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Note sulla Morfologia dei Gasteropodi Tectibranchi

del Dott. G, Mazzarelli,
Privatodocente di Zoologia e di Anatomia comparata nella R. Liniversitä di Napoli.

(II, Stück. Fortsetzung von S. 504 dieses Bandes.)

IV. Morfolog-ia dell' apparato riproduttore.

L'apparato riproduttore dei Tectibranchi, non ostante che Remy
Perrier lo dichiari molto semplice ^), specialniente, egli dice, qiiello

delle A])lisie (!), non e ancora iuteramente ben noto, onde pochi anui

or sono il Köhler, nel suo pregevole hivoro sulla Siphonaria^ ebbe

a dire che „wir, trotz der schönen Untersuchungen von Mazzarelli
und anderen, den Geschlechtsapparat bei zu wenigen Formen genau

genug kennen". Ad ogni modo ciö che si conosce attualmeute sulla

morfologia di quest' apparato devesi particolarmeute alle mie ricerche

e, soltauto per alcului tipi, a (quelle del Bouvier e del Pelseneer
insieme (Actaeon), o del Pelseneer soltanto {Tylodina). Delle mie

ricerche si sono valsi infatti il Köhler [4], il Pelseneer [13], il

Lang [5], R. Perrier [15] e recentemente anche Rudolph Bergh [2]

e il Vayssiere |U)].

Per lo passato, tranne le poche notizie date dal Vayssiere sulla

conformazione grossolana dell' apparato riproduttore delle Bulle [17],

non si avevano che quelle del tutto incomplete, e ad ogni modo scar-

sissime, riportate da Autori antichi, quali il Cuvier, il Delle Chiaje,

il Meckel, il Leue, piii alcune osservazioni preliminari del Robert
sulle Aplisie, che non sono mai State completate.

Dair insieme delle mie osservazioni sulla Morfologia dell' appa-

rato riproduttore dei Tectibranchi (e specialmente dei generi Aphjsia,

Acera, Tt/lodinelia, Felfa, Pleurohrancliaea^ Osranius e anche Plilline^

Bulla, Hcmiinea, Gastfopteroii, Actaeon) risulta quanto segue

:

1. L'apparato riproduttore dei Tectibranchi si presenta sotto due

tipi: monaulo e diaulo. E monaulo, cioe provveduto di un solo condotto

sessuale per gli elementi maschili e femminili, nelle Bullidae, Scaphan-

dr'ulae, Fhilinidae, Dorididae^ Gastropteridae, Aceridae^ Aplysiidae^

ümbrellidae e Peltidue. E diaulo, cioc fornito di due condotti, maschile

e femminile, distinti (ovidutto e dcfercute), che si distaccano da un

uuico condotto ermafroditico, nelle Actaeoiildae, nelle Fleiirobranchidae

e nelle Tylodinidae. Nelle forme monaule esiste (tranne nelle Peltidae)

una doccla genitale dorsale, che permette allo Sperma di raggiungere

l'organo copulatore.

2. La glandula genitale (gl and u 1 a e r m a fr o d i t i c a) si presenta

Sütto due tipi distinti: a) con acini che contengouo al tcmpo stesso

uova e spermatozoi (Tectibranchi monauli ad cccezione delle Pe///(^ae);

i) „La disposition la plus simple est eelle (jue pr6seutent la plupart des

Tectibrauches {Bullides, Aplyaiides), p. 735 (15).
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b) con acini di cui alcuni contengono solo elementi femminili, e altri

contengono solo elementi niaschili (Tectibrancbi diauli, piü le FelUdae).

La presenza nei Tectibrancbi di questo secondo tipo fu da me dinio-

strata nel 1891 [8], e successivamente confermata dal Pelseneer [13]

e dal Bergb [1], quantuuqne questo Autore ignorasse le niie osser-

vazioni, e riportata ancbe dal Lang [5] nel suo Trattato^).

La glandula genitale della Pelta presenta una camera centrale,

cbe contiene solo spermatozoi, nella quäle sboccano piü acini, cbe con-

tengono solo uova [10].

Fig. 7.

Fig. 7. Schema dell' appaiato riproduttore iuüiihuIo

di un tectibranchio a tipo assai seinplice (e?.

Gastroptevo)i).

e =z piccolo condotto ermafroditico,

(/(/ = grande condotto ermafroditico,

ei = glandula dell' albiime,

n =: glandula del nidamento,

stv = vescicola di Swammerdam,

g = doccia genitale.

3. Nel tipo monaulo (fig. 7) l'unico condotto sessuale si ditferenzia

in due porzioni distinte, l'una, rispetto alla glandula genitale, prossi-

male, Taltra distale. La prima (e) presenta le pareti assai sottili, il

diametro piccolo e il corso molto tortuoso (piccolo condotto erma-
froditico); l'altra ha invece (g.g) le pareti spesse, muscolari esterna-

mente e glandulari internamente, il diametro relativamente considerevole

e il corso poco o niente tortuoso, e inoltre puö essere talora brevissimo

e talora eccessivamente lungo (grande condotto ermafroditico).
Quest' ultima regione da origine, per estroflessione, tipicamente a tre

diverticoli: due nella sua estremitä posteriore, cioe nel punto dove si

1) II Vayssiere [19, S. 233] dice di aver coiistatato tre volte nei Pleuro-

branchi la struttura della glandula ermafroditica da me segnalata in questi

Tectibrancbi (distinzione cioe tra gli acini maschili e femminili), ma che in

altri casi il fatto gli e sembrato dubbio, avendo egli trovato dcgli spermatozoi

nell' interno di acini femminili „come si osserva" — egli dice — „normal-
mente in tutti gli Opistobranchi", e che quindi gli sembrano uecessarie nuove

osservazioni per risolvere la quistione.

Da parte mia posso assicurare il Vayssiere che la disposizione da me
dimostrata nel 1891 e costante, e che essa e stata confermata, oltre che dai

tre casi da hü osservati, anche dalle ricerche del Pelseneer [13] e da quelle

del Bergh [1]. D'altra parte si puö benissimo crcdere di scorgere sperma-

tozoi negli acini femminili o uova nei maschili, quando o le sezioni siano

spesse, ovvero, per un difetto di tecnica, si sia lacerata la tenue membranella

che separa l'uno dall' altro acino, Infine non credo che ora possa dirsi, che

negli Opistobranchi normalmente gli acini della glandula genitale conten-

gano al tempo stesso uova e spermatozoi.
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Fig. 9.

C'ontiniui col piccolo coudotto ermafroditlco, e l'altro verso hi siia

estremitä anteriore, cioe j)resso il suo sbocco nella cavitä palleale.

I primi due diventano due glandule: la g'Iandula dell' albnme {ei)

e la g'Iandula del nidamento (w). L'altro si rig-onfia a mö di

vescicola, diflereuziandosl nella vescicola propriameute detta e nel suo

condotto eseretore, e costituisce la vescicola di Swamnierdani(6Vt'),

le cui pareti g-landulari seg-regano un li(iuido di reazione acida, che

ha Tufficio di g-onfiare e dissolvere il cordoncino spermatico che fun-

ziona da spermatoforo, metteudo cosi in libertä gli spermatozoi \). 11

tipo niouaulo piü semplice si riscontra in Pelta e Gastropteron : il piü

complicato uelle Aceridae e nelle Aplysiidae. Queste complicazioni

possono ridursi alle seg;uenti:

a) il grande coudotto ermafroditlco puo allung-arsi gradatamente

sine ad abbracciare strettameute le glandule dell' albume e del nida-

mento e ad avvolgersi a spira intorno ad esse, in modo da nasconderle

quasi del tutto. 8i forma cosi la cosi detta „massa genitale annessa",

caratteristica delle Aceridae e Ap///siidne (fig. 8 e 9);

Fig. 8. Apparate riproduttore dell'

Äplysia depilans L. (seiiza la glan-
dula genitale e il pene):
m = massa genitale annes.sa,

Bt = ta?ca copulatrice,

e = piccolo condotto ermafro-
ditlco,

e' = grande condotto ermafro-
ditlco, '^'^

Siv = vcsc-icola di Swamraerdam,
gr = doccia genitale,

Fig. 9. Schema dell' apparato ri-

produttore di un' Aplysia:
e = piccolo condotto ermafro-

ditico,

cd = glandula contornata,

ein = glandola dell' albnme,
71 = porzione nidanieutijjara del

grande condotto ermafro-

ditlco,

ci.d =r ovidutto- deferente,

d = glandola del medesimo,
Bt = tasca copulatrice,

Br = doccia copulatrice,

Sw = vescicola di Swammerdam.

b) il grande condotto ermafroditlco puö prcseutare la sua cavitä

divisa in due docce, cutrambc vibratili, l'una glanduläre e l'altra no,

l'una per la quäle jiMssano le uova e gli spermatozoi, che dcvono

venire emessi, l'altra che vien percorsa, con cammino inverso al pre-

cedente, dagli spermatozoi che vanno a fecondare le uova. L'una

1) Per le interessanti funzioni dcU" apparato riproduttore delle Aplisie, e

per quelle in generale della vescicola di Swammerdam dei (jlasteropodi, da

me poste in luce, vedi la mia uota pubblicata nel Zool. Auz. del 189Ü [6] e

la mia memoria del 1891 [9J.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



618 Mazzaielli, Note sulLi Moifologia dei Gcasteropodi Tectibianchi.

vien detta „ovidutto defereute" {ei.d)^ l'altra „doccia copula-

trice" {Br). Qiiesta disposizione si verifica iu taluue Bulloidee, e

soprattutto nelle Äceridae e Aplisüdae;

c) la glandula del nidamento puö modificare la sua primitiva

fnnzione e servire soltauto alla formazione di bozzoli ovig-eri (cocons).

Essa (c.c^) prende allora il nome di „g'landola a g-omitolo" o „con-

toruata" (Robert). Questo interessante fatto morfologico non potette

«sser da me dimostrato se non quando mi riusci di studiare, nello

sviluppo post-larvale, lo sviluppo deirapi)arato riproduttore diÄjyhjsia-,

d) nel caso precedente funzioiiada g-landula del nidamento
la porzione posteriore del g-rande condotto ermafrodi tico

(fig. 9, «), quella cioe che si avvolge a spira intorno alle glaudula

deir albume, entrando cosi nella costituzione della massa genitale

annessa (fig-. 8, m);

e) oltre alla vescicola di Swammerdam puö fonnarsi, tardivamente

neir ontogeuesi {Aplysia)^ uua seconda vescicola, a spese sia del grande

condotto ermafroditico (es. Aplysia)^ e a maggiore o minore distanza

Fig. 10. Fig. 11.

Fig. 10. Apparatü riproduttore della Philinc apcrta (senza la glaudula geni-

tale e senza il pene)

:

n = glandola del nidamento; eiiv = glaudola dell' albume; e = piccolo con-

dotto ermafroditico; c/tj = grande condotto ermafroditico; stv = vescicola di

Svvammerdam; Bt = tasca copulatrice.

Fig. 11. Schema di im apparato riproduttore diaulo

:

e = condotto ermafroditico ; d = deferente
; ^j = pene ; ov = ovidutto ; stv ==

vescicola di Swammerdam: n =z glandola del nidamento; eitv = glandola dell'

albume; s r= vagina.
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dalhi vescicohi di Swammerdam stessa, sia del condotto escretore della

vescicola di Swammerdam {Philine, Umbrellu). In questa nuova ve-

scicola, detta tasca copulatri ce (Bt), vanno ad accumnlarsi gli

spermatozoi, dopo essersi libeiuti, uella vescicola di Smamnierdam, dal

cordonciuo vischioso in cui erano prima trattenuti:

f) il peue pnö esser provveduto di im' appendice prost atica ])iü o

mono lunga (es. Bullo, Gastropterou).

4. Nel tipo diaulo tipicamente si lia (fig. l\) iin condotto erma-

froditico comune (e), che corrisponde in tiitto al piccolo condotto

ermafroditico del tipo monaulo, il quäle si biforca, e da im lato da

orig-ine ad un sottile deferentc {d), che va a terminare al pene (p), e

dair altro ad iin ovidutto (e/), che terniina in iina breve vagina (.s),

la quäle corrisponde in tutto al grande condotto ermafroditico del tipo

monaulo, solo che, a somiglianza di quelio delle Bulle, e assai breve.

Fiff. 12. Fig. 13.

Fig. 12. Apparato ri])rodiitti)ro dell' 0.scauius manhranaceus (senza glaiidula

genitale):

e = condotto ermafroditico; ov = ovidutto; ew = vescicola di Swaramerdaui

;

n = glandola del nidamento; e«w = glandola dell' albume; v = vagina; u =
orifizio vaginale; ^jr = prostata ; d = deferentc; ps — giiaiua del pene;

jj =: pene.

Fig. 13. Apparato riproduttore della rieurohiancliaca Bledcelii Leue:

g = glandnla genitale; / = fegato ; m = miiscolo del pene. Le altre lettere

come nella figura precedente.
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Alhi vag-ina, come al grande condotto ermafroditico del tipo monaulo,

sono aüDCsse ima glandula dell' albume {eiw) e una glandula del

nidamento (w). Esiste una vescicola di Swammerdam, la quäle o c

annessa all' ovidutto, come uelle Fleurobranchidae, ovvero s'iiiserisce

nel punto in cui l'ovidutto si apre uellavagiua, come nella TylodineUa ^).

Le complicazioni clie si mauifestano nel tipo diaulo sono assai

lievi, Esse si limitano alle segiienti:

a) comparsa di uu sepimento che divide in due la cavitä vaginale

(es. TylodineUa)-^

b) presenza di una tasca copulatrice {Oscanhis tubcrciilatus)-^

c) presenza di un piccolo cieco e di rigonfiamenti dell' ovidutto,

che probabilmente fauno le funzioni di una tasca copulatrice {Pleuro-

branchaea)-^

d) presenza di una prostata {Oscanius membranaceus).

5. II pene, situato presso l'orifizio femminile nei Tectibranchi diauli,

lontano da questo e nella regione del capo nei monauli, si preseuta

sotto due tipi distinti: a) come un organo cavo estroflettibile come un

dito di guanto; b) come un organo solido protrattile. In un sol caso

{Actacon)^ osservato da prima dal Bouvier c dal Pelseneer, esso

trovasi costantemente protratto; di solito e inguainato. E cavo nella

Pleurobrancliaea e nella Pelta. E solido in tutti gli altri. In quest'

ultimo caso, se si tratta di Tectibranchi monauli, e talvolta {Doridium^

Aplysia) solcato da una doccia ciliata, che puo anche mancare del

tutto (^Gastropteron)'^ se si tratta invece di diauli, e per lo piü attra-

versato per tutta la sua lunghezza da un canalicolo, continuazioue dcl

deferente, che si apre nel suo apice. Esso puö presentare delle i)unte

cheratiniche ad uncinetto, come nel Nofarclius e nella Fhyllaplysia

(pene armato), ovvero puö esserne privo, come nella maggior parte

dei casi (pene inerme). Alle volte (Aplysia depUans) la guaina del

pene presenta delle eminenze fibröse, note sin dal 1761 i)er opera del

B oh ad seh, formite di punte cheratiniche.

II pene si forma [Aplysia) come una invaginazione ectodermica,

dal fondo della quäle sorge poi, comme gemma, l'organo copulatore

stesso. E probabile quindi l'opinione dello Schiemenz, secondo la

quäle il pene sarebbe stato in origine una ventosa [15]. II pene e di

natura pedale, ed e innervato come osservö per la prima volta il

Delle Chiaje, da un nervo pedale. Possono perö audarvi anchc

rami di un nervo cerebrale.

1) Non e esatto quanto il Vayssiere ha ultiiiiamente asserito [19 p. 227],

che cioe io ritenga che nei Pleurobianchi vi sia un orifizio comune per l'uscita

del pene e per lo sbocco del condotto femminile. Questa uiia osservazione

— come risnlta assai chiaramente dal mio lavoro in proposito [8], ripoitato

nel trattato di K. Perrier a pag. 736 — si riferiva alla so\a Fletirohrauchaca

Meckeli, specie nella quäle esiste indubbiamente sift'atta conformazione.
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L

Le mie ricerche sulla morfolog-ia dell' apparato riproduttore dei

Tectibranehi, confermate in tutto per qiianto rig-uardano le Aplysüdae^

le Aceridae e le Pleurobrancliidae dal Pelseneer [13 e 14] e dal

Vayssiere [18], non sono riporlate dal Laug- [5] e da R. Perrier [15|

che solo per quanto rig-uardano le Pleurobnütchidae. Qiianto alle

Peltidae il Pelseneer asserisce che nella g-landula genitale di questi

Tectibranehi vi sono „piü acini spermatici", mentre in realta non ve

u'ha che uno solo, o meg-lio v'ha im' unica camera spermatiea, dove

si aprono piii acini ovarici. Ed infatti eg-li nelle fig-ure non ne rap-

presenta che uno solo, che, naturalmeute, eambla un pochiuo di jtosto

a secouda della sezione.
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