esser morta. 

II perito in simili casi dovra conogni esattezza \'edere se su\ corpo 
della persona che si dice offesa esistano segni di violenza come 
sarebbero le contusioni, lacerazioni, distorsioni, anco lussazioni, 
e frattm•c e fcritc ec., insomrna alcuni di quegli effetti trau
matici che possono avvenire in una colluLtazione che s' impegni 
fra chi deve subire l' atto impudico e l'autore che vuole obbli
gare la persona all' abuso 6elle sue parti sess!lali. - Ma ll: 
troppo evidente che ii reperimento di tali lesioni non puO 
mai dare al perito critel'io alcuno della intenzionalita chc avesse 
o potesse avere la persona che le produsse. - Soltanto pub e 
deve registrare ii pe1·ito con ogni precisione: 

la la localita delle lesioni le quali possono essere pill 
specialmente riscontrabili alle mani, alle avambraccia, alle brac
cia, come mezzi di difesa. - E certo sara valido indizio repe
rirlc massimamentc accumulate agli organi genitali o alle parti 
ano perineali, come la mira dello sfogo libidinosa. - E non sarA 
inutile criteria ,·ederc sc fossero anco esistenti intorno alia bocca 
od al collo nella regione laringo joidea della persona conculcata 
alla quale forse volevasi impedire le gl'ida di ajutn. 

2a la (orma c disposizione dclle lesioni medesime deve
cssere valutata e descritta dal pratico, perche o la grandezza, 
o la configurazione Speciale, potrebber partorire non solo dati 
di raffronto con chi nc fu autore, ma potcndo essere accampato 
quali resultati di elfetti traumatici comuni generati da carpi in 
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movimcnto o da cadute, si possa aver modo <li bcne ricostruire 
da chi di ragione tutto l'andamento de! fatto iutenrenuto. -La 
direzione nella qualc si pre.~entano le lesioni medcsime, per 
conosccre se furono o n() incontratc con verosimiglianza per 
fuggire o impedire un' attentato alla pudicizia o.ltrui, quando spe
cialmentc si voleva comp\ctare una violenza carnale. La coeta
neitd. rispondente fra le diverse lesioni che cadono sotto la 08-

servazionc, non per altl'O cl1e per prccisare; fin dO\·e c possibile; 
che tutlO I' insierne cospirJ. a pe1•suadere che la si tratti di un 
traumatismo ruisto pero determinate in un sol momenta e tutto 
dirctto allo scopo di vincere quella resisteuza <:he si voleva 
opporrc a\la congiun1.ione curporea violenta. - Contemporaneit:i 
che se non sufficientcmcnte determinata, potrebbe forse essere 
adopcrata a fuorvim·e dal vero o sia per partc dell' accusato 
che trarrebbe profitto dal dubbio che potrebbe sorge1·c da tutto 
il deposto della lagnantc, o anco potrebLe ess~1'e sfruttata <lalla 
paziente stessa la quale, a rincal'arc la prova dell'act.:usa, dichia
rercbbe come quellc lesioni poterono essere efftltto di ripctute 
sevizie, coercizioni, offese, alle lluali poi per forza sopraecccdente 
non pot6 resistere. 

Queste sono le avvertenzo pratiche quanta alla ricerca e 
valutazione di quelle lesioni chc possono esset•e sul c:orpo di una 
perso1m che dichiara aver sofferta violenza carnale. 

§. 238. Si pub elevare una ricerca importantissima in 
pratica come confermatrice clella consumata violenza e ciOC con 
la esistenza di macchie , o di sangue, o di pus, o di sperina 
o variamente combinati in diversi punti <lei panni, <lei vestiti ec. 
o da solo ciascuno di cssi rcpe1'ibili o addosso alla viltima, o 
all' incolpato, o intorno agli oggctti che stavano nel luogo ave 
accaddc ii fatto ec. Un tale aq;omenb sarebbe vastissimo e 
mel'itcvole di molle riUcssioni, rua per la utilith. di questo li
bro1 dopa avere riassunti molti studii in proposito e fatle ricer
chc dircttc, stringerb concisameate quanta basti indicando cosa 
dcve fare il pratico in tali circostanze. 

Rara cvenienza pub esser quella di dovere esaminarc se un 
liquido dcnso, opalesccntc, glut1noso1 trovato fresco o in panno 
o sopra oggctti o s~lle parti stesse dell' umano organismo sia 
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sperma. - Cib presuppone tale un cumulo di circostanze, di 
quasi fl.agrante delitto, da r itenersi per rariti'l . - Pill facile sa
rebbe quando si trovasse un individ110 fatto rodavere per assas
sioio o preceduto o concomitato da violenza carnale come piU 
a van ti nel ~. 244 parleremo. -Ovvero questa circostanza si puO in 
pratica presentare ne\l' e.saminare individui che morirono per 
morte violenta, o vi sh sospetto che abbiano perduto la vita 
per uno dei modi di morte rapida. Oosl nell'impiccamento, nello 
strozzamer1to, nello strangolamento ec., come avvertii nel U0 

Volume, si puO avcre occasione di fare una tale verificazione. 
Nelle questioni di venere forense, e specialmente nel gruppo 
delle violenze carnali susseguite da uccisione1 si pub dare una 
complicazione singolare e cio~: che vi sia occorrenza di esaminare 
se un liquido ritrovato fresco o nell' ano o nei dintorni dell' ano 
del cadavere, sia veramente sperma e se ugualmente sia sperma 
l' umore che pub colare o facilmente uscire dall' uretra rl'un ca
davere. - Vedremo pill avanti un gruppo di fatti orribili (§. 
244) nei quali si combinano due individui ambedue depravati e 
corrotti in modo tale ~he consumando fra loro il coito contro 
natura, poi uno dei duo rimane vittima della brutalita dell' al· 
tro. - Allora il perito puO trovarsi nella circostanza suindicata, 
circostanza pero nella quale giova ricordarsi che se quello che 
rimase vittima fo assassinato per modo violento rapido; come 
sarebbe strangolamento, strozzamento , soffocazione ec. ; allora 
la presenza dello sperma nell' uretra potrebbe dipendere dal fatto 
comune della sperm a ton ea nelle morti rapide anzicbe dall' essre 
quello un pedi9atore. - Comunque sia in questo caso il micro
scopio decide la questione per la presenza degli spermatozoidi 
come carat teristico elemento, meno circostanze eccezionali, n6 
io voglio trattenermi a indicare cose tanto elementari che deve 
certamente sapere il perito. 

Lo sperma perO puO essere prosciugato su di un panno, un 
oggetto ec., e formare la cosi detta rnacchia, e questo ~ il modo 
il phi frequente in cui e presentato alle ricerche periziali. 

Il perito deve cominciare 
1°: dal descrivere con esattezza minuta il panno od i tes

suti o h qualit<J dell' ogge~to :s:il quale esiste la sospetta mac-
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chia. - Se invececM essere presentati pezzi di panno o di bian
cherfa fosse prescntato intero un capo di vestiario (come sa
rel.Jbc, camicia, mutande, cnlzoni, pezza ec. ec.) altora il perito 
de!-lcriva· con precisione la scde delle sospette macrhie relativa
mentc alla forma ed all'llso clel capo di vestiario. Cos\ per csser 
ch im·i: sc fos~e una camicia speciticai'e se la macchia o le mac
chie si trovano sulla parte anteriore o postc1·iore o laterale della 
camicia, se si corrispondano per altezza o no ec.: - e se fosse 
una mutanda , o un calzone, allora dicbiarare sc la macchia ~ 
dcntro al calzone, davanti. di dietro cc. Cio lia nna importanza 
vera nc11a pratica per ricomporrc tutto l' andamento de\ fatto. 

U0 SC'guiri.\ poi la descrizionc minuta di ciascuna macchia 
in par ticolare e saranno posti con chiarezza questi dati cioC: il 
colm·ito della marchia ...__ il disegno - e l ' estensione. Quanto 
al rolore in generate si vcdc chc lo sperrna sulla tela bianca~ 
d~t un colore ~rigiastro alqnanto gialliccio - sul tessuto colo
rato. l'C'ndc un color hianc:astro - sull:i lana, ah1uanto luccnte, 
come bava di lumara. - Ri cnpiscc poi che pub csserc d1Ycrso 
per la 11romi:;;cuanza di snnguc, di pus, rli mucco, di matel'ie 
fecali, di sudiciumc ec. - Quan to nl disegno si sa cha nellc riu 
com un i conclizioni il modo con cui si congula o si coarta if tes
suto sul quale e caduto lo spcrma frosco cla una ondu\a;done cli 
curve mistc nei contorni dclla macchia, ma qucsto pul> cs·Lre 
stat.o rnodificato appunto per manone occm'sc uclh spccialit.'1 del 
fatto e tutta la macchia stcssa o di puro spcrma, o di sangue 
e spC'rma, prcndere un clisf'g-no cha pu1) esserc caraltc:ri~tico. 
Quanto alla e~tcnsionc i::i c:ipi:::cc che potrcbbc indizial'c un tra
sporto di quella matcria; o acci1lcntalmente avvcnuto pet' i rnoti 
cha la pcr:-:;ona "iol('ntata ha lhtti pc:r clifcndersi, ovvcro per 
manualilU prcmurose clell'a'!ent.c a canccllare traccc che potrcb
bero attestarc il con1mc.::;;o dvliUo cc. 

m0 Ora convienc pI'occilcre a\la ricerca !llicroscopiea: e 
dico ~ubito a questa. perch~ tutti i tentativi di saggi fisici, 
chimici cc. non hanno sicuro valore. -

A seconda rle1 numcro . <klla cstensionc, dc1lc macchic ec. il 
perito procerlerll sempre in moclo cla adoperarne tanla quantita 
che sia tale da lasciarnc ancora a novclk: ricerche. - Tag-lier<\ 

Filippi 
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dunque in piccoli frustoli intorno intorno il tessuto sul quale esiste 
Ia macchia e porrA ognuno di essi in tanti vetri da orologio ave 
sia st.a ta pasta un poca d' acqua purissimJ. -Cuoprendo tutto 
con piccole campanelle di vetro, si lascerA a raromollire il tessuto 
per cinque, sei ore, tan to quanta sara sufficiente percha l'imbibi
zione abbia sciolto quanta era da sciogliersi dal panno. - Le 
macchie di sperma hanno la proprietA di sciogliersi nell'ac<]ua 
e dare un liquido gommoso cbe il clo!'o, l' alcool , il bicloruro 
di mercuric, l' acetate e il sotto acetate di piombo, precipitano 
in bianco e che il calore non coagula. - Sara su quella por
zione di liquido accolto nei vetri da orologio che saranno fatti 
i primi saggi microscopici. 

Ora a quante possibilita pub trovarsi ii pcrito nell' esame 
di queste macchie? Od a vedere elementi organici provenienti 
dal membro virile - o a ricono ;cet·e elementi provenienti da
gli organi soggetti alJa violenza. - E perch) un ' ammasso pro
miscuo di globuli sanguigni, di epitelio pavimentoso od a forme 
diverse - globuli di pus- sostanza fibrinosa,-albumina - sper
matozoidi e diverse altre sostanze provenienti da accidentali 
complicazioni come :fili di tessuto ec. ec. 

La valutazione ed i modi pratici per mettere in evidenza ora 
1' una ora l' altra di queste materie C tutto un' insegnamento di 
elementare microscop!a, sul quale non mi fermo. 

Quan to all' elemento importante nella ricerca dello sperma 
e lo spermatozoide ii quale (con ingrandimento 300 a 500 dia
metri ), o puO apparire nel campo rlel microscopio con le sue 
forme caratteristiche in stato di quiete o (pill raramente) do
tato ancora dei suoi movimenti. - Se tali fi 1amenti sono con
servati in un elemento liquido, omogeneo, od in un ambiente 
umano cal do umido, possono conservare il moto per un tempo 
assai lungo c anco dopo delle ore (10·15) si sono trovati viventt 
negli organi genitali dclla femmina e nel retto delle persone 
sodomizzate. - 0 nell' un caso o nell' altro ~ sempre un grande 
resnltato che attesta della natura della sostanza che formava 
la macchia, senza perb dare altro diritto al perito cbe quellO' 
di dire che quell' umore conteneva sperma - Se si trovasse 
privo di moto l'elemento spermatozQide a dotato di movimento> 
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non sarcbbe neppure permesso di indicare con precisione il pe
riodo di tempo trascorso dalla sua emissione, percM ancora 
oon si sono precisate le inftuenze variabilissime che danno ori
gine, accelerauo o sospendono o troncano affatto, la vita di 
questi elementi. -

Dato che ii filamento sperrnatozoide unico o multiplo, intiero 
o troncato (come a volte si trovano o per ii tempo lungo di 
essir,camento o per le manovre subHe dal pezzo di panno) fosse 
riuscito visibile, certo non sarebbe inutile saggiarne la sua esi
stenza con fargl i risentire la influenza di acqua tepida onde co· 
noscere se ancora abbia mantenuto qualchc proprieta vitale: 
come a rilevarne maggiormente la forroa e lo stato, potrebbe 
il perito adoperare la soluzione jodurata composta seconclo le 
indicazioni del Roussin di I 00 p. d' acqua distillata; una parte 
di j11dio e quattro parti di joduro di potassio; percha con tale 
artifizio si viene a togliere la trasparenza molta del tllamento 
spermatico ed a vederne nettissimi i contorni. - Questa ~ il p>U 
semplice e sicuro metodo di ricerca ne io; conoscendo pure 
quelli del Bayard, del Robin, del Bono, del Lassaigne, del Pin
cus, del nfortino e di altri; ho voluto fermarmi a descriverli. 
Tanto in pratica ho veduto che tutto stll. nel sapere far ram
mollire le macchie nell' acqua e cogliere ii giusto momenta di 
rigonfiamento.- Quanta al reato e tutta pratica di microscopio 
e questo non si insegna ne scrivendo ne leggendo, ma occupan
dosene giorno giorno. -

~[escolate anco abbondevolmente vi possono essere cellule 
epitcliali pavimentose dell' uretra che possono presentare una 
fo1•ma prismatica, mantenendosi perb sempre molto pill piccole 
delle cellule pavimentose della muccosa vaginale. -

S i vedono anco spesso de i cumuli granulosi che provengono 
da altcrazione dei leucocili e dei globuli di mucco, e se la mac~ 
chia fossc recente, per mezzo della imbibizione potrebbe anco 
c1aro dei corpuscoli opalescenti subrotondi che sono formati nelle
ves.:;icole seminali e conosciuti col name di Sympe::cions da Gosse 
che gli illustrb. 

Si vedono purej specialmente nelle macchie che da. qualcbe 
tempo si condensarono; dei cristnlli prhanatici obliqu1 a base 
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romboidale. formati da f?sfato d~ magnesia che possono anco 
rrendere [a forma losang1ca. -

Quali materie eterogenee appajono facilmcntc; e dirO anco 
noiosamente incomodi; i fili di canapa, di lino, di cotone, di seta, 
di lana, specialmcnte se si C o raschiato o compresso il tes
suto, mostmndo alcuni ii colore di cui sono imbevuti nella st.offa 
e ricoperti spesso da granuli di polvere od anco di ossiclo o 
carbonato di fer1·0 chc all' azione dell' acido cloridrico si sciol~ 
gono sviluppando delle bollicine di gas. Vi possono anco esistcre 
dei globuli d' amido provenienti appunto dall' insaldatm·a della 
camicia ec., c finalmcnte detriti di cellule epitcliali pii.1 o meao 
vecchie date daila confricazione delle parli, dellc mani ec. 

Ma lo sperma anzichC venir raceolto cla macchia essiccatasi 
su di un tessuto clirettamcnte cadutovi, pub essersi mescolato 
con umori provcnienti dalla vagina eel aversi miscuglio di IUL1cco 

rnginale, di sanguc, di sperma e di pus uretrale maschilc o di 
pus vulvo va,;inale. 

Qui le difficolt~1 si accrescono ed a scioglierle vi rnol grande 
pratica di microscopio, avendo fatto osservazioni comparative. 
Se si trO\a l'elemcnto caratteristico dello sperma tutto e chia
rito; ma non trovandolo; la risposta e estremamente difficile 
perche non pub essere per eliminazione affermativa. Su qucsto 
particoiare gia ii Casper aveva destata l' attenzione dei prai..ici 
c sono importantis:simi i casi che egli riferisce di individui a 
dh·crse et<'l. nci quali possono mancare i filarncnti spermatici od 
almeno si possa credcre che in q ualche mom en to posMno man
care. - Lo stesso Casper fu messo in sospctto dal Duplay il 
quale sopra 51 vecchio, in 1-1 non aveva ritrovato :filamenti sper· 
rnatici . -

Recentemente ii Laugier negli Ann. di ~led. legale •r. 47, 
- 1877 - ha inserito un pregevole Javoro su tale argomento 
dcl valorc degli spcrmatozoidi, lavoro utile a consul tarsi. -
Ma poi vi sono difficolta non picrole a riconoscere se uua mac
chia e~siccata proYcnga da mucco. vaginale o da mucco pus 
vulva vaginale o da pus uretrafe mascolino. - Si dice r.he una 
massa di mucco vaginale dcposta su di un panno comune (ca· 
micia) per l'esame fatto col metodo suaccennato, offra delle gra· 
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nulazioni molccolari, con ce1lule epiteliali pavimentose, a nucleo 
piuttosto voluminoso, con Ieucociti , o globuli muccosi. - Mentre 
le macchic formate da scolo bleuorragico, offrono sul panno un 

colore giallo, lo induriscono, ma non lo imbiozzimano siccome 
fa il liquido colloso dello Rpcrma, e al microscopio da soltanto 
le cellu;e pa\'imentose, o dell'uretra, che sorio molto piu piccole 

delle paYirncntose o clella mucosa vaginale o vulvare - A con

fronto di qucsle, le macchie di scolo vaginale leucorroico, da
rebbero sul panno un co\ore rer(lastl'o o verde giallastro e 

appena il les:-;ulo sul quale slf'.nno ha ~entito l'acqua, pcrdc quel

l' i11t.cccherimcnto pro<lolto da altre macchi~ e darcb!Je poi al 
micro~copio abbonrlante la .11uantit<'l. deHe cellulc cpite\ia!i va
ginali. 

Qualun·1uc pos.-ia csscpc la r0st1\tanza nlln qunlc ii peril<.1 
giu11ge1·~l per \' csarne condott0 di tali 
nuu.:chie 1 tlon':'t solo rumorc c:he le Ila C':1gionnte 
~ que\lo ~J!Cl'mafico, quando t1•0,·e1•;) l'eJcrncnto carattt•ri~tico. -
Qnesw C b wm prom 111cdico lcgale che potm annzat·c alla 
giu:->ti1.h, 111a nou do\·l11Jilo 1.r altra parLe na-;condt.:!1·e i progl'c~.1.ti 

ddla O""t!l'\-azionc, in forza dci quali oggi pos,;iamo dil'c cho vi 
p!.10 c . ..;..,un~ stata cjaculaziouc di un m1101·c dalr urcira 111n-;chilc 
c ttlitJSto li•'llclu:.· :wcnto i cm·atte1·i comnni dt:lln sperma non 
COlllCllCl'e I' L' lutllClltO specifl C0 1 COS\ j\ pcrito dOH~< ac\ope1·arc la 

se;:l1t!lltc ti.n•111ula c civl>: «non rr.)ulta per /' esa,ne mi1·1·osco
« ptr:o c:he in qw!s(u111ore vi sir;10 gli ele,nenti speriliali<:i ». 
An<:ot' 11ui f;.1 capolino (jUe\ famo30 principio chc in tali fi.ll'cendc 
non t.utto puU prov are la perizia medica, perche anco scnza 
poicl'O assicur:.ll'e che ii liquido appiccicoso da cui si sent\ b:1-
gna1·e le 1mdcndc _la persona uHc:sa o violcntata, fosse assoluta· 
mc11te sperma, put'e tutte le altrc argornentazioni giuridiche 

deponcn1lo in fJ.vore dell' accusa, possono provare il fat to. -
Come d' altro lato, la prom microscopica che quclto tbsse 
sperma non pro,·a per so chc la presenza di quella matel'ia fu 
la con~cguenla necessaria ed assoluta del\'azione incriminata quale 

oltraggio dell'altrui pudore. . 
Quanta alle macchic di sangue, almeno per CH) cbc ha rap

porto con la constatazione microspettroscopica, aYendone baslan-
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temente accennato il modo di condurla al §. 203, pag. 354, Yo
lum' u0, qui non mi ripeterb. -1Ia avviserb iL pcrito su quanto 
vi pub esserc di speciale a sapersi e doversi mettere in chiaro 
quanclo si tratta di esaminarle in rapporto alle questioni di ve
nere forense. 

Le macchie di sangne possono formarsi qu;mdo nell'atto della 
detlorazione sprizzi o coli sangne sia sulle vesti della violentata 
e anco sui panni dell' offensore. - Per0 saranno macchie di pcca 
cntitA o almeno; in generale; non su ale anenire grm·e emor
ragia: meno ii caso che vi sia stata una cosl violenta azione 
traumatica da complicare squarcio di parti, sia nelle regioni 
pudende , sia nelle parti adiacenti allc meclesime. Quando cib 
avvenga; ii pil1 clelle volte j siamo in quelle orribili e ncfandc 
opere di sangue nelle quali alla effrenata volutta si congiungc 
la brutatita deilo strazio .; dell'assassinio ( Yed. pil1 ayanti il 
§. 244). 

Le macchie di sangue proYenienti da CQnfricazioni e quindi 
abrasione di epitelii, sogliono essere rniti, ma possono in tiuella 
vece prendere una configurazione, sia che si trovino sui panni 
della persona conculcata, sia che si trovino sui panni della 
persona che conculcO. - E non e diftlcil cosa vederlc con
figurate a impronte di dita , di mano, o in modo disposte <la 
far intendere con molta probabilitU di vero che l'imputato cercO 
di asciugare o le parti della persona otfesa o le parti genitali 
proprie dopo compiuto l'atto cruento. - In pratica questo re
perto ha aiutato assai nella investigazione del vero. - II pe· 
rito per,) deve solo disimpegnare l'oLbligo suo, cioe descrivere 
il vero e basta. 

Una combinazionc possibile e molto importante e necessario 
tenere in mente relativamente alla presenza delle macchie sangui
gne e cioe alla intervenienza delle mestruazioni in giovane <lonna 
che abbia sublto ( o dica di aver subHo) oltraggio violento al 
pudore. - A dir vero la scienza periziale puo indicare qualcosa 
a stabilire una tale differenziale: cosl si suole usservare che tali 
macchie ban no una disposizione, un disegno, alquanto simmetrico, 
cioe oblungo come due grandi parentesi: si suole anco ,·erificare 
che in generale non hanno mai contorao netto , deciso, come 
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di sanguc che esce franco e a pieno getto da' rasi , ma hanno 
una zona siero sanguinolenta, sfumata, che disegna una linea 
ondulata Hl dove il panno 0 mcno denso di quel che non sia dove 
ii sangue ~ coagulato. Ed a\l'esame microscopico poi sarebbe data 
vedere globuli bianchi ed ammassi di cellule epiteliali pavimen· 
tosi di maggiore quantita di quanta non sia da sangue uscito 
istantaneo dalla vagina ec. lnsomma una certa differenza pub 
accem1arsi, ma . . . , al solito, ~ la macchia di sangue nella 
camicia della presunta offesa o nei panni dell' indiziato au
tore dell' atto violento libidinoso, che per se attesti e 1_,asti a 
confermare un avvenuto oltraggio? - lo non voglio piu oltre 
lrattenere il pratico su tali avvertenze e raccomando ii prin
cipio fondamentale che per me regge tutto questo studio e ciOO: 
lasciate, lasciate, che chi dee provare l'accusa la sostenga con 
argomcnti di sua pertinenza, chC negli oltraggi violcnti al pu. 
dorc, c molto phi nei non violenti, lo speciale assorbe il ma
teriale ! 

§. 239. Come altro indizio che potrebbe nlcune volte con
correrc a prova di una consumn.ta violenza carnalc (e mettiamo 
pure di alcun'altro modo di atto libidinoso che avesse portato 
a congiunzione violenta corporale) vi sarebbe la inoculazione 
delle malattfe veneree e sifilitiche o anco di alcune parasitarie. 

Quanto alle cognizioni piu oppot'tune relativamcnte al fatto 
della trasmissione e delta sifilide e dell ' ulcera molle e della 
forma catarrale yenerea ( blenorragfa) gi<'l sufficientemente ne 
diedi un cenno nei §§. 32 fino al 45 in occasione dcll'argomento 
dell a SeyJGra::ione di corpo cc.; ( Yed. pagina 65 e seguenti di 
questo libro). 

Qui dirb ancor piit concisamente e definitamente : che atlo
perarc ad argoroento comprovante un' oltraggio criminoso al 
pudore la esistenza di una forma venerea o sifi1itica, non pub 
essere che mezzo molto, ma mol to, secon<lario ; perche ponendo 
a parte la difficolta della diagnosi in alcuni casi, lo scoglio che 
si pub incontrare sta nel giudizio di esatta corrispondenza che 
pub correre fra la affezione mostrata da chi dice aver sublta 
violenza e l' a(fozione mostrata da chi ne 6 incolpato come au
tore. E dunque difficilissirno stabilire i termini precisi di raf-
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fronto fra i due iudividui; ma e poi immensamente ricca la 
serie del\e possibilita non delittuose. per le quali pub avvenire 
una comunicazione di lal natura. -

Gia quanta aHa cosl cletta blenorragia venerea , abbiamo 
vetluto quanta ditficil cosa e quasi impossibile in alcuni casi, sia 
ii cliagnosticarla e anco riuando fossc faciie lm~.1rsi d' .impaccio 
diccndo come dessa 1::1ia un'affezione cat.ar1·alc, ma~ sempre an~ 
co1·a dilllcile differenzia1'e quella che puO per tante ragioni mor
bose esislere nclle pa1·ti pudende cl' una giovane o nell' uretra 
maschile.- r·e poi il dubbio tl'eruen<ln in molti casi che nel mo
menta della vi:;;ita perizi<lle l'in<liYi<luo che si accusa autore dell'att.o 
vencreo non mosll'i piu i se;.;ni di quella afl'czione che pure poteva 
avcrc quando compiC !'oltraJgio, e ciO spt:cialmente nel caso di alfe
zionc catarralc ncll' urotra cd n11co nel caso di ulcera infettante 
.viccola, non p1·ofonda, indolcntc. Questa pericolo poi pub ugual 
mcntc incontrar::;i nel caso ia c1.1i si traUasse di prodotLO sc
CJ111Jal'io di vera ::-ililidc e l' individuo avcssc riualche placca 
molle scccrnente c c1uC:-;ta csscndo disparita 118 lasciando di 
s6 traccia sul p4.:ne o<l al10 sc1·oto, non si pos:;<\ dare giuJilio 
positivo. ff allt•o lato, non sarel>be poi troppo consentaneo al 
vcro cd al giusto cl1e perche un' inJividuo chc avesse pure uua 
sifilide o secouda1fa od anco terziaria se accusato di atto libi
dinoso, necessariamente abbia dovuto inocularc lui ctuclla sifilide 
che pure pub trornrsi per altre ol'igini sulla persona che si 
dice passh·a di violenza, come pub questa con1binazione fatale 
avvenire anco per la presenza di affezioni catarrali che po
tessero prendere tutLO I' aspetto di una blenorragia veuerea. 
Se aoco questa fatale coincidenza si offdsse, potl'ebbe sempre 
dar luogo al dul>bio meno una tanto perfetta !;Orri-
spondenza di tutte le prove e inclirette da dovere pro-
pendere almeno nel giudizio di una grande probabilita. 

§ . 240. i\Ia comunque sia per essere la difficolta gravis
sima che il perito pub incontrare a dare giudizio in casi simili, 
la con<lott:i pratica del perito deve essere la seguente: 

1 • Fare esattissima descrizione delle forme e dei fenomeni 
morbosi delle malattie veneree o sifilitiche esistenti in ambedue 
.gli individui, o di quelle che esistessero in un solo dei due. -
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~· Fare, se non predM (n~ per lo pill precisabile) almeno 
piu chc si puo, esatta indicazione del periodo di tempo, da.ccM 
possa c:-1sm·e avvenuta la acriuisizione della malatlfa venerea o 
sifilitica. -

311 Fai·e scrupolo!:in, instancahile ricel'ca di prccedente stato 
~li s .lutn 1! di provenicnza gcntilizia di ognuno dcgli indiridui 

t"' Fare scrupolosa, completa eliminazione di cause mor
bosc che o ncll' uno o ncll' altro indi\•iduo a\·es;;oro potuto mai 
gcnt!l'.ll'IJ nna simiglianz1. di manifestazioni che pare;.;~ero o rn· 
ncrcc o sitil"liche.-

;-,11 Fare una in:-;istcntc e scnipolosa riccrca di cau-.e chc 

avC~!-!lH'11 potuto at~ci1L!ntaln11.'nlc inoculare o 11clle ge11itali 

o in ~llt.l'C pa!'ti dcl cm·po vc11ute a ro11tatt0 pt·('.;:uppnsto 
con, i1111:·i111cr1to violento (di fattn o presanto) una aff1:zione ve

ncrca o sifilili<'a. 
G• E d11po tutlo ~tabili1·c t·1lc una IH'N'i"ionc 11i corl'i;;;pon-

dcnza 111.:i < at'illtl·ri 11cl 11t•1·indo, 11cll"m1rlamcnto, nella 

scdc. ndLl .~hzi•1nc c1111 tutti i d:\ti di fatto pre-
suntid, da uon potcrc aver Jnogo ii hencbt~ me1wmo <luiJliio, ii 
IJcndit\ 1_iil1 t'\'moto ailito url ohiezinni scicnlilkhe pc1· potcre 

co11d:ul,,1•c l'he in rcalUt (['tella innculaziono vil'Ull'nta fu per 
dato c fatto dcll"opl'l'<l di qul•ll'indi\•iduo, c nicnt' a!tJ'I) chc da 

quell' in<liYiduo, c per l' attn lihidinoso. 

Qnc~te ~arclih~·ro le piu Yilali conrlilioui (~c non tutte) chc 

ii poJ'ito dovrcbLc po1·1·c in c~.;;;e1·c in simili circo;;;tanze onde bene 

raggiungl.'re lo ijCVpo Jll'atiro ed C\'itare pcricoli . 
§. ;!4 l. .:\Ia incarniamo i precetti in c1ualche fatto parti 

colaro pcrcltC ::;erva di modcllo in casi: sc non uouali; almcno 

consirnil i. Cn fatto the a mio include frcqucnza di reri-

fica;donc, scicnza, untoritit pa!'cre, e rcalt:\ di pratica, sarebbe 

il sec;ucntc. - Lo c::.porrO inte1·cal<rndolo con brevi riJlc<;Sioni che 

scrrnno a porre ia rilie\"O <tlcuni importanti momcnti di pratica 

forense. 
I gcnitori di una ham Lina non ancora dudicenne, sporgono 

qucrch\ <li alti di libicline continuati (e quindi violenti~· per la 

con<lizione di minorcnne) chc si dicevano essere stati consumati 
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su di essa da un tale raentre questi se ne stava in suo negozio 
aperto al pubblico in strada assai frequcntata. 

Questi atti di libidine (si deponeva dalla bambina) principia
rono nel mese di Novembre 1874, col sentirsi porre a sedere 
sulle ginocchia de1l' imputato, e questi da prima toccandole con 
le dita gli m·gani genitali. - ).la un mese dopo di tali molli
zie (il dl l l Decembre) l'incolpato avrebbe una sola volta ten
tato d'introJurre nella vulva parte della sua asta virile.-Cosl 
deponeva la bambinclla. -

(Prima avvertenza pratica che puO farsi su questo punto, 
si e quella cli ricordare al perito come debba accogliere cd accet
tare sempre con prudente riserva i racconti di tali avvenimenti 
dalla bocca delle persone chc si dicono vittima del\'oltraggio. 
E dico con prudente riserva accogliere; perche fissando bene 
la spontanea narrazione che puO essere emessa fin da principio 
dalle labbra di chi ha ragione di querelarsi, pub esser causa 
di stabilir.J un pun to di partenza dal q uale poi si debba cono
scer se sempre tutto combini o se cla esso; nello svolgimento 
del fatto; si cerchi o si desidcri slontanarsi). 

Il 9 Gennajo 1875 (cioe 2 mesi dopo l'foizio dei toccamenti 
impudichi e dopo un mese circa dalla parziale introduzione clella 
Yerga) la fanciulla vien fatta visitare ad un egregio e clistintis
simo medico il quale, oltre l' esame obiettivo, avendo anco sa
puto dalla madre della bambina che in quei giorni si erano 
manifestati dolori ai genitali quando la bambina orinava, di
chiara che la giovinetta soffriva « di una a(fezione morbosa 
« alle parti piulende con sintomi tali da dm·e sospetto d'ino
« culazione di pus blenorragico ». -

n 21 Gennajo lo stesso col\ega, rivisitando la bambina, con
{erma quanta sopra, ed esclude che vi fosse of!'esa allo imene 
e quindi non avvenuta la de(iorazione. -

~Qul per studio pratico del ca so , si potrebbe <lomand are 
quali furono le ragioni per le quali il perito dichiarO la prima 
volta (9 Gennajo) che quelie secrezioni vulvari davan sospetta; 
e la seconda che con molta probabilitd la natura dcllo scolo 
era blenorragica? Eccole: I 1 perche la secrezione morboSa ve
niva dalla vagina e clall'uretra: - 2' percM fiao da 12 giorni 
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si mantenevano dense, viscose, in copiosa quantitll:-3' perche 
la hambina accusava sofferenze ft.no all' iscuria cla reclamare la 

sirintiatura. - Altra importante considerazione pratica risulta 
dal notare come la esplornzione e la conclusione sullo stato 

clell'irnene venisse rimandata (dopa 12 giorni) ad un successivo 
referto appunto per met~ersi in piu opportune condizioni di 

esamc). -
L' incolpato interrogato il 24 Gennajo negb i dichiarando 

soltantO: « chc per scherzo sculacciava con leggeri colpi di 
« mano la bambinella sotto i panni » Ed in questo stesso giorno 

fu accert.ato, per perilia speciale, che « egli era perfettamente 
« sana cla qvaltmque ;nalatua venerea e chc non i-i erano 
« nrppur se,qn.i di recente Olenorragia «. -

(Ecco qu\ una circostanta fo1·tunata in una visita di raffrooto! 

- ~Ia io faccio una suppo~izione ! - Se quel diszraziato, per 
l'nppunto1 nel giorno successivo ail'epoca incriminata dalla nar
razione dclla bambinclla, avesse per coito impuro, preso una vera 

blcnorragia, e ii d\ 24 Gennajo ne avesse offerti i reliriuati alla 
visita periziale, chi non intende qual tremendo so~petto sareb

be.-si aggravato sull' incolpato stcsso? !) 
~\. lluesto pun to dell' affare cosa avevamo dun11ue di dimo

strato? - to Che lila bambinella le era stato inoculato nno 
scolo che con gran<le probabilita si credeva blenorragico. - 2° 
Che I' impfi.tato, nel gio rno della visita, non aveva blenorragfa 

nC segni rli sofferta blenorragfa uretrale ! -
(Ecco una· nuova difflcolttl pratica ! - Ed insieme dirb io, 

m1a singolare con<lotta di istruzione processuale che in simili 
casi ~ (o almeno pub cliventare) dannosa ! fnfatti: ii primo re

fel'to c) in data 9 Gennaio: - il perito dice: sospetto di comu
nicazione blenorragica. La bambina (minorenne) indir:a subito 
l' nutore e la visitn ti.scale clell'imputato avviene ii 24 cioe 15 

giorni dopa it referto). -
)fa per appurare meglio le conclizioni del fat to, il Giudice 

lstrut tore (il 24 Fehbrajo) domanda allo stesso perito: « se hen
« cM l' imputato fosse sano , al"esse potuto produrre con toe

« camenti o sfregamenti qL1elle lesioni od affezioni morbose alla 

-« vulm della bambina ». 
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E lo stesso perito risponcle: «credo possibife che dalle con
« tusioni fosse cagionata L'a(fezione morbosa della bambina percM 
« se io avern ammessa come probabile la natum hlenorragica, 
«non potern asserirlo con certezza assoluta ! » 

(Ed eccoci ad un' ;~ltra importante rifl.cssione pratica e cire: 
cha bisogna convcnil'e candid unente, c senza rabhirciamenti piu 
o mono i;:ibillini, che ancora non v'e sicLJrezza scicntifica di quando 
s'ha a diagnosticare affe::ione catarmfe acuta semplice uno ~cola 
vagina uretra!e purulenlo della donna; od uno scolo m·etrale 
acuto dell' uomo i <la quando simili affezioni si abbi:mo a rlia
gnostica1·e scoli acuti ven1-rei! - E que.sta e re.1lmente una 
dirficolt;.\ tale chc rigirata 11uauto e come si vuole, o prillla o 
poi viene al pettinc. In fat ti cos' C avvenuto (1ul? ! ('he ii mede
simo Catto mo1·boso che fino <lal 0 <ionnajo ern sospf'llo di in-
dole acquisto ormule prohrr.bilifc'i di es~alo 
sempre tale nel 24 >ifa poi; ii .i-1 Fcbbrajo; si giwlit•O 
esscl'e possi&ile clie fosse cl' incltlle traumatica ! - Tali 
oscillazioni di gimlizio sul medesimo fatto morbn:o;o, souo d<':<:s1~ 

rimprornmbili, aecusal.i\i, allo scienziaro? - 21.fai piu! - Qnl la 
pcrsoua sparisce affatto1 c ::;p:'lii'3ce uecessal'iamente tutte le rnlte 
chc la scienza non <111, nC pull clare ancora, certezza assoiut;\ cli 
cliagnosi. Si indica sol tan to . sulla questionc in p1·0posiL1J. eomc 
j piu spcciali caratteri delto st:olo blenol'ragi"o nclht <lonna !-=ieno 
quel i di diffondersi rapid() chllla vulva a\ia va~ina 1 <l<~la Ya.~rina 
all' urctra: di pre~ei1t.1re le part.i un'arborizzazione va~colare mi
nuta, reticolata, all'ost.io vulvare : di avere bre,·e i1icubazione dal 
momenta clel contatto carnale sospetlo : avere un corso 1ungo e 
destare assai gravi fenomcni dolorifici . - >ila tut to ciO si <lice 
in clinica, quan<lo si e sicuri; per piena confossione o per cogni
zione clcl fatto; cho quello e uno scolo put>ulento insort.o rlopo 
un cognito congiungimento carnale. - I~ un hoc post hoc, t:':! 

una induzione dal noto all' ignoto, non C un trovato che si rag
giunga partendosi da un' incognita. - Qul ii congrcsso carnale 
C noto, in medicina legale bisogna dimostrarlo. - E percil> non 
ammct.to mai esser prudeate cosa, in un prime refert.o, occu
parsi, neppure in via di sospetto, della natura di uno scolo vulvare 
e vulva uretrale, moltopiU poi senza ancora avere avuta oppor-
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tunitil di i:>iit.Uire es:unc di conrronto fra la sotferente e rincol
palo auiorc. 

Jo non Yoglio atfatto sottilizzal'e sulla precisione diagnostica 
dcll'enUlD. morbo":a 1 qualuni1ue essa si sia. PercM per me (come 
altrovc accennai) basterebbe che dal rappo1·to dei clue inclividui 
rc~ulta~se che uno soJfre di 11uei medesimi fcuomeni morbosi di 
cui sull'i-c l' altro negli organi genitali , perch~ ( escluso affatto 
o;nii altro pos"ibilc contatto) mi sentis~i bastantemente sicuro 
di diclii<ll'ilre c!rn quello C sutnciente indizio di contaminazione 
corpori.:a. - Bisagna esi::cr logici ! - Se a piena gola in una 
dimostl'azione clinica o tcoretica, si scnte insegnare e sostenere. a 
I'<t:;innc, c:he non vi C motlo possibile a dilfertJnziare positiva-
111t'lltc 1111 catnrro vulvarc acuto da 11110 scolo blcno1•ragico acuto 
fiuo n.lla ro~silJilitit dclla inoculazionc' bisogna css~re logici 
atl annncitere che uuo scolo uretralc catatTalc acuto del
l' ur1mo, anco non con tratto per coito so"petto, :::.ia inoculabile 
ncllc parti genitali d'una donna pura da siniili malatlie. Per 
cui •. I pcl"ito forense, come gii'l dicern piu sopra, ~ piu che suf
lid~ n tc poterc atfcrmarc ii fa tto e la corri:--:pondenza dt 1 fat to 
snpra i due individui e poco importa entrarc a di.!ntro alln. na
lum piu o mcno virulcnta o vcnerea. dcllo scolo: - basta che 
ttt1Pllo ~colo catarrale, sin inoculabile in donna immune da 
malaltic; ~ 11 ' nltronde ian.'l. di organica coslituzione; perch~ si 
pn~-::1 atl~·r111are come prova di congiunzionc carnalc che essa 
vort<t aildo:-;s:o a so quanta prec:i;;;amsnte mostl'a di averc sopra 
rli so l'incolpato autvre dell'ailo lilidinoso.-Quindi ne resulta 
a m.1;;cifo1•c cvi<lcnz:1 esserc u111 azzardo mani!C~to chc un perito; 
a\la prima c.s1 lorazionc di una fanciulla che allc parli sue ge
nitali moi-itJ·a uno scolo catarralc e vada diccndosi vittima di 
atti lil1idinnsi: voglia imporsi la soma di dichiarare o indag-are 
o acccnnarc o inr1icaro che qucllo scolo posm csscrc l1lenorra
p-i:>o c r1uindi inoculato dclittun::;amente. - rl'uttc ques.te rifles
sio11i saran no utili piu chc un' intero capitolo in proposito, c se
guito la csposizione del caso). 

Con quanto ho acccnnato pill sopra si erode bastevole ad 
n.ccl!:·derc il dibatliniento orale alla Corte d' Assisc. 

'.\'atm•almenie la difesa dell'irnputato scelse un pcrito contra 
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il primo perito cbe per dare il suo parere al Giudice Istrutlore 
era cli\·entato un perith dell'accusa. 

Scelto il perito defensionale ai quesiti avanzatigli dichiart. 
io Che la malattfa alla vulva de,}a bambina cloveva essere in
dubbiamente blenorragica e non traumatica: 2° Che bisognava 
eacludere cbe la bambina avesse contratt.a la blenorragia quella 
sola volt.a che essa deponeva avere a vu to coo tat to con I' im
putato. -

(E qui altra importante e singolarc osserrazione di pralica 
medico forense giudiziaria e cioe: che tanto e giusto il precetto 
di non emettere di primo slancio referti declarativi neppure la 
natura probabile di un' affezione catarrale blenorragica che si 
sospetta essere resultato di contatto carnale per atto libidi· 
noso ( violento) che ci si pub trovare al graziosissimo caso 
che un perito defensionale chiamato a giudicare del fatto anco 
dopo mesi, e per conseguenza senza aver veduto a1cuneh~ n~ 
della malata n~ della malattfa, sugli stessi documenti del primo 
perito che vide, esamino ripetutamente, e curb la malata, sentenzii 
contro di lui (e quel che ~pill singolare) come 1ui.-lnquantocbe 
in questo caso il perito c!efensionale accettb la diagnosi del pri
mo per-ito, valendosi della concessione di una possibile cagione 
traumatica dello scolo come cagione inammissibile, per riuscire 
dal pelago a sostenere che quella essendo indubbiamente una 
blenorragta vene1·ea acuta, ne potendo essere stata trasmessa 
dall' imputato per la sola occasione di un solo contatto del 
membro virile ai genitali della {emmina, bisognava concludere 
che l'imputato non fu lui l'iooculatore della blenorragfa e quindi 
non fu lui l' au tore degli at ti libidinosi continuati imputatigli 
dall' atto d' accusa). 

Nonostante l' imputato ebbe la condanna, ma suscitato un 
ricorso a van ti la R. Corte d' Appello (Sezione promiscua), fu 
aptJoggiato da un voto periziale in scritto del puito defensio
nale unitamente ad un' autorita scientifica incontestata e incon
testabile. 

V ediarno •Jra il tcnore degli argomenti scientifici avanza ti 
in .l.ppello sul fatto analizzato fin qul. 

Si ddmandb se la sllcre~lbne alttarrale, vaginale ed uretrale, 
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delta bambina potessero spiegarsi come le spiegb (per chiarezza 
io avrei detto come le ammise possi6ili) il perito dell' accusa 
consideranclole prodotte d.i. confrica.menti d' asta virile e clelle 
mani .dell' imputato. 

Si rispose assolutam.ente e 1·ecisamente in modo negativo 
- percha (secondo il famoso e benedeltissimo primo referto 
emesso il 9 Uennajo ) si dicern che dall' ostio rnginale e clalla 
apertura uretrale colava liquido denso e viscoso in quantita ap
prezzabile anco dopa 12 giorni, accompagnata da dolore eel 
iscuria. -

Si negO categoricaniente che tutti quesli fenomeni potessero 
essere prodotti da causa traumatica, perche sarebbe stato im· 
possibile che una causa traumatica avesse anco destato un ca
tarro ncll'urctra, nascosta e difesa com'e dalle parti vicine.
E poi si dissc che la causa traumatica non esisteva c cib per
cM si trornrono illese le parti genitali della bambina, compreso 
l'imene, la forcell<\ ec. 

Si domandb poi se ii flusso purulento fosse da ritenersi i.•ero 
scolo venereo prodotto da inoculazione di pus blenorragico. 

Si rispose che la qualitb., la quantitA, la durata, Ia sede dcl 
ftusso; non potendolo minimamente ripetere da confricamenti 
ne da condiz'oni generali o speciali all'organismo di quella bam
bina, c ammcttendo anche ci fossero state cause capaci a dare 
vulvite, vaginite, non avrebbero mai data w·elrite, erano quei 
caratteri, in modo certo ed assoluto, tali che il flusso era ve
nereo o contagioso, e quindi si era inoculate un ve1·0 e pro
ptio vints blenm·ragico senza di che non si potevauo spiegare 
in verun' altro modo i fenomeni dichiarati dallo stesso p1·imo 
perito fl.sca le. -

Si domando poi un' altra cosa che per intenderla chiara ed 
includendo una notizia utile in pratica, voglio decifrare o cioe: 
che stando al racconto della fanciulla e della madre, il primo 
tentalivo d'immissione della vcrga sarebbe state commesso dal-
1' imputato verso il dl l l di Decembre - e la bambina venti 
giorni dopo sollanto (ossia ai primi di Gennajo} avrebbe accu
sato dci dolori alle parli gcnitali quan lo orinava. 

Da t.ali circostanze la pcnetrantc saggezza di chi formulava 
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i quesiti periziaJi pel ricorso in Appello, trasse fuori la clomanda: 
se questa distanza '.ii tempo fra ii presunto atto carnale ed il 
momento in cui si manifestarono i dolori nclla bambina pote~se 
avere significato scientifico e c1uale. 

Si rispose; ricorrendo naturalment.e alla dottrina dclla in
cubazione; che mai assolutamente verificandosi u1i tal tempo 
lungo nei casi di blenorragfa, ma o non csistcndo od al pill es
sendo cortissimo, non poteva esser trascorso nella bamhina un 
perioclo cJi quasi 20 giorni d' incubazione: chc anzi nclle fanciulle 
appcna :ivvenuta l'iuoculazione, cominciano i fonomcni c si fauna 
gravi ed intensi. -

Quindi per ge11crale conclusione si disse: « che al di fuori 
«dell' imputat.o, Qovcva es~cre intervcnuta aHra camm di con
« tagio, comunf1ue fossc avvcnuto: e chc tal causa dovova es
« sere intervenuta precisamente ai primisshni (?) ginrni di 
« Gennajo ». 

- L' impulato fu assolutn. -
Io non saprei come mcg1io giovare all' indirizzo pratico se 

non che fare come ho fatto, esponcndo i11 :succoRa forma un sl 
bel caso. - Ho anco snltoliueato a determinatissimo animo al
cuni avverbii, alcunc frasi, perche il lettorc vi si fcrmasse con 
attenzione, e prenclosRe corn.ggio a saperc acloperm·e quelle 
cognizioni con vera fcde, ed ho scelto <1uesto escmpio fra. i 
molti altri chc avrci in proprio, perC'hC qui Ri Ycdono deli
neate stupcndamente molh' figure -la hanJbiuella- la rnam
ma - (era una cori~ta di Teatro), l' a,·vocato - il primo ptr 
rito - il pcrito a difcsa - ed ii consultvre. - Ed ho pl'oprio 
scdlo questo caso c non altri, pcrchC clopo la cundanna vi fU 
I' Appello, e dopa la forza della scienza, vi fu I' assoluzione: -
Ed ho scelto poi qucsto caso perchC (C 8ingolare e molto istrut
tivo) gli argomenti viito1'iosi fnrono cunfimnativi g1i argomenti del 
primo perito cl' accusa che perdC la cau~a rwcn1\o fotta un'ottima 
diagnosi.-IIo scello qucsto e non alt.ri ca~i pcrchC parrcbbe 
cbe dunque si dovesse credere ed ammcttere assoluta,nente 
in quella individualita clinica dclla blcnorra~fa vcuerea il 
vero pus contagioso 1·noculabile anco '}uando il confronto del
l' imputato dasse response negaiivo (lnoculazit111t.! blcnorragica 
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vcnerca, comunriue o aliundc avvenuta). - ITo scelto que
slo caso, perche dimostra evidentcmente che la esistenza di 
una forma vencrea non ~ sempre argomento bastevole a pro
varc un' oltraggio al pudore violento o no che sia. - Ho scelto 
questo caso, percbe ammaestra a non far mai referti cleclara
tiYi sull' iudole di uno scolo senza il confronto dell' individuo 
incolpalo. - Ho scelto questo caso, perche se anco fosse 
accacluto che l' imputato avesse mostrato segni di blenorra
gl'.a, o sotferta o presen le il ell 24 Gennajo, parrebbe in stretta 
logica si do\·esse ammcttere, che siccome i1 periodo d' incu
bazionc fu troppo lungo e percib inammissibile la inocula
zionc ii ell 11 Decembre, dunque nel caso in termini mai lo 
stesso imputato sarebbe stato Jui l'inoculatore quando fosse di
mostrato impossibile tlualunquc rapporto sessuale con la bam
bina d~ clopo ii ell 11 in poi. - Ho scelto questo caso, perch~ 
volenrlo andare ti.no in fondo a scuoprire 1' ol'igine clel contagio, 
snrebt-e stato opportuno visitarc e ruamma e babbo e persone 
di tamiglia onde vedcre se nclla casa stes<::a vi fosse l' origine 
del morbo. - Ho srelto qucsto ca<::o, per dimostrare ad evidenza 
come ii pcrito non debba \'alutare con preconcetto ncssuna cir
costanrn concomitantc che pofrebbc far balenarc un sospetto 
di corruzione, neppure quanclo ~i abbia il fatto di una bambina 
quasi docliccnne che si lascia sculacciare sotto i panni in un 
pubblico ncgozio cla essa f're(1uentato. - Ho scelto flnalmente 
questo caso, pcrcM mancherebbe opportunamente una diffe
renzialc clinica nel caflo in termini fra vulvite, vaginite scro
folosa ec., vulvite traumatica c vulvite venerea blcnorragica con
tagiosa. -

ln consimili circostanze C sempre miglior modo quello di 
descrivere quanta esiste di morboso nelle parti gcnitali di quella 
che si dice pazieote di violcnza o di inoculazione virulcnta. la
sciando dunquc ogni valutazione nel momenta e solo rimettendo 
a migliori circostanze il concludcre qualcosa data la opportunita 
di un raffronto. 

§. 2-12. Quanto alla comunicazione delle altre forme di 
mnlattie veneree e massimamente delle sifilidi, le quali aggra
vano Ia responsnbilita del fatto pel danno cbe portano alla sa

Filippi 
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Jute di chi sofl'rl l'onta, non intendo di soffermarmi molto dopo 
Je cose dette in proposito nei paragrafi accennati o pill special
mente al §. 43 e seguenti di questo libretto. - D' altronde si 
deve sempre sottointendere che il perito debba conoscere com
pletamcnte tali studii di sifiliograffa. - Per il praiico , al so
iito, cosa importante e di stabilire nella visita di confronto se 
la malattfa venerea o sifilitica che si pub vedere in ambedue 
gli individui abbia in realta la medesima indole o se vi possa 
essere rapporto di inoculazione per la sede dall' uno all' altro 
individuo.-Questa e una diagnosi di epoca ed C tutta di spet
tanza specialistica non sempre perb facile a strigarsi nei casi in 
termine, per le tante variazioni e per i tanti mai possibili av· 
venimenti che possono concorrcre a reridere dubbia la ragione 
de[ caso. - E fra questi avvenimenti pur quello di trovarsi 
chiamati a visitare ii prcsunto colpevole e talora anco la paziente, 
dopo tanto tempo, durante il quale siasi dileguata la esi'Stenza 
evidente del male virulento da doverne giudicare solo dai residui 
quali le cicatrici di ulceri infettanti, o le place.he mutose o 
l' ingorgo dei ganglii inguinali. -

In generate perb e da tenersi per fermo e giusto come dal 
punto di vista medico legaio, una questione di diagnostico fra 
le diverse specie di ulcera sarebbe uno scolasticismo che puz
zerebbe di pedanterla. -Basta al perito di constatare il carat .. 
tere contagioso <lell' atfezione e secondariamente pub venire di
scusso il carattere della gravezza, e quindi la questione del 
quantitativo del danno 

Cib che importa sotnmamente in pratica e di non conrondere 
una ulcera non specifica con una ulcera venerea, e allora Sd

rebbe veramente dtinnoso credere venerea un' ulcerazione erpe
tica od un'ectima vulvare. - Fortunatamente, ricordo al pratico 
come vi sia modo di sciogliere il dubbio per mezzo dell' auto
inoculazione , quando perb tali precisazioni diagnosticbe sieno 
liMramente consentite dalla paziente. 

§. 243. Sebbene abbia il dovere di accenna.rle, poco mi 
fermero sul valore che potrebbero avere in tali casi le malatue 
parasitarie comuaicabili , quali le animali e le veg~tali , fra le 
prime la tognn ed iI pediculo del pube, e fra le seconde il cerchio 



-4;;1 -

parasitario ec. - Basta ricordi.\re tali cose percha se l' occa
sione lo porta , il pcrito ne tragga quel conto che puo trarne. 

§. 244. Fra le concomitanze gravissime della violenza car
nale in genere , o che sia stupro in fanciulla minorenne; o 
stupro in maschio, o violenza carnale propriamente detta; in· 
donna libera e casta ed in qualunque eta, o in maschio di adulta 
eta, o in meretrici, o, secondo il linguag2io del progetto di Cadice 
Penale, commesse per oltraggio violento al pudore, v'e da studiare 
seriamente un pun to di pratica, il quale sebbene moralmente 
considerato desti orrore, pure analizzato con la calma della 
scienza fa luminosamente vedere la grande e continua indivisi
biliLll dello studio delfa Venere forense dalle attre parti della 
medicioa legale. 

E fuori di discussione che o prima o contemporanoamente 
o susseguentemente all'atto libidinoso violento, in qualunque 
condizione 1li Sesso, di eta, di circostanze ioclividuali, l' autore 
dell' oltraggio veaereo compia sulla persona violentata per sfogo 
di libidine, n una lesio~ traumatologica grave, o gravissima 
o mortale; e pill specialmente poi, o stra.ngolando o soffocando 
la vitt.ima. - Jn una parola allo stupro, alla violenza carnale, 
si unisce l'assassinio. - Fecondo e vastissimo intreccio di fatti, 
di studii, di riflessioni questo che forma un capitolo vastissimo 
della medicina legate, dove entrano come contributori massimi 
gli studii clella traumatolog!a c della freniatr!a medico forense 

Se si trattasse di lesioni traumaticbe violenti indotte o pri
ma o durante o dopo I' atto libidino.so, il pratico per gli studi 
di traumatologfa ha la guida del eome comportnrsi. 

Se si trattasse di Jesioni traumaticho cbe recarono morto 
allo stesso individuo che si credc sia stato vitt.irna di violenza 
carnale, allora vi occorre uno studio alquanto speciale. 

Non v' 6 dubbio alcuno che in tesi genorale si possa dire 
non essere veroslmile come un' atto libidinoso, sia pure violento, 
abbia avuto potenza di recare morte ; ma A pill fondato il 
credere come il fatto venereo o il tentativo di esso, possa essere 
stnta occasione a consumare l' assassinio mediante una forma 
di uccisione che deve essore qnella da specificnrsi dal perito.
non lo faccio "lolentieri, ma a scolpire beue Je molte possibilita 
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alle quali pub trovarsi presente il pratico, sono costretto di 
prcndet•e alcuni casi tolti dal Tardieu riepilogandoli succinta
mente. -

Ad esempio . - Si trova morta una donna di 68 anni in un 
cam po: il carlavere mostra alla testa ed alla bocca, al collo, 
intorno alla laringe, ecchimosi, escoriazioni, stravasi di sangue 
nei tessuti pill profondi.-Agli organi genitali, la vulva squar
ciata da entrarvi con una mano ed avvertire ferite e strappi 
alla vagina. - Strappato con i denti ii capezzolo di sinistra e 
da tutte queste parti sangue in copia seolato. - Nei viscer1 
non apparisce nessuna causa prossima di morte. -

Altro fatto. - Si trova cadavere una bellissiroa giovanetta 
di circa 13 anni in luogo remot.o di campagna vicino all' arena 
di un :flume. - 11 cadavere e gic\ in via di putrefazione. - Si ri· 
cono3cono tracce di violenza spiegata sulla persona di questa 
disgraziata per chiuderlc la bocca e soffocarle le grida- e sulle 
braccia per tenerla immobile. -Al collo esistono segni di stran
golazione. - Agli organi genitali la vulva largamente aperta : 
l'imene in parte squarciato, tutto e sporco di sangue corrotto: 
tracce dunque di deflorazione recente e incompleta. - 11 cada
vere portava segni di essere stato get ta to nel .fi ume, spenta la 
vita della giovanetta. -

Altro esempio. - Si trova il cadavere di donna avanzata 
in eta, poco robusta, e si riconosce per quello di una tale ve
dova. Alla faccia, alla fronte, al naso, a11a bocca, al collo, al 
dorso, tracce di escoriazioni, contusioni pill o meno profonde di 
diversa forma e tutte significative di essere state fatte in tempo 
di vita. - Alle mani , alle braccia, alle ginoccbia , alle coscie 
segni di una resistenza disperata.-Agli organi genitali da cia
scun Jato della vulva, alla faccia interna delle piccole labbra, 
all' ostio vaginale, macchie ecchimotiche profoode disegnanti la 
forma delle dita.-Nella vagina, fin su verso l'utero, ecchimosi 
di una violenza maggiore a quella che potrebbe esser prodotta 
da un co ito regolare. - Per cui la donna, ancora viventP, avern 
.sofferte violenze traumatiche multiple, dibattendosi sul suolo in 
.diverse posizioni.-Era stata vittima di stupro violento susse
guito da strangolamento opera to dalle mani stesse dell' assas-
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sino. - Si trovano macchie di sperma sopra i panni della mor

ta. - L' assassino La 38 anni, piccolo e robusto, porta al visa, 
negli occhi, sot to la congiuntiva, ed alla mano destra, alla re

gionc dorsale, scgni di contusioni e col pi d' unghia. - Nega 
tutto. - Ncssuna alterazione negli organi genitali. - Ma tutto 
collima per ritenerlo l' autore della stragc. -

Altro e:sempio. - Cad~were di bella e vigorosa bambiua di 
7 anni. - Crivellata da 17 fcrite falte da istrumento pungente 
e lagliente aprendo petto, ventre, e stomaco, passando e d'avanti 

e dallc regioni posteriori del tronco. - Agli organi genita.li 
apcrla vio\entemente la vulva, rotto \' imene, squarciato ii setto 
pcrincalo fra la vagina c l'ano.-Sla..!cata la vagina in alto in 

modo cfa aprire la cavita del basso vent1·e. - Quindi stupro 
violento con atrocit:'l. - Assassinio con armc taglicnte c pill colpi. -

Altro esempio. - Cadavcre di uomo di 44 anni per nome 
Letellier. - Abituato notoriamcnte a pcdcrastfa atli\'a e pas
siva (sodomfa): - Il caclavere prE>scnta ::1! collo, ai lati della la
ringe, profonde escoriazioni, simmctricamente poste con forma 
di ugnatui·c, con stravaso di sangue fra le parti muscolari del 
collo. -Ai ginocc!ii, ai gomiti, alla faccia posteriorc dell'avarn
bi-a~cia, irnprnute incartapcco1'ile di escoriazioni. - Dall' orificio 
dell' urctra, sgorgo di umore spermalico. - L'ano deformato, 
rilasciate Jo sfintere esterno, beantc ii canale anale. - Erosiooi 
multiple alla muc0sa del retto. - Quindi scgni di strang-ola
mento opci·ato con mani strettamcnte serrate sul collcr. - Scgni 

di colpi dirctti violentemcntc port.ati su diverse parti de! corpo.
'l'raccc di :-:odm11ia antica e indizii di pedcra::;Ua recente. -
V nssas:-;ino di name Pascal di 23 anni, lancici'e solclnto, atle

tico di forme, notoriamente 1wclerasta e sodomitico, avcva 

~~:i~t;,nl:: ~~,'.~:e i~~i:~::r~z'.~e~;°~i~:~g:~;i::c~~~:io "~~:·~~;:~ 
cia. E~li slesso ha ifldizii di sodomia. -In quella notte d1 scht
foso bagordo, assassin() strozzando Let.ellie1· cin~do ea sua volta 

pederasta. . 
.\ltl'o cscmpio. - Si tro\.·a a 606 metri circa dalla bHr1~ra 

de la Chapelle fuori di Parigi, un cadavere di bambinello di 3 
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anni e mezzo, grande e forte, per nome Giovanni Saurel, con 
la testa e la faccia orribilmente deformate. - Attorno al cc1llo 
mostra delle profonde impronte di unghie, e al sommo dello 
sterno si vedono impronte ecchimotiche di mano. - Alla base 
della verga, intorno intorno, escoriazione circolare, larga, pro'
fonda, indicativa di morso: - l' ano squarciato, sanguinante fino 
al retto intestino. - Nessuna traccict di resistenza a1Ie mani. 
- L' incolpato Castex di 55 anni, di fisionomfa bestiale, blesp, 
offre piccole escoriazioni a\l'occhio sinistro, al naso e all' orec
chio. - Ha l' ano slargato per non comune sfiancamento. -
L'altro complice, per name Ternon, ~on giovtnott.o di 16 anni 
scrofoloso, manust1.1rbatore, sodomita e pederasta con ano allar
gato, rilasciato, alquanto infossato. - Al momenta della visita 
mostra sul dorso dolla mano dcstra una macchia per brucia
tura di sostanza causi.ica, molto probabilmente adoperat.a per 
distruggere traccie di ferite, escoriazioni, morsicature riportate 
nel compiere ii delitto. - Quiadi ne resulta che l' infelice gio
vinetto era stato uccico da colpi arr.ecatigli con furore alla testa: 
che per soffocarne le grida era stato strozzato : che gli si erano 
con violenza brutale malmenate le paI1ti sessuali rnordendole, e 
:finalmente che gli si era squaroiato I' ano, intromettendovi un. 
corpo voluminoso e duro come ii mombro virile. - L'inchiesta 
ave,•a messo in chiaro che ii Castex incontrando il povero fan
ciullino lo aveva provocato ad atti libidinosi: che mentre costui 
teneva obbligata la testa del bambino fra le sue gambe forzan
dolo al p'H1 ributt.evole atto, I' altro complice lo stuprava lace.
randogli poi ii corpo con morsi, con col pi di pietra alla testa, 
al petto, lasciandoio informe cadavere. 

Un' altro esempio, c poi basta su queste sanguinose e schi .. 
fose prove di quanta sia capace di commcttere l'animale uomo 
quando ~ immelmato nella lussuria 1 - Un tal G. oper;ijo di 
laidissima condcilta morale, essendo gio.'I ubriaco, incontra una 
sera un suo compagno ugualmente pessimo soggetto e gJi di
chiara che vuol passa1·e la notte in sua casa. - Questi si ri .. 
cusa, ne nasce colluttazione, ma finalmente cedendo, accade cbe 
G. strangola l'avv:ersario. - Mentre lo strangolato 0 nelle con
vulsioni dell'ngonfa G. vedendogli il pene in erezione, vi si pone 
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sopra fncendo tentativi in.'.!ompleti di sodom!a. ~fa non riusr.en
dogli completa, preso da follfa libidinosa, con i denti strappa i 
testicoli al moriente, gli strappa gli occhi e gli scbiaccia Ia 
test.a. 

E dopa questo non ne voglio pill!~ sebbene percorrendo la 
lettcrn.tura medico forense di tutte le Nazioni; da un mezzo se
colo al presente giorno, ne troverei tanti a sazietA e disgusto 
senza l' uguate ~ 

E inutile dunque negarlo.-In pratica insieme a qualsivoglia 

at to di violenza libidino3a, si puO accompagnarc o il tentato 
o il consumato assassinio. 

§. 245. La condotta de! pratico in simili gravi circostanze 

6 ncttamento segnata da tutte le regale che ci siamo data cura 
di coordinarc mctodicameutc quando si parlava della trauma
tologfa, della tanatolog!a ed ora della venere forense. 

E; come si vede; un' analisi, una decomposizione che passo 
passo e con grande oculatezza C chiamato a fare ii perito quando 
ha la missione dall' autoritil giudiziaria di occuparsi di questi 
fa/.t.i. 

Se siamo nel caso in cul uu' inclividuo ha sub\to l' oltraggio 

al puclore ed una lesione violenta arrecatagli' da armi o da carpi 

contundenti che • abbihno ugito o per nuocere o per atteotare 
alla vita, la prima necessita e que\la di constataro ed i segni 
di. una violenza fisica che potrcbbe avere ii carattere di libi
dinosa, e quindi e necessario far l' esame accurato dclle parti 

genitali, o delle anoperineali, far ricerca di macchic di sangue, 
di spcrma ec., e i scgni di una comune vialcnza. - E su questL 
casi non mi fermo ulteriormente dopa le case gia particolarmente 

indicate. 
So poi si cambini il fat to clelL'amicidia o della vialenza CJLr· 

nale o tentata o consumata, allora trovando un cadavere, e -
prima necessario di bene eseguire l' atto di accessit, and~ pr~· 

cisa.rc in quale posizione sia stato trovato il corpo, se sia gia
cente in letto o precipitato a terra, se vi siano segn i di loUa ea. 

(Ved. Tanatologia, §. 16-pag. 20 e seg.), poi valutare beoe le 

Iosioni trnumatiche che potrcbbero assumere significato di forma 
spcciale di morte o per f~rimenti o per soffacazionc, strangola~ 
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zione, strozzamento, anncgamento cc. { Ved. Traumatologfa ai 
relativi capitoli). 

Nel caso in discorso, cioC nella combinazione di atto vio
lento carnale con omicidio, il perito dovra rHevare due case 
molto importanti e cioe: 

la Se fu ten ta to o consumato. --
2• Se l' atlo carnale libidinoso o violento in qualunque 

grado si trovi, o fu susseguito dall'uccisione o no. -
E questa e rcalmente in pratica una questione importante 

e che potrebbe sorgere specialmente ncl caso in cui uno fosse 
assassinate e avesse prima per abitudine viziosa segni di debo
scia sodomiUca. 

§. 246. In tutti questi casi, sia che si tralti di violenzacarnale 
o di stupro, e poi estromamente utile pater fare un'attento esame 
dell' indiziato autore dell' assassinio o dei complici. - E questo 
esame; come si sari\ rilernto uella brcrn cilazione di quegli 
esempii pii.t sopra riferiti; sara conOOtto con mo\ ta preeisione 
onde stabilire se vi sia verosimiglianza cli rarvorto fra \'impu
tato e I' ucciso o rilevab:Ie da corrispondenza di lcsioni o per 
natura o per sede o per speeiali caratteri o per macchie di 
sangue ec. - A rendere proficuo un tale csame, concorre anco 
la possibilita di scuoprirc una sim11\azione di oltraggio violento 
alla propria pudicizia, accampata con inganno dall' 1mputato a 
scusarsi dell' omicidio. E omai farnoso e ripetuto ii fat to nar
rato dal Celani di quel giovane di 10 anni che sorpreso nel 
momenta in cui usciva da uccidere un frate, disse di csscre 
stato da quello sodomizzato, e per fa.rlo credere, con le proprie 
di ta ed unghie, fl:i guastO l' ano onde ingannare i periti. -

Nell'esegqire tali visite di confronlO, per una ragione in gran 
pa.rte psichica, il perito si assicuri so lo sLesso incolpato pvrti 
segni manifesti di abitudini sodomitiche, indizio gravissimo di 
corrotta. morale. 

Se poi vi possano esser segni caratteriStici nella conforma
zioni dei genitali maschili e capaci a indiziare che alcuno sia 
abitualmente manustupratore, o pederasta attivo, e cosa da non 
potersi assicurare con precisionc nella pluralita dei casi . Solo 
l' illustre Tardieu avrebbe offer to alla pl'atica1 desumendolo da 
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fatti, una aerie di segni rel11tivi specialme:ite alla conform1-
zione, volume, direzione della verga del peJeraste, diccnjo che 
in genera le hanno la verga picco[a, conica, come quell a del cane, 
ovvoro, se fo3se grossa, presenterebbe una specie di skozzamento 
alla base del glande o la verga si presenterebbe alquanto torta 
<la destra a sinistra, e noi manustupratori sarebbe sottile e 
allungata nel mezzo e molto rigonfia al glande.-:- Pero in Italia 
e per opera dell'illustre De Crecchio e del P. Pacini, si i! smi
nuito motto valore a queste note fisiche illustrate dalla scuola 
Francese. 

§. 247. Nell'esame fi.sico che deve fare il perito sulla per
sona impu tata di av ere commessa una violcnza carnale, ricorrono 
i soliti generali precetti, come accennai per l' csamo fisico di 
coloro cho furouo imputati di stupro in femmine o di stupro 
cootro natura in maschio. 

Sara uoa domanda che facilmeote verra fatta quella rela
tiva alla valutaziooe della forza fisica che pub o dovrebbc avere 
avuta l'imputato, onJc perpctrare quella data azione e vincere 
quelle difficoltc.'l., specialmcutc in confronto della eta., delta ener
g!a del\a vittima. 

Bisogna confessare chc que5to discornimcnto non si pub 
insegnaro scrivcndo, perchC in primo luogo vi sono indiviclui i 
quali a considerarli in un mornento di quiete non si credereb
bero capaci a dispiegaro tanta forz.a quanta no possono espli
care in un momento di concitazione ti.sir.a o psichica. E poi 
cambiano tanto gli cffctti a seconda anco delle conclizioni nelle 
quali si trova la persona che dice a\'Cl' soffcrto I' olLraggio, da 
potersi malagevolroente preordinare qualcbo regola. - Pure, 
dato il caso che venisse domandato so quel data individuo 
potesse avere stup1·ata quella tal donna che opponeva resi
stenza, allora e necessario che ii perito valuti approssimativa
mente con le leggi anatomiche e fisiologiche tuttc le circostanze 
individuali, e pill che tutto, valuti tutti i momenti fisici nei 
quali poterono respettivamente trova!"si i due individui. - E 
qui ritorna il caso singolare di ricercare se la vittima potesse 
essere mai stata immersa in uno di quelli stati di sonno nar
cotic<>, di ipnotismo od in una forma cataleptica ec., da non 
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aver,.e piU forza di reagire. - In uno stato di sonno naturale, 
profondo, pare quanta si voglia, non si compie una de6.or11zione 
violenta senza cbe la paziente se ne accorga. - Questa forae 
potrebbe avvenire in doona cbe fosse stata coodottljin uno statp 
d' anestes(a o narcotica o eterea o cloroformica. - Fuori di 
queste cireostanze., non e vero;;imile ammettere cbe un' UQmo 

compia uno stupr.o od una violenza carnale inavvertiti sopra g.io
vane dormiel;lte. -

Fine dell' Opera. 
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