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Note sulla Morfologia dei Gasteropodi Tectibranchi

Dott. G. Mazzarelli,
Privatodocente di Zoologia e dl Anatomia comparata nella R. UniversitSi di Napoli.

I. lieg-ressioue della conchiglia.

Uno dei fatti caratteristici della organizzazione dei Tectibranchi e

la reg-ressione della conchiglia, la quäle, notevolmente sviluppata in

alcune forme (es. Actaeon^ Scaphander)^ scompare total mente in altre

(es. F/eurobranchaea)^ e trovasi sempre piü o uieno ridotta in tutte

le altre.

II von Ihering, seguendo le sue note teorie sulla filogenia dei

Molluschi [2 e 3], aveva sosteuuto che lo sviluppo della conchiglia dei

Tectibranchi doveva considerarsi come progressivo [;]], in (ßuintocche

(juesti Gasteropodi deriverebbero dai Nudibranchi, sempre, come Plcuro-

branchaca^ privi di conchiglia, e in essi poi, gradatamente, questa sarebbe

apparsa, e, poco sviluppata ancora ed interna in forme come Pleiiro-

/»•anchiis, Oscan/us^ Aplz/sia, ovvero esterna, come in Ihnbrelta. finiva

col diventare bene sviluppata in Bulla^ Scapliande)- ed Actaeon.

Le mie ricerche sullo sviluppo postlarvale della conchiglia di

Apl//s/a [{j e 7], pubblicate otto anni or sono (e non ricordate ne dal

Gilchrist [1], ne dal Pelseneer [8]) dimostrarono invece:

a) che la conchiglia nei piü piccoli esemplari raccolti, che avevano

gilt la facies dell' adiilto, e, relativamente, molto pii'i grande che nell'

adulto stesso;

b) che essa presenta due giri e mezzo di spira (fig. 1);

XIX. 32
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498 Mazzaielli, Note sulla Morfologia dei Gasteiopodi Tectibrauclii.

c) che in qiiesta spira s' immette una porzione della massa vi-

scerale,
Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Fig. 1. CoDchiglia di im piccolo di Aplysia punctata. Cuv. della lunghezza

di mm 5 ( X 40).

Fig. 2. Conchiglia dell' J..^wnc^aia (adulto): rorostro; ^' incisura (gr. naturale).

Fig. 3. Piccolo di A. punctata.

In prosieg-no di sviluppo questa conchiglia si va sempre ridiiceudo,

sino a diventaie nell' adultO; comparativamente alla massa delT ani-

male, molto pin piccola che uegli stadi postlarvali, e a perdere del

tutto i g-iri della spira, di cui non resta che im semplice rudimento,

noto in Concbiologia col nome di rostro., nel quäle, naturalmente, non

puö piü immettersi parte alcuna della massa viscerale (fig. 2).

Inoltre, nei piccoli di Aplysia la conchiglia e interamente scoperta

e piü ricca di sali calcarei che non nell' adulto. Diguisacche l'aspetto

di uu piccolo di Aplt/sia., con la conchiglia scoperta, molto grande, e,

relativamente, robusta, e notevolmente differente da qiiello di nn

adulto della stessa specie (fig. 3).

A questo fatto devonsi numerosi errori di diaguosi specifica e un

non piccolo nnmero di cosi dette „specie nuove"^'.

Mentre la conchiglia si va riducendo, i margini del mantello,

arrovesciandosi dorsalmente, cominciano gradatamente ad abbracciarla,

fino a chinderla piü o meno completamente nel sacco cocleare.

Lo sviluppo postlarvale della conchiglia di Apli/sia mostra dunque

chiaramente, contro v. Ihering, che, come io ho sostenuto, la con-

1) Cosi per esempio : VAplysia Ferussaci del Rang e VA. virescens del

Risso sono piccoli di A. punctata, come VA. unicolor del Blainville e un

piccolo di A. depilans (confr. 7 p. 20).
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chig'lia dei Tectibranchi h in via di reg-resso. E questo

certamente un fatto molto importante, sul quäle, recentemente, ha assai

giustamente inslstito il Pelseneer [8|.

Le tteratura.

[1] J. D. F. Gil Christ, Beiträge zur Kenntnis der Anordnung, Correlation

und Funktion der Mantelorgaue der Tectibrancliiata. Inaug. -Dissert.

Jena 1894.

[2] H. V. Ihering, Vergleichende Anatomie des Nervensystemes und Fhylo-

genie der Mollusken. Leipzig 1877.

[5] Idem. Sur les relations naturelles des Cochlides et des Ichnopodes, in:

Bull. Scient. d. la France et de la Bclg., T. XXIII, 1891.

[6] G. Mazzarelli, Sullo sviluppo postlarvale della conchiglia nei Tecti-

branchi, in: Bull. Soc. Nat. Napoli, Vol. V, 1891.

[7] Idem. Monogratia delle Aplysiidae del Golfo di Napoli, in : Mem. Soc. it.

Sc. detta dei XL (3), Vol. IX, 1893.

[8] P. Pelseneer, Recherches sur divers Opisthobranches, in: Mem. cour.

et m6m. d. sav. 6tran. Acad. R. d. Sc. d. la Belg., T. 41, 1894.

IL Glandula del Bohadsch.

Sin dal 1890 pubblicai delle ricerche [3 e 4] su questa glandula,

che trovasi particolarmente specializzata nelle Aplisie („corpo in forma

di grappolo" del Cuvier), la quäle corrisponde evidentemente ad una

porzione della grande glandula ipobranchiale di Acfaeon e Lobiger.

Eppure il Gil ehr ist mostra d'ignorare assolutamente Tesistenza del

mio lavorO; quautuuque egli citi la mia Monografia [6], in cui i miei

risultati in proposito sono riassunti, e in cui e, naturalmente, citato il

lavoro stesso. Egli descrive la conformazione di questa glandula nelle

tre comuni specie di Aplysia (i)ag. 13, 21, 26), non facendo altro che

ripetere le mie precedente osservazioni. Egli, tra le allre cose, fa

notare che la glandula del Bohadsch della SipJwnota {Aplysia)

limacina e fortemente specializzata, cosa conosciuta fin dal Cuvier,

quando io, avevo gia fatto osservare che, in consegueuza appunto di

questa forte specializzazione, essa e innervata da un particolare ramo-

scello uervoso di origiue pedale, che mauca nelle altre specie [4|. E il

Gil ehr ist dimentica, a questo proposito, che nella mia Monografia io

ho dato un' interpetrazione morfologica della glandula del Bohadsch
della Siphoiiota., considerandola come omologa ad un' unica vescicola

glanduläre primitiva, dal cui luugo condotto escretore epiteliale si siano

differenziate nuove vescicole glandulari,

Cosi pure il Gi lehr ist dimentica che l'innervazione interamente

pedale della glandula dal Bohadsch fu da me dimostrata sin dal

genuaio 1890 contro il Vayssiere che l'aveva descritta come viscerale,

e dieendo che la glandula stessa „wird von der Aorta aus durch ein

Gefäß mit Blut wohl versehen" (pag. 21), dimentica del pari che io

avevo seguito minutamente il modo di coraportarsi di questo vaso in
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sei specie di Äplijs/a, tre di Dolahella ^), uua di Aplysiella e una di

Notarchus^ riportando nella mia memoria completa ben undici figure

suir argomcDto.

In ultimo farö notare ehe quando egli dice a pag. 22 che „die

größeren Drüsenzelleu des Mantels und der Hypobranchialdriise sind

nur stark differenzierte Becherzelleu", nou fa che ripetere, con non

molta esattezza, quanto io avevo gia scritto piii di quattro anni prima.

Infatto in quell' epoca a pag. 16 del mio lavoro [5J io scrivevo quanto

segue

:

„|] senza dubbio evidente che le cellule odorifere e cromatogene

„sia del Mantello che della glandola del Bohadsch per

„origine possono riferirsi alle cellule mucose, le cosi dette cellule

„caliciformi (Becherzellen) studiate per la prima volta dal Gray. . . .

„Esse non sono altro infatti che delle formazioui analoghe, di origine

„parimente ectodermica . . ., le quali perö si sono euormemente svilu})-

„pate, rivestendosi di un involucro raesodermico, e il cui protoplasma,

„Specialmeute differenziato, puo segregare anche sostanze colo-

„rate o odorifere. E chiaro poi che le cellule mucose gigantesche,

„che hanno grande importanza nella costituzione della glandula del

„Bohadsch, non sono altro che le medesime piccole cellule

„mucose caliciformi (Becherzellen), ulteriormente svilup-

„pate, e che luinno acquistato auch' esse un involucro mesodermico".
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1) Quanto il Gil Christ riferisce sulla conformazione della glandula del

Bohadsch delle Dolabelle era stato giä descritto precedenteuiente dal Zuc-

cardi e da me [7], e successivamente, con maggiore accuratezza, da me solo

[4 e 5].
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IIL Morfologia de 1 rene.

Siilhi morfologia del rene dei Tectibranchi, non si avevano, prima

delle mie ricerche, sc non idee vag-he, dovute al Cunningham [2|,

che aveva dimostrato uelle Aplisie che la cosi detta „glandola della

porpora" del Cuvier era invece il rene, del quäle perö egli descri-

veva con poca esattezza la posizione delT orifizio escretore, e al Vays-
siere, che aveva studiato, sommariamente e superficial mente il rene

delle Bulle [18].

Dalle mie ricerche risulta invece quanto segue:

1. Nei Tectibranchi, al pari che nei Nudibranchi, esistono, suc-

cessivamente, due reni: l'uno pari, primitivo (Uruiere), l'altro impari,

secondario e definitive.

2. I reni pari, primitivi, descritti dal Trinchese nelle larve dei

Nudibranchi sotto il nome di „nefrocisti" [17j, sono dei sacchetti com-

pletamente chiusi, non comunicanti ne con l'interno ne con l'esterno,

contenenti cristalli e concrezioni, e situati alla base del vclo. Si scorgono

molto bene nelle larve di ApUjsia punctata (fig. 4);

Fig. 4.

Fig. -1, Larva libera viveiite di Aplysia

punctata, Cuv. (x 480):

n' zzz uefrocisti;

n" = rene secondario;

m
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deir ectoderma (poro renale), ed in comunieazione col pericardio,

che si e intanto formato accanto {Philine, Pleiirobranchaea), mediaute

una lieve estroflessione delle pareti renali stessa (condotto reno-

pericardico). Questo reue^) e quello stesso che, noto sin dal

Loven (1844), fu considerato pel pigmento sovente contenuto, uon

nelle sue cellule, ma uel counettivo che le involge, come uu „occhio

anale" dal Lacaze-DiUh iers e dal Priivot [9J.

4. II rene dei Tectibianchi deve duuque tipicamente considerarsi

come una sorta di sacco, piü o meno ampio, in comunieazione da un

latocon la caviüi celomatica (pericardio), e dall' altro con l'esterno.

La comunieazione reno-pcricaidica, come nei Prosobranchi, viene sta-

bilita da un condotto vibratile piii o meno lungo, da me osservato

neir Aplysia [e fatto osservare al von Erlange r^)], e successiva-

mente poi nella maggior parte dei Tectibranchi dei Golfo |13] e nel

Lobiger. La comunieazione con l'esterno ha luogo mediante un sem-

plice poro.

Fig. 5. Fig. 6.

Fig. 5. Rappoiti dei poro renale e delT auo nello Scaphander lignarius:

n = rene; no = poro renale; a = ano; k = branchia; g.o = orifizio geni-

tale; (jr = doccia genitale.

P^'ig. 6. Sezione trasversale dei rene, dei pericardio e dei ciiore di Felta

coronata. Quatr. (X 140):

p = pericardio; np = sbocca dei condotto reno-pericardico nella cavitä renale;

d = intestino retto ; n = rene ; au := orecclnetta dei cuore.

5. La condizione piü primitiva dei rene dei Tectibranchi trovasi

nelle Feltidae., nelle quali appunto il rene conserva tuttora la forma

di uu sacco (fig. 6): in tulti gli altri la parete interna dei sacco

renale si solleva in pliche, dividendo la primitiva cavitä renale in

numerosi lobi e concamerazioni secondarie.

1) Vedi la nota pubblicata da me l'anno scorso in questo giornale [14].

2) Vedi V. Erlang er [3] pag. 31: „I have seen the same structnre (con-

dotto reno-pericardio) in Paludina, Bythinia, and Aplysia in Tignor Mazzarelli's

series of sections".
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6. II rene e situato a sinistra del retto, e il siio orifizio escretorio

trovasi a sinistva dell' ano (fig-. 5). Quest' orifizio puö perö, come
ueir IJmbrella e uel Gasfropteron, trovarsi accezioualmeute a destra

dell' auo: nia ('iö dou pare abbia valore morfolog-ico, perehc il reue e

situato a sinistra. Nella Pe/ta invece 11 rene e situato a destra del

retto e sbocca a destra dell' ano, e ciö probabilmente perche in questo

tectibranchio si c mnnifestato piü che in og-ni altro il processo della

„detorsione", pel quäle nel suo sviluppo l'animale ha rifatto in senso

invcrso il caramiuo della torsione. Allora il rene che prima della

torsioue trovavasi a destra del retto (come s'e visto sopra), e in

seg-uito alla torsione era pasfe.ato a sinistra del medesirao, ritorna di

nuovo a destra [12 e 13].

7. L'unico reue che trovasi uei Tectibrauchi, sia per i suoi rap-

porti anatomici dell' adulto, e sopra ttutto pel suo condotto reuo-peri-

cardico, sia per i suoi rapporti embriologici, appare chiaramente come

corrispondeute al reue sinistro (destro prima della torsione) dei Gastero-

podi forniti di due reni (Diotocardi), e ciö contrariamente a quanto

aveva sostenuto R. Perrier [1(3|, e concordemeute a quanto ha potuto,

contemporanemente alle mie osservazioni, dimostrare il v. Er laug- er

per il reue dei Prosobrauchi [3].

8. II sacculo descritto dal Bourne uel Pieurobranchus [1|, e os-

servato poi da me iu tutte le Pleurobranchidae [13], come pure quello

descritto dal Köhler nel Gasfropteron [8], non puö esser considerato

come rappreseutaute del secondo rene dei Diotocardi (rene destro)

perche, come s'e visto, nello sviluppo gli elementi del reue destro si

uniscono a quelli del rene sinistro [11 e 14].

Le mie idee sulla Morfologia del rene dei Tectibrauchi, esposte

in varie pubblicazioni dal 1892 al 1898, sono State accolte del tutto, e

sostenute, da K. von Er lang- er') e da H. Fischer |(V|.
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sono dal compianto Autore validamente sostenute.
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(Zweites Stück folgt.)

Sperrvorrichtuiigen im Tierreiche.

Von Dr. med. Otto Thilo in Riga.

Sperrvorrichtuugeu Averdeu von dem Techniker überall dort augebracht,

wo es erforderlich ist, einen beweglichen Maschinenteil dauernd festzustellen.

Ich erinnere hier nur an die Sperrklinkeu der Ankerwinden auf den

Schiffen, oder au die Hemmschuhe der Wagenräder. Avelche den Pferden

das Zurückhalten des Wagens beim Bergnbtahren erleichtern und so dazu

dienen die Kräfte der Pferde zu sparen.

Wir sehen also, ein Hauptzweck aller Sperrvorrichtuugeu ist, Kraft

zu sparen. Genau demselben Zwecke dienen auch die Siierrvorrichtungeu

in der Tierwelt.

Ueberall dort, wo es erforderlich ist, einen Körperteil dauernd in

einer und derselben Stellung zu erhalten, finden wir das Bestreben, diese

Arbeit den Muskeln durch Sperrvorriclitungeu abzunehmen.

Wenn z. B. in einem elastischen Rohre durch Muskelkraft der Durch-

tritt von Flüssigkeiten verhindert werden soll, so geschieht dieses, indem

die ]\Iuskeln, das Rohr ringförmig umschließend, sich zusammenziehen, so

etwa, wie man mit einer Schnur einen Gumniischlauch abbindet. Sehr

bald jedoch müssen die Muskeln ermüden, wenn der Schluss ununter-

brochen fortdauert. Daher findet man denn auch häufig in derartigen

Fällen, an Stelle des Muskelschlusses, einen selbstthätigen Verschluss;, d. i.
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