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Continuazione e line della Memoria: lntorno alle strie degli spettri stellari; 

di G. B. DONA'n. 

Sirio. 

- -  F 0 - -  t5" 

( r~ )  ----- i ~ 25' t~0" 

(~fl) ~ -  1 6 37 

( 9 7 ) = o  ~2 u7 
(T v ) ~  0 20 t7  

Wega.  

: -  F 0 + t~0" 

( r s )  = 'I~ 17' 15" 

( ~ j 3 ) = t  7 56 
( g y ) - - o  3'~ 55 
( 7 0 =  o 1o ~8 ,, 

Procione. 

~ F 0 ~ 33" 

( r ~ )  ~ t ~ 18" 55" 

( ~ j 3 ) = l  5 30 
(flY) ~--- 0 37 t 

(Tv) ---- 0 9 32 

Regolo. 

( r~ )  ~ io 8'  30'  

( ) 0  = 0 30 55 

Note 

be|lissima; larga 50". 
/3 bellissima; larga 80" doppia, 
7 larga quanto a ; poco visibile, 

~. bellissima ; larga 40 ~l . 
/3 bellissima; larga 60 �9 . 
7 molto larga; poeo visibiie 

a. ben visibile; larga 15". 
l'3 appena ~'isibite. 
7 poco pih larga di ~ ;  appena vi- 

sibile. 

I o~ nettisslma; larga ~0' .  
/S visibile a intervalli. 
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Fomalhaut .  

c: :=  F O . _  55 + 
Nole 

(r  a) ~ 1 ~ | '  ~'~" ) o~ hella; larga 55". 
( : ~ ) =  t t 0  36 .~ 

Castore. 

':- "-: F O - -  30" 

==- 1 ~ 9 '  /+3" I ~t bellissima; larga 40". 

Altair. 

,;', ~=. F (+'~ + 5" 

(r:+) ~ U 13' ~2" "~ ~x bella; larga ~0:, 
(:~fl) : I 6 3 t t_~ poco netto,poco visibitp; lar. 

(fi~) = 0 2~ 23 ga 4o". 

Capra. 

(r~)  ----- 10 21' 1" 
( x j 3 ) - - 0  3i  55 ( 
(.fl~)--~ 0 3~ 35 
( ~ v ) - ~  0 23 36 / 

Arturo. 

==F 0 - - 2 9 ' 2 2 "  

( r ~ )  ~ 0 ~ 51' 26" ,~ 

(,~,.,) = i 6 ~3  

~. sottilissim3; bene osservMa, 
/3 e T visibili a mala pena; o~- 

servazioni iticerte. 

a soU, ili,,sima; vislbilo a stQnto. 
t~ difticilissi:ua ;~ veder~i. 
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Polluee. 

~--- F @ - -  0-8' ~2" Note 

( r~ )  ~ 0 ~ tel' 33" ) 

( ~ ) ~  1 8 56 J 

sottilissima; visibile a stenlo. 
12 diflicilissima a vedersi. 

Aldebaran.  

-~- F |  29' 29" 

( r a )  ~ 0 ~ 50' 39" 

(~fl) ~-~ 0 29 ItO 
( ~ )  = ~ ~ 17 

I ~ bellissima ; larga 50 '1. 
/~ un poco pifi sottile dell':~; 

molto bella. 

di Orione. 

~ -  F 0 - -  30 . . . . .  oo 

( r ~ )  ~ 0 ~ 50' 19" 

( ~ 7 ) = 0  16 51 
( ~ , v ) =  0 57 18 

c~ bellissima; larga 40". 
f~ bellissima; larga 50". 
7 sbavata ; ben visibile. 

Antares .  

~ F 0 - - 3 3 ' 2 8 "  

( r a )  ~ 0 ~ /rT' 20" ) r162 bella; larga 50". 
(~j~) ==: 0 t8  17 f /~ assai bella; larga ~0',. 

Se si confi 'ontano le posizioni da me o t tenute  per le s tr ie  
delle var ie  stelle colle indicazioni date da Fraunhofer ,  si vedra 

che ~i sono deIle diffcrenze g rand iss ime .  Egli dice,  per esempio,  
t he  in Sirio vi 6 una be l l i ss ima s tr ia  nel verde, laddove io tro~o 

questa  s t r ia  in una  par te  dello spet t ro  che corr isponde al colore 
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azzurro .  Dice pure ehe negli spettri  di Polluee, della Capra, delia 

a di Orione e di Procione ha osservato una s t r ia  avente la me- 
desima posizione della stria D del Sole; mentre io non he mai 
potuto vedere una tal l inea.  Da the  cosa questa differenza? Io 
credo che possa at tr ibuirsi  al ia cagione seg~tente. Negli spettri  
stellari che si ottengono per fare tali esperimenti, non si ha 
tanta  lure da poterne veramente distinguere i differenti colori, 

e se si eecettua un poeo di rosso che si vede nella parte meno 
r i f rat ta  degli spettri, questi appariseono di una tinta lavanda 

quasi unfforme in tutta la lore lunghezza,  la quale ~ sempre 
molto pifi piccolo di quella dello spettro solare ottenuto nolle 
medesime condizioni, a causa della gran differenza di luee elm 
passa Ira iI sole e le stelte.  Se qt~iudi la posizione di una stria 
stellare non si misura, come he forte io, ma si s t ima soltanto 
riferendola ad una delle estremitb, dello spettro (come pub sup- 
porsi che hello maggior porte dei casi abbia lot to  Fraunhofer) ,  
6 racilissimo di ingannarsi  nel giudieare a qual porte colorata  
dello stesso spettro quella linea corr ispouda,  e di prender cos~. 
una stria per un ' a l t r a .  Aneora a me, al principle delle mie os-  

servazioni,  aceadde di ineorrere in tall inganni,  fra i quail ci-  
ter6 il seguente.  Dal conf.'onto della distanza cite passa fi'a 
l ' es t remo rosso dello spettro di Sirio e la sua str ia  c,, col!~ 
distanza the  passa fl'a l ' es t remo rosso dello spettro solare e 
12 sua stria E, io aveva giudicato the  la s t r ia  c~ di Sirio cor- 
rispondesse alla stria E del Sole, ma passato alle misnre esalte 
riconobbi subito c h e l a  stria o: di Sirio corrisponde~a i.,>iece alia 
F dtd Sole.  

Potrebbe invero esservi anehe il case che come le s id le  
cambiano di colore, cosi combine di posizionc le lore s tr ie;  
o che io abbia potuto misurare  certe strio che ova sono le l, it~ 
bel le ,  e ehe nel tempo in cui osserv6 Fratmhofer fossero irvece 
pitt cospicue, helle varie stelle, altre linee diffcrenti da quelle 
at tuali  (1). I1 solo accennare a tall questioni credo clae bast~ 

(1) Vraunhofer, per esemplo, non parla punto della dillicolta di osser- 
rare le st.rio della Capra, e dice the dillicitissime a scorgersi sono le stria 
di Proeioae: ed io he trovato invece molto dilIicili le misure delle stria 
della Copra, ed he osservato in Procione una bella stria ~aetta ~ cospicua pi/t 
di tutte le strie che ho potuto veder aella Capra : 

Vet. x l  r. 25 
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a prorate di quale importanza possano essere le osser~'azioni 
di questo genere, ripetute in vari tempi colla neeessaria esat- 
tezza. Sebbene io mi sia proposto di fare soltanto un rapido 
rapporto delle mie esperienze senza entrare nella parte specu- 
lativa e di applicazione, put nonostante non posso fare a meno 
di fare fin d'ora le riflessioni seguenti. 

Se si osserva la Tavola che d'h le posifioni dclle strie delle stelle 
relativamente alle posizioni delle strie solari~ si vedr/l che in 
15 s/elle da me osser~'ate quasi tulle hanno una stria, Ia posi- 
zione della quale di poehissimo differisee dalla posizione della 
stria F del Sole. Sembra dunque potersi ammettere non senza 
ragione c h e l a  stria che ritrovasi in quasi tulle le stelle in vici- 
nanza della stria F del Sole sia scmpre la medesima; ma che 
sia in alcune stelte piit ed in altre meno rifl'atta, pereh~ la luee 
delle varie stelle sia pure corrispondentemente dotata di una mag- 
giore o di una minore rifrazione. Se questa ipotesi (the in parle 
concorda colle idee di l:raunhofer) fosse ~'era, ne conseguirebbe, 
per esempio, che la  luce della Capra, o~e 6 una stri:~ che 6 ri- 
fratta 2' lO" meno e h e l a  stria F del sole, dovrebbe soffrire 
una rifrazione minore the la lute della Wcga o,;e ~ una stria, 
la parte eentrale della quale ~ rifratta 60" pii~ della stria F del 
Sole: e quindi ne dovrebbe aeeadere ehela deelinazione di que- 
ste due stelle, osser,~ate da due luoghi tali c h e l a  loro altezza 
sull'orizzonte apparisse molto diversa, dovrebbe resultare assai 
differente (1). Per riconoseere quanto questa mia idea potesse 
essere confermata dall'osserva/.ione, mi son fatto a consultare 
due eataloghi; l' uno eoml~ilato sopra le osservazioni fatte a Cam- 
bridge da G. B. Airy durante gli anni t828-1835 (2), e l 'altro 
compilato sopra le osservazioni fattc al Capo di i!uo.~a Speranza 

( t )  Poich6 ta differenza di rlfrazioue che passa Ira la stria c~ della Capra 
e la parle centrale della stria c~ della Wega 6 di 2~0"; e la rifrazione del 
raggio eorr ispondente alia linea F solare, attraverso il pr isma da m e  ado- 
potato,  6 di 51 ~ 15', ossia di 5075', men t r e  la rifrazione orizzontale nella 
nost ra  atmosfera 6 soltanto di ,35'; ne segue c h e l a  differenza di rifrazione 
ehe helle dette due strie potr~ verifiearsi a causa della rifrazione orizzon- 
tale atmosferiea aseenderb, a ~5I~075 di 220 't, 1o t h e  equivalo a un angel r 
non trascurahile di 2% 56. 

(2) Memoirs of the ~, Astr. Society. eel. •I. 
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da Henderson durante gli anni 183~ e t833 (1); e da questi 
due cataloghi ho est,'atto le posizioni seguenti per le stelle sulle 
quali io ho esperimentato. 

NOMB 

del le  s tel le  

F o m a l h a u t  

Antares  

Sir io  

Spiga 

Rigel 

P roc ione  

ot Orione 

Altair  

g e g o l o  

Aldebaran 

Ar turo  

Pollueo 

Cas tore  

W e g a  

Capra 

Ds MEDIE OSSERVATE 

A Cambr idge  a] Capo di B. Spcranz~ 
pel 1~50, 0 pel  I~55~ 0 

- -  5 9  ~ ~ l '  15" 9 ~  ~ ,50 ~ 50' 19" 

-'26 .,2 46 81 26 5 14 

16 29 22 22 16 29 ~6 

10 16 15 15 

8 24 16 

+ 5 59 14 48 

7 22 5 7 

8 25 55 59 

12 47 41 ,19 

16 9 .55 59 

oO 4 16 18 

98 25 45 90 

-52 15 O 47 

58 ~7 50 50 58 .57 57 

-4-- 45 48 52 88 "4- 45 49 8 

MOTO PBOPRIO 

~lnnuo 

1 - -  6 ' ,  lfi6 

5 - -  0 , 0,34 

2 - -  I , 198 

60 10 17 

99 - -  8 9-! 

s -4- 5 ~8 

�9 72 7 ~2 

75 8 2'25 

17 1~ 46 

68 15 9 

-~1 gO 5 

50 "28 fi5 

44 "32 14 

7 - -  0 , 040 

9 - -  0 012 

5 - -  I 02.5 

1 -4- 0 002 

fi + 0 ,58O 

l --+- 0 C0fi 

6 - -  0 "174 

0 - -  0 983 

4 - -  0 057 

2 - -  0 07~ 

7 + 0 ,  282 

1 - -  0 , 425 

I1 moto proprio annuo corrispondente a ciaseuna stella 1ho 
estratto dal secondo volume (pag. t99) degli Annali dell'Os- 
servatorio di Parigi. Con questo moto proprio c con i valori 
dati nel ra:nmentato volume (pag. 181) per calcolare la pre- 
cessione in ascensiono retta e in declinazione ho ridotto all'an- 

( ! )  l v i ,  vo l .  x .  



372 

no  1830 le posizioni  osser~ate  al Cape,  ed h e  o t tenuto  la se-  

guente  t abe l la  : 

DECLINAZ. MEDIE RIDOTTE &L 1850 N O M E  
OSSERVAT R 

delle ~ - _  
a 

$TIgLLI[ A Cambridge AI Cape Cambr 

Fomalhaut !--500 51' 15", 92 --,50 ~ 51' 15", 84 7 016' 

Antares 26  2 46  , 81 26 ~ 48 , 5 2  ~1 44 

Sirio 

Spiga 10 ]6 15 , 60 

Bigei ~ 8 24 16 

procione + 5 59 14 

Orione 7 22 5 ,  72 

Altair 8 25 55 , 75 

Regolo 12 47 41 , 17 

Mdebaran 16 9 55 , 68 

hrturo fi0 4 16 ,  41 

Pollute 28 25 45 , 50 

Castore .52 t5 9 , 44 

Wega i 58 57 5 0 , 5 6  

Capra +45 

22 16 29 25 ,  05 

10 16 16 ~ 72 

, 22 - - 8  24 16 , 79 

, 65 -+- 5 59 14 , 71 

722  5 ,  44 

8 ~5 52 , 45 

12 47 41 , 10 

16 9 56 , 19 

20 4 14,  98 

28 25 44 , 78 

52 15 8, 95 

58 57 48 , 68 

+ 45 48 54, 88 

21 18 

27 51 

29 25 

45 26 

45 9 

46 12 

50 ,55 

55 57 

57 51 

66 15 

70 2 

76 25 

85 56 

16 ~9 22 

48 52 , 88 

ALTEZZB DIFFER. 

Cambrid. 

al Cape 
~:apo 

86 55' + 1 " . 9 4  

82 27 + 1  , 71 

72 55 4 . 0 , 8 1  

66 20 4-1 , 12 

64 28 + 0 ,  57 

50 25 --O , 06 

49 2 + 0  , 28 

,t7 59 +1 , 5 2  

45 16 + 0  , 07 

59 54 --0 , 51 

56 o.0 4 . 1 ,  45 

27 58 +O , 72 

-05 49 4-0 ,49  

17 ~6 4.1 , 88 

10 15 - - ~ ,  00 

Nella q u a r t a  e ne l la  qu in t a  co l onna  di ques ta  tabel la  sono 

con tenu te  ls al tezze a cui le var ie  stelle p a s s a n o  sopra  l 'or izzonte  

di Cambr idge  e del Cape,  e ne l la  co l onna  ses ta  sono r e g i s t r a t e  

le  differenze di decl inazione che  r e s u l t a n o  dalle osservaz ioni  

fa t t e  in  quei  due  l u o g h i .  Se si cons idera  ques t a  u l t ima  co]onna ,  

si  vedrk che  per  la W e g a  si h a  a C a m b r i d g e  una  decl inazione 

m a g g i o r e  cbe dal le  osservazioni  del fiapo, e che l' opposto avv ie -  

n e  per  la  deel inazione  del ia  Capra .  Questo  p a r r e b b e  co r r i spon -  

dere  a l la  mia  ipotes i :  poich~ al Cape, la  W e g a  passa  assai  bassa ,  

ed invece passa  a l t i s s ima  a C a m b r i d g e :  e perci5 a Cambr idge  
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quasi nulla la eorrezione della rifrazione~ laddove questa corre- 
zione 6 m~)tto grande al Cape; e poich6 la luee della Wega, 
secondo quanto he detto di sopra, sembra essere rifratta pih 
che, quella delle altre stelle, ne seg(te the la correzione per la 
rifi'azione che viene applicata alle osservazioni fatte al Cape 
(correzione che in quel luogo tende a far erescere la declina- 
zione ) 6 troppo piecola~ e che quindi la declinazione di questa 
stella osservata coI'b, deve risultare minore di quella osservata 
a Cambridge. La stessa cosa che per la Wega, riguardo all'al- 
tezza sull'orizzonte di Cambridge e del Cape, verificandosi 
per la Capra~ ma essendo (al contrario di cib che accade per 
la Wega) la luce delia Capra rifratta meno c h e l a  luee della 
Wega~ ne deve conseguire chela  correzione della rifrazione che 
si applica alte osservazioni del Cape de~'e essere per questa stella 
troppo grand% e che quindi la sua declinazione osservata al 
Cape deve risultare maggiore di quella di Cambridge; come 
infatti avviene. Io he scelto i due sopra citati cataloghi come 
quelli che sono presso gli astronomi grandemente stimati~ e per- 
oh6 son fatti in anni fra lore molto prossimi; e quindi nel ridurre 
le posizioni dall'uno all 'altro pochissima influenza vi hanno i 
moti propri delle stell% i quali~ come ognuu sa~ sono tuttora 
moltissimo ineerti. Pet" le strie che he scelto ad esempio souo 
assai esatte le osservazioni, perch6 la stria ~ della Wega 6 bel- 
lissima, e la stria ~. della Capra, sebbene molto flna e diflieil6 
a ~edersi, pure 6 stata da me osservata molte volte con sufli- 
ciente precisione. Non cosi accade per6 per la stria :r della stella 
Fomalhaut, la quale stella passando a piceola altezza sull'oriz- 
zonte di Firenze, ed essendo visibile per breve tempo, 6 stata 
da me osser~'ata poche volte, e le osservazioni resultano poeo 
concordanti, per la ragione che la sua poca luce ed il sue scin- 
tillate m'impedi~.ano di prendere delle misure esatte. Seeondo 
le mie osservazioni, parrebbe bensi c h e l a  differenza ira la de- 
clinazione del Cape e di Cambridge dovesse essere di segno 
contrario a quello che si riscontra realmente. 

II segno delia differenza ira le deelinazioni di Sirio deve 
essere positive, perch6 la parte centrale della linea ~ di questa 
stella essendo rifratta t0" piit della stria F del Sole, pub rite- 
nersi the la correzioDe the si applica al laogo os~ervato di 
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questa stella, per l'effetto delia rifrazione, sia pih piccola dei~ 
giusto, e cbe quindi erroneamente si corregga (cio6 di troppo 
poco si aumenti) la declinazione osservata a Cambridge, la quale 
per tal motive risulti piit piccola di quella osservata al Cape. In 
quanto alia stella Altair, la differenza di -+- 1", 3~ fra la de- 
cliaazione di Cambridge e quella del Cape sta anch'essa a con- 
fermare raceennata ipotesi. Infatti: la parte centrale della stria 
a di delta stella essendo rifi'atta 20" pifl della F del Sole, 6 da 
ritenersi che pi~ pieeola del giasto sia la rifrazione che comu- 
nemente si attribuisee alia lure di detta stella: e poicb6 quella 
correzione tende a far diminuire la deelinazione di Altair os- 
servata a Cambridge ed a far aumentare quella osservata al 
Cape, ne segue che la declinazione ottetmta nel prilno luogo 
deve resultare maggiore di quella ottenuta nel secondo. 

Maio non mi tratter6 qui a far simili considerazioni pcr tutte 
]e altre stelle da me osservate; poich6 credo che una tal di- 
seussione sarebbe per era di troppo arrischiata e prematura. 
Io noa posse infatti neile mie misure aver con sicurezza r~ig- 
giunto cosi pieeole quantit~, come quelle che si dovrebbero in 
tal delicata quistione considerate, non tanto per la insuffieienza 
del mio micrometro che dava solo i 6", 6, quanto ancora per 
l 'esser sempre difficilissimo il puntare con estrema esattezza 
alle strie; e quest'ultima 6 la principale cagione d'incertezza 
e di errore. Vero 6 che io he cereato di ovviare a tall iacon- 
venienti ripetendo motte volte le osservazioni, e spero cosi di 
aver raggiunto lo scope; ma rib no~ostante ~,i ha ancora che 
desiderate. A tutto questo si aggiunge che per instituire urt 
confi'onto rigoroso fra i due cataloghi sopra citati, bisognerebba 
sapere di quali tavole di rifrazione si 6 fatto use nel eompilarli, 
e conoscere aneora tutti gli altri elementi clte lore ban servito 
di base; i quali dati a me mancano quasi del tutto pel ra ta-  
logo di Cambridge e per altri cataloghi, sui quali dovrebbz 
pure instituirsi un lavoro analogo, affiae di eliminate, per quanto 
fosse possibile, ogni eausa di errore. Ma quando pure un rigo- 
rose e complete esame di questo genere fosse possibile, noa 
~arrebbe forse la pena d'intraprenderlo: con rib sia ehe le po- 
sizioni delle stelle date nei cataloghi hanno sempre, per cost 
dire, dell' artifieiale; r ben difiir e laboriosissimo 6 il ritt- 
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~racciare le posizioni originali. Nel nostro caso, per riconoscere 
se realme~te ~'i siano certe differenze costar~ti nolle declinazioni 
delle stesse stelte osseL'vate a Cambri.3ge e al Capo, il miglior 
mezzo e i l  pift spe,lito sarebbe quello di instituire in quei due 
luoghi (owero in altri due cgualmente adattati ) una serie di os- 
servazioni simu!tanee e convenientemente condotte. 

Per determinate poi colla maggiore esattezza possibile I~ 
posizioni delle strie stellari, oltre al corredare l'apparecchio di 
osservazione di un buon micrometro e di un mo~'imento paral- 
laLtico, credo che converrebbe ancora di adoperare (cone  lento 
condensatrice) una grandissima lento costruita sul sistema di 
quelle di Fresnel adottate per i fari; la quale servirebbe benls- 
simo all'uopo, perch6 trattasi qui di avere una lento non gi~. 
acromatica n6 che alia notre le immagini degli oggetti, ma che 
concentri soltanto una gran quantith di luce; e con un tal ap- 
parecchio si perverrebbe forse a scorgere negli spettri stellari 
una moltitudine di strie non inferiore a quella che si vede nello 
spettro del sole. 

In fine, per rendere queste ricerche complete e vedere qual 
parte possa avere nel determinare le deelinazioni delle stelle, 
non solo la diversitY, di rifrazione della luce loro, ma anche la 
dispersione, sebbene piecolissima, che quella luee subisee nel- 
l'attraversare la nostra atmosfera, bisognerebbe ancora misu- 
rare le ampiezze dei piceoli spettri che presentano le stelle quart- 
do sono direttamente osservate con un buon cannocchiale acro- 
matieo ia prossimit~, dell'or~zzonte; e bisognerebbe inoltre de- 
terminare il punto del massimo splendore corrispondente ai vari 
spettri. Una serie di tall esperimenti sarebbe certamente di 
sommo vantaggio pcr molto delieatissime indagini delia moder- 
na astronomia. 

~Ia non 6 mia intenzione, come ho giA detto, di qui di- 
seorrere di tutto quello che con simili esperienze dove investi- 
garsi e c h e  puossi con fendamento sperare; e soltanto mi sono 
un poco trattenuto sopra una delle patti di applieazione che 
ha rapport9 colle mie osservazioni, perch6 questa mi 6 sem- 
brata una delle pi~ importanti, e perch6 l'esempio, in special 
modo~ della differenza fro le deelinazioni della Wega e della 
Copra osservate a Cambridge ed al Capo di nuona Speranza, 
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mi 6 sembrato bastante a giustificare fln d' era una tal dis~s-  
sione. Ne si creda gi/l che io voglia per questo insistere pif~ 
del dovere sopra tal cosa; perch6, senza disconoscere l'utilita 
de/le speculazioni umane, anche le pifi ardite, io sono quant'al- 
tri mai persuaso che esse, quando non siano basate sopra fatti 
ben certi, quasi sempre oltrepassano il punto di equilibrio ore 
risiede la veritb.. 

Firenze, 50 Agos to  1860. 

~ o o - O ~  0~ ~ ' 

INFLUE~qZA DE! NERVI  DE L CUORE S U L L A  FREQUENZA DEL P O L S O  

DEL PI~OF. JAC. MOLESCHOTT. 

In seguito alle celebri rieerche di Ed. Weber e di Budge, 
dalle quali risult6 che una forte irritazione elettriea del vago 
pub sospendere momentaneamente i battiti del cuore, questo 
nerve venne ritenuto, dalla pifi parte dei fisiologi, quale ur~ 
nerve arrestatore dei battiti del euore, ed aleuni scrittori hanno 
considerate il rage, inquantoch6 innerva il cuore, quale 1' an- 
tagonista del simpatico, che sarebbe il nerve motore di quel- 
l' organo muscolare. Per rio che spetta al rage, la teoria dello 
arrestamento veune ripetutamente oppugnata da Budge, ed in 
ispecie da Schiff, giacchO a questo sperimentatore risultb, dalle 
sue numerose ricerehe, chc una debole eccitazione del vago renda 
piO frequenti i battiti cardiaci, per cui il rage dovrebbe rite- 
nersi quale un nerve motore del cuore, la cui sovraeccitazione 
diminuisee la fi'equenza del poise, oppu,'e causa un arresto tem- 
porario del cuore. Pfliiger e pareeehi altri impugnarono l'opi- 
nione di Schiff. La medesima peritanza e contraddizione notasi 
esistere sinora nella scienza rispetto alia parte devoluta al sire- 


