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B r e h m , d o v e v a m o o c c u p a r c i d i t r e c o s e d i f f i c i l i d a c o n c i l i a r e : 

i l d o v e r e v e r s o i l d e f u n t o p r o f . 0 . S C H M I D T , d i c u i e r a g i u s t o 

« ^ ^ y ^ J o n o r a r e d e g n a m e n t e l a m e m o r i a , i p r o g r e s s i f a t t i d a l 1884 i n p o i 

e l a p r e o c c u p a z i o n e d i n o n o l t r e p a s s a r e s o v e r c h i a m e n t e i l i m i t i p r i m i t i v i 

d e l v o l u m e . 

C r e d i a m o d i a v e r e s a u r i t o d e g n a m e n t e i l p r i m o p u n t o : l e m o d i f i c a z i o n i 

p r i n c i p a l i si r i f e r i s c o n o p i u t t o s t o a l l a c l a s s i f i c a z i o n e s i s t e m a t i c a d e i s i n g o l i 

c i c l i , c l a s s i , o r d i n i , f a m i g l i e , ecc. , a n z i c h é a l t e s t o , p i u t t o s t o a l l a p a r t e es te 

r i o r e , c h e n o n a l l a p a r t e i n t i m a d e l l ' O p e r a . L a p a r t e c h e s i r i f e r i s c e a i 

m o l l u s c h i , c o m p i l a t a c o n d i l i g e n z a s p e c i a l e d a S c h m i d t , i l q u a l e l a c o n s i 

d e r a v a i n c e r t o m o d o c o m e l ' a r g o m e n t o p i ù i m p o r t a n t e d e l l a r e v i s i o n e c h e 

g l i e r a s t a t a a f f i d a t a , n o n v e n n e p r e s s o c h é m o d i f i c a t a . R i v o l g e n d o s i a l 

g r o s s o p u b b l i c o , b i s o g n a v a d e l r e s t o t r a t t a r e d e i p r o g r e s s i f a t t i i n q u e s t i 

u l t i m i d i e c i a n n i n e l c a m p o d i o s s e r v a z i o n i c h e p u ò i n t e r e s s a r l o , l a s c i a n d o 

i n d i s p a r t e i l l a t o a n a t o m i c o e l a s t o r i a d e l l o s v i l u p p o . 

L e a g g i u n t e f a t t e n e l t e s t o i n q u e s t a e d i z i o n e s i r i f e r i s c o n o p e r l a 

m a g g i o r p a r t e a g i i a n i m a l i d e l l e p r o f o n d i t à m a r i n e e c o n t e n g o n o p u r e 

a l c u n i r a g g u a g l i i n t o r n o a l l e ricerche p i ù r e c e n t i s u i c r o s t a c e i i n f e r i o r i , 

s u i r o t i f e r i , s u i v e r m i p a r a s s i t i , s u l l e s p u g n e e s u i p r o t o z o i . E a f f a t t o n u o v a 

l a d e s c r i z i o n e d i u n a c l a s s e d i v e r m i ( E n t e r o p n e u s t i ) , e d e l l o s t r a n i s s i m o 

Trichoplax adhaerens, c h e r a p p r e s e n t a u n a c l a s s e d i s t i n t a . V e n n e r o a g g i u n t i 

i s e g u e n t i o r d i n i n u o v i : f r a i v e r m i i C h e t o g n a t i (Chaetognathae), f r a g l i 

e c h i n o d e r m i l e O l o t u r i e a b i s s a l i , i P o r c e l l a n a s t e r i d i e i B r i s i n g i d i . 

L a p a r t e c h e s i r i f e r i s c e a i c r o s t a c e i è a s s a i a m p l i f i c a t a r i s p e t t o a l l ' o r d i n e 

d e i b e l l i s s i m i P o l i c h e l i d i ; q u e l l a c h e si riferisce a i v e r m i c o n t i e n e a l c u n i 

g r u p p i n u o v i : O r t o n e t t i d i , D i c i e m i d i e M i z o s t o m i d i ; n e l l e A s c i d i e t r o v i a m o 



V I Prefazione alla terza edizione 

u n o r d i n e n u o v o , q u e l l o d e l l e A p p e n d i c u l a r i e . A g l i E c h i n o d e r m i e a i C e l e n 

t e r a t i v e n n e r o a g g i u n t e l e f a m i g l i e d e i R o p a l o d i n i d i , d e g l i A u r o n e t t i d i , d e i 

B e l e l l i d i , d e i P e t t i n i d i , d e i M i l l e p o r i d i e d e g l i A m m o c o n i d i . A n c h e i l n u m e r o 

d e l l e figure f u a s s a i a u m e n t a t o ; v i s o n o 5 t a v o l e c o l o r a t e , 3 t a v o l e i n t i e r e , 

u n a c a r t a e 72 figure n u o v e . 

R i s p e t t o a l l ' o r d i n a m e n t o d e l l ' O p e r a i n t i e r a , n o t i a m o c h e i l v o l u m e n o n o 

c o m p r e n d e g l ' I n s e t t i , i M i r i a p o d i e g l i A r a c n i d i ; i l d e c i m o a v r e b b e d o v u t o 

i n c o m i n c i a r e c o l l e A s c i d i e , m a , c i ò e s s e n d o c o n t r a r i o a l s i s t e m a a m m e s s o 

u n i v e r s a l m e n t e , l o a b b i a m o i n c o m i n c i a t o c o i S i f u s u r i d i c h e s e g u o n o i 

V e r t e b r a t i . 

Lipsia, marzo 1893. 

G U G L I E L M O M A R S H A L L . 
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C R O S T A C E I 

VI I 

P e c i l o p o d i . 

FAMIGLIA : Pecilopodi (Xiphosuridae) 

Unico genere: Lini ula s 
L. polyphemus 
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C r o s t a c e i . 

ORDINE PRIMO. — Decapodi (Decapoda). 

GECARCINIDI. 

FAMIGLIA: Gecarc in i (Gecarcinus) 

1° genere: Gecarcinus 
Gecarcino comune (G. ruricola) 

2" genere: Gelasimo (Gelasimus) 
3° gt>nere: Ocipoda (Ocypoda) 
4° genere : Telphusa 

T. fluviatilis 
5" genere: Pinnotheres 

P veterum 
P- pisum 

FAMIGLIA: Talamite 

1° genere: Thalamita 
2° genere: Portunus 

P- marmoreus 
3° genere : Carcinus 

C. maenas . 
4" genere: Cancer 

Granchio paguro (C. pagurus) 

FAMIGLIA: Granchi triangolari 

1° genere: Stenorhynchus 
2° genere: Inachus 
3° genere: Pisa 

P. Gibbsii 
4" genere: Lissa 
5° genere : Maja 

M. squinado 

FAMIGLIA: Granchi rotondi 

Unico genere: Calappa 
C. granulata 

FAMIGLIA : Dromie 

1° genere: Dromia 
Dromia (D. vulgaris) 
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2° genere: Borippe 
D. lanata 

3° genere: Hypoconcha 
H. sabulosa 

4° genere : Ethusa 
Etusa granulata (E. granulata) 

ANOMURI (Anomura). 

FAMIGLIA: Crostacei intermedi 
1° genere: Homola 

H. Olivieri . 
2° genere : Lilhodes 

FAMIGLIA : Paguridi {Paguridae) 

1° genere : Pagurus 
P. Prideauxii 

2° genere: Porcellana 
Porcellana dalle chele larghe (P. pla-

tycheles) 
3° genere: Galathea 

G. squamifera 
G. strigosa 

4° genere : Birgus 
Birgo (B. latro) 

5° genere : Xylopagurus 
Silopaguro (X. rectus) 

MACRURI (Macrura). 

FAMIGLIA: Loricati (Loricata) 

1° genere: Palinurus 
Aragosta comune (P- vulgaris) 

2° genere : Phyllosoma 
3° genere : Scyllarus arctus 

FAMIGLIA: Gamberi (Astacidae) 

1° genere: Aslacus 
Gambero comune (A. fluviatilis) 
Gambero fluviale nobile (A. fluviatilis 

nobilis) 
Astaco fluviale dei torrenti (A. fluvia

tilis torrentium) 
A. leptodactylus 
A. pachypus 
A. angulosus 
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2" genere : Cambarus 50 

C. Diogenes » 
3" genere : Thaumalocheles » 

T. Zaleuca » 
4" genere : Homarus 51 

Omaro (H. vulgaris) 
Omaro dell'America settentrionale (H. 

53 americanus) 53 
5" genere: Nephrops 54 

Nefrope norvegese (N. norvegìcus) » 

FAMIGLIA : P o l i c h e l i d i 55 

1" genere : Pentacheles 
P. spinosa 

2" genere: Willemoesia » 
W. leptodactyla u 

3" genere : Polycheles n 
P. crucifer » 

FAMIGLIA : C a n d i d i (Carididae) » 

1" genere : Crangon 56 
Crangon comune (C. vulgaris) » 

2° genere : Lysmata 58 
L. seticauda » 

3" genere : Pontonia n 
P. tyrrhena II 

4" genere: Typton » 
T. spongicola 

5" genere : Palaemon » 
Palemone (P. serratus) 59 
P squilla « 

6" genere : Nematocarcinus » 
Nematocarcino gracilipe (N. gracilipes) II 

genere : Sergestes « 
S. magnificus II 

LUCIFERINI (Luciferinae). 

8" genere: Lucifer II 

ORDINE SECONDO. — Schizopodi (Schizopoda). 

1° genere: Mysis 60 
2" genere : Gnathophausia . 61 

G. zoea II 

ORDINE TERZO. — Stomatopodi (Siomalopoda). 

Unico genere: Squilla 62 
Squilla mantide del Mediterraneo (S. 

mantis) » 
S. Dcsìuare.slii » 

OIÌDINE QUARTO. — Cumacei (Cumacca). 

ORDINE QUINTO» — Isopodi (kopoda). 

FAMIGLIA: Oniscidi (Oniscidae) 63 

1° genere: Oniscus » 
Onisco dei muri (0. murarius) » 
Onisco delle cantine (0. scaber) » 

2" genere: Armadillo » 

Pag. 
FAMIGLIA: A s e l l i d i (Asellidae) 64 

Unico genere : Asellus » 
Asello comune (.4. aquaticus) » 

FAMIGLIA: Sferomatidi [Sphaeromatidae) » 

1° genere: Sphaeroma » 
Sferoma (S. serratum) » 

2° genere : Monolistra » 
M. coeca » 

FAMIGLIA : Cimotoidi (Cymothoidae) 65 

1° genere : Serolis » 
2° genere : Praniza » 

FAMIGLIA : Bopiridi (Bopyridae) » 

FAMIGLIA: Entoniscidi (Entonixidae) » 

ORDINE SESTO. — Antìpodi (Amphipoda). 

FAMIGLIA: Gammaridi (Gammaridae) 67 

1° genere: Gammarus » 
Gammaro comune (G. pulex) » 
G. locusta 68 

2° genere: Andania 69 
A. gigantea » 

3° genere: Talitrus » 
Talitro (T. locusta) ti 

4° genere: Orchestia » 
Orchestia (0. litoralis) » 

FAMIGLIA : Antìpodi che scavano gallerie 
o edif icano n i d i . » 

1° genere: Microdentopus » 
M. grandimanus » 

2° genere: Chelura » 

FAMIGLIA: Antìpodi parassiti (Hyperiidae 
e Phronimidae) » 

1° genere: Hyperia 70 
2° genere : Cystosoma » 

C. Neptuni » 
3° genere: Acanthozone » 

A. tricarinata » 

SOTTORDINE: Lemadipotli (Lacmadipoda). 

1° genere: Caprella 71 
2° genere : Cyamus » 

ORDINE SETTIMO. — Leptostraci {Lcptostraca). 

Unico genere: Nebalia 72 

ORDINE OTTAVO. — Cirripedi (Cirripedi a). 

FAMIGLIA : Lepadidi (Lepadidae) 73 
1 " genere : Lepas » 

L. anserifera . » 
L. pedinata « 
L. anatifera » 
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2" genere: Otioti 73 
3° genere: Anelasma 

A. squalicola 
4° genere: Scalpellimi 74 
5° genere: Pollicipes . II 
6° genere : IJthothrya » 
7° genere : Megalasma » 

M. slriatum II 

FAMIGLIA. : B a l a n i d i (Balanidae) » 

1° genere: Balanus II 
B. balanoides. II 
B. tintinnabulum » 
B. psittacus II 

2° genere : Diadema 75 
D. balaenaris. » 

3° genere : Coronilla « 
C. balaenaris u 

4° genere: Tubicinella « 
5° genere : Cyami . 
6° genere: Cochlorine 

C. hamala. » 
7° genere : Anelasma 76 

A. squalicola » 

FAMIGLIA: R i zoce fa l i (Rhizocephala) II 

1° genere: Sacculina » 
S. carcini « 

2° genere : Peltogaster 77 
P curvatus » 

3° genere: Parthenopea . 78 
P. subterranea » 

ORDINE NONO. — Copepodi (Copepoda) 

SOTTORDINE: Eucopepodi (Eucopepoda). 

FAMIGLIA: A r p a t t i c i d i 81 

1 0 genere : Sapphirina » 
S. fulgens 

2° genere : Cyclops « 
3° genere: Harpacticus 82 

H. chelifer. « 
4° genere: Notodelphys » 

SOTTORDINE: Parassiti (Parasita). 

FAMIGLIA: A r g u i i II 

Pag. 
Unico genere: Argulus 8-2 

A. foliaceus « 

FAMIGLIA : Caligo (Caligus) 83 

Unico genere : Caligus » 

FAMIGLIA: Dichelestina 84 

Unico genere : Lernanthropus » 

FAMIGLIA : Lernaeonemidae » 

'1° genere: Brachiella II 
2° genere: Lernaeoceridae » 

L. monilaris >i 

FAMIGLIA: Lernaeoceridae » 

1° genere: Haemobaph.es » 
2° genere: Pennella » 
3° genere: Herpyllobius . 85 

ORDINE DECIMO. — Ostracodi (Oslracoda). 

Unico genere : Cypris » 
C. ovuni » 

ORDINE UNDECIMO. — Branchiopodi (Brau-
chiopoda). 

FAMIGLIA : F i l l o p o d i (Phyllopoda) 87 

1° genere: Branchipus » 
Branchipo salino (Artemia salina) » 
Branchipus diaphanus 88 

2° genere : Apus 90 
A. cancriformis 91 

3° genere : Limnadia » 

FAMIGLIA: Cladoceri (Cladocera) » 

1° genere: Acanthocercus 93 
Acantocerco comune fi 
Acantocerco maggiore » 

2° genere: Baphnia » 
3° genere: Polyphemus » 
4° genere : Bythotrephes » 
5° genere: Leptodora » 

L. hyalina » 

V E R M I 

CLASSE P R I M A . — Rotiferi (Rotatoria 

FAMIGLIA : Rotiferi loricati 

Unico genere: Noteus 
N. quadricornis 

FAMIGLIA: I da t i nee (Hydatinaea) 

1° genere: Hydalina 
H. senta 

i, j 2" genere: Notommata 
Pag. j N. myrmeleo 
102 i 3° genere: Hexarthra 

n H. poli/ptera 

FAMIGLIA: Filodinee (Philodinaea) 

1° genere: Bolif'er 
)) vl" genere: Drilophaga 
« B. bnceplialus 

105 
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3° genere: Acyclus 107 

A. inquietus « 
4° genere: Callìdina » 

G. parasitica » 
5" genere: Philodina 109 

P. roseola » 

FAMIGLIA: Tubicoli 110 

1° genere: Floscularia )> 
2" genere : Conochilus » 

FAMIGLIA: Gastrotriche (Gastrotricha) » 

CLASSE SECONDA. — Gefirei (Gephyrei). 

1° genere: Bonellia » 
P. viridis 111 

2° genere: Phascolosoma 112 
P. granulatimi » 

3° genere: Sipunculus 113 
S. nudus » 

4° genere: Priapulus » 
5° genere : Echiurus » 

E1. Paliasti. » 
6° genere: Aspidosiphon » 
7° genere: Halicryptus 114 

iP spinulosus » 

CLASSE TERZA. — Enteropneusti 
(Enteropneusta). 

Unico genere: Balanoglossus 115 
P. clavigerus » 

CLASSE QUARTA. — Anellidi (Annelìdes). 

SOTTOCLASSE PRIMA. Chetopodi (Chaetopoda). 

ORDINE PRIMO. — Lorabricidi (Oligochaeta). 

FAMIGLIA: L o m b r i c i (Lumbricidae) 116 

1° genere: Lumbricus 117 
P. agricola » 
P. analomicus 120 
P. foetidus » 
L. pater « 
L. chloroticus « 
L . ruhellus « 

2° genere: Phreoryctes « 
P. Menkeanus « 

3° genere: Criodrilus 121 
C. lacuum » 

FAMIGLIA: Tubiflcine (Tubificina) » 

Unico genere: Tubifex » 
T. rimdorum » 

FAMIGLIA: Naidi (Naidina) » 

I " genere : JVotis » 
Naide proboscidata (iV. proboscidea) » 
Naidi 1 senza proboscide 122 

2" genere: Chaelogaster » 
C". diaphauus » 

ORDINE SECONDO. — Polictaeti (Polychaetae). 
Pag. 

FAMIGLIA: O a p i t e l l i d i (Capitellidae) 122 

1° genere: Dasybranchus » 
D. caducus 11 

2° genere: Capilella 123 

Sottordine: ERRANTI (Errantia). 

FAMIGLIA: A f r o d i t e e (Aphroditea) 124 

1° genere: Hermione » 
iP hystrix » 

2° genere: Aphrodite n 
A. aculeata » 

FAMIGLIA: Nereidi (Nereidea) 125 

1° genere: Nereis » 
iV. incerta » 
iV. Dumerilii » 

2° genere : Paiolo » 
Paiolo (P. viridis) » 

FAMIGLIA: Fillodocee (Phyllodocea) 126 

1° genere: Phyllodoce » 
P. laminosa » 

2° genere: Torrea 127 
T. vitrea » 

FAMIGLIA: Glicere (Glycerea) » 

Unico genere: Glycera » 

Sottordine: SEDENTARI (Sedentaria). 

FAMIGLIA: Arenicole (/lremco/ae) » 

Unico genere: Arenicola n 
,4. piscatorum » 

FAMIGLIA: Climenie (Clymeniae) 129 

Unico genere: .Arenia . » 

FAMIGLIA: Chetotteri (Chaetopteridae) » 

Unico genere : Chaetopterus » 
C. pergamentaceus 130 
(7. variopedatus >i 

FAMIGLIA: Ermellacee (Hermellacea) li 
Unico genere!: Hermella » 

ip alveolata » 

FAMIGLIA: Terebelle (TerebelIacea) 132 

Unico genere: Terebella » 
T. nebulosa » 
P. emmalina u 
P. concliilega » 
T.figulus 13'j 

FAMIGLIA: Serpulacee (Serpulacea) 135 

1" genere: Sei-pula » 
2" genere: Sabella. 136 

•S. un ispira . H 

3" genere: Ampliicora » 
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FAMIGLIA : M i z o s t o m a t i d i . 143 
Unico genere: Myzostoma » 

M. gìgas » 

SOTTDCLASSK SECONDA. —Imdinei (Htrudinae). 

FAMIGLIA: Mignatte (Hirudinea) 144 

1° genere : Hirudo . « 
Mignatta medicinale (H. medicinalis) 149 
Mignatta officinale (H. offìcinalis) n 
H. troctina » 
H. mysomelas. » 
H. granulosa » 

2" genere: Haemopis « 
Zf. vorace » 

3° genere: Aulacostomum » 
.4. gulo « 

4° genere: Nephelis 150 
2V. vulgaris » 

FAMIGLIA: Clepsinide (Clepsinidae\ » 

1° genere: Clepsine » 
C. complanata 151 
C. /?aua » 

2" genere: Haementaria. » 
PT. mexicana » 

3" cenere: Pontobdella 152 
Pontobdella (P. muricata) » 

CLASSE QUINTA. — Nematelminti 
(Nemathelm inthes). 

ORDINE PRIMO. — Acantocefali (Acanthocephali). 

Unico genere: Echinorhynchus 155 
P. sn'gots. « 
E1, proteus « 
P. monoliferus « 
P. polymorphus 156 

ORDINE SECONDO. — Chetognati (Chaetognatae). 
Unico genere: Sagitta « 

ò'. bipunct.ata » 

ORDINE TERZO. — Nematodi (Nemalodes). 

FAMIGLIA: U r o l a r i (Uro labe a). 157 

1° genere: Enoplus » 
2° genere: Dorylaimus » 

P. papillatus 158 
3° genere : Rhabdilis « 

FAMIGLIA: Anguillulidi . « 

1° genere: Anguillula » 
Anguillula dell'aceto e del glutine (A. 

aceti-glutinis) » 
2" genere: Rhabdonema. 160 

P. nigrovenosum 161 
P. strongyloides » 

3" genere: Allantonema . u 
A. mirabile « 

Pasr. 
4° genere: Atraclojiema 163 

.4. gibbosum » 
5" genere: Sphaerularia » 
6° genere,: Anguillula u 

Anguillula del frumento (A. tritici) » 
7° genere: Heterodera 16'( 

Eterodera (PT. Schachtii) » 

FAMIGLIA: Ascaridi 166 

1° genere: Ascar?'s . » 
A. lumbricoides « 
A. mystax 167 
A. megalocephala » 

2° genere: Oxyuris » 
0. vermicularis » 

3° genere: Filaria. 169 
Filaria di Medina (P. medinensis) » 
P. bancrofti 170 

FAMIGLIA: Strongilidi (Strongylidae) 172 
1° genere: Dochmius « 

P». trigonocephalus » 
Docmio duodenale (P. duodenalis) » 

2° genere: Eustrongylus 173 
Eustrongilo gigante (E. gigas) « 

3° genere: Ollulanus. » 
0. tricuspis » 

4° genere: Cucullanus 174 
Cuculiano elegante (C. elega.ns) » 

5° genere: Syngamus 175 
<S. trachealis » 

FAMIGLIA: Tricotrachelidi. » 
1° genere: Trichina « 

Trichina (P. spiralis) » 
2° genere: Trichocephalus 179 

Tricocefalo (P. dispar). » 
P. affinis » 
P. crenatus » 

FAMIGLIA: Gordii (Gordiidae). » 

Unico genere: Gordius » 
Gr. aquaticus » 
G. subbifurcus 180 

FAMIGLIA: Mermitidi (Mermitidaé) 182 

Unico genere : Mermis » 
M. albicans II 

CLASSE SESTA. — Platelminti 
(Plathelminthes). 

ORDINE PRIMO. — Cestodi (Cestodes). 

FAMIGLIA: Teniidi (Taeniadae) 186 

Unico genere: Taenia 190 
P. solium » 
P. saginata 191 
Tenia nana (P. nana) 193 
P. flavopunctata 194 
P. ?ìiadagascariensis u 
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T. cucumerina 
T. marginata. 
T. serrata 
T. crassicollis . 
T. coenurus 
Echinococco (T. echinococcus) 

FAMIGLIA : Botriocefalidi (Bothriocepha-
lidae) 

genere: Bothriocephalus 
Botriocefalo (B. latus) 
B. codatus 
B. liguloides 

genere: Sctiistocephalus . 
S. solidus 

3° genere: Ligula 
Ligula (L. simplicissima) 

4° genere: Caryophyllaeus. 

I " 

£)0 
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194 

» 
» 

195 

196 

» 
i) 

198 
» 

» 
199 

» 

ORDINE SECONDO. — Trematodi (Trematodes). 

S o t t o r d i n e P r i m o : POLISTOMI (Polystomeae). 

201 1° genere: Epibdella 
E. hippoglossi 

2° genere: Trochopus 
Trocopo (T. tubiporus) 

3° genere: Cyclatella 
C. annelidicola 

4° genere: Udonelle. 
5" genere: Diplozoon 

D. Paradoxum 
6° genere: Diporpa 
7° genere: Antliocolyle 

A. merluccii 
8° genere: Bactylocotyle 

D. pollachii 
9° genere: Aspidogaster 

A. conchicola 
10" genere: Polistomum 

P. integerriiuum 

» 
II 

202 
» 
» 

204 
» 

» 
» 

205 

S o t t o r d i n e Secondo: DISTOMI (Distomeae). 

1" genere: Distomum 208 
Distoma epatico (D. hepaticum) » 
Distoma lanceolato (D. lanceolatum) 210 
D. Bathonisi » 
D. spatliulalum » 
D. conjunclum )) 
D. heterophyes II 

2" genere: Gynaecophorus 211 
G. ìiaematobius » 

3" genere: Monoslomum 212 
M. mutabile » 

4" genere : Amphistomum » 
A. subclavatum » 

ORDINE TERZO. — Turbellari (Turbellarii). 

Sottordine Primo: NEMERTINI (Nemerliiii). 

1° genere: Telrastemma 213 

Pag. 
213 
214 

« 
» 

215 
li 

216 
» 
ti 

217 
218 

T. obscurum 
Tetrastemma agricola (T. agricola) 

2° genere: Mechelia 
M. somatotoma 

3° genere: Polia 
Polia crucigera (P. crucigera) 

4° genere : Nemertes 
5° genere: Pterosoma 

P. planum 
6° genere: Malacobdella 
7° genere: Pilidium 

Sottordine Secondo: RABDOCELI 
(Bhabdocoela). 

1° genere: Prostomum 
2° genere: Convoluta 

C. paradoxa 
C. roscoffiensis 

3° genere: Mesostomum . 
M. Ehrenbergii 
M. tetragonum 
M. personatum 

4° genere: Schizostoma 
5° genere: Vortex . 

V. truncatus 
V. viridis 

6° genere: Anoplodium 
1° genere: Microstomum 
8° genere : Stenostomum 

Stenostoma (S. monocelis) 
9° genere: Monocelis 

Sottordine Terzo: DENDROCELI (Dendrocoela). 
224 
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1° genere: Planaria 
Planaria bianco-lattea (P. lactea) 
P. torva. 

2° genere: Polycelis 
P laevigata 
P. cornata. 

3° genere: Planarie marine 
4° genere : Thysanozoon . 
5° genere: Lepioplana 
6° genere: Geoplaua 

Planaria terrestris 
Geodesmus bilinealus 
Mieì-oplaìla cunnicola 
Bhynchodesmus sylvaticxs 
Geoplana ntfìventris 
G. subterranca 

7° genere: Bipalium 
B. hewensc 

FAMIGLIA: O r t o n e t t i d i 

Unico genere: Rhopalura 
B. Intasili 
R. Giardii . 

FAMIGLIA: Diciemidi 

1° genere: Dicyema 
2° genere : Dicyemennea 

» 
ii 

228 

229 
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Pag. 
236 

CLASSE P R I M A . — Briozoi (Brpowa). 

ORDINE PRIMO. — IHnjìaclolaemaht. 

Lnico genere: Crìstatella 

ORDINE SECONDO. — Gijmnolaemala. 

1° genere: Paludicella 233 
P. Ehrenbergii » 

2" genere: Retepora 234 
R. cellulosa « 

3° genere: Lepralia 236 

4" genere: Flustra 238 
F. folìacea . » 

5° genere: Tubulipora 239 

6" genere: Loxosoma. 240 
L. cochlear » 

CLASSE SECONDA. Brachiopodi (Brachiopoda). 

FAMIGLIA: Terebratule (Terebratulidae) 
1° genere: Terebratula 

T. vitrea 
2° genere: Terebratuiina 

T. caput serpenti* 
3° genere: Waldheimia 

W crai)inni 
4° genere: Tkecidium 

T. mediterraneuni 
FAMIGLIA: Rinconel l ide (Rhynchonellidae) 248 
1° genere: Rhynchonella » 

R. psitlacea » 
2° genere : Cranio, . n 

C. anomala » 
FAMIGLIA: L i n g u l i d e (Lingulidae) 
Unico genere: Lingula 

L. pyramidala 

24r> 
II 
)i 

246 
» 
II 

» 
» 
II 

249 

T U N I C A T I 

ORDINE PRIMO. — Ascidie (Ascidiae). 

GRUPPO PRIMO. 

1° genere : Ascidia. 
A. microcosmus 

2° genere: Chevreulius 
3° genere: Phallusia 

P. mamillaris 
4° genere: Boltenia 

B. fusiformis 
5" genere: Fungulus 
l i " genere: Culceolus 

C. Moseleyi 
7° genere: Ascopera 

A. gigantea 
8° genere : Hypobythius 

H. calycodes 

Ascidi. 
Pag. 
255 

256 
II 

257 
II 

GRUPPO SECONDO. — Ascidie sociali. 
Unico genere: Clavellina 

C. lepadiformis 

GRUPPO TERZO. — Ascidie composte. 

1° genere: Aniarucium 
A. densum. 

2° genere: Didemnum 
D. cereum 

3° genere: Cirrinatium 
C. concrescens 

4° genere: Bolryllus 
B. albicans 

5° genere: Pyrosoma . 

Pag. 
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260 

GRUPPO QUARTO. 

ORDINE SECONDO. -

Unico genere: Salpa 
S. maxima 

- Appendicularie. 

Salpe (T/taliacee). 

264 
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CLASSE P R I M A . — Cefalopodi (Cephalopoda). 

O R D . PRIMO. — Dibranchiati (Dibranchiata). 

GRUPPO PRIMO. — Ottopodi (Octopoda). p a g . 

1° genere: Octopus 276 
Polpo comune (0. vulgaris) » 
0. macro-pus 283 
0. catetiulatus » 

2° genere: Eledone 284 
Eledone moscato (E. moschata). » 

3° genere: Argonauta 286 
Argonauta (A. Argo) » 

GRUPPO SECONDO. — Decapodi (Decapoda). 

1° genere: Sepiola . 288 
.S. Rondeletii » 

2° genere: Rossia » 
3° genere: Sepia » 

Seppia comune (S. officinalis) » 
S. elegans 292 
S. biserialis » 

4° genere: Loligo 293 
Calamaro comune (L. vulgaris). » 
Calamaro dalla freccia (L. sagittala) 294 
P. todarus 295 

5° genere: Ommatostreph.es » 
6° genere : Loligopsis » 

P. Yeranyi. » 
P. vermicuiaris » 

7° genere: Onychoteuthis » 
0. Lichlensteinii. » 

8° genere: Enoplotheutis » 
9° genere: Spinila 296 

ORDINE SECONDO. Tetrabranchiati 

( Tel rubra neh iti fa)-
Unico genere: Naul.ilus 300 

JV. pompilius » 

CLASSE SECONDA. — Gastropodi (Cash-apoda). 

ORDINE PRIMO. — Pteropodi (Ptcropoda). 

FAMIGLIA: Jaleacee 310 
1° genere: Hyalea » 

7/. tridentata » 
//". gibbosa » 

2° genere : Cleodora » 
3° genere: Creseis » 

FAMIGLIA: Cimbuliacee 311 

l ° e e n e r e : Tiedemannia. » 
T. neapolitana » 

2" genere: Cymbulia » 
3° genere: Limacina 312 

L . arctica » 

Pan. 
FAMILIA: Oliodee 312 

1° genere: C/io » 
C. borealis » 

2° genere: Pneumodermon. 313 
P. ciliatum » 

ORDINE SECONDO. — Opistobranchi 
(Opisthobranchia). 

I. — Pomatobranchi. 

FAMIGLIA: Bullacee 317 

1° genere: A cera 318 
Acera bullata (4. bullata) » 

2° genere: Cylichna 321 
C. truncata « 

3° genere: Philine. » 
Mandorla di mare (P. aperta) » 

4° genere: Aplysia » 
Lepre marina (A. depilans) » 

5° genere: Dolabella 323 
P. Rumphii » 

FAMIGLIA: Pleurobranchi « 

1° genere: Pleurobranchus . » 
P. aurantiacus » 
P. Peronii. » 
P. ocellatus » 

2° genere: Pleurobranchaea 325 
3° genere: Umbrella » 

P. mediterranea » 

II. — Xiidihranchi. 

FAMIGLIA: D o r i d i 325 

1° genere: Doris II 
Doride pelosa (P. pelosa) » 
Doride rossa (P. proxima) » 
P. muricata 326 
P. Iuberculata » 

2° genere: Anania. il 
Ancula crestata (A. eristata). » 

3° genere: Polycera « 
P- ocellata. » 

FAMIGLIA: Eolididi 328 

1° genere: Dendronotus » 
Dendronoto arborescente (P. arbo-

reseews) « 
2° genere: AeoHs 329 

. 1 . papillosa » 
A. Drummondii 330 
A. a/fra » 

3° genere: Tethys « 
Tetide (T. fìmbria) » 

http://Ommatostreph.es


Indice sistematico XV 

Pa«. 
4° genere: Eh/sia 331 

Elisia verde (E. viridis) 332 
E. splendida 333 

FAMIGLIA: Pontolimacidi » 

Unico genere: Pontolimax » 
Pontolimace (P capitatus) » 

ORDINE TERZO. — Pohnonati (Pulmonahi). 

FAMIGLIA: Elicidi (Helicidae) 342 

I 0 genere : Helix » 
Chiocciola comune (PT. pomatia) » 
Chiocciola screziata (PT. adspersa) 344 
PT. secernenda 345 
TP pisana » 
iP naticoides » 
iP vermiculata » 
/P. ligata » 
i p lucorum » 
iP Mazzullii « 
P". sicana 346 
TP hortensis » 
Chiocciola degli arbusti (PT. arbustorum) » 
Chiocciola nemorale (PT. nemoralis) » 
Chiocciola degli orti (P. hortensis) » 
PT. personata 347 

2o genere : Bulimus » 
Bulimo montano (P. montanus) 348 
P. haemastomus. » 
P. decollatus » 
P. acutus » 

3° genere: Achatina II 
A. lubrica 349 
A. immaculala « 
A. mauritiana » 
A. perdix » 

4o genere: Succinea » 
6'. Pfeifferi » 
<$>. amphibia » 
.S\ oblonga » 

5° genere: Vìtrina . >i 
F. pellucida » 
V elongata » 

6° genere : Pupa » 
7o genere: Clausilia 350 

Clausilia ventricosa (C. ventricosa) » 
C. almissana » 

FAMIGLIA: Limacee (Limacea) » 

lo genere: Arion » 
Limaccia silvana (A. empicorum) » 

2° genere: Limax » 
Limaccia maggiore P. maximus) » 
Limaccia agreste (P agrestis) » 

3° genere: AmaPa 351 
Amalia mariginata » 
A. gagates 352 

4f genere: Testacella » 
P. haliotidea » 

Pap. 
P. scutulum ;j.V2 

5° genere: Onchidium n 

FAMIGLIA: Auriculacee (Auriculacea). 354 

1° genere: Scarabus » 
S. imbrium » 

2o genere: Carycìiium » 
3o genere: Auricula » 

A. scarabus » 
A. minima » 
A. Judae » 
A. myosotis » 
A. coniformis. » 
A. nitens n 

4« genere: Pedipes u 
5o genere : Pupa » 

P. pagodula 355 

FAMIGLIA: Limneacee (Limnaeacea) » 

1" genere: Limnaea » 
Limnea stagnale (P. stagnalis) 356 
Limnea palustre » 
Limnea comune « 
Limnea auricolare (P. auricularis) 358 
P. elongata » 
P. silesiaca » 
P. palustris )) 
L. minuta « 
P. peregra . » 
P. vulgaris » 
L. ovata « 

2° genere: Amphipeplea « 
Chiocciola dal manto (A. glutinosa) » 

3° genere: Pliysa » 
4° genere: Planorbis 359 

Planorbo maggiore (P. corneus) li 
P. marginatus n 
P. carinatus » 
P. vortex » 

5° genere : Ancylus » 
A. lacustris » 

ORDINE QUARTO. — Eteropodi (Heteropoda). 

FAMIGLIA: Atlante 368 
lo genere: Atlanta » 

A. Peronii 369 
A. Keraudrenii » 

2o genere: Catenaria. 370 
3° genere: Pterotrachea. n 
4° genere: Phyllirhoe 373 

P. bucephala » 

ORDINE QUINTO. — Prosobranchi 
(Prosob ranchi a ). 

I. — Ctenobrancliiati (Ctenobranchiata). 

TENIOGLOSSI (Taenioglossa). 

FAMIGLIA: Paludinacee (Paludinacea) 376 

1° genere: Paladina » 
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Pag. 
Paludina vivipara (P. vivipara). 377 
Paludina acatina (P- achatina) » 
Paludina impura (P. impura) » 

2 ( l genere: Melania 378 
3° genere: Valvata « 

V piscinalis » 
4° genere: Rissoa 379 

Rissoa costata (R. costata) » 
R. parva » 

5o genere: Litorina i) 
L . petrea 380 
L . litorea » 
L . obtusa 381 

6° genere : Lacuna « 
L . divaricata « 

7o genere: Solarium 382 

II. — Aieurobrancbi (Neurobranchia). 

FAMIGLIA: Ciclo stomi di (Cyclostomidae) « 

1° genere: Cyclostoma » 
Ciclostoma elegante (C. elegans) » 

2° genere: Pomatias 383 

FAMIGLIA: Elicinide « 

Unico genere: Helicina » 

FAMIGLIA: Aciculide » 

1° genere: Acme » 
2° genere: Ampullaria » 

FAMIGLIA: Capulidi (Capulidae) 384 

lo genere: Capulus » 
Capulo ungarico (C hungaricus) » 

2° genere: Calyptraea » 
3° genere: Thyca 385 

T. ectocon » 
4° genere : Natica » 

2V. helicoides » 

FAMIGLIA: Vermetidi » 

lo genere: Vermetus « 
F gigas » 
F. triqueter » 
Vermeto comune (F. lumbricalis) » 
F. subcancellatus » 

2o genere: Siliquaria . 387 
S. anguina . 388 

FAMIGLIA: Turritellacee (Turritellacea) » 

lo genere: Turrilella . » 
2° genere: Cerilhiam. » 

C. truncalum. » 
3° genere: Liliopa » 

FAMIGLIA: Marsenidi (Marseniidae) » 

lo genere: Lamellaria » 
L . perspicua 389 
L. tentaculata » 

Pag. 
FAMIGLIA: J a n t i n i d e 389 

1° genere: Janthina » 
2° genere: Scalaria 391 

<S. pretiosa 392 

ANGUSTILINGUI. 

FAMIGLIA: Volutacee (Volutacea) « 

1° genere: Marginella » 
2o genere: Voluta « 
3« genere: Cymbium » 

Cymbium aethiopicum » 
4° genere: Mitra « 

M. papalis 393 
ilf. episcopalis n 

FAMIGLIA: Olive » 

1° genere: Oliva « 
2o genere: Ancilla. « 
3° genere : Harpa D 

FAMIGLIA: Buccinidi 394 

lo genere: Buccinum. » 
Buccino ondato (£. undatum) » 

2° genere: Nassa 395 
Nassa reticulata (iV reticulata) « 

3° genere: Purpura 396 
P. lapillus . \) 
P madreporarum » 

4o genere: Rhizochilus » 
i?. antipathum « 

5o genere: Magilus 397 
M. antiquus » 

6° genere: Leptoconchus » 
7o genere: Murex » 

Af. brandaris » 
Af. trunculus « 
Af. ramosus 398 
M. erinaceus 401 

8° genere: Fusus 402 
F. antiquus « 
.F. norvegicus » 
F. Tur toni » 

9o genere: Pyrula » 

LINGUE A FRECCIA. 

FAMIGLIA: Coni (Conoidea) 404 

lo genere: Conus » 
C cedOH itili « 
C. mormoraius » 

2o genere: Pleurotoma 405 

TENIOGLOSSI. 

FAMIGLIA: Ciprea (Cypraea) n 

1° genere: Cypraea 406 
Ciprea tigrina (C. tigris) » 
Ciprea moneta (C. moneta) 407 

2° genere: Ovula 408 
O. oviformis B 
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FAMIGLIA.: T r i t o n i d i 408 

1° genere: Trilonium » 
T. nodiferum » 
F. variegaluni 409 

2" genere : Dolìum. » 
Galèa (D. galea) » 

3° genere: Cassis 410 
C. carnuta 411 

FAMIGLIA: Aporraidi » 

l ( l genere: Aporrhais « 
Aporraide (A. £>es pelicani) » 

2" genere: Strombus 412 
.S'. jpfiras . 413 

3° genere : Pterocera » 
Unghia del diavolo « 

III. — llipiiloglossa (Rliipidoglossa). 

FAMIGLIA: Neritidi « 

lo genere: Nerila » 
Nerita fluviale (N. fluviatilis) » 
X minor 414 

2° genere: Navicella » 

FAMIGLIA: Chiocciole circolari » 

1° genere: Turbo 415 
T. rugosus » 
Orciolo (T. olearius) » 
Pagoda (T. pagodus) » 

2o genere: Delpìiinula » 
3" genere: Trochus n 

T. ziziphìnus » 
4o genere: Phasianella 416 
5" genere: Haliotis )) 

TP tuberculata » 
6° genere: Fissurella . » 

P reticulata » 
F. graeca » 

7o genere: Emarginula 417 
E1, reticulata (fissura) « 

8o genere: Patella. )> 
Patella comune (P. vulgaris) » 
P pellucida 419 

FAMIGLIA: Gastropodi parassiti » 

1° genere: Eulima » 
2» genere : Entoconcha » 

P. mirabilis 421 
3° genere: Entocolax 424 

P. Lndovigii n 

ORD. SESTO. — Cremidofori (Cremidophora). 

FAMIGLIA: Chitonidi (Chitonidae) 425 

lo genere: Corephium 426 
C. aculeatum . » 

2" genere : Chitou » 
C. marginatus i) 

I I . — BREHM, Animali. Voi. X. 

CLASSE T E R Z A . — Scafopodi (Scaphopoda >. 

FAMIGLIA: Dentalii 427 

Unico genere: Dentalium « 
P. vulgare » 

CLASSE OI ARTA. — Lamellibranchiati 
(LdmeUibranehiala). 

ORDINE PRIMO. — Mononiiari (Munmhyarift). 

FAMIGLIA: Os t r ica 439 

lo genere: Oslrea » 
Ostrica comune (0. edulis) » 
Ostrica della Virginia (0. virginiana) 451 

2o genere: Anomia 452 
A. ephippiuni. » 

FAMIGLIA: Pettinidi 453 

lo genere : Lima « 
Lima (P. iiians) « 

2o genere: Pecten 45.") 
P. opercularis 456 

3° genere: Spondylus » 
•S. gaederopus » 

FAMIGLIA: Malleacee (Malleacea) » 

lo genere: Malleus » 
2° genere: Meleagrina n 

Meleagrina (ilP meleagris) 457 

FAMIGLIA: Mitilacei (Mytilacea) 463 

lo genere: Mytilus. 464 
Af. edulis » 

2o genere: Modiola 466 
Af. vestita 467 

3o genere: Lilliodomus » 
Dattero di mare (P. lythophagus) » 

4o genere: Dreyssena 469 
P. polymorplia » 

5° genere: Pinna 471 
P. squamosa 472 

FAMIGLIA : Tridacnacee. » 
Unico genere : Tridacna » 

Tridacna gigante (P. gigas) » 
T. elongata 474 

ORDINE SECONDO. — Dimiari (Dymiaria.). 

FAMIGLIA: Naiadi (Unionacea) 475 

lo genere: Pnio » 
P. tumidus 476 
(7. pictorum » 
I'. crassus » 
P. platyrhynchus » 
P. longiroslris 177 
P. devurvalus. n 
P baiavus >» 
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2° genere: Margaritana . 477 

Unione (H. margaritifera) « 
3° genere: Anodonla 490 

A. cygnea 491 
A. cellensis » 

FAMIGLIA: Tellinacee (Tellinacea) » 

1° genere: Venus » 
2° genere: Tellina. 492 
3° genere: Cyclas » 

C. rivicola » 
C. cornea » 

4° genere : Pisidium » 

FAMIGLIA: Litodomi 493 
Unico genere: Saxicava » 

5. rugosa » 

FAMIGLIA: Miidi 494 

1° genere: Mya . » 
Af. arenaria )i 

2o genere: Pholadomya » 

Pog. 
3° genere: Se-Zen 493 

S. vagina 494 
S. ensis » 
S. siliqua » 
5. marginalus >> 

FAMIGLIA: Foladi » 
1° genere : Pholas » 

P. dactylus » 
2© genere: Teredo 497 

P. foiaPs 498 

FAMIGLIA: Gastrochenacee 303 
1° genere: Gastrochaena » 

G. modiolina » 
2° genere : Clavagella » 
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ORDINE PRIMO. — Cucumarie 
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F. attenuata » 
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ORDINE SECONDO. — Clasipode. 
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ORDINE PRIMO. — Porcellanasteridi 
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A. Loveni 

ORDINE SECONDO. — Brisingidi. 
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B. endecacnemos 
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ORDINE PRIMO. — Ofiuri (Ophiitrac). 

ORDINE SECONDO. — Stelle Meduse. 

Unico genere: Euryale 
E. verrucosa 
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1° genere: Pentacrinus 
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4° genere: Bourguetticrinus 
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SOTTOCICLO PRIMO. — Ctenofori 
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FAMIGLIA : S i f o n o f o r i . 564 

Genere: Physophora » 
Fisofora (P disticlia) « 

FAMIGLIA : Fisalie 566 
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FAMIGLIA: A u r o n e t t e 567 
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H. echinata » 
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/ ' 599 
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FAMIGLIA: Antipatacee. » 

Unico genere: Aulipatlies » 

FAMIGLIA: Astreacei (Js/raeaceae). 602 

A) CORALLI CON SCHELETRO POROSO. 
Pag. 
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4" genere: Porites 607 

P. furcalus » 
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3° genere: Streptocaulus » 
.S. pulcherrini us » 

4° genere: Balìiygorgia » 
P. profunda n 
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FAMIGLIA: Tubiporidi (Tubiporidae) 621 
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(Spongiae o Pori/era). 

CLASSE PRIMA. —• Calcispugne ( Calci spongiae). 
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FAMIGLIA: Leuconi (Lencones) » 

Unico genere: Lencarulra n 
L. pen idi lata. » 

FAMIGLIA : Siconi (Sycones) « 

CLASSE SECONDA. — Spugne comuni 
(Coeno.spongiac). 

ORDINE PRIMO. — Alicorniriade (Halichondriadae). 

FAMIGLIA: Spugne cornee 648 

Unico genere: Euspongia 649 
E. adriatica » 
E. nitens » 

Pesca e allevamento artificiale delle spugne 650 

FAMIGLIA: Ammoconide 654 

Unico genere: Ammolynthus » 
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1° genere: Desmacidon » 
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4° genere : Esperiopsis « 
F. Challenger! n 

5° genere: Spugne perforatrici (Fioa) » 
F. celata 658 
F Johnstonii 11 

FAMIGLIA: Spugne d'acqua dolce (Pofa-
mospongiae) 659 

ORDINE SECONDO. — TetrattinelUde 
(Telractinellidae). 

Unico genere: Geodia 662 
G. gigas ii 

! ORDINE TERZO. — Esattiiiellide (Exadinellidae). 

1° genere: Semperella 66'1 
6'. Schullzei « 

2° genere: Polylophas » 
P. philippi uensis » 

3° genere: Sehlerotamnus » 
.8'. CI ausi i » 

4° genere : Far rea » 
P. Haechelii » 

5" genere: Periphragella » 
P. Elisae » 

6° genere: Hyalonema 665 
TP. mirabile « 

7° genere: Euplectella 666 
Euplectella (P. aspergillum) » 

8° genere: Pheronema 668 
P. Carpelli eri » 

Trichoplax adhaerens 669 
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CLASSE P R I M A . - Infusori (Infusoria). 

SOTTOCLASSE P R I M A . — Cigliati (Ciliata). 

ORDINE PRIMO. — Ipotriche (Hypoi ridia). 

Unico genere: Stylonychia 
S. mutilas 

Pag-
678 

ORDINE SECONDO: Perilriehe (Peritrichà). 

1° genere: Vorticella 679 
2" genere: Carcfiesium » 

Epistili (Epistylis) 680 

ORDINE TERZO. — Heterotrieha. 

1° genere: Stentor 681 
Trombetta di Ròsei » 

2° genere: Spirostonium. 
S. ambiguum 

3° genere: Balanlidium . 
B. coli 
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ORDINE QUARTO. — Holotricha. 
Unico genere: Paramaecium 686 

P. Altre Zia. » 

ORDINE QUINTO. — Acinete. 

Unico genere: Podophrya 694 

SOTTOCLASSE SECONDA. — Flagellati 
(Flagellata). 

FAM. : Coanof lage l la t i (Choanoftagellatu) » 
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N. miliaris 

2° genere: Leptodiscus 
L. medusiodes 

3° genere : Pyrocystis. 
P. noctiluca 

CLASSE SECONDA. 

ORDINE PRIMO. 

- Rizopodi (Rhiwpoda). 

Hadiolari (Radiolaria). 

1° genere: Rhizosphaera 
R. leptomita 

2° genere: Sphaerozoum 
S. Ovidomare. 

3° genere: Actinomma . 
A. Drymodes 
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C. Jonis 

8° genere : Diclyophimus 
D. Tripus 

9° genere: Challengeron 
C. Willemoesii 
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Eliozoi (Heliozoa). ORDINE SECONDO. -

1° genere: Clalhrulina 
Clatrulina elegante (C. elegans). 

2° genere: Actinosphaerium 
Attinosferio (A. Eichhorni) 
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3° genere: Actinophrys 
A. sol 
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ORDINE TERZO. — Foraminil'eri (Fo ramini fera). 

1° genere: Guttulina 
G. communis 

2° genere: Dendrilina 
3° genere: Polystomella 
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4° genere: Orbitolites 

O. complanata 
O. marginalis 
O. duplex 

5° genere: Globigerina. 
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9° genere: Botellina. 

10° genere: Sorosphaera 
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B. fìliformis 
12° genere: Syringamina 

S. fragilissima 
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1° genere: Arcella . 
2° genere: Euglypha 

E. alveolata 
3° genere : Dìfflugia 
4° genere: Pelomyxa . 
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5° genere: Amoeba 

A. proteus 

APPENDICE: Myxomicetes 
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P E C I L O P O D I 

I P E C I L O P O D I O L I M U L I {Xipliosnr'uìae e p i ù esat tamente Xiphurìdae — s. P O E C I -

L O P O D A ) sono a n i m a l i s i n g o l a r i s s i m i , avanz i d i u n m o n d o o r m a i scomparso e r a p p r e 

sentato o g g i d ì da questo solo g r u p p o d i o r g a n i s m i , i sola to nel la fauna te r res t re . 
Sebbene quas i t u t t i i n a t u r a l i s t i l i r i u n i s c a n o ai crostacei , essi hanno poch i 

r a p p o r t i con a n i m a l i e si a v v i c i n a n o m a g g i o r m e n t e agl i a r a c n i d i e sopra t tu t to agl i 
s c o r p i o n i , da i q u a l i si d i s t i n g u o n o so l tan to per la resp i raz ione branchia le , per la 
presenza d i occh i l a t e r a l i e c o m p o s t i , per la mancanza dei cosidet t i vasi d i J\lalpighi 
e per la v i t a acquat ica . P i ù i m p o r t a n t i e p i ù n u m e r o s i sono invece i p u n t i i n cui 
queste "due f o r m e d i a n i m a l i concordano f r a l o r o : i n ambedue i l corpo consta d i 
18 segmen t i , d i cu i 6 cos t i tu iscono r i s p e t t i v a m e n t e i l cefalotorace, l ' addome e la coda. 
Nei due g r u p p i la p r i m a sezione del co rpo è p rovvedu t a d i a r t i , la par te med iana d i 
append ic i f o g l i f o r m i e la coda p r i v a d i quals ias i e s t r e m i t à . Questi due g r u p p i concor 
dano i n o l t r e nel la posizione del le ape r tu re sessuali esterne, g iacen t i a n t e r i o r m e n t e , 

sot to una piast ra cos t i tu i t a d a l l ' u n i o n e de l s e t t imo paio d i a r t i , ne l la s t r u t t u r a del la 
bocca, de l l a b b r o supe r io re , de i vasi s angu ign i , del le gh iando le sessuali e del fegato 
e per la presenza d i occh i accessori s e m p l i c i , d i cu i la pos iz ione è a f fa t to centrale . 
Ma i p e c i l o p o d i d i f f e r i s cono da i crostacei per a l t r i r i g u a r d i n o n m e n o i m p o r t a n t i , che 
po t r ebbe ro au tor izzare i n a t u r a l i s t i a d i s t i n g u e r l i s i s temat icamente da questo g ruppo 
d i a n i m a l i , cos t i tuendo con essi una classe d i s t i n t a nel g r u p p o degl i a r t r o p o d i . 

1 g r a n d i a c q u a r i m a r i n i c i o f f r o n o spesso occasione d i osservare i pec i lopod i : 
p r e n d i a m o ora ad e samina rne u n o . Questo a n i m a l e t t o , d i cu i i l co rpo ha press'a poco 

la f o r m a d i una cazzaruola , è coper to da due p ias t re o scud i . I l p r i m o scudo è un 
po ' p i ù grosso de l secondo ed ha f o r m a s e m i l u n a r e . I suoi ango l i t e r m i n a n o i n u n 
aculeo. L e p a r t i l a t e r a l i si espandono a lquan to , pa r t endo da due sp igo l i l o n g i t u d i n a l i 
acu lea t i su i q u a l i si t r o v a n o pure i due occhi quasi r e n i f o r m i e facce t ta t i . Presso 

l ' o r l o a n t e r i o r e si osservano i n o l t r e due occhi s e m p l i c i , p i ù v i c i n i f r a l o r o . A questa 
sor ta d i corazza, che r i c o p r e i l cefalotorace è u n i t o per mezzo d i un ' a r t i co l az ione 
p r e s s o c h é r e t t i l i n e a , lo scudo pos te r io re quasi esagonale, denta to e m u n i t o d i r o b u s t i 

acule i l a t e r a l i . I n questo scudo è i n se r i t o a sua vo l t a m e d i a n t e un ' a r t i co l az ione i l 

l ungo ed aguzzo aculeo caudale, che serve d i a r m a a l l ' a n i m a l e , dice i l V a n der I l o e v e n , 
e d i leva per r i m e t t e r s i ne l la posiz ione n o r m a l e , q u a n d o per caso esso venga a t r o 

va r s i co r i ca to sul dorso . S iccome i pec i lopod i si aggi rano spesso len tamente a nuo to 
sul le pa re t i dei g r a n d i r e c i p i e n t i d i v e t r o , i n cu i vengono t e n u t i neg l i a cqua r i , c i 
p e r m e t t o n o d i osservare con t u t t a la c o m o d i t à poss ibi le g l i a r t i del la to addomina l e 

e i l m o d o i n cu i sog l iono a d o p e r a r l i . Sebbene l ' a p e r t u r a boccale dei crostacei n o n si 
t r o v i s u l l ' e s t r e m i t à an t e r io r e del co rpo , nei pec i lopod i ne è p i ù lontana del so l i to e c i r 
condata da sei paia d i a r t i t e r m i n a n t i i n pinze. I l pa io an t e r io r e o p r i m o paio, sempre 
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p i ù p iccolo degl i a l t r i , si t r o v a esat tamente d i n a n z i al la bocca e c o r r i s p o n d e a l le 
appendic i a n t e n n a r i . Le t r e paia seguenti , s i m i l i al le zampe a pinze dei decapodi , s i 
d i s t i nguono per u n a r t i c o l o del le anche a r r o t o n d a t o e coper to d i n u m e r o s e sp ine , d i 
cu i lo s t rano a n i m a l e t t o si g iova per mas t icare . Nei due a r t i seguent i la f o r m a d i 
questo a r t i co lo basi lare è a f fa t to d ive r sa ; g l i a l t r i r a s somig l i ano invece a q u e l l i deg l i 

a r t i precedent i . 
Sul la to i n f e r i o r e d e l l ' a m p i o scudo s e m i l u n a r e è saldato i l g rande cope rch io , che 

giace sul le c inque paia d i a r t i a d d o m i n a l i , a p p i a t t i t i , i q u a l i cos t i tu i scono i r e m i e le 
b ranch ie d e l l ' a n i m a l e . L 'aculeo caudale a l l a cui base si t r o v a l ' a p e r t u r a de l canale 

in tes t ina le , non è ancora sv i luppa to negl i i n d i v i d u i g i o v a n i , sgusciat i da l le u o v a ; lo 
stesso si p u ò d i r e delle e s t r e m i t à na ta to r i e , p o s t e r i o r i . I g i o v a n i hanno t u t t a v i a i n 
complesso l 'aspetto dei g e n i t o r i , m a r i c o r d a n o p u r e i n m o d o s ingo la re i T r i l o b i t i 

p r e i s t o r i c i , s compars i da u n pezzo. 
N o n è possibi le s t ab i l i r e la d i f f u s i o n e geografica del le poche specie comprese nel 

genere Limulus senza r i s a l i r e ai p e r i o d i geologic i p i ù a n t i c h i . I l Limuluspolypliemus 
v i v e ' s u l l e spiagge piane del la F l o r i d a , de l la Caro l ina e del le A n t i l l e ; le a l t r e specie 
si aggi rano sulle coste p ia t te delle Molucche , del la Cina, de l Giappone e de l l a C a l i f o r n i a . 
La p r o f o n d i t à dei m a r i che d i v i d o n o i l u o g h i i n cu i sono d i f fu se imped isce che le une 
o le a l t re passino da u n cent ro d i d i f fu s ione a l l ' a l t r o , f o r m a n d o v i n u o v i razze o specie, 
n é si p u ò a m m e t t e r e i n nessun m o d o una creazione speciale loca l izza ta . I Limulus 
dell 'Oceano A t l a n t i c o e de l Pacif ico r i m a s e r o senza d u b b i o d i v i s i finché l ' i s t m o d i 
Panama separava i due oceani , c i oè fino al p r i n c i p i o del pe r iodo t e r z i a r i o . Ma i p r i m i 
avanz i d i a n i m a l i a f f i n i a i l i m u l i s ' i ncon t rano g i à neg l i s t r a t i d i u n p e r i o d o geologico 
assai p i ù an t ico , nel le ardesie giurass iche d i So lnehofen . L a s c a r s i t à con c u i si p r e 
sentano i n t a l i f o r m a z i o n i geologiche e la l o r o comple t a mancanza i n t u t t i g l i s t r a t i 
pos t e r io r i d ipendono da l genere d i v i t a d i ques t i a n i m a l i , che poss iamo osservare 
anche oggi ne l nos t ro Limulus, p o i c h é anche le specie o r m a i scomparse i r r e v o c a b i l 

men te ab i tavano le spiagge sabbiose. È d i f f i c i l i s s i m o r i n t r a c c i a r e g l i avanz i de i l i m u l i , 
p o i c h é vengono d i s t r u t t i da l l ' az ione de l l ' a tmos fe ra e da l le onde, e q u e l l i che si a f f o n 
dano nelle p r o f o n d i t à m a r i n e r i m a n g o n o seppe l l i t i nel la m e l m a con g r a n d e d ispe t to 

d e l l ' u o m o . 
I no s t r i a n i m a l e t t i , t a r d i e o t tus i per ogn i r i g u a r d o , popo l ano i l f o n d o de l m a r e 

nei l u o g h i i n cui l 'acqua è poco p ro fonda e si n u t r o n o d i sostanze a n i m a l i e s o p r a t t u t t o 
d i n e r e i d i . Sono sens ib i l i s s imi a l la luce d i r e t t a , a cu i s o c c o m b o n o i n poco t e m p o ; 

invece possono v i v e r e beniss imo a lcun i g i o r n i f u o r i de l l ' acqua , p u r c h é t e n u t i i n l u o g h i 
o m b r o s i e f r e sch i . 

1 pec i lopod i del l 'Oceano I n d i a n o e del Pacif ico d i f f e r i s cono i n m o d o essenziale da 

q u e l l i d e l l ' A t l a n t i c o nel m o d o d i a l levare la p ro l e . I n q u e l l i le f e m m i n e t r a s p o r t a n o 
seco le u o v a ; i n questi le depongono ne l la m e l m a . 

Nel Giappone e nel le Ind ie o r i e n t a l i ques t i a n i m a l e t t i c o m p a i o n o i n g r a n n u m e r o 

sui m e r c a t i , e p a r t i c o l a r m e n t e a Hatavia , dove p r e n d o n o i l n o m e d i « M i m i e » . G l i 

i n d i g e n i l i m a n g i a n o v o l o n t i e r i per assaporarne i l fegato e le uova . Le an t i che p o p o 

l a z i o n i sparse lungo l ' A t l a n t i c o , sul le coste d e l l ' A m e r i c a se t t en t r iona le , a d o p e r a v a n o 
le aguzze e s t r e m i t à cauda l i degl i X i f u r i come punte per le l o r o f recc ie . 
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C R O S T A C E I 

I C R O S T A C E I (Crostacea) occupano u n posto ben d e t e r m i n a t o , o per m e g l i o d i r e , 
fisso, ne l g r a n d e g r u p p o deg l i a r t r o p o d i . Hanno c o m u n e col le a l t r e classi d i questa 
serie an t i ca d i a n i m a l i l ' a r t i c o l a z i o n e comple t a del c o r p o , t an to ne l t ronco q u a n t o 
negli a r t i e c o n c o r d a n o i n o l t r e con esse ne l la d i spos iz ione del le s ingole p a r t i del 
c o r p o ; i n complesso le l o r o p a r t i c o l a r i t à ca ra t te r i s t i che sono quel le i n e r e n t i a l la v i ta 
acquat ica . A l l o r c h é u n g r a n n u m e r o d i l a rve d ' i n s e t t i r i m a n e a l u n g o so t t ' acqua , 
a lcun i i n se t t i p e r v e n u t i a l l o r o c o m p l e t o s v i l u p p o , come c e r t i a r a c n i d i e g l i a ca r i , 

possono r i m a n e r e anco ra so t t ' acqua per qua lche t e m p o , m a n o n p e r d o n o la l o r o 
na tu ra d i a n i m a l i aere i , c o m e si suo l d i r e , e conse rvano neg l i o r g a n i r e s p i r a t o r i Io 

schema deg l i o r g a n i d e t e r m i n a n t i la r e s p i r a z i o n e aerea ; c e r t i co l eo t t e r i e c e r t i a r a 

c n i d i t r a spo r t ano p e r f i n o so t t ' acqua una data q u a n t i t à d ' a r i a , d i c u i s i g iovano per 

resp i ra re , q u a n t u n q u e abb iano da to u n add io a l l ' e l e m e n t o gasoso che avvolge i l nos t ro 

g lobo . L a cosa è a f f a t to d ive r sa pei c ros tace i , d i cu i la r e sp i raz ione si c o m p i e n e l 
l 'acqua; essi sono p e r c i ò p r o v v e d u t i d i branchie, che p a r a g o n e r e m o t e m p o r a n e a m e n t e 

con quel le de i pesci , aspet tando ad occuparcene p i ù t a r d i con m a g g i o r a t t enz ione . 

M o l t i c ros tacei , a p p a r t e n e n t i per la m a g g i o r pa r t e a i g l o m e r i d i ed ai g r a n c h i , col 

t rascorrere de i secoli si a d a t t a r o n o a l l a v i t a t e r r a g n o l a e o g g i d ì r e s p i r a n o l ' a r i a 

a tmosfe r ica , sebbene i l o r o o r g a n i r e s p i r a t o r i abb i ano conserva to l ' aspet to speciale 

delle b r a n c h i e . 
U n a l t r o carat tere d i s t i n t i v o d i t u t t i i c ros tacei p e r v e n u t i a l l o r o s v i l u p p o pe r f e t t o 

e n o n m o d i f i c a t i i n nessun m o d o da l l a v i t a pa ras s i t a r i a , consiste ne l n u m e r o del le 

zampe, sempre superiore a quattro. P e r c i ò , n u l l a d i p i ù fac i le che r i conoscerne la 
na tura , p i g l i a n d o i n m a n o u n a r t r o p o d o appar tenen te a l l a l o r o classe: se l ' a n i m a l e t t o 
ha tre paia d i z a m p e è u n inse t to , se ne ha q u a t t r o è u n a racn ide . I n genera le è pu re 
d i f f i c i l e c o n f o n d e r e i c ros tacei co i m i r i a p o d i , a cagione de l l o r o aspetto v e r m i f o r m e ; 
t u t t a v i a c e r t i g l o m e r i d i (Glomeris) possono r i c o r d a r e t a l m e n t e ne l l ' aspet to esterno 
a lcuni m i r i a p o d i (Armadillo), da i n d u r r e i n a t u r a l i s t i p i ù a n t i c h i a r i u n i r l i con quest i 
i n u n solo g r u p p o , come fece, per esempio , i l Panzer. 1 r i v e s t i m e n t i cu tane i d i t u t t i 
g l i a r t r o p o d i cons tano d i una sostanza c h i a m a t a chitina, che si c o m p o r t a i n m o d o 
s ingo la re t a n t o a l l ' esame mic roscop i co , quan to da l p u n t o d i v i s ta c h i m i c o ; i n m o l t i 

°* io „ v i i t i m ^ r e s i s t a una magg io re robustezza ed una resistenza no tevole per 
cros tacei la c n i u t u <KM .1 . . . ' 

n a b b o n d a n t e depos i to in te r s t i z ia le d i ca rbona to d i calce. Con c iò a b b i a m o esposto 
r a t t e r i p i ù i m p o r t a n t i dei cros tacei , cons idera t i comples s ivamen te . Giova no ta re 

1 1 a r « n i m o d o , d i e , per quan to v a r i possano essere g l i i n se t t i , n o n possono competere 
a

a r q U e s t o r i g u a r d o coi crostacei , i qua l i l i superano d i g r a n lunga nelle d i f fe renze 
i , ' i s t r u t t u r a e nel le a b i t u d i n i del la v i t a . D i f f u s i p r e s s o c h é i n ugual m o d o i n a l to 

n src e su l le spiaggie , popo lano le zone d i p r o f o n d i t à p i ù diverse e m e n o accessibil i 
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al la v i t a an ima le . Parecchi o r d i n i si sono adat ta t i a v ive re ne l l ' acqua dolce , co r ren te e 
s tagnante, pu ra o in fe t ta ta da sostanze semi -pu t r e f a t t e . Uscendo dal p r o p r i o e l emen to , 
quest i v i v o n o sotto i sassi e f r a i cespugl i ; a l t r i invece i m p r e n d o n o l u n g h i v i agg i 
sul le distese sabbiose; ce r t i g r anch i e pe r f i no a l cun i crostacei da l la coda l unga si 
a r r a m p i c a n o sugl i a lbe r i e sui cespugl i . Per lo p iù inseguono la preda a l l ' ape r to , 
a iu t a t i dai p e r f e t t i o rgan i dei sensi, dal le m a n d i b o l e robuste , da l le p inze e da i f o r t i 
a r t i ; m o l t i p e r ò presentano un ' a r t i co l az ione , che da p r i n c i p i o p r o m e t t e v a m o l t o e p i ù 
t a r d i f u arres ta ta nel suo sv i l uppo e p e r c i ò sono cos t re t t i a v i v e r e come parass i t i a 
spese dei pesci, dei g r a n c h i ed anche dei v e r m i ; i l l o r o aspetto esterno è que l lo d i una 
borsa apparen temente p r i v a d i v i t a . 

L a corazza cutanea r iveste t u t t o i l co rpo e le append ic i r e l a t i ve , m a n o n presenta 
o v u n q u e la medes ima robustezza, p o i c h é negl i spazi c o m p r e s i f r a i segment i del 
co rpo e f r a le a r t i c o l a z i o n i è mo l l e e f less ibi le quando l ' a n i m a l e si m u o v e , men t r e 
invece i n a l t r e p a r t i del co rpo , per esempio sulle p inze , q u a n d o esis tono, d iven ta 
d u r i s s i m a . Mol to sovente f o r m a i n t o r n o al cefalotorace una d u p l i c a t u r a , che i n cer t i 
casi (Gladocer i , Ost racodi) si t r a s f o r m a i n u n guscio b iva lve , come nei m o l l u s c h i . 
I n m o l t i s s i m i C i r r i p e d i , che a l lo stato pe r f e t t o sono a n i m a l i s t az iona r i , i l guscio n o n 
cont iene so l tan to una grande q u a n t i t à d i sali d i calce, m a è c o s ì s o m i g l i a n t e alle c o n 
ch ig l ie dei m o l l u s c h i , che i n a t u r a l i s t i p i ù a n t i c h i , fondandos i sopra questo cara t tere , 
cons ideravano i c i r r i p e d i come m o l l u s c h i a n o r m a l i . 

G l i sp l end id i c o l o r i d i ce r t i crostacei d ipendono da u n p i g m e n t o d i f f u s o i n t u t t o 
i l guscio, oppure da cel lule p a r t i c o l a r i , m o b i l i , appa r t enen t i a l tessuto sot tostante . 
11 rosso e i l g ia l lo - ross icc io sono c o l o r i m o l t o d i f f u s i ne i c ros tace i ; si p u ò d i r e anzi 
che i l g ia l lo - ross icc io è la t i n t a t ip i ca d i questa classe d i a n i m a l i , che i n m o l t i c r o 
stacei r i c o m p a r e dopo la m o r t e e i n a l t r i è costante; si osserva p e r f i n o ne l le specie 
d i f fuse i n fondo al m a r e e so t t ra t te a l l ' az ione med ia t a e i m m e d i a t a de l la luce. Una 
specie d i g r anch io (Pandalus annulicornis), che s ' i ncon t r a sul le coste scozzesi, n e l 
l 'acqua bassa presenta una t i n t a g r ig io -opaca s i m i l e a que l l a de l suolo , su l qua le si 

aggi ra , m a , appena discende al la p r o f o n d i t à d i c i rca 2 0 0 m . , d i v e n t a rossa. Invece, 
quel le f o r m e d i crostacei che v i v o n o nel le caverne o i n a l t r e buche so t te r ranee , oppu re 

si a f fondano nel la sabbia e nel la m e l m a , so t t raendos i al la luce, sono ch ia r i s s ime e 
scolor i te . I crostacei pe lagic i , che v i v o n o al la super f i c i e del m a r e , sono spesso a f fa t to 

t r a spa ren t i . Molte specie a f f i n i presentano t a lvo l t a una co lo raz ione assai d iversa , m a 
s ' i ncon t r ano i n l o c a l i t à a f fa t to d ispara te e i n complesso r a s somig l i ano al suolo o al 

f o n d o del le acque i n cui si agg i rano . Anche i l c o l o r i t o d i una sola e medes ima specie 

p u ò va r i a re a lquan to secondo la p r o f o n d i t à de l l ' acqua e secondo le t i n t e special i 
de l l ' ambien te . Cos ì , per esempio , le osservazioni fa t te da l C a r r i n g t o n e da l L o v e t t 

i n t o r n o al g r anch io paguro h a n n o d i m o s t r a t o , che, sopra u n f o n d o sabbioso c h i a r o , 

questo crostaceo presenta una t i n t a g r i g i o - g i a l l a , la quale d iven t a b r u n o - r o s s i c c i a 
q u a n d o l ' an ima le si aggi ra sopra u n f o n d o arrossato da i depos i t i d i f e r r o e b r u n o -
opaca con r i t iessi ve rd icc i quando v i v e sopra un suolo m e l m o s o . 

Nel le pozze che si f o r m a n o d u r a n t e i l r i f lusso sopra e f r a le rocc ie d i d i o r i t e e d i 

s ieni te del le isole del canale del la Manica , cara t te r izza te da una sp l end ida e v a r i o p i n t a 

f l o r a m a r i n a , si t r o v a n o pure i p i ù l egg iadr i e s empla r i del g r a n c h i o p a g u r o , f r a cui 
si d i s t i nguono g l i i n d i v i d u i v e r d i con d isegni b i a n c h i . 

Lo stesso i n d i v i d u o m o d i f i c a la p r o p r i a co lo raz ione secondo le t i n t e d e l l ' a m b i e n t e 

i n cu i v i v e ; questo fa t to si osserva pu re i n m o l t i a l t r i crostacei , m a è s empre de te r 

m i n a t o da l l a presenza d i special i ce l lu le c o l o r a n t i , m o b i l i , ch i ama te c r o m a t o f o r i , 
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g iacen t i nei tessuti che si t r o v a n o sot to la corazza. I l Ma tzdo r f f fece i n p r o p o s i l o i m p o r 

t an t i s s ime r ice rche sopra u n g l o m e r i d e (Idothea tricuspidata), d i f f u so ne l l a Baia d i 
K i e l e sul la m a g g i o r par te del le coste europee e delle spiaggie d e l l ' A m e r i c a se t ten
t r i o n a l e . I l c ibo , la luce d i r e t t a , la salsedine de l l ' acqua e la t empe ra tu r a non eser
c i t ano nessuna in f luenza su i c o l o r i d i questo a n i m a l e . La t e m p e r a t u r a ha invece 

un ' az ione d i r e t t a sul le t i n t e d i a l t r i c ros t ace i ; i n f a t t i , per esempio, i c r o m a t o f o r i del la 

Mica edule del Med i t e r r aneo (Nica edulis) si con t raggono col l 'abbassarsi del la t e m 
pe ra tu ra . I c o l o r i d i t u t t i g l i i n d i v i d u i osservat i da l M a t z d o r f f erano cos ì adat t i a l l ' a m 

biente , che anche dopo un ' accura ta osservazione d i v a r i mes i , i l nos t ro na tura l i s ta 
s tentava a d i sce rne r l i ne l le l o ro d i m o r e a b i t u a l i . I g l o m e r i d i t r a s p o r t a t i i n l u o g h i 

oscur i e i n l u o g h i c h i a r i m u t a v a n o d i co lore median te l 'espansione o la con t raz ione 
del le l o r o ce l lu le co lo ran t i . ' Perdevano t u t t a v i a questa p r o p r i e t à quando avevano g l i 

occhi i n v e r n i c i a t i d i nero e n o n t u t t i ad ogn i m o d o potevano m o d i f i c a r e cos ì f ac i lmen te 
le p r o p r i e t i n t e , u g u a l i del resto i n i n d i v i d u i a f fa t to d i v e r s i . Certe specie d i crostacei 
presentano s ingo la r i s s ime v a r i e t à d i co lo raz ione . G l i i n d i v i d u i a l b i n i sono r a r i s s i m i , 

abbastanza f r e q u e n t i invece g l i o m a r i c o m u n i , g a m b e r i d i fiume in t e ramen te a z z u r r i , 
s o p r a t t u t t o ne l la Ves t fa l i a , dove i n ce r t i ru sce l l i da l f o n d o marnoso , dopo la m u t a 
de l la pel le , t u t t i ques t i a n i m a l i sono a z z u r r i . 

S iccome tu t t e le p a r t i de l la corazza sono r i g i d e , n o n crescono nella p roporz ione 
i n c u i si s v i l u p p a i l crostaceo è p e r c i ò d i t r a t to i n t r a t t o vengono smesse, processo 
c h i a m a t o i m p r o p r i a m e n t e muta della pelle, che f u oggetto d i accurate r icerche d i 
Max B r a u n su l g a m b e r o d i fiume. 

T u t t i g l i a r t r o p o d i che n o n m u t a n o la pelle, dopo la l o r o m e t a m o r f o s i , quando i l 
l o r o schele t ro cutaneo ha acquis ta to una certa s o l i d i t à e consistenza, cessano d i c re
scere. I crostacei che m u t a n o periodicamente la pelle hanno acquis ta to l ' a t t i t ud ine 
d i c o n t i n u a r e a s v i l u p p a r s i per tu t t a la l o r o v i t a . Osserv iamo, per esempio, alcune 
cen t ina ia d i m a g g i o l i n i : le piccole d i f fe renze che presentano nel la m o l e r i sa lgono al 

pe r iodo n i n f a l e e n o n possono s compar i r e du ran te la l o r o breve v i t a aerea. Invece, 
u n p iccolo crostaceo ha la speranza d i d iven ta re col t e m p o u n grosso crostaceo, p u r c h é 
una mal in tesa e conomia naz iona le n o n lo a f f i d i anz i t empo ad una buona cuoca. 

I l crostaceo n o n depone so l t an to a n n u a l m e n t e la sua r i g i d a corazza, m a t u t t i i suoi 
o r g a n i ; le append ic i a n t e n n a r i , g l i occhi e le b ranch ie depongono i l o ro i n v o l u c r i ed 
anche i l t ubo in tes t ina le va soggetto ad una m u t a regolare . I l R é a u m u r o s s e r v ò e 

descrisse col la mass ima prec is ione la m u t a del gambe ro d i fiume fin da l la p r i m a m e t à 
de l secolo d i c i o t t e s i m o , conservando a tale scopo d i v e r s i i n d i v i d u i d i questa specie i n 
appos i t i r e c i p i e n t i d i ve t ro p e r f o r a t i , i m m e r s i ne l l ' acqua cor ren te . Considerando, che, 
pe r f i no la m e m b r a n a ch i t inosa d i cu i è r i ves t i t o lo s tomaco e i den t i da questa f o r 

m a t i debbono m u t a r s i , è faci le spiegare la mancanza d i appe t i to che i l crostaceo denota 
qualche g i o r n o p r i m a de l la m u t a , la quale è sempre accompagnata da u n grande 
malessere. E c h i del resto penserebbe a m a n g i a r e , avendo t u t t i i d en t i smossi? La 

catastrofe i m m i n e n t e si p u ò r iconoscere anche col t a t t o : p rendendo col d i t o lo scheletro 
cutaneo, questo cede leggermente , p e r c h è la calce che v i era contenuta si è disciol ta 

i n par te ne l pe r iodo d i t e m p o precedente, sebbene questo f a t to non sia stato d i m o s t r a t o 
da nessuna ana l i s i c h i m i c a c o m p a r a t i v a . I n b reve i l crostaceo si agita e d iven ta i r r e 
qu ie to . Sfrega le zampe l ' i m a c o n t r o l ' a l t r a , p o i si a r rovesc ia sul dorso, met te i n m o t o 

i l c o r p o i n t i e r o e finalmente riesce a lacerare la pel le , che unisce sul dorso la corazza 
del cefa lo torace alla coda. I n t a n t o i n c o m i n c i a a so l levars i la g rande piast ra dorsale . 
I p r i m i s fo r z i sono segui t i da u n breve pe r iodo d i r i p o s o ; poscia i l crostaceo r i c o m i n c i a 
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a m u o v e r e le zampe e tu t t e le p a r t i del co rpo e a l lo ra la corazza del cefa lotorace , 
c o n t i n u a n d o a so l levars i , si a l lon tana m a g g i o r m e n t e dal le zampe . I n m e n o d i mezz 'o ra 
l ' an ima le ha deposto i l suo a b i t o : appoggiandosi col la testa a l l ' i n d i e t r o , l i b e r a g l i 
occhi e le antenne e p i ù t a r d i le zampe dal l o r o astuccio. Ques t ' u l t ima operaz ione è 
d i f f i c i l i s s ima e n o n d i rado m i c i d i a l e per le zampe ed i l crostaceo n o n r i u sc i r ebbe d i 
cer to ne l suo i n t en to se g l i i n v o l u c r i del le zampe che debbono m u t a r s i , n o n si fendes
sero i n senso l o n g i t u d i n a l e . C o m p i u t a ques t 'opera grave e senza d u b b i o do lo rosa , i l 
nos t ro a n i m a l e depone i n breve i l suo ab i to . L a sua testa n o n ta rda a spunta re da l lo 
scudo dorsale e la coda si l i be ra i n b reve del suo i n v o l u c r o . Questo è i l leso d a p p e r 
t u t t o , f u o r c h é su l la coda, dove presenta una f e n d i t u r a . I l crostaceo appena usci to da l l a 
corazza è r i c o p e r t o d i u n m o l l e r i v e s t i m e n t o cutaneo, i l quale p e r ò , i n capo a poch i 
g i o r n i , acquis ta la consistenza d e l l ' a n t i c o scheletro cutaneo, i n seguito ad u n ' a b b o n 
dante secrezione d i c h i t i n a e d i calce. Nei g r a n c h i o crostacei da l la coda b reve i l 
pe r iodo del la n e o - f o r m a z i o n e e d e l l ' i n d u r i m e n t o è assai p i ù lungo e ques t i a n i m a l i lo 
passano nascosti nelle fessure del le roccie , sot to i sassi e nel le buche del t e r r e n o . N o n 

t u t t i i crostacei depongono t u t t a v i a i n t i e r a m e n t e i l l o r o ab i to ; m o l t i , e p a r t i c o l a r m e n t e i 

g l o m e r i d i , lo r i n n o v a n o spesso, m a pa rz i a lmen te , per m o d o che la par te an t e r io re d e l 
l ' a n i m a l e p u ò t r o v a r s i ancora nel vecchio i n v o l u c r o , m e n t r e l ' e s t r e m i t à pos te r io re ne 

è g i à usci ta . V i t z o n accerta che ne i decapodi la deposiz ione de l l ' ab i t o è assai fac i l i t a t a 
dal la magg io r q u a n t i t à d 'acqua contenuta i n tale pe r iodo d i t e m p o ne l sangue d i 
quest i crostacei , i l quale p e r c i ò si coagula m e n o f a c i l m e n t e ; i l Giesbrecht o s s e r v ò 
che u n N o t o t t e r o f o r o (Notopterophorus), p r i m a d i m u t a r e la pel le , r i e m p i v a d 'acqua 

i l p r o p r i o tubo in tes t ina le per agevolare la sc repo la tu ra de l vecchio i n d u m e n t o e 
rendere p i ù l iscio i l n u o v o . 

I l n u m e r o del le m u t e , a cu i u n crostaceo va soggetto ne l corso del la sua v i t a , è m o l t o 

d ive r so nel le s ingole specie e i n generale d ipende dal la m o l e d e l l ' a n i m a l e ; i crostacei 

m i n o r i m u t a n o la pel le assai p i ù sovente de i crostacei m a g g i o r i . J u r i n e o s s e r v ò che i 
c ladocer i smet tono 8 vo l t e l ' ab i to nel corso d i 17 g i o r n i . I l nos t ro g a m b e r o c o m u n e 

nel p r i m o anno del la sua v i t a , m u t a la pel le da 8 a 10 vo l t e , ne l secondo anno 

6 vo l t e , ne l terzo 4 vo l t e , nel q u i n t o , i n cu i è a t to al la r i p r o d u z i o n e , 2 v o l t e , f r a i l 
sesto e i l q u i n d i c e s i m o una vo l t a , po i cessa d i r i n n o v a r e i l p r o p r i o i n d u m e n t o . Le 
f e m m i n e , che si sv i l uppano p i ù l en tamente , vanno soggette ad u n m i n o r n u m e r o d i 
m u t e ( M I C H A ) . 

Nei g r a n c h i i l processo compless ivo de l lo s v i l u p p o p u ò essere i n t e r r o t t o pe r v a r i 
a n n i da l l a presenza d i ce r t i c i r r i p e d i parass i t i (Sacadina), che forse d à n n o luogo 

a l lo stesso inconvenien te i n a l t r i g r u p p i ; è cer to ad ogn i m o d o che le l a rve dei cope-
p o d i , r i cope r t e d i l a rve d i v e r m i i n t e s t i na l i (Distomnm), conservano per tu t t a la l o r o 
v i t a i ca ra t t e r i degl i e m b r i o n i . 

I n m o l t i g r a n c h i , e forse i n t u t t i , i due sessi n o n m u t a n o c o n t e m p o r a n e a m e n t e 

la pel le , m a dopo la m u t a del la f e m m i n a ha luogo l ' a ccopp iamen to . 1 masch i de l 

C A R C I N O (Carcinus maenas) s ' i m p a d r o n i s c o n o delle f e m m i n e , dice i l Coste, f o n d a n 
dos i sopra in teressant i osservazioni pe r sona l i , q u a n d o sono p ross ime a m u t a r e la 

pel le e le t rasc inano seco per qua lche g i o r n o , aspet tando i l m o m e n t o o p p o r t u n o per 

accopp ia r s i . L ' a c c o p p i a m e n t o non si c o m p i e t u t t a v i a t an to p res to , p e r c h è le f e m m i n e 

n o n si un i scono ai maschi che dopo qua lche g i o r n o , q u a n d o la l o r o n u o v a corazza 

ha acquis ta to una cer ta durezza . Le uova , che le f e m m i n e dei g r a n c h i e d i m o l t i 

a l t r i crostacei po r t ano seco, attaccate al co rpo , hanno t e m p o d i s v i l u p p a r s i f r a una 

m u t a e l ' a l t r a , p o i c h é a l t r i m e n t i and rebbe ro pe rdu te . 
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Le m u t e de l la pel le p roducono ne l crostaceo u n no tevole a u m e n t o d i mole , f l y a t t 
o s s e r v ò che u n o m a r o c o m u n e cresceva d i u n ( p l i n t o del la sua lunghezza in seguito 
ad ogn i m u t a . 

Come que l lo d i t u t t i g l i a r t r o p o d i , i l c o r p o de i crostacei si d i v i d e i n una serie d i 
segment i co l loca t i l ' u n d i e t ro l ' a l t r o , che p r e n d o n o pure i l n o m e d i metanieri. Ma i l 

g rado de l la segmentaz ione p u ò essere m o l t o d ive r so . I l segmento cefal ico, o per 

meg l io d i r e i c inque segment i ce fa l i c i , sono d i v i s i so l tan to eccezionalmente dal p r i m o 
segmento to rac ico successivo; per lo p i ù sono sa lda t i con questo, i l quale , a sua vo l t a 
par tec ipa a l l a f o r m a z i o n e del cefalotorace, i n s i eme ad un n u m e r o p i ù o meno cons i 

derevole dei segment i t o rac i c i success ivi ; i n ce r t i casi a tale f o r m a z i o n e p rendono 
par te i n o l t r e a l cun i segment i d e l l ' a d d o m e , c h i a m a t o vo lga rmen te coda, per esempio, 

a b : I e f 

Apparato boccale del gambero comune. 

nel g a m b e r o c o m u n e , n e h ' o m a r o , ecc. La v i t a parassi t ica p u ò rendere t a lvo l t a 
assai m e n o spiccata l ' o r i g i n a r i a d iv i s ione dei segment i nei crostacei pe r fe t t amente 
s v i l u p p a t i . 

I s egment i de l torace sono m u n i t i quasi sempre d i appendic i l a t e ra l i , che f o r m a n o 
g l i a r t i p r o p r i a m e n t e d e t t i ; t a l i append ic i mancano invece p i ù sovente nei segmenti 
a d d o m i n a l i e r a r i s s i m a m e n t e i n q u e l l i del la testa, dove rappresentano g l i o r g a n i del 
ta t to e de l la mas t icaz ione . 

Quasi t u t t i i crostacei h a n n o due paia d i antenne, le q u a l i p e r ò non sono sempre 
sede d i qualche o rgano dei sensi, m a c o m p i o n o a l t r i u f f i c i , sopra t tu t to nel le f o r m e 
parassite e s taz ionar ie , le q u a l i se ne g iovano per la locomozione , per a f f e r r a re i l 
c ibo e per a t taccars i ad a l t r i a n i m a l i , o ad ogget t i i n a n i m a t i . Le appendic i p i ù v ic ine 
al le antenne sono le p a r t i bocca l i . Esis tono t r e paia d i mascel le , vale a d i re due 
mascelle s u p e r i o r i e q u a t t r o mascel le i n f e r i o r i , che si m u o v o n o le une con t ro le a l t re , 
d a l l ' i n f u o r i a l l ' i n d e n t r o , come negl i i n se t t i . I n ce r t i crostacei queste mascelle si sono 
t u t t a v i a m o d i f i c a t e i n m o d o assai no tevole , c o n f o r m e m e n t e a l l 'aspet to de l l ' an ima le e 

f o r m a n o una probosc ide , d i cu i i crostacei i n discorso si g iovano per assorbire i l o r o 

a l i m e n t i l i q u i d i . 
Nei decapodi , i q u a l i , o l t r e i g r a n c h i e g l i o m a r i , c o m p r e n d o n o pure i l nos t ro 

gambe ro c o m u n e , l ' appara to boccale consta d i sei coppie d i o rgan i e del grosso l abbro 
super io re , giacente i n senso t rasversale d i n a n z i al la bocca. La nostra figura r a p p r e 

senta appun to g l i o r g a n i t e s t é m e n z i o n a t i , d ispost i l ' u n o accanto a l l ' a l t r o , pa r tendo 

da s in i s t r a . 
I t re p r i m i (a, b, e) c o r r i s p o n d o n o al le p a r t i degl i a l t r i a r t r o p o d i , descr i t te negl i 

i n s e t t i ; a è la robus ta mascel la super io re , m u n i t a d i u n pa lpo m o b i l e ; b la p r i m a , 
c la seconda mascel la i n f e r i o r e , la quale , q u a n t u n q u e pe r fe t t amen te d iv i sa , cor r i sponde 
al l abb ro i n f e r i o r e degl i i n se t t i . Le figure d ed f sono i c o s i d e t t ì p iedimascel le , o 
mascel le accessorie, zampe r i spe t to a l l ' o r i g i n e ed al la pos iz ione , ma non f u n z i o n a n t i 
come o r g a n i l o c o m o t o r i e des t ina t i , come le a l t re q u a t t r o mascelle i n f e r i o r i , a t r a t 
tenere , a palpeggiare e a d i spo r re conven ien temen te i l c ibo , m e n t r e la mascella 
supe r io r e s ' i nca r i ca d i s m i n u z z a r l o . 
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I due p iedimascel le pos t e r io r i conservano i n a l t r i crostacei l 'aspetto d i vere zampe , 
a u m e n t a n d o n e i l n u m e r o a q u a t t o r d i c i . 

Le append ic i l a t e ra l i de i segment i del torace presentano una s t r u t t u r a v a r i a b i 
l i s s ima , secondo i l genere d i m o v i m e n t o a cui sono dest inate . Nei decapodi e nei 
g l o m e r i d i sono zampe d i cui quest i a n i m a l i si g iovano per c o r r e r e ; ne i f d l o p o d i 
zampe r e m a t r i c i f o g l i f o r m i ; nei copepodi o c i c l o p i d i zampe n a t a t r i c i d iv i se i n due 
r a m i ; ne i b a l a n i d i e ne i l e p a d i d i , f o r m e s taz ionar ie , o rgan i che se rvono a p r o d u r r e 
u n v o r t i c e ne l l ' a cqua ; nel le f o r m e parassite, con s v i l u p p o m o l t o a r r e t r a t o , possono 
mancare a f fa t to . 

Le zampe a d d o m i n a l i eserci tano f u n z i o n i d iverse ne i v a r i g r u p p i de i crostacei e 
va r i ano p e r c i ò no t evo lmen te d i f o r m a e d i aspetto, conservando p e r ò s empre i ca ra t te r i 
del le zampe torac iche . Possono essere o r g a n i l o c o m o t o r i , o rgan i r e s p i r a t o r i , e servi re 
d i sostegno al le uova e v i a d icendo . 

Gl i o r g a n i d ige r en t i dei crostacei presentano una magg io re u n i f o r m i t à d i s t r u t 
t u r a d i que l l a che si osserva nel le append ic i segmentate . Quasi t u t t i i crostacei si 

n u t r o n o esclus ivamente d i sostanze a n i m a l i , c i o è d i a n i m a l e t t i i n t i e r i , o del lo ro 
sangue, se v i v o n o a l lo stato parass i ta ; n o n disdegnano neppure g l i a n i m a l i m o r t i . 
I l t u b o in tes t ina le è quasi sempre d i r i t t o e b reve , c o n f o r m e m e n t e a questo genere d i 
a l i m e n t a z i o n e . 

La bocca n o n è t e r m i n a l e e giace su l lato i n f e r i o r e de l l ' addome , a qualche distanza 
d a l l ' o r l o an t e r io r e del la testa. L 'esofago, i n cu i sboccano gh i ando le s a l i v a l i so l tanto 
nei c i r r i p e d i , ne l le f o r m e p i ù elevate (Decapodi ) , precede u n o s tomaco spazioso, 
r i v o l t o verso i l dorso del la par te convessa e la cu i super f ic ie i n t e r n a è m u n i t a d i una 
serie d i sporgenze, d i creste e d i den t i , messi i n m o v i m e n t o da m u s c o l i p a r t i c o l a r i , 

i qua l i c o n t i n u a n o l 'opera de l la mas t icaz ione i n c o m i n c i a t a da l l a mascel la super io re . 
T u t t i conoscono i cos idet t i occhi di gambero, che si osservano ne l nos t ro gambe ro 
c o m u n e , due f o r m a z i o n i ca lcar i foggia te a l en t icch ie e g iacen t i ne l le p a r t i l a te ra l i 

de l lo s tomaco , le q u a l i , dopo la m u t a annua , c o n c o r r o n o a l r i n n o v a m e n t o del la corazza 

cutanea. Da l lo s tomaco par te u n t ubo in tes t ina le sot t i le e quas i d i r i t t o , che pe rcor re 
i l v en t r e e ne i g a m b e r i c o m u n i si p u ò s t rappare f a c i l m e n t e c o l l ' e s t r e m i t à del la coda, 

operaz ione da n o n t rascurars i p r i m a d i f a r cuocere l ' a n i m a l e . I l cosidet to fegato 

che p roduce la b i l e dal le due p a r t i de l lo s tomaco , si r iconosce f a c i l m e n t e pe l colore 

verd icc io e per la s t r u t t u r a fibroso-lobata. Nei g r u p p i i n f e r i o r i l ' i n t e s t i n o è u n tubo 
sempl ice e d i larghezza u n i f o r m e , ne l quale n o n si osserva nessuna po rz ione s tomacale 
e i l fegato giace su l l ' i n t e s t i no come una sempl ice f o r m a z i o n e g h i a n d o l a r e . 

L ' appa ra to c i r c o l a t o r i o ha uno s v i l u p p o m o l t o v a r i o . Nel le f o r m e i n f e r i o r i manca 
t a lvo l t a i l cuore , o un vaso dorsa le pu l san te ; q u a n d o esiste, questo o r g a n o è v a r i a 

b i l i s s i m o , t an to r i spe t to al c o n t o r n o quan to r i spe t to a l la f o r m a e al n u m e r o delle 
sue ape r tu re l a t e r a l i , per cui passa i l sangue che v i af f lu isce . Anche i vas i che se ne 

staccano v a r i a n o i n m o d o n o t e v o l i s s i m o nel g rado del l o ro s v i l u p p o . Nei g r u p p i p i ù 

e levat i i l sangue a r te r ioso scorre a t t r averso a vasi ch ius i fino ag l i o r g a n i , che deve 

p rovvedere , dove penetra i n cer t i spazi p r i v i d i pa r e t i , c h i a m a t i lacune, poscia, 

uscendo da ques t i , t o rna a raccogl ie rs i nel le vene, per m o d o che i l s is tema vascolare 
è quasi ch iuso . 

Il sangue dei crostacei è quasi s empre i n c o l o r o ; nel nos t ro g a m b e r o c o m u n e p r e 

senta t u t t ' a l p i ù un r i f lesso v i o l a c e o ; i n v a r i gener i d i C O P E P O D I {Lernanthropus, 
Glavella e Gìftutm) è rosso, ma t u t t i ques t i a n i m a l i succhiano i l sangue dei pesci , 

a n i m a l i v e r t e b r a t i da l sangue rosso. 
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Siccome g l i organi respiratori p r o p r i a m e n t e de t t i i n ce r t i casi mancano , l 'oss i 

geno necessario a l la resp i raz ione viene assorbi to da tu t t a la p e l l e ; quando esistono, 

sono r a p p r e s e n t a l i i n v a r i a b i l m e n t e da b r anch i e f i l i f o r m i , o foggiate a guisa d i piastre 
con pa re t i dopp i e , o per meg l io d i r e , d i borse m o l t o app ia t t i t e , g iacent i i n va r io 

n u m e r o a l l a base del le zampe torac iche o a d d o m i n a l i ; ne l p r i m o caso si t r o v a n o in 

apposi te d i l a t a z i o n i l a t e ra l i de l la p ias t ra cefa lo torac ica . I n m o l t i copepodi e nel le la rve 
dei decapodi si c o m p i e p r o b a b i l m e n t e una resp i raz ione in tes t ina le , p o i c h é per mezzo 
de l l ' ano v iene aspi ra ta una cer ta q u a n t i t à d ' a r i a . 

I l s i s tema ne rvoso cent ra le , i n certe f o r m e i n f e r i o r i , consta d i u n sempl ice gangl io 
nervoso col loca to su l l a f a r i n g e , da l qua le si i r r a d i a n o t u t t i i n e r v i p e r i f e r i c i . Nei 

crostacei p i ù e leva t i n o n ha t u t t a v i a uno s v i l u p p o m o l t o per fe t to e si presenta in 

f o r m a da una massa cerebra le , col locata a l d i sopra de l la f a r inge , a cu i si aggiungono 
u n catena gang l i a re ven t ra l e p i ù o meno lunga e p i ù o meno spiccatamente segmentata 
ed u n s i s tema nervoso s i m p a t i c o , ben sv i l uppa to . 

Anche g l i o r g a n i de i sensi esistono quasi sempre ed acquis tano t a lvo l t a uno s v i 
l uppo n o t e v o l i s s i m o . G l i occhi sono d i due sor ta , n o n m a i r i u n i t e p e r ò nel lo stesso 
a n i m a l e , come accade invece sovente negl i i n se t t i . Nel le f o r m e i n f e r i o r i sono s e m 
p l i c i e t a l v o l t a r i d o t t i ad uno so lo ; nel le f o r m e p i ù elevate acquis tano le p r o p r i e t à 
deg l i occh i faccet ta t i e i n c e r t i casi constano d i u n g ran n u m e r o d i faccette isolate ; 
c o s ì , pe r esempio , i l B A T I N O M O G I G A N T E (Bathynomus giganteus) è m u n i t o d i due 
occhi i n cu i n o n si con tano m e n o d i 4 0 0 0 faccette. Le f o r m e p r o p r i e delle p r o f o n d i t à 
m a r i n e e t u t t i i crostacei che v i v o n o nelle caverne presentano spesso occhi p iù o meno 
degenera t i . Nei crostacei p i ù e leva t i g l i occhi g iac iono sopra peduncol i m o b i l i , ch ia 
m a t i o f t a l m o f o r i , che i n cer t i g r a n c h i (Podophthalmus) sono l u n g h i s s i m i e i n var ie 
f o r m e d i f fuse nel le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e e a f f i n i a l nos t ro gambero comune , sono 
invece s compar s i i n s i eme ag l i occhi o dopo g l i occh i . 

L e r i ce rche che r i g u a r d a n o i regressi f a t t i dag l i occhi de i crostacei p r o p r i i delle 
p r o f o n d i t à m a r i n e sono in teressant i ss ime, m a presentano una serie d i d i f f i co l t à d i f f i c i l i 

da r i so lve re . 
I n certe f o r m e abissal i (Sch izopod i ) si osservano sui l a t i de l l ' addome o anche 

sul la testa c e r t i o r g a n i p a r t i c o l a r i , cons ide ra t i i n passato come occhi accessori, m a che 

in r e a l t à sono o r g a n i l u m i n o s i . I n va r i e l a rve del la cosidetta f o r m a Mysis, i l con to rno 
degl i occh i è l u m i n o s o ; i n a l t r i casi venne osservata nel le f o r m e pelagiche t rasparen t i 

una elegante l u m i n o s i t à dei gang l i ne rvos i appa r t enen t i al la catena addomina le . 
L ' o l f a t t o presenta ne i crostacei s u p e r i o r i uno s v i l u p p o n o t e v o l i s s i m o ; i n f a t t i questi 

a n i m a l i a v v e r t o n o i m m e d i a t a m e n t e la presenza degl i a l i m e n t i sparsi ne l l ' a cqua ; per 
i m p a d r o n i r s i de i g a m b e r i , degl i o m a r i e dei g r a n c h i col le t r appo le v i si col locano 
p e r c i ò con o t t i m i r i s u l t a t i come esca a l c u n i f r a m m e n t i d i pesci o d i a l t r i a n i m a l i . 

G l i o r g a n i d e l l ' o l f a t t o sono rappresen ta t i p r o b a b i l m e n t e da cer t i e l emen t i ne rvos i , 

r i u n i t i a l le an tenne a n t e r i o r i per mezzo d i pe l i o d i fili. Non a b b i a m o finora nessuna 
cogniz ione esatta i n t o r n o agl i o r g a n i del gusto , d i f f i c i l i del resto da osservare i n t u t t i 
g l i a n i m a l i a c q u a t i c i ; è cer to ad ogn i m o d o che m a n c a n o abbastanza sovente e p u ò 

da r s i che f u n z i o n i n o in s i eme ag l i o rgan i d e l l ' o l f a t t o . 
G l i o r g a n i u d i t i v i v e n n e r o osservat i i n v a r i e p a r t i del co rpo dei crostacei e i n 

certe f o r m e de l genere Mysis p e r f i n o nel le piastre l a t e r a l i del la coda. Nel nos t ro g a m 
bero c o m u n e s i t r o v a n o negl i a r t i c o l i ba s i l a r i del le piccole antenne in t e rne . 

Des iderando che i l l e t to re possa f a r s i un ' idea d i quest i s t r an i ed in te ressant i ss imi 

o r g a n i de l g a m b e r o c o m u n e e del le a l t re f o r m e appar t enen t i al la medes ima classe, 



12 Crostacei 

a p r i r ò una parentesi nel m i o discorso. Come t u t t i g l i o r g a n i de i sensi, anche g l i o r g a n i 
u d i t i v i constano d i u n appara to dest inato ad accogliere e a gu ida re le i m p r e s s i o n i 
esterne, pa ragonab i l e ad uno s t r u m e n t o d i fisica che abbia uno scopo fisso, e d i u n 
n e r v o , sul quale vengono t raspor ta te t a l i impres s ion i (onde l uminose , onde sonore , ecc.) 
e che po i le t rasmet te al ce rve l lo , da cu i vengono u l t e r i o r m e n t e e labora te . L ' a p p a r a t o 
u d i t i v o deve avere la p r o p r i e t à d i v i b r a r e f ac i lmen te per effe t to del le onde sonore e 
d iven ta sempre p iù per fe t to quando p u ò r i spondere i n v a r i o m o d o al le m i n i m e d i f f e 
renze del le onde sonore , p o i c h é a l l o r a anche i c o m p o n e n t i p i ù m i n u t i de l n e r v o c o r 
r i s p o n d o n o a queste s f u m a t u r e de l l ' appa ra to accogl i tore . Un ' append ice s i m i l e a d u n 
pelo, che v i b r a per e f fe t to del le onde sonore e t r asmet te queste v i b r a z i o n i ad u n 
ne rvo sot tostante , p u ò rappresentare u n condo t to comple to , q u a n t u n q u e sempl i ce . G l i 
o r g a n i u d i t i v i d i t u t t i i crostacei a f f i n i a l g a m b e r o c o m u n e presentano u n a s t r u t t u r a 
c o n f o r m e a questo p r i n c i p i o , a questo sempl ice p i ano f o n d a m e n t a l e . L a base del le l o r o 
antenne i n t e r n e cont iene u n sacchetto chiuso , o m u n i t o d i una fessura, che si apre 
es te rnamente , sul la cu i parete i n t e r n a si t r o v a n o alcune file d i pe l i s e m p l i c i o p e n n i -
f o r m i . Le v i b r a z i o n i del l i q u i d o u d i t i v o , che r i e m p i e la c a v i t à chiusa e de l l ' acqua , 

se la c a v i t à è aper ta , si t r a sme t tono a i pe l i u d i t i v i e la l o r o azione v iene aumenta ta 
dal le cosidette o t o l i t i . 

N a t u r a l m e n t e , i l sacchetto u d i t i v o c o m u n i c a n t e c o l l ' a m b i e n t e es terno per mezzo 
d i una fessura, è r i ves t i t o d i una invag inaz ione del la corazza, con pa re t i de l ica t i s s ime, 
la quale v iene smessa d u r a n t e la m u t a del la pel le , come i l r i v e s t i m e n t o de l lo s tomaco 
e de l l ' i n t e s t i no r e t to . Ne l c o m p i m e n t o d i questo processo v a n n o p u r e pe rdu te le o t o l i t i 
contenute ne l la borsa ch i t inosa , le q u a l i p e r c i ò debbono essere sos t i tu i t e . I l professore 
Hensen, au tore d i accurate osservaz ioni i n t o r n o a l l ' a r g o m e n t o d i cu i d i s c o r r i a m o , 
n o t ò che u n g a m b e r e l l o d i m a r e si r i e m p i v a g l i o recch i d i sabbia finissima per r i n 
nova re le o t o l i t i pe rdu te . Sono pure in te ressan t i s s imi g l i e s p e r i m e n t i da l u i f a t t i per 

r iconoscere se i crostacei possano percepire r ea lmen te i suon i e i r u m o r i , scegliendo 
per t a l i r i ce rche un c a r i d i d o c o m u n e ne l la ba ia d i K i e l , Palaemon antennarìus. 
« G l i i n d i v i d u i g i o v a n i d i questa specie » , egl i dice, « co l loca t i da poco t e m p o i n u n 

acquar io , vengono sub i to a gal la con u n salto al p i ù l ieve r u m o r e p r o d o t t o sul f o n d o 

o sul le pare t i d e l l ' a c q u a r i o ; invece le s e m p l i c i scosse d e l l ' a c q u a r i o , n o n accompagnate 

da onde sonore , n o n l i c o n t u r b a n o a f f a t t o . Lasc iando ques t i a n i m a l i per qualche ora 

in un m i s c u g l i o d i acqua salsa e s t r i c n i n a , è fac i le r iconoscere la l o r o f o r z a u d i t i v a : 
i suon i e i r u m o r i p i ù sommess i l i i n d u c o n o a c o m p i e r e r a p i d i e i n v o l o n t a r i m o v i 

m e n t i ; r ipe tendo quest i suon i o ques t i r u m o r i i n m o d o o p p o r t u n o si possono i n d u r r e 
i crostacei a sa l te l la re , per cos ì d i r e , a t e m p o , ne l rec ip ien te i n cui si t r o v a n o » . 

I l nos t ro osservatore s t u d i ò pu re con g r a n cura la na tu r a del le percez ion i u d i t i v e 

d i quest i a n i m a l i . Se l ' u d i t o dei crostacei corr ispondesse a que l l o d e l l ' u o m o , sarebbe 

suppon ib i l e che i pe l i u d i t i v i , d i v a r i a lunghezza e grossezza, v ib rasse ro d i v e r s a m e n t e 
secondo la d iversa altezza dei suon i . Questa supposiz ione è pu re a v v a l o r a t a da l le 

famose r ice rche d i l l e l m h o l t z s u l l ' u d i t o i n generale . 

Come chiusa de l la m i a parentes i d i r ò ancora che ce r t i crostacei p r o d u c o n o v a r i 
s u o n i . D ive r s i g r anch i (genere Oxypoda) presentano nel p e n u l t i m o segmento de l le 

l o r o zampe a p inze destre una sporgenza foggia ta a l i m a , col la quale s f regano i m a r 
g i n i a f f i l a t i d i u n ' a l t r a sporgenza del secondo segmento del la stessa z a m p a , con t ando 

da l t r o n c o , e p r o d u c o n o u n p i g o l ì o p a r t i c o l a r e ; parecchie specie d i c a n d i d i sono in 

g r a d o d i p r o d u r r e suoni abbastanza f o r t i r i spe t to alla l o r o m o l e . 

I n generale g l i o r g a n i del t a t to sono rappresen ta t i da l le s o t t i l i append ic i p e l i f o r m i , 
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che si t r o v a n o i n m o l t i crostacei sulle a r t i c o l a z i o n i dei segment i e sui m a r g i n i l i b e r i 
de l le p a r t i de l co rpo , m a sop ra t t u t t o sul le antenne. I n certe f o r m e d i c a n d i d i abissali 

(Nematocarciinis) le antenne sono s t r a o r d i n a r i a m e n t e lunghe , 3-4. vol te p i ù lunghe 

de l c o r p o ; anche le z ampe sono a lquan to a l lungate e tu t te queste appendic i presentano 
u n r i v e s t i m e n t o d i apof i s i p e l i f o r m i , cos t i tu i to da u n s is tema d i c ig l ia p r i m a r i e p i ù 
lunghe e d i c ig l i a secondar ie p i ù cor te , assai spiccato in una f o r m a del Medi te r raneo , 

Sergestes magniflcus, scoperta da C h u n . Questa s t r u t t u r a pa r t i co l a re del le append ic i 
del co rpo pe rme t t e ai n o s t r i crostacei d i percepi re i m o v i m e n t i che hanno luogo 

ne l l ' acqua , sia quando s tanno f e r m i su l f o n d o , sia quando si aggi rano qua e là , ne l lo 
stesso m o d o i n cui i l r agno percepisce q u e l l i che si c o m p i o n o nel suo n i d o . Questi 

o r g a n i t a t t i l i , cos ì pe r f e t t amen te s v i l u p p a t i , sos t i tu iscono beniss imo la v is ta , del resto 

i n u t i l e , nel le f o r m e cieche dei crostacei abissal i . Anche i l g ambe ro f l uv i a l e , cieco, del la 
g ro t t a d i M a m m u t ne l K e n t u c k y (Cambarus pellucidus) è compensato , a lmeno f ino 
ad un cer to p u n t o , del la mancanza del la v is ta , dal le setole d i senso, m o l t o sv i luppa te , 
che presenta a l l ' e s t r e m i t à del la testa e i n a l t re p a r t i del co rpo . I n un isopodo cieco 

del le g ro t te i t a l i ane (Tithanetes feneriensis) t u t to i l corpo è coper to d i pel i t a t t i l i . 
I due sessi sono ben d i s t i n t i p r e s s o c h é i n t u t t i i crostacei , g l i e r m a f r o d i t i s ' i ncon

t r ano so l tan to nel le f o r m e sessili , parassite o no , come i r i z o p o d i e i c i m o t o i d i ; negl i 
a m f i p o d i e negl i os t racodi n o n sono r a r i s s i m i i casi d i r i p r o d u z i o n e par tenogenet ica . 

Il d i m o r f i s m o sessuale è regolare nei crostacei e sovente i due sessi acquistano in 
questi a n i m a l i uno s v i l u p p o d ive r so . Nei decapodi da l la coda lunga i maschi sono 
assai p i ù grossi , p i ù v a l i d i e p i ù r o b u s t i del le f e m m i n e . Queste d i f fe renze sessuali si 
osservano pure nei crostacei da l la coda breve , m a i n senso inverso , p o i c h é i n essi lo 
sv i luppo magg io re spetta a l le f e m m i n e : i n u n p inno te re , Pinnotheres pisum,per es., 
la f e m m i n a è t re vo l te p i ù grossa del m a s c h i o : i n v a r i c i r r i p e d i e i n parecchi i sopodi 
parass i t i , ne i q u a l i , come v e d r e m o p i ù t a r d i , l ' e r m a f r o d i t i s m o si accompagna ad uno 
sv i luppo sessuale d iv i so , la sp ropo rz ione f r a i masch i e le f e m m i n e è ancora p i ù grande 
e i maschi , r i spe t to alle f e m m i n e , sono v e r i n a n i parass i t i , che v i v o n o a l o r o spese. 

Nei maschi g l i a r t i sono spesso t r a s f o r m a t i per m o d o da se rv i re a l l ' a n i m a l e esclu
s ivamente per a f f e r r a r e e t ra t tenere la f e m m i n a du ran te l ' accoppiamento . I maschi 
sono i n o l t r e m u n i t i d i s v i l u p p a t i s s i m i o r g a n i dei sensi ed o r g a n i l o c o m o t o r i , d i cui si 
g iovano per r i n t r a c c i a r e , insegui re e raggiungere le f e m m i n e . È d i f f i c i l e che la stessa 

specie d i crostaceo present i due f o r m e d i masch i . I c o l o r i de l l ' ab i t o n o n v a r i a n o m o l t o 
nei due sessi; i n cer t i c ladocer i i masch i presentano tu t t av i a e legant i c o l o r i , che m a n 

cano af fa t to nel le f e m m i n e . 
Come accade sovente ne l regno a n i m a l e , i l n u m e r o dei maschi è t a lvo l t a m o l t o 

super iore a que l lo del le f e m m i n e ; i n a l t r i casi accade l 'opposto e a l lo ra è suppon ib i l e , 
se n o n d i m o s t r a t a , ia r i p r o d u z i o n e par tenogenet ica . 

I r agguagl i che si r i f e r i s c o n o a l l ' a ccopp iamen to dei crostacei sono t u t t o r a i n c o m 
p l e t i ; pare ad ogn i m o d o che questo a t to sia m o l t o burrascoso e lo attestano i robus t i 
o r g a n i con cu i i masch i g h e r m i s c o n o e t r a t t engono le f e m m i n e , i qua l i sarebbero 

i n u t i l i se queste n o n opponessero resistenza a l l ' a r d o r e dei l o r o c o m p a g n i . 
Gl i e l emen t i f econdan t i del maschio vengono app l i ca t i a l l ' ape r tu ra sessuale, esterna, 

del le f e m m i n e ; fondandos i sul le osse rvaz ion i d i due n a t u r a l i s t i f rances i , C h a n t r a m e 

Gerbe, H u x l e y descrive i l processo de l l ' a ccopp iamen to , d icendo che i l maschio a f fe r ra 
la f e m m i n a colle p inze , l ' a r rovesc ia sul dorso e le appl ica g l i e l emen t i f econdant i 

con u n p r o c e d i m e n t o abbastanza pro l i s so . N o n pare t u t t a v i a che g l i e l emen t i f e c o n 
dan t i vengano a p p l i c a t i a l le f e m m i n e ne l lo stesso m o d o i n t u t t i i c ros tace i : nei 
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G A P R E L L I D I (Caprellidae), per esempio , seguendo l 'esempio deg l i a r a c n i d i , i m a s c h i 
si accontentano d i appl icare al le aper tu re sessuali del le f e m m i n e i l l o r o l i q u i d o f e c o n 
dante , g iovandos i degl i a r t i m o d i f i c a t i d i cu i sono p r o v v e d u t i . I n u n a n f i p o d o , p u r e 
s ingolare per a l t r i r i g u a r d i (Goplana polonica), le f e m m i n e sono m u n i t e d i a p e r t u r e 
sessuali abbastanza e ad ogn i m o d o suf f ic ien temente discoste, p e r c h è o g n i s ingo lo 
maschio possa occuparsene con temporaneamen te : i n quest i casi due m a s c h i possono 
c o m p i e r e ins ieme l ' u f f i c i o dest inato per lo p i ù ad u n solo. 

Per c iò che r i g u a r d a la s t r u t t u r a deg l i o rgan i sessuali , g iova no ta re che i tes t ico l i 
e g l i o v a r i , come pure i r e l a t i v i c o n d o t t i escretor i presentano sempre una d i s p o s i 

z ione s i m m e t r i c a nel le due p a r t i de l c o r p o . I copepodi f a n n o t u t t a v i a eccezione a 
questa r e g o l a ; lo stesso si p u ò d i r e ne l la m a g g i o r par te de i casi per le l o r o gh iando le 
sessuali. G l i o r g a n i sessuali presentano ne l la l o r o s t r u t t u r a p a r t i c o l a r i m o d i f i c a z i o n i , 
d e t e rmina t e da l la sempl ice s e s s i l i t à , che p u ò anche d e r i v a r e da l l a v i t a parass i ta r ia . 
Le ape r tu re g e n i t a l i esterne g iac iono sul la to i n f e r i o r e del c o r p o , quas i sempre a 
notevole dis tanza da l l ' ano , spesso ne l la reg ione l i m i t r o f a f r a i l cefa lo torace e la coda. 
Le f e m m i n e presentano spesso ce r t i appa ra t i accessori degl i o r g a n i sessuali , va le a 
d i r e p a r t i c o l a r i vescichette dest inate ad accogliere g l i e l e m e n t i f econdan t i (receptacuìa 
seminis), r appresen ta t i ne i maschi da pap i l l e spec ia l i , adopera te ne l l ' a ccopp iamen to 

e d e r i v a n t i da a r t i m o d i f i c a t i . 
Quasi tu t t e le f e m m i n e dei crostacei sono m u n i t e d i appa ra t i accessori, d i cu i si 

se rvono per a l levare la p ro l e . I n generale presentano certe gh iando le p a r t i c o l a r i , che 
secernono i gusci delle uova o una sorta d i mast ice speciale, con cu i queste si a t taccano 
al co rpo m a t e r n o , su l la par te pos te r io re de l co rpo e a p re fe renza sug l i a r t i t r a s f o r 

m a t i , isolate o i n g r u p p i fogg i a t i a guisa d i g r a p p o l i i r r e g o l a r i , s empre a v v o l t i p e r ò 
i n u n i n v o l u c r o cara t te r i s t i co . I n certe f o r m e si osservano p a r t i c o l a r i c a v i t à d ' i n c u 
baz ione , cos t i tu i te da e s t r e m i t à o l a m i n e b r a n c h i a l i t r a s f o r m a t e o da spec ia l i m o d i 
ficazioni del la corazza dorsale . Nei b r a c h i m i l ' a d d o m e delle f e m m i n e , sul c u i la to 
i n f e r i o r e sono appl icate le uova , f o r m a u n a sor ta d i coperch io p r o t e t t o r e per la p ro l e 

ed è assai p i ù la rgo d i que l lo de i m a s c h i ; C a r r i n g t o n e L o w e n accer tano, che, osser
vando i l m o d o in cui le uova sono appiccicate a l la coda m a t e r n a , n o n è d i f f i c i l e r i c o 

noscere i l suo m o d o d i v i v e r e ; essi c redono che l ' a ccopp iamen to sia ugua lmen te 

i n t i m o t an to nel le f o r m e n a t a n t i , quan to i n quel le che s t r i sc iano e c o r r o n o sul le sabbie. 
G l i os t racodi f anno del res to eccezione a l la regola preva len te ne i cros tacei , le cu i 
f e m m i n e per lo p i ù t r a spo r t ano seco le uova . Cos ì , per esempio , le specie del genere 

Gandona le lasciano cadere senz 'a l t ro ne l l ' a cqua ; quel le del genere Cypris le d e p o n 

gono sul le p iante acqua t i che ; i l Notodronius monaclms le d i spone su i sassi i n file 
r ego la r i e ve le appiccica . 

Le uova del le specie m a g g i o r i sono spesso m o l t o d iverse p e r f i n o ne l le specie s t r e t 

t amen te a f f i n i , d i cui f a c i l i t a n o p e r c i ò la c lassif icazione. N o n d i f f e r i s cono so l t an to n e l 
l 'aspet to e ne l la f o r m a , m a anche nel co lore e ne l la m o l e . I l l o r o co lo re v a r i a secondo 

le c i rcostanze, come que l lo del le f e m m i n e adul te , ed è s empre ada t to a l l ' a m b i e n t e , 

dice I s h i k a w a , na tu ra l i s t a giapponese. La m o l e del le uova è v a r i a b i l i s s i m a e s e m p r e 
in r a p p o r t o inve r so col l o r o n u m e r o , f a t t o d ' a l t r onde generale ne l l a f auna t e r res t re 

e d ipenden te da cause d iverse . Se la f e m m i n a è p r o v v e d u t a d i una corazza t r o p p o 
d u r a per fa re del suo co rpo un bocconc ino p r e l i b a t o , come accade i n v a r i e f o r m e de i 

cos ide t t i s c i l l a r i e sop ra t t u t t o ne l le specie del genere Galathea, ha p o c h i n e m i c i ; lo 

stesso si p u ò d i r e del le f o r m e che passano la v i t a nascoste nel la sabbia o nel f ango , 

come le specie dei gener i Gallianassa e Gebia stirhynchus. Cos ì , per esempio , le 
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u o v a deWAxius stirhynchus, l ungo c i rca 9 c m . , sono assai p i ù grosse d i quel le del 

Palinurus (piwtrkornis, aragosta lunga 58 c m . Sono pure d iverse e degne di osser
vazione le c o n d i z i o n i i n cu i i neona t i sgusciano dal le uova . Se queste contengono una 

magg io re q u a n t i t à d i sostanza n u t r i t i z i a , ne sgusciano i n u n o s tadio d i sv i l uppo p i ù 

avanzato e r a g g i u n g o n o p i ù f ac i lmen te la m a t u r i t à sessuale. Così accade i n f a t t i i n m o l t i 
crostacei d 'acqua dolce : i l nos t ro gambe ro c o m u n e supera a lquan to per questo r i g u a r d o 
l ' o m a r o , e i l g r anch io d 'acqua dolce d e l l ' E u r o p a m e r i d i o n a l e si t r o v a nel le stesse c o n 

d i z i o n i r i spe t to ai suoi a f f i n i d i f f u s i nel le acque del m a r e . Per f a r s i un ' idea de l l ' eno rme 

q u a n t i t à d i uova che i n c e r t i casi possono essere p rodo t t e da i crostacei , b a s t e r à c o n 
s iderare che i l Lando i s r i u s c ì ad accer tars i con l u n g h i e d i l i g e n t i ca lcol i che .una sola 

aragosta lunga 4 4 c m . , i l cu i peso a m m o n t a v a a 197 g r a m m i , ne t r a spor t ava seco 
c i rca 1 4 8 . 4 1 6 . 

I n generale la depos iz ione del le uova si c o m p i e i n p e r i o d i d e t e r m i n a t i , i qua l i 
p e r ò n o n c o r r i s p o n d o n o sempre al la p r i m a v e r a e al l 'es tate . Mol te specie, e p a r t i c o 

l a r m e n t e i b r a c h i u r i , eme t tono a l l ' oppos to uova m a t u r e ne i mes i i n v e r n a l i . A l t r e 
invece n o n sono per n u l l a legate al le s t ag ion i per questo r i g u a r d o ; i n f a t t i Ca r r ing ton 
t r o v ò i n u n g r a n c h i o p r o p r i o de l la costa b r i t a n n i c a (Hyas coarctatus) numerose uova 
i n gennaio , magg io , l u g l i o e n o v e m b r e . 

I g r anch i t e r r a g n o l i d e l l ' I n d i a occidenta le si d i s t inguono per un fa t to in teressan
t i s s imo e s ingola re : per depor re le uova m a t u r e sono cos t re t t i a recarsi i n mare . 
E questo un f e n o m e n o analogo a l processo r i p r o d u t t i v o dei s a l m o n i , del le angui l l e e 
di a l t r i pesci e si f o n d a sul la cosidet ta legge fondamentale biogenetica, secondo la 
quale g l i a n i m a l i devono r i p r o d u r r e ne l l o r o processo d i sv i l uppo i n d i v i d u a l e i l p roce 
d imen to s to r ico d e l l ' i n t i e r o g r u p p o a cu i appar tengono . 

Poch iss imi crostacei sgusciano da l le uova a l lo stato pe r f e t t o : quas i t u t t i vanno 

soggetti ad una m e t a m o r f o s i p i ù o meno compl i ca t a , regressiva nel le f o r m e s tazio

nar ie e parassi te . 
M o l t i crostacei m a r i n i , m e n o f r e q u e n t e m e n t e q u e l l i d 'acqua dolce e i n nessun 

caso g l i i sopodi t e r r a g n o l i , appena sgusciat i da l le uova , sono a n i m a l e t t i m i n u t i s s i m i , 

r ea lmente m i c r o s c o p i c i , d i f o r m a ovale , con u n occhio m e d i a n o , an te r io re , composto 
d i t r e p a r t i e t r e paia d i e s t r e m i t à . 11 paio an te r io re è sempl ice , le a l t re due paia 
constano d i due p a r t i , sono m o l t o appa r i scen t i , grosse e coperte d i setole. Rappre 
sentano g l i o r g a n i l o c o m o t o r i , g l i o r g a n i de l la resp i raz ione e g l i o r g a n i del ta t to . Le 
la rve d i questa sor ta , considerate i n passato come a n i m a l i a l lo stato pe r fe t to , p r e n d o n o 
i l nome d i n a u p l i i . I n a u p l i i sono c o m u n i s s i m i ne i B R A N C H I P O D I (Branchipoda), negl i 
O S T R A C O D I (Ostracoda), nei C O P E P O D I (Copepoda) e ne i C I R R I P E D I (Cirripedia); 
r a r i s s i m i invece ne i decapodi e a f fa t to i g n o t i negl i A N F I P O D I (Amphipoda) e negl i 
I S O P O D I (Isopoda). Dopo una m u t a del la pel le l 'aspetto del la l a rva si m o d i f i c a a lquan to 
e i n m o d o d iverso , secondo l ' o r d i n e a cu i appar t i ene . I n ce r t i casi d iven ta u n a n i m a 

let to a l t u t t o pa r t i co l a re , i l quale venne descr i t to come una vera f o r m a a n i m a l e e 
prende i l n o m e d i Zoèa; i n a l t r i s i presenta ne l cosidet to s tadio Gypris. Quasi t u t t i 
i decapodi m a r i n i , m a c r u r i e b r a c h i u r i , sgusciano dal le uova nel la f o r m a ch iamata Zoca. 
Sebbene i g r a n c h i a d u l t i s iano p r o v v e d u t i d i una coda r u d i m e n t a l e , questa è sempre 

ben sv i luppa t a ne l la l o r o f o r m a g iovan i l e (Zoèa). Le l a rve d i cu i d i s c o r r i a m o hanno 
ad ogn i m o d o un aspetto s i n g o l a r i s s i m o : la lunga appendice foggia ta a guisa d i becco. 
i l f o r t e aculeo dorsale e la coda col t e m p o debbono s c o m p a r i r e i n par te e m o d i f i c a r s i 

p a r z i a l m e n t e ; i l cefalotorace acquista una f o r m a af fa t to d ive r sa , p r i m a ancora che i l 
co rpo sia pe rvenu to al suo s v i l u p p o pe r f e t to . Si p u ò d i r e p e r c i ò che i l g ranch io 
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b r a c h i u r o ne l lo stadio g iovan i l e , è un crostaceo m a c r u r o e questa f o r m a g i o v a n i l e p r e 
d o m i n a i n t u t t o l ' o r d i n e dei decapodi . Ment re quasi t u t t i i g r a n c h i e i crostacei m a c r u n 
v i v o n o sul t e r reno , m e n o i c a r i d i d i , f o r m a n t i una f a m i g l i a che fa eccezione a l l a regola , 
le l a rve ch iamate Zoèe nuo tano l i be ramen te nel l ' acqua, i n cu i si t u f f a n o i n v i c i n a n z a 
del le coste, fino al la p r o f o n d i t à d i qualche m e t r o , n o n g i à i so la tamente , come si po t r ebbe 
suppor re , m a i n c o m p a g n i a d i m o l t i s s i m i a n i m a l e t t i m i c r o s c o p i c i , d i cu i p a r l e r e m o 
p i ù t a r d i . Per quan to i l agh i e g l i s tagni d 'acqua dolce possano f o r m i c o l a r e d i a n i m a l i , 
l ' u n i f o r m i t à dei l o r o a b i t a n t i n o n è assolutamente paragonabi le a l l ' i n c r e d i b i l e v a r i e t à 

del la v i t a che si svolge sot to i l l i v e l l o del m a r e . L e l a rve de i crostacei sono afTatto 
t r a spa ren t i , come g l i a l t r i a n i m a l i con c u i v i v o n o ; 
p e r c i ò passano spesso inosservate , o p p u r e svelano 
la l o r o presenza cogl i occhi quasi s empre b r i l l a n t i 

r e l a t i vamen te e n o r m i , d i cu i sono p r o v v e d u t i . L ' a p 
para to aculeare, p i ù o m e n o sv i l uppa to nel la magg io r 
par te delle zoiie, è u n ' a r m a d i fens iva , che ques t i a n i 
m a l e t t i possono adoperare quando sono aggred i t i 

dai l o r o v o r a c i n e m i c i . 
In c e r t i decapodi m a c r u r i , per esempio n e i P E N E I 

(Penaeus), dopo u n a m u t a de l la pe l le , la z o è a passa 
i n u n a l t r o s tadio l a rva l e , pa r t i co l a re ch iama to 
Stadio-Mysis. I I genere Mysis comprende u n certo 

Forma giovanile del Granchio {Zoca). n u m e r o d i p i c c o l i crostacei a p p a r t e n e n t i a l l ' o rd ine 
Molto ingrandita, degl i S C H I Z O P O D I (Schizopoda), s i m i l e a l la l a rva 

t e s t é menz iona t a e che prende pu re i l n o m e d i Stadio 
di Schizopoda. Ol t re le e s t r e m i t à bocca l i , le l a rve d i t a l sor ta presentano sette paia 
d i zampe , due occhi pedunco la t i ed u n addome segmenta to , m a p r o v v e d u t o t u t t a v i a 
d i append ic i d i s t in te , o v v e r o d i a r t i , d i cu i si g iovano per nuo t a r e . Quando la f o r m a 
g iovan i l e ha acquis tato uno s v i l u p p o suf f ic ien te , m u t a la pel le per l ' u l t i m a v o l t a e 

d i v e n t a u n crostaceo pe r fe t to , at to a l la r i p r o d u z i o n e . 
I c i r r i p e d i presentano i l cosidet to Stadio-Cypris, che deve i l suo n o m e a l la s o m i 

g l ianza che si osserva f r a le l o r o l a r v e , ch iama te p u r e ninfe i n questo caso speciale, 
ed u n genere d i os t racodi c o m u n e nel le acque do l c i de i n o s t r i paesi (Cypris). Questi 

e quel le sono m u n i t i d i u n guscio a dopp ia va lva , da l la cu i fessura l o n g i t u d i n a l e i n f e 

r i o r e , spun tano le antenne e sei paia d i zampe na t a to r i e . T r a t t a n d o p i ù t a r d i i n m o d o 
p i ù par t ico la reggia to dei s i ngo l i o r d i n i , c o m p l e t e r e m o la descr iz ione de l le u l t e r i o r i 
c o m p l i c a z i o n i che si osservano ne l la m e t a m o r f o s i dei crostacei . 

Giova no ta re che i n m o l t i s s i m i crostacei d 'acqua dolce la m e t a m o r f o s i n o n ha 
luogo . La causa d i questo f e n o m e n o s ingo l a r i s s imo è t u t t o r a i g n o t a . C i t e r ò i l fa t to 
seguente, non scevro d ' i m p o r t a n z a n é d ' interesse. U n p icco lo crostaceo osservato da 

Paolo Mayer (Palaemonetes varians), nei d i n t o r n i d i N a p o l i , f r e q u e n t a le acque do l c i 

e sguscia d a l l ' u o v o g i à m u n i t o d i tu t te le zampe o append ic i cefa l iche e to rac iche , d i 

quas i tu t te le b ranch ie e del le p r i m e c inque paia d i zampe a d d o m i n a l i , a l lo stato r u d i 

men ta l e . L o stesso crostaceo osservato da l Boas v i c i n o a Copenhagen, ne l l ' a cqua sa l 

mas t ra , sguscia d a l l ' u o v o i n u n o s tadio d i s v i l u p p o assai m e n o p e r f e t t o , va le a d i r e 

m u n i t o degl i a r t i ce fa l ic i , m a ancora s p r o v v e d u t o d i b r anch i e e d i z a m p e n a t a t o r i e . 

È dunque ch ia ro che i l processo d i s v i l u p p o d i questo a n i m a l e , ne l l ' acqua do lce s i 

c o m p i e i n u n per iodo d i t e m p o assai p i ù co r to d i que l l o che r i c h i e d e n e l l ' a c q u a 

sa lmas t ra . 
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M e r i t a n o d i essere c i ta te , p e r c h è in teressant iss ime e i s t r u t t i v e , le osservazioni e 

le r i f l e s s i o n i fa t te da Feder ico M ù l i e r ne l Bras i le i n t o r n o a due f o r m e a f f i n i d i c a n d i d i 

d 'acqua dolce . 1 c a r i d i d i dei gener i Albyina, Leander e Palaemon, che popolano le 
acque d e l l ' I t a j a h y , fiume nav igab i l e , escono d a l l ' u o v o ne l lo s tadio d i z o è e , f a t to che 

invece non si osserva i n una f o r m a d i Palaemon (P. Potiuma), d i f fu sa ne i rusce l l i 
s c o r r e n t i f r a le rocc ie . Men t re i n una specie a f f ine d e l l ' I t a j a h y ( P . Potiparanga), la 
f e m m i n a , che ha la m o l e de l la precedente, p roduce c i rca 1 2 0 0 uova, quel la del Potiuma 
ne po r t a seco quasi s empre da 6 a 8 e m a i p i ù d i 2 0 . L e sue uova sono p e r ò assai 
p i ù grosse d i que l le del le f o r m e a f f i n i e con tengono una q u a n t i t à d i sostanza n u t r i 

t i z ia suf f ic ien te a p r o m u o v e r e a lquan to lo s v i l u p p o dei p i cco l i c a r i d i d i , i q u a l i ut 1 

sgusciano i n uno stato quas i pe r f e t t o , q u a n t u n q u e m u t i n o t r e vo l t e la pelle nel corso 
d i 4 g i o r n i , p r i m a d i po ters i s e rv i r e o p p o r t u n a m e n t e de l l ' appara to boccale. « I rusce l l i 
del Brasi le », con t i nua i l M i i l l e r , « h a n n o una cor ren te p iu t tos to r ap ida e f o r m a n o d i 
t r a t t o i n t r a t t o e legant i cascatene: le pozze t r a n q u i l l e g iacent i al la base del le cascate 

sono i l sogg io rno p r e d i l e t t o dei c a r i d i d i . Se la l o r o p ro l e nuotasse ovunque qua e là , 
come f anno le z o è e del la specie f l uv i a l e congenere, dopo i t e m p o r a l i , sarebbe senza 
d u b b i o t r a v o l t a da l le onde dei t o r r e n t i i n f u r i a t i » . 

Ora , q u a n d o la specie d i cu i pa r l a i l M i i l l e r dovesse sv i luppar s i i n quei r a p i d i t o r 
r e n t i , è ch i a ro che i l pe r iodo del le z o è e dovrebbe essere cos ì breve da compie r s i senza 
ven i r e d i s t u rba to da nessun t e m p o r a l e , a meno che le z o è e non prefer issero nascon
ders i i n tale pe r iodo d i t e m p o i n qualche angolo t r a n q u i l l o , come i n f a t t i accade qualche 
vo l t a . Lo s v i l u p p o del le nos t re l a rve procede d ' a l t r onde col la mass ima r a p i d i t à : i n 
capo a 3 o 4 g i o r n i le z o è e hanno c o m p i u t o i l l o ro per iodo la rva le e i l o ro a r t i , per 
mezzo del le d i r a m a z i o n i i n t e r n e , si sono t r a s f o r m a t i i n zampe m u n i t e d i robus t i ss ime 
unghie t e r m i n a l i , aguzze e r i c u r v e . 

S iccome le l a rve de i crostacei m a r i n i , q u a n d o sgusciano dal le uova , sono p icco
l i ss ime ed h a n n o l ' a b i t u d i n e d i v ive re a l la super f ic ie de l l ' acqua , o f f r o n o campo alle 
c o r r e n t i d i t r a spo r t a r l e a g r a n d i dis tanze, a l l a rgando a lquanto la l o ro area d i d i f f u 
sione. Mol t i s s ime p e r ò vanno perdute , m a g l i i n d i v i d u i che pervengono al la m a t u r i t à 
sessuale sono sempre abbastanza n u m e r o s i per i m p e d i r e a l la specie d i decadere. 

L ' e t à a cu i possono p e r v e n i r e i crostacei n o n è ben accertata finora ; m o l t i p e r ò , 

come i l g r anch io gigante del Giappone (Macrocheira Kaempferi), l ' o m a r o , ecc., 
g iungono ad u n ' e t à assai avanzata . Se cresce i n buone c o n d i z i o n i , i n acque so l i t a r ie 

e t r a n q u i l l e , i l nos t ro g a m b e r o c o m u n e p u ò v ive re anche 2 0 a n n i ; m a è t u t t av i a p r o 
b a b i l i s s i m o che i ve te ran i d i t a l sor ta s iano p iu t tos to r a r i . Uno s t rano r izocefa lo (Sac-
v idi a a carcini), parass i ta dei g r a n c h i , v ive 3 a n n i e 2 o 3 mes i , dice Ives Delage; 
quasi tu t t e le f o r m e m i n o r i h anno p e r ò una v i t a breve , l i m i t a t a t a lvo l t a ad un g i o r n o . 

Le uova passano i n c e r t i casi a n n i e forse anche secoli i n tale pe r iodo d i s v i l u p p o 
la tente , finché u n be l g i o r n o qualche cond iz ione favorevo le al l o r o sv i l uppo u l t e r i o r e 
n o n venga a r i sveg l i a rne la v i t a , spenta i n apparenza, m a n o n i n r e a l t à . 

L a m o l e dei crostacei è v a r i a b i l i s s i m a e presenta l i m i t i p i ù e s t r emi d i q u e l l i che 

si osservano negl i inse t t i . Cosi, per esempio, i l g r anch io gigante del Giappone d iven ta 
cos ì grosso, che le sue zampe a p inze hanno u n ' a p e r t u r a robus ta d i o l t r e 3 m . e la 
grossezza del la coscia d i u n u o m o robus to , m e n t r e i l t ronco g iunge a l la lunghezza 

d i 5 0 c m . G l i o m a r i m o l t o vecchi possono m i s u r a r e i n lunghezza 70 c m . Oggid ì p e r ò 
g l i i n d i v i d u i g iganteschi d i ta l sor ta sono r a r i s s i m i ; ne i g ranch i l ' ape r tu ra delle pinze 

v a r i a f r a 2 e 7 c m . ; g l i i sopod i m a g g i o r i pe rvengono ad una lunghezza massima di 
2 0 c m . , i n una f o r m a sola, m o l t o super io re al le a l t r e . Le f o r m e dei crostacei i n f e r i o r i 
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sono quasi sempre piccole , spesso minusco le e i n cer t i casi p e r f i n o mic roscop iche 
anche al lo stato pe r fe t to . 

I l peso de i crostacei n o n è m e n o va r i ab i l e del la l o r o m o l e . N o n sapp iamo finora 
a quale peso possa g iungere i l g r anch io gigante del Giappone, m a venne ro pescati 
d ive r s i pagur i (Cancer pagurus), i q u a l i pesavano p i ù d i 7 c h i l o g r a m m i . 

Le f o r m e m a g g i o r i crescono m o l t o l en tamente e sempre p i ù adagio c o l l ' a n d a r 
deg l i a n n i ; pare invece che le f o r m e m i n o r i acquis t ino i n poco t e m p o la l o r o m o l e 
d e f i n i t i v a ; è cer to t u t t a v i a che l ' abbondanza de l c ibo e la t e m p e r a t u r a i n f l u i s c o n o 
a lquan to su l lo s v i l u p p o dei n o s t r i a n i m a l i . I l na tu ra l i s t a francese t e s t é m e n z i o n a t o , 
Ives Delage, au to re d i una do t ta m o n o g r a f i a su l la Sacculina, r i f e r i sce che i g r a n c h i 
moles ta t i da questo parassi ta cessano d i s v i l u p p a r s i , se i l parassita è abbastanza 
numeroso per r enders i v i s ib i l e es ternamente , e n o n hanno p i ù rag ione d i m u t a r e la 
pel le . È ch i a ro che la l o r o n u t r i z i o n e in su f f i c i en te d e r i v a i n t a l caso da l la presenza 
del parassi ta . A b b i a m o g i à det to che i l Cyclops tenuicornis, crostaceo appar tenente 
a l g r u p p o dei copepodi , conserva per tu t t a la v i t a u n carat tere e m b r i o n a l e quando 

ha i l co rpo coper to dal le l a rve d i u n v e r m e in tes t ina le c h i a m a t o d i s t o m o (Distomum). 
Lo s v i l u p p o dei crostacei si d i s t ingue per una pa r t i co l a re f a c o l t à d i r igeneraz ione , 

n o n d i sg iun ta , n a t u r a l m e n t e , da l la cosidetta autotomia, vale a d i r e da l l a p r o p r i e t à 
d i poters i p r i v a r e v o l o n t a r i a m e n t e de i p r o p r i i a r t i . È no to che i g r a n c h i ed a l t r i c r o 
stacei, appena vengono a f f e r r a t i con v io lenza da qualche n e m i c o , lasciano cadere una 
zampa o una p inza senza la m i n i m a d i f f i c o l t à . Chi fa racco l ta d i crostacei sa pe r f e t 
tamente che le galatee e le porcel lane devono essere maneggia te co l l a mass ima d e l i 

catezza, p e r c h è a l t r i m e n t i depongono, se n o n tu t te , a l m e n o parecchie zampe . U n 
g ranch io genu ino (Xantho), deposto da l G a r r i n g t o n sopra u n panno i n z u p p a t o d i 
a lcool , depose i m m e d i a t a m e n t e le sue d iec i zampe . È d i f f i c i l e s t ab i l i r e se questo f a t to 
d ipenda da l la « v o l o n t à » d e l l ' a n i m a l e , da l suo spavento o da l des ider io d i e sp r imere 
la p r o p r i a i r r i t a z i o n e , oppu re da una serie d i m o v i m e n t i c o n v u l s i , come accade nel le 
o l o t u r i e , le q u a l i , t r o v a n d o s i nel le stesse c o n d i z i o n i , eme t tono i p r o p r i i e sc rement i . 

È p robab i l e che i n r e a l t à la cosa sia ve ramen te ta le , p o i c h é u n m o v i m e n t o convulso 
p u ò spezzare senza a lcuna d i f f i co l t à l ' a r t i co l az ione che unisce al co rpo u n a zampa , 

a f fe r ra ta a l l ' i m p r o v v i s o per la pun ta . I pescator i d i g r a n c h i e d i o m a r i accer tano 
tu t t av i a che g l i a n i m a l i da essi i n s i d i a t i , p res i per una zampa , la depongono sub i to 

per fugg i r e . Pare i n o l t r e che le cannonate e i c o l p i d i t u o n o du ran t e i t e m p o r a l i spa
v e n t i n o per m o d o g l i o m a r i da fa r perder l o r o le zampe . Queste p e r ò sono d icer ie 

de i pescator i . G l i a u t o r i del le osservaz ioni p i ù recen t i e p i ù accurate, che si r i f e r i s c o n o 

a questo fa t to s ingolare , sono i l F r é d e r i c q e i l D e w i t z . I l p r i m o a r t i c o l o l i b e r o o a r t i 

colo basale d i t u t t e le d iec i zampe dei decapodi , è percorso t rasversa lmente da una 
su tu ra , ne l la quale si r i u n i s c o n o due p a r t i successive d i questo a r t i c o l o , o r i g i n a r i a 
mente d iv ise . L a r o t t u r a d e l l ' a r t o , d ipenden te da una convu l s ione i m p r o v v i s a , ha 

luogo sol tanto i n questo p u n t o . L a z a m p a smessa n o n sanguina , m e n t r e invece l ' a n i 

male m u o r e i r r e v o c a b i l m e n t e , quando g l i v iene recisa una z a m p a con u n t ag l io t r a s 
versale p ra t i ca to i n u n a l t r o p u n t o d e l l ' a r t o . L a con t raz ione de i m u s c o l i ne l p u n t o 

r o t t o produce i n certo m o d o un innes to s u l l ' ape r tu ra d i n e o f o r m a z i o n e , per cu i la 

f e r i t a si r i m a r g i n a p r i m a d i sanguinare . Tag l i ando la z a m p a d i u n g r a n c h i o o d i u n 

g a m b e r o i n u n a l t r o p u n t o , d i n a n z i al la su tu ra , l ' an ima le depone l ' a r t o f e r i t o , e 

med ian t e la f o r m a z i o n e d i una so t t i le m e m b r a n a , ch iude i l canale da cu i sgorgherebbe 

la sorgente del la sua v i t a . Nessun crostaceo depone v o l o n t a r i a m e n t e le an tenne . Del 

resto i decapodi n o n sono i so l i crostacei che depongano le p r o p r i e z a m p e ; ques to 
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fa t to si osserva p u r e negl i i sopod i e ne i c a p r e l l i d i (Caprellidaè). Secondo le osser

v a z i o n i de l V a r i g n y g l i i n d i v i d u i esaur i t i e q u e l l i che hanno m u t a t o la pel le da poco 

t e m p o n o n sa rebbero i n g rado d i compie re su l p r o p r i o co rpo una au toampu taz ione , 
q u e l l i per l ' i n su f f i c i enza del la f o r z a musco la re , ques t i per la cedevolezza del la corazza, 
non ancora abbastanza i n d u r i t a . 

È no to che i l g a m b e r o p u ò r i acqu i s t a re l ' a r t o p e r d u t o , i l quale , dice i l vo lgo , 

« t o r n a a crescere spon taneamente » . Nel p u n t o i n cu i ebbe luogo l ' au toampu taz ione 
si f o r m a una sor ta d i n o d o s i t à conica , che va acquis tando g rada tamen te l 'aspetto d e l 

l ' a r t o p e r d u t o . « Nel la m u t a successiva del la pel le la m e m b r a n a so t t i le che r i c o p r i v a 

la n e o f o r m a z i o n e v iene deposta d a l l ' a n i m a l e col le a l t r e p a r t i de l lo scheletro cu taneo; 
a l l o r a l ' a r to r u d i m e n t a l e si d is tende, e, sebbene ancora p icco l i s s imo , acquis ta l ' o r g a 

nizzazione d e l l ' a r t o che deve sos t i tu i re . Cresce ad o g n i m u t a del la pel le , ma raggiunge 
so l tanto dopo u n lungo pe r iodo d i t e m p o la m o l e de l l ' a r t o co r r i sponden te , r i m a s t o 
i n t a t t o . P e r c i ò n o n sono r a r i i g a m b e r i m u n i t i d i p inze e d i a l t r e e s t r e m i t à ugualmente 

m o b i l i e d i esatta s t r u t t u r a a n a t o m i c a , sebbene d i m o l e diversa » ( H u x l e y ) . I n va r i e 
r eg ion i de l la Spagna i l vo lgo ha u n ' a b i t u d i n e b a r b a r a : i pescatori t o lgono c i o è le 

pinze a c e r t i g a m b e r i c h i a m a t i Boccaca, le vendono come sostanze a l i m e n t a r i , po i 
get tano n u o v a m e n t e ne l l ' acqua le povere bestie, le q u a l i co l , t e m p o le r i acqu i s t ano . 
Questa usanza r i c o r d a per qua lche r i g u a r d o l ' ep i sod io del la co t tu ra de l , maia le 
Saehrimnir a l l a t avo la deg l i De i e deg l i e ro i de l W a l h a l l a . 

I crostacei v i v o n o per la m a g g i o r par te ne l l ' acqua e p a r t i c o l a r m e n t e i n m a r e ; i 
c i r r i p e d i , che f o r m a n o u n o r d i n e abbastanza i m p o r t a n t e , sono a n i m a l i m a r i n i per 
eccellenza; invece i f d l o p o d i s i t r a t t engono quasi esc lus ivamente nel le acque d o l c i . 
I decapodi , g l i i s o p o d i , i copepod i e g l i os t racod i s ' i ncon t rano tan to ne l l ' acqua dolce 
quanto ne l l ' acqua sala ta ; sono t e r r a g n o l i so lamente poch i i sopod i , a lcun i decapodi 
b r a c h i u r i e m a c r u r i e due a n f i p o d i . I l agh i s e t t e n t r i o n a l i , e sop ra t tu t t o q u e l l i de l la 
Svezia e de l la F i n l a n d i a , sono p o p o l a t i da va r i e f o r m e conosciute a l t r o v e come specie 
m a r i n e , c o m e : la Mysis oculta, la Pontoporeia a f f i n i s , Yldothea entomon e i l Gam-
maracanthus loricatus, come v a r i e t à lacustris, p i ù p iccola a lmeno d i un q u a r t o 

del la f o r m a o r i g i n a r i a . Le b r o m e l i e (Bromelia), p i an te parassite che v i v o n o sugl i 
a lbe r i d ' a l to fus to del le foreste v e r g i n i d i f fuse nel le r e g i o n i t r o p i c a l i de l Bras i le , c o n 
servano sempre t r a le l o r o fog l i e una cer ta q u a n t i t à d 'acqua i n c u i i a l l i g n a n o d ive r s i 

p i cco l i copepodi ed os t r acod i , i q u a l i , da q u a n t o pare , n o n s ' i ncon t rano a l t rove . 11 
Pavesi t r o v ò i n I t a l i a , ne l le so rgen t i so l forose d i Paravisa, a l cun i os t racod i m i n o r i ; 
l ' in teressante Artemia salina, f o r m a appar tenen te a i f d l o p o d i , abbonda nel le pozze 

salate d i Capo d ' I s t r i a , ne l le q u a l i i l sole p roduce una f o r t e evaporaz ione de l l ' acqua 
m a r i n a e che p e r c i ò con tengono a l m e n o da l 27 a l 3 0 per cento d i sale. 

I crostacei t e r r a g n o l i ab i t ano a p re fe renza i l u o g h i u m i d i e i n generale hanno 
a b i t u d i n i n o t t u r n e ; d i g i o r n o r i m a n g o n o nascost i e t a l v o l t a p e r f i n o a f f o n d a t i ne l suolo . 
Un a n f l p o d o (Orchestia cavimana) è c o m u n i s s i m o ne i l u o g h i u m i d i de l la costa, 

v i c i n o a Tr ies te . Posto ne l l ' acqua , deperisce r a p i d a m e n t e ; o r m a i è cos ì adat to a v ive re 
sul t e r r e n o , che s i a f fonda ne l t e r r e n o e passa l ' i n v e r n o i n l e t a rgo . 

N o n p o c h i cros tacei v i v o n o , c o m e sog l iono d i r e g l i Ingles i « between tidemarks » , 

c i oè i n u n t r a t t o d i spiaggia , coper to da l m a r e d u r a n t e i l flusso e scoper to ne l pe r iodo 

del r i f l u s s o ; ne i m a r i i n c u i i l l i v e l l o de l l ' acqua è quas i costante, come per esempio 
n e l l ' A d r i a t i c o , a l t re specie a f f i n i a queste s i a l l on t anano v o l o n t i e r i e sovente da l l ' acqua , 

per agg i ra r s i ne l le sue v i c inanze i m m e d i a t e , f r a i sassi, le rocce e le m u r a g l i e . 

T a l i f o r m e spet tano a i g r a u c h i , ag l i i sopod i e agl i a n t ì p o d i . A n c h e c e r t i b a l a n i d i 
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(Balanidae) si s tabi l i scono sul le spiagge lungo una l inea cosi elevata, che, d u r a n t e i l 
r i f lusso , r i m a n g o n o f u o r i de l l ' acqua . A l l o r a c h i u d o n o sempl i cemen te i l l o r o appara to 
d i ch iusu ra e aspettano i l r i t o r n o del flusso per r i a p r i r l o . 

R igua rdo a l l ' a l imen t az ione dei crostacei , poss iamo d i r e che i n generale essi si 
n u t r o n o d i a l t r i a n i m a l i , v i v i o m o r t i . Var ie f o r m e sono p r e d a t r i c i ne l v e r o senso 
del la pa ro l a e g l i o m a r i m a g g i o r i t e m o n o sol tanto le seppie. A l t r e specie n o n d isde
gnano neppure le sostanze vege ta l i , come per esempio i l nos t ro g a m b e r o comune , 
i l quale cons idera la Gara (Chara) come u n boccone p r e l i b a t o . I c i r r i p e d i e m o l t i 
crostacei m i n o r i v i v o n o d i par t ice l le d i sostanze a n i m a l i o vegeta l i s emidecompos te , 
d i i n f u s o r i , d i d i a tomee ecc., c i b i p e r ò g r a d i t i s s i m i anche ai g r a n c h i d i m a r e d i 

m a g g i o r i d i m e n s i o n i . 
I crostacei fo rn i scono u n no tevole cont ingente a l g r u p p o deg l i a n i m a l i pa ra s s i t i ; 

i l parass i t i smo presenta i n essi per v a r i r i g u a r d i uno s v i l u p p o sva r i a t i s s imo e m o l t o 
interessante. T r o v i a m o i n f a t t i r appresen ta t i ne i crostacei t u t t i i g r a d i de l parass i t i smo, 
d a l l ' i n n o c u o e p iccolo decapodo, s t ab i l i to nel le c a v i t à d i una spugna, fino a l r i zopodo , 
che, at taccandosi a l co rpo de l l ' osp i te , lo t r a s f o r m a i n u n sacco i n f o r m e e p r i v o d i 
bocca. T u t t a v i a , anche le f o r m e p i ù degenerate, d u r a n t e i l p r i m o p e r i o d o de l la l o ro 
v i t a , i n cu i i l l o r o co rpo ha u n o s v i l u p p o p i ù pe r fe t to , v i v o n o i nd ipenden t emen te 
e subiscono p i ù t a r d i , per effet to del parass i t i smo, una m e t a m o r f o s i regress iva . 

Quasi tu t t e le classi d i a n i m a l i rappresenta te ne l m a r e o f f r o n o u n c a m p o esteso 
a l parass i t i smo dei crostacei , i q u a l i f r equen tano le conchig l ie de i m o l l u s c h i e le c a v i t à 
t u b i f o r m i deg l i a n e l l i d i , si s tab i l i scono nel le spugne e su i g o r g o n i d i , p r o d u c o n o ne i 
c o r a l l i s i ngo l a r i d e f o r m a z i o n i , moles tano i n v a r i m o d i i r i c c i e le stelle d i m a r e , p r i 
vano i p r o p r i i f r a t e l l i de i m i g l i o r i succhi v i t a l i , aggrediscono i pesci senza r i t e g n o e 
n o n r i s p a r m i a n o neppure i cetacei, v e r i g igan t i de l m a r e , f r a i q u a l i p e r ò , d ice A u r i -
v i l l i u s , na tu ra l i s t a svedese, p re fe r i scono certe specie p a r t i c o l a r i . Cos ì , per esempio , g l i 
i sopodi , i copepodi e i c i r r i p e d i parass i t i s ' i ncon t r ano spesso su l l a pel le de l la mega -
loptera (Megaloptera boops), m a n o n su que l l a de l la ba leno t t e ra m a g g i o r e (Balaeno-
ptera Sibbaldi), p o i c h é i n questa specie p re fe r i scono s t a b i l i r s i t r a i f a n o n i , ne l le f a u c i . 
I l p i ù per fez iona to d i t u t t i i parass i t i è ad o g n i m o d o u n r i z o p o d o , i l qua le v i v e al le 
spese d i u n i sopodo che per par te sua è ospite sg rad i to d i u n g r a n c h i o . 

N o n tu t t e le f o r m e v i v o n o t u t t a v i a i n d i p e n d e n t e m e n t e i n g i o v e n t ù e d iven t ano 

p i ù t a r d i parassi te : spesso accade l 'oppos to . Un p icco lo i sopodo , a l t u t t o pa r t i co l a r e 
{Praniza Halidayi), passa la p r i m a par te de l l a sua v i t a sui pesci , m a a l lo stato 

adu l to scava nel la m e l m a u m i d a special i ga l l e r i e i n cu i d i m o r a ; g l i o r g a n i u r t i c a n t i 

d i u n s i fono fo ro sono prescel t i sovente come d i m o r a g i o v a n i l e da u n a n f i p o d o {Diphyi-
cola), che p o i l i abbandona q u a n d o è pe rvenu to al suo s v i l u p p o p e r f e t t o . 

I crostacei , e sop ra t tu t to i g r a n c h i o i p a g u r i d i , si d i s t i n g u o n o i n o l t r e pe r u n ' a l t r a 
p a r t i c o l a r i t à , consistente ne i r a p p o r t i a m i c h e v o l i i n cui v i v o n o con a l t r i a n i m a l i , per 

esempio col le a n e m o n i d i m a r e , m a per sempl ice e p u r o ego i smo . T r a t t a n d o de i 
decapodi r i t o r n e r e m o p i ù t a r d i sopra quest i in te ressan t i s s imi f e n o m e n i d i simbiosi 
o v i t a c o m u n e . 

I r a p p o r t i che passano f r a i crostacei e l ' u o m o s i r i f e r i s c o n o per lo p i ù a l l ' a l i 

men taz ione u m a n a , a l la quale ques t i a n i m a l e t t i c o n c o r r o n o d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t 

t a m e n t e : g l i o m a r i , i g a m b e r i c o m u n i , le aragoste, i g r a n c h i e i c a r i d i d i f o r m a n o 

prez ios i o r n a m e n t i delle nos t re tavole . G l i Ing les i , g l i S p a g n u o l i , i Cinesi e g l i a b i t a n t i 

d e l l ' I n d i a o r i en ta le m a n g i a n o i b a l a n i d i m a g g i o r i e f anno b o l l i r e , per c o n d i r l e c o n 

apposi te salse, le f o r m e m i n o r i ; u n lepadide (Pollicipes cornucopia) s i m a n g i a sovente 
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lessato i n I n g h i l t e r r a e nel Po r toga l l o ; pare che s i a ^ m o l t o sapor i to . Nei paesi d i 
m a r e , ce r t i cros tacei acqu is ta t i ad u n prezzo r e l a t i v a m e n t e elevato dag l i a b i t a n t i dei 

paesi i n t e r n i , d i v e n t a n o c i b i p o p o l a r i s s i m i , accessibi l i a t u t t i . Cos ì , per esempio, un 
b r a n c h i p o (Artemia Ondenyi) d i f f u so nei l agh i sa la t i del Fezzan, che è la p r o v i n c i a 

p i ù m e r i d i o n a l e de l la T r i p o l i t a n i a , e conosc iu to dagl i i n d i g e n i col n o m e d i Dui, 
mescolato col la po lpa de i d a t t e r i , fo rn i sce a l la popolaz ione u n a l i m e n t o abbondan te 

e n u t r i e n t e . 
I crostacei si r e n d o n o pure i n d i r e t t a m e n t e u t i l i a l l ' u o m o per le f u n z i o n i che essi 

eserci tano nel m a r e come d i s t r u t t o r i d i sostanze o rgan iche . I n n u m e r e v o l i schiere d i 

p i cco l i copepod i (Tenuro) r i c h i a m a n o le a r i n g h e sul le spiagge europee, e i l cappe l 
lano (Mallotus villosus) sul le coste o r i e n t a l i d e l l ' A m e r i c a se t ten t r iona le , r endendos i 
a l l ' u o m o assai p i ù u t i l e d i t u t t i i cos idet t i crostacei a l i m e n t a r i t e s t é m e n z i o n a t i : m i g l i a i a 

d i persone v i v o n o i n graz ia d i questo. Anche i cos ide t t i pesci n o b i l i , come i l sa lmone 
del la Scandinavia (Salmo punctatus) e i co regon i , d i f f u s i ne i l agh i del le nos t re p r e a l p i , 

si n u t r o n o quas i esc lus ivamente d i p i cco l i crostacei , vale a d i r e d i i sopod i d 'acqua 
dolce o d i copepodi e a n t ì p o d i . I g r a n c h i c o m u n i e i p i n g u i e m o l t i p a g u r i d i v e n 
gono adopera t i come esca ne l l a pesca dei pesci ; n e l l ' O l d e m b u r g o , dice He incke , i 
c a r i d i d i , d i cu i spesso si pescano q u a n t i t à e n o r m i , f o rn i s cono ag l i a g r i c o l t o r i u n 
guano eccellente ed u n c ibo adat to a i v o l a t i l i domes t i c i e ag l i uccel l i da gabbia . 

I crostacei eserc i tavano una pa r t e i m p o r t a n t i s s i m a nel la Farmacopea antica : i 

cosidet t i occhi d i gambe ro p o l v e r i z z a t i e rano adopera t i come specifico con t ro l ' a c i 
d i t à de l succo gas t r ico col n o m e d i Lapides cancrorum, q u a n t u n q u e si potesse o t t e 
nere lo stesso ef fe t to co l la creta ; s iccome i f a r m a c i s t i a n t i c h i cons ig l iavano v o l e n t i e r i 
ai pazient i i r i m e d i p i ù disgustosi , g l i Onisci delle cant ine ven ivano adopera t i sovente 
per uso i n t e r n o con t ro i d i s t u r b i o r i n a r i ; g l i Onisc id i (Armadillo) p r o p r i i de l l 'As ia 

Minore si vendevano a caro prezzo i n q u a l i t à d i M i l l e - p i e d i ( M i r i a p o d i ) . 
I crostacei n o n a r recano a l l ' u o m o nessun danno d i r e t t o : i n f a t t i , per so t t ra r s i 

alle pinze deg l i o m a r i , de i g a m b e r i o de i g r a n c h i , basta g e t t a r l i nel l 'acqua e l a sc ia r l i 
i n pace. I p i cco l i g r a n c h i (Pinnotheres) e p a r t i c o l a r m e n t e i Mi t i l ace i che s ' i n c o n 

t r a n o nel le os t r iche , n o n r e n d o n o a f fa t to ve lenos i i l o r o o s p i t i , essendo i n r e a l t à g l i 
a n i m a l i p i ù i n n o c u i del m o n d o . D i v e r s i crostacei possono t u t t a v i a renders i i n d i r e t t a 
men te dannos i a l l ' u o m o . I b a l a n i d i m i n o r i i n v a d o n o spesso i banch i d i os t r iche e 
p r i v a n o quest i m o l l u s c h i de i l o r o c i b i p r e d i l e t t i . Ma quest i d a n n i i n d i r e t t i s compaiono 

d i n a n z i a i d a n n i d i r e t t i d i cu i si rende colpevole u n isopodo (Limnoria terebrans). 
Questo m i n u s c o l o a n i m a l e t t o , n o n p i ù lungo d i 2 -5 m m . , associandosi ad u n ' a l t r a 
f o r m a (Chelura terebrans), r o v i n a le c o s t r u z i o n i dei p o r t i , come f u r i conosc iu to per 

la p r i m a vo l t a i n I n g h i l t e r r a ne l 1 8 0 9 , d i s t ruggendone le p a r t i legnose, p e r c h è ha 
la f a c o l t à d i v i v e r e f u o r i de l l ' acqua nel le sue d i m o r e u m i d e e rode i l legno, t r a t t e 

nendosi ne l lo spazio compreso f r a la l inea de l f lusso e de l r i f l u s so . 

L o spazio l i m i t a t o del la nos t ra opera n o n ci p e r m e t t e d i estenderci i n t o r n o al la 

d i f f u s i o n e geograf ica dei crostacei ; per quan to interessante possa essere questo a r g o 
m e n t o , d o v r e m o acconten ta rc i d i t r a t t egg ia re per s o m m i capi i l i m i t i o r i z z o n t a l i e 

v e r t i c a l i i n cu i è compresa la l o r o d i m o r a . 
I n complesso n o n si p u ò d i r e che ne i crostacei le f o r m e t r o p i c a l i p r e d o m i n i n o 

sul le a l t r e . Le specie d i f fuse nei m a r i a r t i c i e a n t a r t i c i , sebbene p i ù piccole , n o n sono 
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m e n o numerose del le specie t r o p i c a l i e presentano anz i u n m a g g i o r n u m e r o d i i n d i 
v i d u i , per c u i è p robab i l e che una data q u a n t i t à d 'acqua present i o v u n q u e una 
q u a n t i t à co r r i sponden te d i crostacei , ne i qua l i i l n u m e r o magg io re compensa la d i f 
ferenza d i m o l e . Questi r a p p o r t i si r i f e r i s cono t u t t a v i a so lamente al le f o r m e m a r i n e 
e a quel le d 'acqua dolce, p o i c h é le f o r m e t e r ragno le a u m e n t a n o a lquan to d i n u m e r o 
verso l ' equatore . Gl i a r t r o p o d i m a r i n i d i magg io r mo le appa r t engono de l res to alla 
classe dei crostacei e sono : i l g r a n c h i o gigante del Giappone (Macrocheira Kaem-
pferi) e l ' o m a r o , p r o p r i o delle r e g i o n i t empera te e d i f fu so i n par te anche ne l le r e g i o n i 
f r edde . 

I D E C A P O D I B R A C H I U R I (Brachyura), che f o r m a n o i l g r u p p o p i ù numeroso de l 
l ' o r d i n e , sono a preferenza f o r m e l i t t o r a l i e abissa l i , assai meg l io rappresenta te nelle 
r e g i o n i t r o p i c a l i che n o n nel le zone t empera te e m o l t o p i ù r a r e verso i p o l i , sopra t 
t u t t o verso i l po lo sud . Studer n o n p r o v ò p i ù nessun b r a c h i u r o nel le isole Gherguele. 
Le raccolte fa t te da l « Chal lenger » ne l suo v i agg io d i c i r c u m n a v i g a z i o n e contenevano 
190 specie appa r t enen t i alle acque basse, n o n s u p e r i o r i i n p r o f o n d i t à a 4 0 m e t r i , e 

due sole specie abissal i , estrat te da l m a r e ad una p r o f o n d i t à v a r i a b i l e f r a 1 8 0 0 e 
3 6 0 0 m e t r i . 

I D E C A P O D I A N O M U R I (Anomura) e p a r t i c o l a r m e n t e i p a g u r i d i , scendono alla 
p r o f o n d i t à d i 5 5 0 0 m e t r i e i l n u m e r o delle l o r o specie d i m i n u i s c e poch i s s imo c o l -
l ' aumenta re de l la p r o f o n d i t à ; r i sa lgono a lquan to verso n o r d , m a sono r a r i nelle 
acque dei m a r i a n t a r t i c i . L a s c a r s i t à dei decapodi ca ra t t e r i s t i ca d i que l l e r eg ion i 
d ipende forse da l la presenza d i v a r i e c o r r e n t i r ap ide , che imped i scono al le l o r o larve 
pelagiche d i sv i l uppa r s i e d i p rosperare come f anno a l t r o v e . Questa ipo tes i sarebbe 
confe rmata da l f a t to che i n a l t r i a n i m a l i , d i cu i le l a rve sono pelagiche, come quelle 

degl i e c h i n o d e r m i , si c o m p i e ne l co rpo m a t e r n o , i n apposi te c a v i t à d ' incubaz ione , 
uno s v i l u p p o abb rev i a to . 

I M A C R U R I (Macrura) presentano a u n dipresso g l i stessi r a p p o r t i che abb iamo 
osservato nel g r u p p o precedente, m a sono r appresen ta t i m e n o bene ne l le r eg ion i 
t r o p i c a l i e r i sa lgono p i ù a n o r d . Ment re p o c h i s s i m i decapodi b r a c h i u r i ed a n o m u r i 

sono d i f f u s i a l la superf ic ie de l mare , dove si agg i rano a n u o t o , i m a c r u r i fo rn i scono 
u n grande cont ingente a l la f auna pelagica m a r i n a , essendo i n par te o t t i m i n u o t a t o r i . 

Sono pure la rgamente rappresen ta t i a no t evo l i p r o f o n d i t à , va le a d i r e i n r e g i o n i 
m a r i n e i n cui mancano a f fa t to i p a g u r i d i e i g r a n c h i sono r a r i s s i m i . I l « Chal lenger » 

t r o v ò f r a le p r o f o n d i t à d i 1 8 0 0 e 3 6 0 0 m . 49 specie d i m a c r u r i , 29 f r a le p r o f o n 

d i t à d i 3 6 0 0 e 4 5 0 0 m e t r i e 2 sole specie abissa l i , f r a le e n o r m i p r o f o n d i t à d i 
5 4 0 0 e 7 2 0 0 m e t r i . 

G l i S C H I Z O P O D I (Schizopoda), essendo o t t i m i n u o t a t o r i , spe t tano per la m a g g i o r 

par te a l la f auna pelagica ; una nota specie d i questo o r d i n e discende t u t t a v i a fino 
a l la p r o f o n d i t à d i 5 0 0 0 m . , ma s ' i ncon t ra pu re a l la p r o f o n d i t à d i 6 0 0 m . I n questo 

o r d i n e d i crostacei i l n u m e r o del le specie aumen ta i n m o d o pa r t i co l a r e verso i l polo 
n o r d e cos ì pure que l lo degl i i n d i v i d u i . 

G l i S T O M A T O P O D I (Stomatopoda), b r i l l a n t i s s i m i n u o t a t o r i , v i v o n o quas i t u t t i al la 
super f ic ie de l l ' acqua , nel le r eg ion i calde e t empe ra t e . 

Invece i C U M A C E I , che f o r m a n o l ' u l t i m o o r d i n e de i cros tacei s u p e r i o r i , si t r a t t e n 

gono a preferenza, dice i l Claus, sul f o n d o de l m a r e e s ' i n c o n t r a n o fino a l l a p r o 
f o n d i t à d i 3 7 0 0 m . Ques t 'o rd ine , scarso d i specie, pare d i f f u s o i n t u t t i i m a r i • è 

p r o b a b i l i s s i m o che le medes ime specie p o p o l i n o le acque a r t i che e le acque 
a n t a r t i c h e . 
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Serolis Bromleyana. Grandezza naturale. 

Gli ISOPODI (Isopoda) sono interessantissimi rispetto alla loro diffusione oriz
zonta le e ve r t i ca le . R igua rdo al la d i f fu s ione o r izzon ta le si t r o v a n o i n t u t t i i m a r i , m a 
sono assai m e g l i o r appresen ta t i nel le r e g i o n i p i ù f r edde . Nel le acque p ro fonde e 
p e r c i ò anche m o l t o f r edde , si d i s t i nguono pel n u m e r o delle specie e deg l i i n d i v i d u i , 
ca ra t t e r i zza t i da uno s v i l u p p o fisico m o l t o p r o g r e d i t o , da l la m o l e e da l la durezza 
del la corazza. I l « Chal lenger » t r o v ò f r a le p r o f o n d i t à d i 1 8 0 0 e 3 6 0 0 m . 29 specie 
d i i sopod i e so l tan to 7 specie f r a le p r o f o n d i t à d i 3 6 0 0 e 5 0 0 0 m . È ch ia ro che le 
acque f redde sono assai p i ù confacen t i a l lo s v i l u p p o d i quest i crostacei del le acque 

t empera te o calde e lo d i m o s t r a i l f a t to seguente: una specie d i s t in t a (Serolis Brom
leyana), che r a f f i g u r i a m o nel testo, a l la p r o f o n d i t à d i 7 0 0 - 1 1 0 0 m . ed a l la l a t i t u d i n e 
sud d i 3 3 ° - 3 7 ° , ha una mole appena co r r i sponden te a l l a m e t à d i que l la che acquista 
quando discende a 2 0 0 0 m . ; verso i l po lo sud si sv i l uppa m a g g i o r m e n t e , per m o d o 
che al 6 2 ° d i l a t i t u d i n e sud, pescata a l la p r o f o n d i t à d i 3 4 0 0 m . , super i a l m e n o del la 

m e t à la m o l e degl i i n d i v i d u i r acco l t i a 2 0 0 0 m . e ad una l a t i t u d i n e p i ù v i c ina a l lo 
equa tore d i 2 5 ° . 

G l i A N F I P O D I (Amphipoda) f o r m a n o u n cont ras to s ingola re cog l i i sopodi r i spe t to 
al la l o r o d i f fu s ione o r i zzon ta le e ve r t i ca le . Sono d i f f u s i i n t u t t i i m a r i come g l i i sopodi 
e assai p i ù numeros i nel le r e g i o n i t empera te e f r edde che non nei paesi ca ld i , m a 

pe lag ic i e l i t t o r a l i i n tu t ta la l o r o area d i d i f f u s i o n e , sebbene alcune specie isolate si 
i n c o n t r i n o pure a no tevo l i p r o f o n d i t à . 
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I C I R R I P E D I (Cirripedia) s ' incont rano i n t u t t i i m a r i dal la l inea del la spiaggia fino 
a l la p r o f o n d i t à d i 5 2 4 2 m . ; me n t r e p e r ò le specie t r o p i c a l i , ne l l ' acqua bassa, a c q u i 
stano una mo le magg io re d i que l la a cu i pervengono le f o r m e p r o p r i e del le zone 
t empera te e f redde a l la stessa p r o f o n d i t à , le f o r m e abissali presentano i n t u t t e le 
l a t i t u d i n i uno s v i l u p p o abbastanza u n i f o r m e ed hanno spesso u n aspetto maestoso. 

11 r icco o r d i n e dei C O P E P O D I (Gopepoda) è d i f fu so i n t u t t i i m a r i , con una no te 
vole p reponderanza d i f o r m e nel le acque f r e d d e ; comprende m o l t e f o r m e pelagiche, 
che si presentano t a l v o l t a i n schiere i n n u m e r e v o l i ; poche specie s ' i n o l t r a n o ne l cuore 
degl i oceani e d iscendono a g r a n d i p r o f o n d i t à . I l Chun t r o v ò t u t t a v i a nel bacino 
del Medi te r raneo una r icca f o r m a d i copepodi f r a le p r o f o n d i t à d i 6 6 0 e 1300 m e t r i . 

G l i O S T R A C O D I (Ostracoda) appar tengono ad una schiat ta an t i ch i s s ima d i c r o 
s tace i ; sono m o l t o d i f f u s i o r i zzon t a lmen te e v e r t i c a l m e n t e e d i s t r i b u i t i con tanta 
a r m o n i a , a lme no r i g u a r d o al la d i f f u s i o n e o r izzon ta le , che popo lano con uguale f r e 

quenza tu t to i l m o n d o oceanico. D i m i n u i s c o n o p e r ò g rada t amen te d i n u m e r o c o l -
l ' aumen ta re de l la p r o f o n d i t à : i l « Chal lenger » t r o v ò 52 specie d i os t racod i al la 
p r o f o n d i t à d i 0 2 0 m . , 19 specie al la p r o f o n d i t à d i 2 7 5 0 m . , e 3 sole specie a l la 
p r o f o n d i t à d i 3 5 7 0 m e t r i . 

I F I L L I P O D I (Phyllopoda) eserci tano ne l m a r e una par te c o s ì s u b o r d i n a t a , che 
ci b a s t e r à m e n z i o n a r l i senza d i l u n g a r c i i n u l t e r i o r i cons ide raz ion i . 

Per c iò che r i g u a r d a la d i f f u s i o n e o r i zzon ta le de i crostacei , b isogna d i s t inguere 
anz i tu t to le f o r m e l i t t o r a l i che v i v o n o al la super f ic ie de l m a r e , n o n discendendo sotto 
la p r o f o n d i t à d i 183 m . , dal le f o r m e abissal i . I n generale queste hanno una d i f fu s ione 
p i ù a m p i a , d e t e r m i n a t a da l la magg io re u n i f o r m i t à del le c o n d i z i o n i de l la l o r o v i t a ; 

quel le invece sono sottoposte a n u m e r o s i c a m b i a m e n t i . Le c o r r e n t i m a r i n e conco r 
r o n o i n m o d o no tevo l i s s imo ad aumen ta re l 'area d i d i f f u s i o n e d i t u t t i i crostacei , 
p e r c h è , p r o b a b i l m e n t e , anche le la rve delle f o r m e abissal i sono per la m a g g i o r 

par te pelagiche ed hanno p e r c i ò i l van taggio d i poter essere t raspor ta te o v u n q u e , 
prec isamente come sarebbero i n grado d i f a r l o una vo l t a pe rvenu te a l l o r o s v i l u p p o 
per fe t to e come fecero senza d u b b i o le l o ro f o r m e p r o g e n i t r i c i . 

La cosa è invece a f fa t to d iversa r i g u a r d o al le f o r m e che v i v o n o ne l l ' acqua m e n o 
p r o f o n d a , per le q u a l i le in f luenze del le t e m p e r a t u r e med ie assai v a r i a b i l i , i l m o v i 

m e n t o de l l ' acqua , la na tu ra speciale del f o n d o e la q u a l i t à d e l l ' a l i m e n t a z i o n e hanno 
u n ' i m p o r t a n z a non i n d i f f e r e n t e . 

I l quad ro seguente rappresen ta queste f o r m e , d i s t r i b u i t e ne i g r u p p i c o m p o s t i dei 
crostacei p i ù e levat i e p i ù g r o s s i : le specie conosciute f i n o r a v i si t r o v a n o nel la per 
centuale i n d i c a t a : 

.Nella zona Nella zona .Nella zona 
torrida temperala glaciale 

Decapodi, brachiuri fi 7 ;:-2 i 
)) anomuri :>\ Ì I Ì :Ì 
)) macruri Ì9 i i K» 

Slomalopodi 70 2!) i 
Isopodi. 1!) 70 .) 
Anisopodi l ì .V.) 17 
Antìpodi ±r> r>o -r> 

I n questa t avo la è faci le r iconoscere una concordanza parz ia le coi r a p p o r t i de l l a 

d i f fu s ione ver t ica le dei c ros tace i : la zona t o r r i d a c o r r i s p o n d e ad una p r o f o n d i t à d i 
2 0 0 - 3 0 0 m . , la zona t empera t a al la p r o f o n d i t à d i 3 0 0 - 3 5 0 0 m . e la zona g lac ia le 

ad una p r o f o n d i t à d i o l t r e 3 5 0 0 m . I g r a n c h i e g l i s t o m a t o p o d i h a n n o poche f o r m e 
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e sono m e n o n u m e r o s i ne i c l i m i p i ù f r e d d i ; ne i decapodi a n o m u r i e p i ù 
a n , ! • nei b r a c h i u r i i r a p p o r t i del la d i f f u s i o n e o r i zzon ta l e e ve r t i ca le si compensano ; 
g l i ' sopodi e g l i a n i s o p o d i acquis tano invece u n o s v i l u p p o m a g g i o r e nel le acque p iù 
f r e d d e , vale a d i r e , p i ù v ic ine ai p o l i e p i ù p r o f o n d e , che non nel le acque p i ù calde e 
m e n o p r o f o n d e del le r e g i o n i p i ù v i c ine a l l ' equa to re . Sol tanto g l i a n t ì p o d i f anno 

eccezione a questa regola , come a b b i a m o g ià det to . 
L a q u a n t i t à d i sale con tenu ta ne l m a r e ha n a t u r a l m e n t e una grande i m p o r t a n z a 

per la d i f f u s i o n e de i cros tacei . Certe specie sono m o l t o a d a t t a b i l i e possono v i v e r e i n 
acque m e n o sa l a t e ; a l t r e invece n o n res is tono ad una scarsa percentuale d i s a l e e 
s c o m p a i o n o da l le acque poco salate. Cos ì , per esempio , l ' acqua de l Mare del N o r d 
cont iene so l t an to i l 3 ,43 per cento d i sa le ; que l l a del Mar Ba l t i co , ne l la par te o c c i 

dentale ne con t iene s o l t a n t o 1,270 p e r c e n t o e v i c i n o ad I l e l s i n g ò r g iunge appena 
al lo 0 ,925 per c e n t o ; p e r c i ò i n quel le acque la fauna de i crostacei m a r i n i è m o l t o 
r i d o t t a . I n f a t t i , m e n t r e ne l Mare de l N o r d a l l i gnano 1 0 0 specie d i i sopod i , i l Mar 

Bal t ico n o n ne a lberga che 8 e n o n p i ù d i 2 o 3 nel t r a t t o v i c i n o ad I l e l s i n g ò r . La 
d i m i n u z i o n e de l la pe rcen tua le d i sale p roduce una d i m i n u z i o n e delle f o r m e dei c r o 

stacei m a r i n i ne l Mar B a l t i c o ; m a , d ' a l t r a par te , a u m e n t a n o le f o r m e d'acqua dolce, 
che p rosperano anche ne l l ' a cqua sa lmas t ra , la cu i f auna è p i ù a f f ine a quel la d 'acqua 

dolce d i c i ò che la f a u n a m a r i n a n o n sia a f f i ne a que l la de l l ' acqua sa lmast ra . 

Ciò n o n tog l i e ad o g n i m o d o che le f o r m e p re t t amen te m a r i n e n o n possano 
a l l ignare anche ne l l ' a cqua dolce . Cos ì , per esempio , i l lago B a i k a l a lberga u n g ran 
n u m e r o d i crostacei i n o r i g i n e m a r i n i , lo stesso si p u ò d i r e dei l agh i della Scand i 

nav ia , dove p rosperano Vldothea entomon, la Pontoporeia a f f i n i s , la Mysis oculta ; 
giova no ta re t u t t a v i a che n o n d i r ado g l i i n d i v i d u i s t a b i l i t i ne l l ' acqua dolce sono p i ù 

p icco l i de i l o r o p r o g e n i t o r i m a r i n i ; c o s ì , per esempio , u n an f ipodo p r o p r i o del Mare 

del N o r d (Gammaracanthus loricatus) è l ungo 46 n i n i , , m e n t r e una v a r i e t à (lacu-
stris) che s ' i ncon t ra ne l lago Ladoga , g iunge appena a l la lunghezza d i 35 m i n . È p r o 

bab i l i s s imo che an t i camen te ques t i l a g h i comunicassero col mare , e che, perdendo 
col t empo tale c o m u n i c a z i o n e , conservassero una par te del la fauna ant ica , e f r a questa 

alcune f o r m e d i crostacei r e s i d u i . 
R i g u a r d o a i crostacei d 'acqua dolce , poss iamo d i r e che i n essi mancano m o l t i 

o r d i n i a p p a r t e n e n t i a i crostacei m a r i n i , come , per esempio, g l i s t oma topod i e i 
cumace i , n o n m e n o n u m e r o s i de i c i r r i p e d i , q u a n t u n q u e rappresen ta t i da u n n u m e r o 

d i specie n o n eccessivo. I fillopodi spet tano quas i esc lus ivamente alle acque do l c i . 
O l t r e i fillopodi, le acque do lc i de l le zone t empera te a lbergano pure d ive r s i deca-

p o d i m a c r u r i ( g a m b e r i f l u v i a l i d e l l ' E u r o p a e d e l l ' A m e r i c a se t t en t r iona le ) , non pochi 

i s o p o d i , a n t ì p o d i , copepodi e o s t r a c o d i ; ne l le r e g i o n i p i ù calde, come, per esempio, 

n e l l ' E u r o p a m e r i d i o n a l e , si aggiungono al le f o r m e suddet te i decapodi b r a c h i u r i e i 

c a r i d i d i , s empre p i ù n u m e r o s i e p i ù s v i l u p p a t i ne l le acque d o l c i del le r e g i o n i t r o 
p i c a l i . F a t t o s ingolare , i l pesce cieco, che popola i ru sce l l i de l la g ro t t a del M a m m u t , 

ne l K e n t u c k y , è molesta to da u n copepodo parassi ta , appar tenen te a l la f a m i g l i a dei 
L E R N E I D I (Lemaeidaè), i cu i m e m b r i sono d i f f u s i a l t r ove so l tan to ne l m a r e . 

È s ingo la r i s s ima la d i f fus ione delle A T I E (Atya), appa r t enen t i a i c a r i d i d i d 'acqua 
do lce , rappresenta te da numerose specie ne l Bras i le , nel Messico, n e l l ' I n d i a occ iden
ta le , ne l l e isole Sandwich , a T a h i t i , nel la Nuova Caledonia , ne l la Nuova Zelanda, 
ne l le isole Seychelles e i n quel le del Capo Verde . 

[ f i l l o p o d i , i copepodi e g l i os t racodi sono u n i v e r s a l m e n t e d i f f u s i ne l le acque 

d o l c i de l g lobo , adat te ai l o ro b isogni e le f o r m e p r o p r i e d e l l ' A u s t r a l i a t rop ica le 
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d i f f e r i scono poch i s s imo da quel le de l la Svezia. A d ogn i m o d o le uova d i ques t i a n i m a l i 
sono piccole , e, come a b b i a m o g i à det to , conservano a lungo la l o r o v i t a l i t à anche 
senza s v i l u p p a r s i ; è ch ia ro che ne l corso dei secoli f u r o n o t r a spor t a t e da u n paese 
a l l ' a l t r o e d i palude i n palude dag l i ucce l l i acqua t ic i . 

Le f o r m e d i crostacei t e r r a g n o l i s ' i ncon t rano sol tanto f r a g l i a n t ì p o d i (Orchestia), 
f r a g l i i sopodi e f r a i decapodi . I r app resen tan t i degl i a n t ì p o d i e degl i i sopod i sono 
c o s m o p o l i t i ; q u e l l i de i decapodi spet tano a i paesi ca ld i e a l g r u p p o de i g r a n c h i ; i 
p a g u r i d i ab i t ano esc lus ivamente le isole sparse nel le r eg ion i t r o p i c a l i de l l ' an t i co e 
de l nuovo con t inen te . 

I crostacei s i d i v i d o n o i n due g r a n d i g r u p p i : M A L A C O S T R A C I (Malacostraca) e 
E N T O M O S T R A C I (Entomostraca). 

I l co rpo de i Malacost raci o crostacei superiori consta d i u n n u m e r o fisso d i 
segment i e d i e s t r e m i t à ; que l lo deg l i E n t o m o s t r a c i o crostacei inferiori è cos t i tu i to 

d i u n n u m e r o sva r i a t i s s imo d i segment i e d i append ic i segmenta l i d iversamente 
c o n f o r m a t e . 

I M A L A C O S T R A C I (Malacostraca) vengono sudd iv i s i n e g l i o r d i n i s eguen t i : 1 ) D E 

C A P O D I (Decapoda); 2 ) S C H I Z O P O D I (Schizopoda); 3 ) S T O M A T O P O D I (Stomatopoda); 
4 ) G U M A C E I (Gumacea); 5 ) I S O P O D I (Isopodo); 6 ) A N F I P O D I (Anphipoda); 7 ) L E -

P T O S T R A C I (Leptostraca). G l i E N T O M O S T R A C I (Entomostraca) si d i v i d o n o i n qua t t ro 
o r d i n i : 1) C I R R I P E D I (Cirripedia); 2 ) C O P E P O D I (Copepoda); 3 ) O S T R A C O D I (Ostra-
coda); 4 ) F I L L O P O D I (Phyllopoda) ( 1 ) . 

(1) I più importanti caratteri differenziali dei 
principali gruppi di crostacei si possono riunire 
nel seguente modo : 

ENTOMOSTRACI. 

A. — Corpo allungato, spesso nettamente seg
mentato; per lo più con una specie di involucro a 
mo' di corazza ora appiattita e a mo' di scudo, ora 
bivalve e compressa lateralmente; con almeno 
quattro paia di zampe a remi lamellari e lobati 
(Fillopodi). 

a) Come in A; corazza bivalve; due grandi 
antenne natatorie, con quattro o sei paia di zampe 
a remi (Cladoceridi). 

H. — Corpo di piccola mole; per lo più com
presso lateralmente e con una corazza bivalve che 
racchiude completamente i l corpo; sette paia di 
appendici (Ostracodi). 

C. — Corpo allungato; articolalo; senza co
razza; con due paia di antenne, quattro o cinque 
paia di zampe a doppio remo ; addome con cinque 
segmenti privi di appendici locomotrici (Cope
podi). 

a) Addome bilobo; occhi grandi e composti; 
quattro paia di zampe a remo e allungale : un 
lungo prolungamento sliliforme protrattile posto 
sulla tromba clic sta sulla bocca e conlenente i 
condotti escretori di ghiandole selenifere (Bran-
chiari). 

I). - L'animale sia lisso sui corpi sommersi nel 
mare; i l suo corpo ò indistintamente articolato ed 
è circondalo da una ripiegatura cutanea che pre
senta varie piastre calcaree; con sei paia di piedi 
in forma di c i r r i (Cirripedi). 

ARTROSTRACI. 

A. — Corpo compresso lateralmente con sei o 
sette anelli toracici liberi ; le zampe toraciche 
hanno branchie; addome allungato, i suoi primi 
tre segmenti hanno tre paia di zampe vòlte verso 
l avanti, i tre ul t imi le hanno vòlte all'indietro 
(A nfìpodi). 

B. — Corpo largo, più o meno convesso; con 
sette anelli toracici liberi ; addome corto con 
zampe lamellari funzionanti come da branchie 
(Isopodi). 

TORACOSTRACI. 

A. — Corpo allungato; cinque paia di zampe 
boccali, tre paia di zampe biforcate; zampe addo
minali con branchie a ciuffi ; addome bene svilup
pato (Stomatopodi). 

B. — Un grande cefalotorace che ricopre i l 
torace; due o tre paia di zampe-mascelle e cinque 
o sei zampe toraciche semplici o bifide; occhi 
peduncolati (Podoftalmi). 

a) La corazza è generalmente saldata con tutti 
i segmenti del corpo e del torace; due o tre paia 
di zampe-mascelle ; da dieci a dodici paia di zampe 
ambulatorio in parte provviste di pinze (Deca-
podi). 

o) Addome molto sviluppato e più lungo della 
corazza con cinque paia di false zampe e con 
grande natatoia caudale terminale (Macruri). 

d1) Corpo tozzo, con corazza per lo più larga 
e triangolare ; la faccia inferiore è incavata e r i 
ceve l'addome ripiegato verso Cavanti ; l'addome 
inanca di natatoia caudale (Brachiuri). 
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O R D I N E P R I M O 

DECAPODI (DECAPODA) 

Questo o r d i n e c o m p r e n d e i crostacei p i ù s v i l u p p a t i e consta d i o l t r e 2 0 0 0 specie ; 
è cara t te r izza to dag l i occh i peduncolati e mobili, dal cefalotorace i m m o b i l e , saldato 

i n tu t te le sue p a r t i e coper to d i u n grande scudo e da cinque paia di zampe. Nei 
decapodi l ' appara to boccale consta del labbro superiore, della mascella superiore, 
d i due paia di mascelle inferiori e d i tre paia di piedi mascelle. Le l o r o b ranch ie 
l a m e l l a r i o foggiate a guisa d i c i u f f e t t i sono r i nch iuse i n c a v i t à speciali, g iacent i sotto 
lo scudo dorsale . 

Paragonando i decapodi cogl i a l t r i crostacei , è faci le r iconoscere la s u p e r i o r i t à 
del l o r o s v i l u p p o , m a d o b b i a m o p e r ò esporre le r a g i o n i che lo d e t e r m i n a n o . U n a n i 

male è p i ù sv i l uppa to d i u n a l t r o quando sv i l uppa una magg io re a t t i v i t à . L a f a c o l t à 
d i operare d ipende da l la per fez ione deg l i o r g a n i de i sensi, che pe rme t t e d i percepire 
le v a r i a z i o n i de l l ' amb ien t e e a l l ' occor renza d i reagi re c o n t r o l ' amb ien t e stesso. 
I decapodi p r i m e g g i a n o per quest i due r i g u a r d i . Nessun a l t r o o r d i n e d i crostacei ci 
presenta ugua l i a t t i t u d i n i d i osservazione, d i scaltrezza n e l l ' i n s i d i a r e la preda, n e l -
l 'ass icurars i la f u g a , ne i mezz i adope ra t i per s fuggi re a l pe r i co lo , ne l r iconoscere le 
c o n d i z i o n i specia l i de l l ' amb ien te , nel le man i f e s t az ion i d i un 'as tuz ia costante e i n f a l l i 
b i l e . Questa perfez ione del s is tema nervoso e degl i o r g a n i de i sensi e i n pa r t i co l a r 
m o d o del la v is ta , è sempre u n i t a ne i decapodi a l l a mass ima fo rza d i resistenza d e l 

l ' i n v o l u c r o in t egumen ta l e e a l p i ù potente s v i l u p p o muscola re che si possa r i n t r acc i a r e 
n e l l ' i n t i e r a classe dei crostacei . T u t t a v i a m o l t i decapodi , es t ra t t i da l l ' acqua , appa iono 

a lquan to i m p a c c i a t i e appena i n g rado d i sol levare le e n o r m i chele, m a n o n bisogna 
g i u d i c a r l i da l m o d o i n cu i s i c o m p o r t a n o f u o r i de l l o r o e lemento , ne l quale sono 
assai p i ù l egg ie r i , p e r c h è i l l o r o co rpo sposta una m a g g i o r q u a n t i t à d 'acqua. I n f a t t i i 
m o v i m e n t i d i m o l t i decapodi m a c r u r i sono a g i l i e ve loc i s s imi , come q u e l l i del g a m 
bero comune . 

Ol t re queste p a r t i c o l a r i t à che si r i f e r i s c o n o a l l ' o r d i n e i n t i e r o , m e r i t a n o speciale 
cons ideraz ione i r a p p o r t i de i s i n g o l i g r u p p i che Io c o m p o n g o n o , i q u a l i f anno sp ic

care m a g g i o r m e n t e i l cont ras to f r a le f o r m e te r ragno le e le f o r m e acquat iche . I deca-

pod i i n cui i l pos taddome (postabdomen) è p i ù cor to e p i ù leggiero , c o r r o n o a 
m e r a v i g l i a e sono o t t i m i r a m p i c a t o r i . È noto che ne l gambe ro c o m u n e questa pa r t e 

del co rpo t iene i l posto d i u n robus to r e m o , d i cu i si g iovano i musco los i e r obus t i 

o m a r i m a r i n i e le aragoste per assestare ai l o r o n e m i c i sonore percosse. Questa 
appendice , c h i a m a t a v o l g a r m e n t e coda, è p e r ò m o l t o i n c o m o d a per c o r r e r e ; p e r c i ò , 

f u o r i de l l ' acqua , i l decapodo m a c r u r o si t r o v a a d isagio , m e n t r e invece sono b u o n i 
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c o r r i d o r i i crostacei s p r o v v e d u t i d i ta le appendice, dest inata ad u n a l t r o uso. L o 
s v i l u p p o l i m i t a t o del pos taddome d e t e r m i n a u n a l t ro genere d i v i t a ; p e r c i ò i m a c r u r i 
e i b r a c h i u r i o g r a n c h i f o r m a n o due sudd iv i s ion i n a t u r a l i de i decapodi , f r a le q u a l i , 
come i n tu t t a la f auna te r res t re , si inserisce u n g r u p p o i n t e r m e d i o , che si po t r ebbe 
d i r e senza cara t tere . N a t u r a l m e n t e , f r a quest i g r a n c h i , i l posto p i ù e levato spetta a 
q u e l l i m u n i t i d i zampe p i ù a g i l i , i q u a l i , i n f e d e l i a i r e l emento p r o p r i o de l l a l o r o 

classe, v i v o n o su l t e r reno quan tunque siano p r o v v e d u t i d i b ranch ie . 
I l complesso del la fauna te r res t re d i m o s t r a che g l i a n i m a l i des t ina t i a v i v e r e su l 

t e r reno superano ne l l o r o complesso, ne l m o d o d i v i v e r e , ne l l ' ene rg ia v i t a l e , q u e l l i 

che v i v o n o ne l l ' acqua . Per r enders i conto deg l i e n o r m i van tagg i del la v i t a aerea 
basta cons iderare che l ' i n t r o d u z i o n e d e l l ' ossigeno ne l sangue, d e t e r m i n a t a da l la 

resp i raz ione aerea, è assai p i ù abbondan te che n o n ne l l ' acqua , che i l sangue ne 
acquis ta m a g g i o r calore , l ' a l imen taz ione d i v e n t a p i ù in tensa , m e n t r e si accrescono i n 
p a r i t e m p o le energie del la v i t a sensi t iva e ne rvosa , l ' a t t i t u d i n e a l la reaz ione . P e r c i ò 

ne i g r a n c h i che sono i n grado d i r i m a n e r e a t e r r a per u n t e m p o p i ù o m e n o lungo , 
le f a c o l t à sensit ive e i cos idet t i i s t i n t i sono assai p i ù s v i l u p p a t i e danno luogo ad 

u n magg io re s v i l u p p o del crostaceo stesso. 
Come a b b i a m o g i à det to , i decapodi f o r m a n o una sudd iv i s ione speciale compos ta 

dei granchi, ne i q u a l i la par te de l co rpo conosciuta co l n o m e d i pos taddome (post-
abdomerì) è b reve , foggia ta a guisa d i p ias t ra e col locata sot to i l cefa lotorace. Le 
f e m m i n e si d i s t inguono dai masch i per la magg io re larghezza d i questa p i a s t r a cau
dale, che n o n d i r ado f o r m a una sor ta d i scodella , ne l la quale , med ian te l ' a i u t o del le 

appendic i f i l i f o r m i del le gambe , vengono por ta te le uova , che v i r i m a n g o n o fino a l lo 
sgusciare dei neona t i . I l cefalotorace è b reve , spesso p i ù l a rgo che l u n g o , e d à 
a l l ' a n i m a l e u n aspetto sovente s t r an i s s imo , a cagione del le sue numerose p r o t u b e 
ranze e degl i acu le i . Quasi t u t t i i g r a n c h i c a m m i n a n o d i fianco, s o p r a t t u t t o quando 

c o r r o n o ve locemente e a l lo ra sono c o m i c i i n s o m m o g rado . I so lda t i tedeschi , che 
i n c o n t r a i i n Da lmaz ia , l i ch i amavano « Poggiate a destra » , seguendo un'espressione 
d i c o m a n d o . Le due chele presentano spesso uno s v i l u p p o m o l t o d i v e r s o ; i n generale 

la destra è assai p i ù sv i luppa ta del la s i n i s t r a : m e n t r e c o r r o n o , i g r a n c h i la t engono 
per lo p i ù sol levata su l co rpo con p i g l i o minacc ioso ; p e r c i ò g l i Ing les i l i c h i a m a n o 
comunemen te « Winkers » ( g u e r c i ) . Nel le f o r m e n a t a t r i c i le due chele presentano 

p e r ò uno sv i l uppo u n i f o r m e e l ' a u t o t o m i a deg l i a r t i è i n esse assai p i ù r a r a , per la 

sempl ice ragione che u n b u o n n u o t a t o r e , per sv i l uppa re t u t t a l a sua v i t a l i t à , ha 

b isogno d i u n e q u i l i b r i o costante, de r ivan te da uno s v i l u p p o u n i f o r m e de l le s ingole 

p a r t i de l suo corpo , assai meno i m p o r t a n t e neg l i a n i m a l i des t ina t i a co r r e r e su l 

t e r r e n o . 

Nel la f a m i g l i a dei G E C A R C T N I D I i l cefalotorace è p i ù o m e n o q u a d r a t o e t r o n c a t o 

t rasversa lmente nel la par te an te r io re . Spet tano a questa f a m i g l i a m o l t e f o r m e t e r 

ragnole de i gener i Gecarcinas, Uca, Gelasimus, Oxypode, Grapsus, ecc. 
La v i t a dei G E C A R C I N I {Gecarcinus) è t ra t teggia ta ne l seguente m o d o da l v i a g 

g ia to re P ò p p i g : « Questi a n i m a l i ab i t ano a preferenza i boschi o m b r o s i e u m i d i ; 

si nascondono sot to le r a d i c i degl i a l b e r i , oppure scavano ne l suolo buche p r o f o n d e . 

M o l t i n o n si a l l on t anano da l le bassure semipa ludose v i c ine a l m a r e ; a l t r i v i v o n o 

a n o t e v o l i dis tanze da l le spiaggie m a r i n e e pers ino sui m o n t i scoscesi e r o c c i o s i . 

Le r u p i calcaree d i Cuba, assolutamente p r i v e d 'acqua, coper te d i cespugl i d i basso 
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Gelasimo (Gelasimus). Grandezza natura] 

0 e j u - e s s o c h è spogl ie d i t e r ra vegetale, a lbergano d u r a n t e o t to mes i d e l l ' a n n o 
^ f ì . n c h i t e r r a g n o l i , i q u a l i , agg i randos i t ra le fogl ie secche, p r o d u c o n o un 

* Mwìr ia le , che spaventa i v i a n d a n t i s o l i t a r i , d i cu i d ' a l t r o n d e n o n hanno af fa t to 
p a m a. A j l o r o cospet to, si a t teggiano a difesa. Sebbene n u m e r o s i , si vedono sempre 
Jso a h , p e r c h è i l des ider io d i t r o v a r s i i n s i eme l i invade so l tan to ne l pe r iodo del la 

i I D I o d i n o n e . N o n d i r ado si raccolgono i n l u o g h i poco p u l i t i , v i c i n o a i l e t a m a i 
de i c o l t i v a t o r i e spec ia lmente ne i c i m i t e r i . Nel le Ind ie occ iden ta l i sono accusati con 
rag ione d i a f f o n d a r s i ne l suo lo , onde p e r v e n i r e a i cadaver i s eppe l l i t i t r o p p o super 
ficialmente e r o s i c a r l i . P e r c i ò g l i i n d i g e n i n o n l i m a n g i a n o i n nessuna par te del 
paese, a n z i l i cons ide rano come a n i m a l i i m 
m o n d i . I l G E C A R C I N O C O M U N E (Gecarcinus 
rurìcola) s ' i n c o n t r a i n tu t te le isole d e l l ' I n d i a 

occidentale e de l v i c i n o con t inen t e . Una v o l t a 
a l l ' anno si a l l o n t a n a d a l l a sua d i m o r a , che si 
t rova a l l a d i s tanza d i c i r ca due o re da l l a 
spiaggia, pe r r eca r s i i n m a r e . I p r i m i i n d i 

v i d u i m i g r a n t i c o m p a i o n o i n f e b b r a i o , po i c r e 

scono g r a d a t a m e n t e d i n u m e r o , senza p e r ò 
f o r m a r e le fitte schiere , d i cu i p a r l a n o pa recch i 

v i agg ia to r i a n t i c h i . I l l o r o passaggio d u r a fino 

al mese d ' a p r i l e . P e r v e n u t i su l l a r i v a de l m a r e , i g r a n c h i t e r r a g n o l i si t u f f ano nel le 
onde, m a scansano p e r ò s empre i l u o g h i i n c u i queste s ' i n f r angono con vio lenza e 
non r i m a n g o n o m a i a l u n g o ne l l ' acqua , da cu i escono appena le numerose uova , 
appiccicate a l l ' a d d o m e de l l a f e m m i n a per mezzo d i una sor ta d i co l la , se ne sono 

staccate. I n m a g g i o e i n g i u g n o ques t i crostacei r i t o r n a n o a l la consueta d i m o r a ; i n 
tale p e r i o d o d i t e m p o nessuno l i m a n g i a , p e r c h è le l o r o p a r t i m u s c o l a r i sono quasi 
scomparse e l ' e n o r m e fegato, che rappresen ta ne i g r a n c h i e i n t u t t i i crostacei i n 

generale l ' u n i c a pa r t e c o m m e s t i b i l e de l cefalotorace, ingrossando i n m o d o n o t e v o 
l issimo, ha p e r d u t o i l suo o t t i m o sapore ed è d iven t a to a m a r o . Alcune se t t imane 

bastano p e r ò a r i sanare i l nos t ro a n i m a l e t t o : verso la m e t à d i agosto i l gecarcino 

si r i t i r a i n una buca ben i m b o t t i t a d i fog l ie secche, ne o t t u r a d i l i gen temen te l ' ingresso 
e va soggetto ad una m u t a de l la pel le , che r i ch iede c i rca u n mese. A l p r i n c i p i o d i 
settembre i l n o s t r o g r a n c h i o , r i v e s t i t o d ' una pel le so t t i l e , venata d i rosso e sens ib i l i s 

sima, si t r o v a n e l suo r i p o s t i g l i o ed è cons idera to a l l o r a da l l a gente de l paese come 

un cibo squ is i to . R i v e s t i t o n u o v a m e n t e del la sua salda corazza, esce da l l a sua 
d imora , a p re fe renza ne l le o r e n o t t u r n e e c o n t i n u a ad i m p i n g u a r e fino a l mese d i 

gennaio, i n cu i s i p r e p a r a a r i p r e n d e r e le consuete m i g r a z i o n i . Ne l l a sua Storia 
naturale della Giamaica, i l B r o w n accerta che i buongus t a i de l l ' i so l a d i Cuba c o n 

siderano con rag ione i l gecarc ino come la p i ù squ is i t a d i tu t t e le f o r m e a f f i n i , p u r c h é 

venga ca t t u r a to n e l m o m e n t o o p p o r t u n o e cuc ina to i n m o d o c o n v e n i e n t e » . 

L e r i c e r che d i G i o v a n n i M i i l l e r h a n n o d i m o s t r a t o che le s ingole l a m i n e t t e b r a n 

ch ia l i d i questo g ranch io sono r i u n i t e da p a r t i c o l a r i a p p e n d i c i , d u r e e r e s i s t e n t i ; 

p e r c i ò , n o n essendo aderent i le une al le a l t r e , la r e sp i r az ione aerea d i v e n t a p r o b l e 
m a t i c a per ques t i a n i m a l i . 

L e f e m m i n e de i G E L A S I M I (Gelasimus) sono m u n i t e d i chele c o m p l e t a m e n t e 
n e r e ; n e i masch i una delle chele acquista u n o s v i l u p p o e n o r m e e l ' a n i m a l e se ne 
g i o v a per tener chiuso l ' ingresso del la sua tana . Men t r e certe specie c o m p i o n o le l o r o 
e scur s ion i e le l o ro caccie sulle spiaggie app ia t t i t e , a l t r e sono o t t i m e r a m p i c a t r i c i . 
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Cos ì per esempio , F r . M i i l l e r , na tu ra l i s t a d i g rande va lo re , che p a s s ò m o l t i a n n i 
al Brasi le , descr ive u n g r anch io appar tenente a questa f a m i g l i a d icendo che e u n 
a n i m a l e t t o s impa t i co e v ivac i s s imo , i l quale si a r r a m p i c a sul le p ian te d i m a n g o e 
ne rode le fog l i e . G iovandos i deg l i u n c i n i b r e v i , aguzzi e pungen t i come sp i l l e , sale 
col la mass ima f a c i l i t à sui r amosce l l i p i ù s o t t i l i . L o stesso na tu ra l i s t a s t u d i ò c o l l a 
mass ima cura la s t r u t t u r a speciale, che pe rmet te a quest i crostacei d i resis tere n e l 
l ' a r i a , f u o r i de l l o r o e lemento . A l c u n i possono p o r t a r seco a t e r r a u n a cer ta q u a n 

t i t à d 'acqua ne l la l o r o c a v i t à b r anch ia l e . Invece d i uscire da questa c a v i t à , l 'acqua 

Ocipoda (Ocypoda). Grandezza naturale. 

che v i è con tenu ta s i spande i n u n sot t i le tessuto r e t i co la re del la corazza ed è n u o 
v a m e n t e r i c o n d o t t a ne l la suddet ta c a v i t à da i f o r t i m o v i m e n t i de l l ' appendice de i 

p ied i -masce l l e es te rn i , la qua le opera ne l l a fessura d ' ingresso . Sc ivo lando i n u n o 

s t ra to so t t i le sul la corazza, tale acqua si è d i n u o v o sa tu ra ta d i ossigeno e p u ò 
se rv i r e p e r c i ò u n ' a l t r a v o l t a a l la r e sp i r az ione . « I n u n ' a t m o s f e r a m o l t o u m i d a » , 
dice i l nos t ro osservatore , « la p r o v v i s t a d 'acqua con tenu ta ne l la c a v i t à b r anch i a l e 
p u ò d u r a r e parecchie o r e ; so l tan to q u a n d o è consuma ta l ' a n i m a l e sol leva la corazza 

per lasciar pene t ra re l ' a r i a nel le b ranch ie da l la par te pos t e r io re de l suo c o r p o » . 
I n questo m o d o i n o s t r i a n i m a l i r e sp i rano r ea lmen te l ' a r i a a t m o s f e r i c a , come le 

O C I P O D E (Ocypoda), f o r m e esc lus ivamente t e r r agno le , che n o n si possono tener v i v e 

p i ù d i u n g i o r n o ne l l ' acqua e d iven t ano i m m o b i l i e i n e r t i m o l t o t e m p o p r i m a d i 
m o r i r e . Anche le ocipode lasciano penet ra re l ' a r i a ne l la c a v i t à b r a n c h i a l e per mezzo 

d i u n ' a p e r t u r a pos te r io re , che possono ch iude re a v o l o n t à . 
A lcune f o r m e a f f i n i (Telphusa) s i sono adattate a v i v e r e ne l l ' a cqua d o l c e ; u n a 

d i queste specie (T. fluviatilis) n o n è r a r a i n I t a l i a , p a r t i c o l a r m e n t e ne i l a g h i d i 

A l b a n o e d i N e m i . V i v e ne l l ' acqua , f r a le r a d i c i degl i a l b e r i e f r a i sassi, m a a p p r o d a 

v o l o n t i e r i a t e r r a , pe r r i c o v e r a r s i p e r ò sub i to ne l suo e l emen to p r i m i t i v o a l p i ù 

l ieve i n d i z i o d i p e r i c o l o . 
I pesca tor i lo detestano p e r c h è mang ia i pesci i m p i g l i a t i ne l l e r e t i . G l i i n d i v i d u i 

che hanno m u t a t o la pel le da poco t e m p o si vendono su i m e r c a t i d i R o m a col n o m e 

d i granchi teneri. 
I P I N N O T E R I (Pinnotheres) d i f f e r i s cono a lquan to dag l i a l t r i g e c a r c i n i d i ne l la s i n 

g o l a r i t à de l l ' aspe t to esterno, m a n o n se ne staccano ne l l a s t r u t t u r a d e l l ' a p p a r a t o 

boccale e de l la c a v i t à b r a n c h i a l e : v i v o n o t ra le va lve d i parecchi m o l l u s c h i m a r i n i . 
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I l l o ro r i v e s t i m e n t o cutaneo r i m a n e p iu t to s to m o l l e e n o n cost i tuisce m a i una va l ida 
a r m a d i d i fesa , cercata del resto da quest i crostacei ne l g r e m b o del le va lve amiche . 
I n f a t t i g l i a n t i c h i cons ide ravano come v e r i l egami d i a m i c i z i a le r e l a z i o n i che pas

sano f r a i g r a n c h i e i n i c c h i . L a conch ig l i a d i fende i l g r anch io i n e r m e e questo, dota to 
d i b u o n i occh i , l ' avve r t e de l pe r i co lo che la m i n a c c i a . 

La specie che d iede o r i g i n e a questa leggenda è i l Pinnotheres veterum, d i f f u so 

nel Mare de l N o r d e ne l Med i t e r r aneo , i l quale si t r a t t i ene a preferenza i n una grossa 

Pinna . U n ' a l t r a specie, i l Pinnotheres pisum, è amica del m i t i l o , m a si t r a t t i ene 
pure v o l e n t i e r i i n una specie d i Cardium. Come i p a g u r i d i , ques t i g r a n c h i m u t a n o 
la l o r o d i m o r a , se la t r o v a n o t r o p p o r i s t r e t t a ; H y n d e m a n , na tu ra l i s t a inglese, t r o v ò 
ad o g n i m o d o una vo l t a u n o d i ques t i o s p i t i , i l quale , col le zampe distese, g iungeva 

alla lunghezza d i 6 m m . , i n u n Cardium n o n ancora lungo 6 m m . Una f o r m a 
aff ine (Fabia chilensis) v ive sul le coste pe ruv iane , ne l la porz ione t e r m i n a l e d e l l ' i n 

testino d i u n r i cc io d i m a r e (Euryèchinus imbecillis) e pare che d ia luogo ad u n 
r i g o n f i a m e n t o locale de l de rmasche le t ro . 

L a f a m i g l i a del le T A L A M I T E c o m p r e n d e i gene r i ne i q u a l i i l cefalotorace è largo 
e a r r o t o n d a t o a n t e r i o r m e n t e . Questi crostacei sono per la magg io r par te b u o n i n u o 

t a t o r i ; r a f f i g u r i a m o ne l testo come t i po d i questo g r u p p o una specie d i Thalamita, 
nel la quale le zampe a n t e r i o r i , va le a d i r e le chele, sono m o l t o a l l u n g a t e ; l ' a r t i c o l o 
che regge la chela o m a n o s i p r o l u n g a a lquan to o l t r e la parete la tera le del ce fa lo 
torace e presenta su l m a r g i n e an te r io re p u n g e n t i acule i . Anche l ' a r t i c o l o del le chele, 
col locato su l precedente, è abbastanza l ungo e a r m a t o es ternamente d i acule i . Le 
paia d i zampe seguent i sono assai p i ù cor te e l ' u l t i m o a r t i co lo de l secondo, de l 
terzo e del q u a r t o paio f o r m a u n pedunco lo aguzzo. N e l l ' u l t i m o paio d i zampe questo 
a r t i co lo è invece t r a s f o r m a t o i n una p ias t ra la rga ed ova le . 

Le specie del genere Portunus sono m u n i t e d i zampe na ta to r i e c o n s i m i l i ; i l 

Medi te r raneo ne a lberga nove , i l Mare de l N o r d sei . Una d i queste specie, Portunus 
marmoreus, è n u m e r o s i s s i m a a Venezia , sug l i a r g i n i de l L i d o , sui Murazz i , da cu i 

si a r r a m p i c a sulle m u r a g l i e , a i p i e d i degl i e d i f l z i d i Venezia e ne l po r to d i Tr ies te . 
« Questo crostaceo » , dice i l Mar tens ne l suo Viaggio a Venezia, « è s t r a o r d i n a 
r i a m e n t e pauroso : a l cospetto d e l l ' u o m o si t u f f a a l l ' i s t a n t e i n m a r e ; p e r c i ò d o v e t t i 

imp iega re diverse o re per p renderne u n o . Se g l i sba r r avo la r i t i r a t a verso i l m a r e , 
si cacciava nel le fessure de l se lc ia to , d i r i g e n d o con m o l t a destrezza i l suo corpo 

a p p i a t t i t o ; p o i cercava d i s p a v e n t a r m i col le sue chele aguzze e p r e f e r i v a lasciarsele 

s t rappare a n z i c h é uscire da l suo nascond ig l io . Anche le a l t r e specie d i questo g r u p p o 
sono v ivac i ss ime , astute e, a l l ' occor renza anche va lorose . 

Anche ne i C A R C I N I (Carcinus), i n cu i la f r o n t e t r i l o b a sporge a l d i sopra del la 

c a v i t à o rb i t a l e e f o r m a una l inea c u r v a coi s o t t i l i m a r g i n i l a t e r a l i , a n t e r i o r i , m u n i t i 

d i c inque d e n t i , l ' u l t i m o a r t i c o l o d e l l ' u l t i m o pa io d i zampe è m o l t o s v i l u p p a t o , m a 

s t re t to . Una specie d i questo g r u p p o , i l Carcinus maenas, è senza d u b b i o i l g r a n c h i o 

p iù c o m u n e dei m a r i eu rope i . Le cronache an t iche c' insegnano che i Venez ian i spe
d ivano t u t t i g l i a n n i n e l l ' I s t r i a , dove quest i a n i m a l e t t i vengono adopera t i come esca 

nel la pesca delle sardel le , 139 .000 b o t t i d i c a r c i n i , d i cu i ognuna ne conteneva 

40 K g . ; 3 8 . 0 0 0 b o t t i , de l peso d i 3 5 K g . erano piene d i f e m m i n e colle uova, 

e 4 3 . 0 0 0 K g . d i g r a n c h i m o l l i si vendevano a t t ua lmen te a Venezia e sul v i c ino 
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con t inen te come a r t i c o l o a l imen ta re , per u n va lo re d i c i rca mezzo m i l i o n e d i l i r e 
veneziane. 1 g r anch i d i questa specie, co t t i n e l l ' o l i o , cos t i tu iscono pei Venez i an i u n 
c ibo p re l i ba to ; la f e m m i n a , ch iama ta masanatta, è assai p i ù apprezzata del masch io , 
che p rende i l n o m e d i gramo. N o n esistono, per quan to io sappia , r agguag l i p i ù 
recen t i i n t o r n o ai c a r c i n i . I l Martens r i fe r i sce ancora quan to segue i n t o r n o a l l a l o r o 
presenza ne l la c i t t à d i Venezia : « Da l p r i n c i p i o de l la p r i m a v e r a fino a l t a r d o a u t u n n o 
tu t t e le cosidette v a l l i e lagune, p e r f i n o i canal i de l la c i t t à , f o r m i c o l a n o d i quest i 

'Palamita (Thalamila natalor). Grandezza naturale. 

c o m i c i g r a n c h i , che v i a l l ignano a m i l i o n i . A l l a v is ta d e l l ' u o m o , che sanno l o r o acer

r i m o nemico , si a f fondano nel la m e l m a v ic ina col la mass ima v e l o c i t à . Se p e r ò non 
r iescono a fugg i r e , si d r i zzano , a l l a rgano le p inze e le ba t t ono r u m o r o s a m e n t e l ' una 
c o n t r o l ' a l t r a , p r o n t i a d i fendere a caro prezzo la p r o p r i a v i t a . Quan tunque socievo

l i s s i m i nel la v i t a l ibe ra , i n s c h i a v i t ù si d i v o r a n o a v icenda le z a m p e i n u n b rev i s s imo 
pe r iodo d i t e m p o . E b b i occasione d i tenerne spesso parecch i per v a r i g i o r n i i n una 

camera fresca, dove l i lasciavo p i enamen te l i b e r i d i agg i r a r s i d a p p e r t u t t o ; esposti a l 

sole m u o i o n o p e r ò subi to ; i n a t u r a l i s t i s i g i o v a n o d i questa l o r o p a r t i c o l a r i t à per 
ucc ide r l i senza r o v i n a r l i , onde p o t e r l i aggregare al le l o r o c o l l e z i o n i » . 

I l Be l l descrive col le seguent i paro le la presenza e le a b i t u d i n i de l g ranch io 

c o m u n e lungo la costa inglese: « È questa senza d u b b i o la specie p i ù c o m u n e delle 

nostre coste, dove abbonda d a p p e r t u t t o . Sul le spiaggie sabbiose, d u r a n t e i l pe r iodo 

del r i f l u s so , r i m a n e nascosta sot to i sassi : i n s id ia t a , cerca d i r i t u f f a r s i a l p i ù presto 

nel m a r e che si r i t i r a , o p p u r e si a f fonda col la mass ima so l l ec i tud ine ne l l a sabbia . 

La sua presenza n o n è p e r ò l i m i t a t a a l le r i v e sabbiose de l m a r e : i n f a t t i , n o n d i 

r ado questo g ranch io viene pescato co l la rete a t r a sc ino , a d iscre te p r o f o n d i t à . 11 

suo m o d o d i v ive re g l i pe rme t t e d i r i m a n e r e a lungo f u o r i de l l ' acqua , c iò che de l resto 

fa abbastanza sovente, sebbene n o n possa v i v e r e a n o t e v o l i d i s tanze da l l a costa, 
come i g r a n c h i t e r r a g n o l i . 

« G l i a b i t a n t i de l la costa ne f a n n o l a rgo uso nel la l o r o a l i m e n t a z i o n e e l o m a n 

dano i n g r a n copia su i m e r c a t i d i L o n d r a , dove è m o l t o apprezza to pe l suo o t t i m o 

sapore. Si n u t r e d i p re fe renza d i uova d i pesci , d i c a r i d i d i e d i a l t r i c ros tace i , m a 

n o n disdegna i pesci m o r t i e quals ias i sostanza a n i m a l e . P e r c i ò i b a m b i n i de i pesca

t o r i sog l iono i m p a d r o n i r s e n e at taccando ad una lenza u n f r a m m e n t o d ' i n t e s t i n o d i 



Granchio paguro 33 

uccel lo o d i pesce. I l g r anch io , s o m m a m e n t e g h i o t t o d i ques t i c i b i , abbocca la lenza e 

v iene ca t tu ra to i n g r a n n u m e r o » . 
P a r l e r e m o p i ù t a r d i de l m e t o d o usato da i g r a n c h i per t r a r r e i n inganno le l o r o 

piccole prede. 
I l G R A N C H I O P A G U R O (Cancer pagurus) è una f o r m a t ip ica de i gener i i n cui 

l ' u l t i m o paio d i zampe è c o n f o r m a t o come i p receden t i , vale a d i r e m u n i t o d i 

u n so t t i le a r t i co lo u n c i n a t o ; 

questo g r a n c h i o , c o m u n i s s i m o 

sul le coste de l Mare del N o r d , 
è meno f r equen te n e l l ' A d r i a 

t ico e ne l Med i t e r r aneo . L a 

f r o n t e poco sporgente sug l i 
occhi , presenta t re grossi den t i 

o t tus i e u g u a l i , segui t i d ' a m b o 
le p a r t i del m a r g i n e laterale 

da nove l o b i , b r e v i e o t tu s i . 
I l co rpo presenta s u p e r i o r 
mente una t i n t a b r u n i c c i a , p i ù 

ch ia ra ne l la par te i n f e r i o r e . 

Le chele sono nere . 
11 g r anch io paguro è Un Granchio paguro (Cancer pagurus). Esemplare giovane. 

grosso crostaceo, che g iunge 
al la larghezza d i 3 0 c m . ; essendo m o l t o gustoso, è assai r icerca to sul le coste ing les i 
e lungo i l Mare del N o r d . Preferisce i f o n d i rocc ios i al le spiaggie sabbiose. G l i a b i 
t an t i del paese lo ca t tu rano servendosi d i appos i t i p a n i e r i d i v i m i n i , m u n i t i d i una 
aper tu ra super io re , su l cu i f o n d o col locano a l cun i pesci senza va lo re o qualche a l t ro 
cibo p red i l e t t o da i crostacei a cu i danno caccia. I masch i , che g iungono t a lvo l t a al 

peso d i 7 K g . , sono p i ù p reg i a t i delle f e m m i n e , p e r c h è p i ù gustosi . 

Si c h i a m a n o G R A N C H I T R I A N G O L A R I que i g r a n c h i ne i q u a l i i l corpo è quasi t r i a n 

golare e i n cu i la par te f r o n t a l e è m o l t o sporgente . Questi g r anch i non nuo tano , m a 
s t r i s c i a n o ; le l o r o zampe , spesso no tevo lmen te a l lungate , l i r endono s i m i l i a i r a g n i 

ne l l ' aspe t to esterno. T a l i sono, per esempio, le specie dei gener i Stenorhynchus e 
Inachus, a n i m a l i l en t i e p i g r i per n a t u r a , che si s tabi l i scono a preferenza sul le 
alghe e sulle spugne d ' o g n i sor ta , che spesso r i c o p r o n o i n t i e r a m e n t e , dannegg ian

dole a lquan to ; per lo meno c o s ì suppongono G a r r i n g t o n e L o v e t t , n o n negando p e r ò 

che tale s t rano r i v e s t i m e n t o non le d i fenda da i l o r o n u m e r o s i n e m i c i . I nos t r i g r a n c h i 

sono in s id i a t i da m o l t i pesci e p a r t i c o l a r m e n t e da i t r i g o n i d i . 
I l genere Stenorhynchus, m u n i t o d i l u n g h i s s i m i acule i f r o n t a l i , è i l p i ù r icco d i 

specie. Le f o r m e che v i appar t engono n o n si appoggiano su l t e r r eno neppure duran te 

i l p e r i odo d i r i poso , m a si t engono i n e q u i l i b r i o , sor re t te dal le lunghe zampe, 

lasciando penzolare v e r t i c a l m e n t e le lunghe chele, come è faci le osservare nel la 
figura annessa al testo. Invece le specie de l genere Inachus, carat ter izzate dal la 

f r o n t e p i ù cor ta e da l magg io re s v i l u p p o del secondo paio d i zampe, sono sempre 
coper te d i ogn i sor ta d i alghe e d i a n i m a l i . Le d ia tomee peduncola te , i p o l i p i i d r o i d i , 

g l i i n f u s o r i , le ascidie composte ed a l t r i a n i m a l e t t i r i c o p r o n o i l co rpo e g l i a r t i dei 

3. BREIIM, Animali. Voi. X. 
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n o s t r i crostacei , come d i un p i u m i n o leggero o d i un ' e rbe t t a finissima, con g rande 
l o r o vantaggio e soddisfazione, p o i c h é se ne servono come di u n o r to p r o d u t t i v o , i n 
c u i racco lgono colle chele i c i b i ind i spensab i l i a l la l o ro v i t a . 

I n una in teressant i ss ima m o n o g r a f i a pubbl ica ta n e l l ' « Aus land », r i v i s t a sc ien t i f i ca , 
i l do t t . F i s ig r i fe r i sce col le seguent i paro le le osservazioni da l u i fa t te ne l l ' a cqua r io 
m a r i n o del la stazione zoologica d i Napo l i i n t o r n o a uno d i quest i g r anch i : « Un be l 
m a t t i n o , osservando una vasca contenente n u m e r o s i pezzi d i t u b u l a r i e e u n esem
p la re d i Latreilia elegans, i l g ranch io i n quest ione, r i c o n o b b i che quasi t u t t i i pezzi 

costret to a r i n u n z i a r e alla preda ins id ia ta ». Questa interessante osservazione è senza 
d u b b i o esatta e si spiega i n par te co l l ' audac ia s t r a o r d i n a r i a dei g r a n c h i e col l o r o 
b isogno d i essere r i c o p e r t i da una sorta d i soprab i to , r i su l t an t e da u n ada t t amento 

e r ed i t a r i o . 
I gener i Pisa e Lissa, ca ra t te r izza t i da l le zampe p i ù cor te e da l co rpo g ibboso 

e d e f o r m a t o , sono pure rappresen ta t i da va r i e specie nel Med i t e r r aneo , coperte 

sovente d i spugne (Esperia ed a l t r e ) , d i meduse e d i b r i o z o i che ne celano i l co rpo . 
Esaminando i l cefalotorace d i una Pisa Gìbbsìi, n o n p i ù lungo d i 0 c m . , i l G a r r i n g t o n 

lo t r o v ò coper to d i una sostanza spugnosa e densa, che f o r m a v a uno s t ra to d i c i rca 
1 c m . e mezzo, sporgente a l l ' i n n a n z i , sul la f r o n t e , d i quasi 3 c m . P i ù d i due t e r z i 

d i questa massa spugnosa erano r i v e s t i t i da un ' a l t r a specie, r i cope r t a a sua vo l t a 
da un g r u p p o d i se r tu la r ie (Serftdaria argentea); a destra , presso la seconda spugna, 

giaceva un pezzo di A L C I O N E D I G I T A T O (Alcgoninm digitata)))) l ungo l c m . e mezzo , 

u n i t a m e n t e al t ubo d i un anel l ide Questi f enomen i sono d e t e r m i n a t i da l la p i g r i z i a 

s t r a o r d i n a r i a de l l 'osp i te , che pe rmet t e alle larve delle spugne d i s v i l u p p a r s i i n m o d o 
cosi s t r a o r d i n a r i o sul suo co rpo , sul (piale f o r m i c o l a n o , del res to , g l i a n i m a l e t t i p i ù 

d i s p a r a t i . Le sole [ t a r l i scoperte e ben pu l i t e d i questi g r anch i sono g l i o r g a n i b o c 

cal i e le chele. Osservai una vo l ta una Pisa sopra un as t roide (Astroides calyadarìs), 
m e n t r e faceva ogni s forzo possibi le per i n t r o d u r r e le chele nel le c a v i t à v i c i ne , i n 

t raccia d i c ibo , che poi por tava a l la bocca con elegant i movenze . Di t r a t t o i n t r a t t o 
dava una m a n g i a t i n a al fo ragg io che le r i c o p r i v a i l co rpo . 

.Maia (Maja si/itinado). 2 / s della grandezza naturale. 

d i i d r o i d i e rano p r i v i dei 
l o r o p o l i p i , i qua l i invece 
r i c o p r i v a n o i l g r a n c h i o . 
Nota i i n o l t r e che l ' i n t e l 
l igente a n i m a l e t t o lacerava 
i p o l i p i , i n f i l z a n d o l i o ra 
sugl i aculei del p r o p r i o 
dorso , o ra su q u e l l i del le 
zampe C o m p i u t a la d i f 
ficile opera , i l g ranch io 
s t rappava col le chele anche 
le teste dei p o l i p i e le p o r 
tava a l la bocca per m a n 
g i a r l e . I l r i v e s t i m e n t o de l 
co rpo g l i f o r n i v a p e r c i ò 
una r i cca dispensa, d i cu i 
av rebbe p o t u t o s e r v i r s i be 

n i s s imo nel le g io rna te d i 
carest ia, o q u a n d o fosse 
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Stenorinco Iongirostre (Stenorliynchus ìonijiroslris). Grandezza naturale. 

Le pise d i sesso f e m m i n i l e presentano p i ù sovente dei maschi i r i v e s t i m e n t i 
cara t ter i s t ic i d i quest i crostacei , p e r c h è , dice i l C a r r i n g t o n , sono p i ù lente nei l o ro 
m o v i m e n t i e r i m a n g o n o p i ù a lungo i m m o b i l i i n una data l o c a l i t à . Nella f e m m i n a 

dello Stenorhynchus rostratus i l r i v e s t i m e n t o d i alghe è meno f requen te che non 
nel maschio . 

La M A I A (Maja squinado), d i f fu sa a preferenza nel Medi te r raneo e v i c i n o a 
Trieste , è senza d u b b i o la specie p i ù i m p o r t a n t e d i questo g r u p p o . Compare a n n u a l 
mente i n g rand i s s imo n u m e r o sui m e r c a t i d i pesce del le c i t t à l i t t o r a l i del Med i t e r 

raneo, dove si vende i n g r a n d i pan i e r i d i v i m i n i , i n cui g l i i n d i v i d u i d i questa 
specie, rossicci e l u n g h i circa 11 c m . , a t taccandosi a v icenda colle zampe, f o r m a n o 

un g o m i t o l o apparen temente ines t r i cab i l e . Le ma ie sono apprezzate i n m o d o p a r t i 
colare nel le be t to le f requen ta te da l p o p o l i n o ; a r ros t i t e col guscio, f o r m a n o un a l i 

mento sapor i to , col quale si c o n f à i l v i n o ne ro . Anche questo g ranch io diede o r i g i n e 

n e l l ' a n t i c h i t à al le p i ù s t rane leggende: lo d icevano scal t ro e amante del la mus ica ; 
venne sco lp i to sopra diverse medagl ie e faceva bella mos t r a d i sè nel la col lana d i 

Diana d i Efeso. 

I cos idet t i G R A N C H I R O T O N D I sono ca ra t t e r i zza t i dal cefa lotorace a r r o t o n d a t o , 
senza p ro tube ranza f r o n t a l e e d a l l ' a p e r t u r a boccale t r i ango la re . I l G R A N C H I O P U D I 

B O N D O ha un aspetto r a r a m e n t e s ingolare e deve i l suo n o m e a l l ' a b i t u d i n e d i c o p r i r s i 
la faccia col le lunghe e robuste zampe, r ia lza te a guisa d i p e t t i n i . I g r anch i r o t o n d i 
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spet tano per la m a g g i o r par te ai m a r i dei paesi c a l d i ; la specie d i f fu sa a n o r d è la 
Calappa granulata, che v ive ne l Medi te r raneo , m a n o n v i s ' i n c o n t r a sovente . E 
un an ima le s o m m a m e n t e p i g r o . Passa in t i e r e g io rna te a f fonda ta ne l suolo , da cu i 
lascia sporgere so l tan to la par te super iore del lo scudo dorsale , la parete del la f r o n t e 
col le b r e v i antenne e g l i occhi e l ' o r l o super iore delle chele. Lo s v i l u p p o s t r a o r d i n a r i o 
del le chele è i m p o r t a n t i s s i m o per questo an ima le , i l quale , ne i suoi a t t egg iamen t i 
consuet i , f o r m a con esse d i n a n z i agl i o r g a n i boccali e ag l i ingress i del le b ranch ie 
una c a v i t à , che p r o v v e d e alle b ranch ie acqua l i m p i d a e p u r a . La t i n t a g ia l logno la 
o rossiccia con macchie p i ù scure, che d is t ingue l ' a n i m a l e , g l i serve i n o l t r e per 

passare inosservato sul fondo sabbioso o arenoso i n cui si aggira . 

Con questo g r u p p o s i amo g i u n t i al le D R O M I E , nel le qua l i l ' a r t i co laz ione del q u i n t o 

e t a lo ra anche de l q u a r t o paio d i zampe si t r o v a p i ù i n a l to su l d o r s o ; quest i crostacei 
f o r m a n o i l passaggio a l la seguente grande sudd iv i s ione de i decapodi . La nos t ra figura 

rappresen ta la D R O M I A (Dromia vulgaris), d i cu i i l co rpo , essendo coper to d i fitti 
pe l i , f u o r c h é sul le pun te rossiccie del le chele, 

M ^ ^ i ^ \ ^ r i ve s t i t o d i u n fitto s t ra to d i sostanze vege-
t a l i d ' o g n i sor ta e d i sva r i a t i a n i m a l e t t i ; 

l i l k p e r c i ò , p r i m a d i aggregar la a l le co l l ez ion i , 

/ * " bisogna r i p u l i r l a co l la m a s s i m a cura . L ' a b i -

| É É | L t ud ine p iù s t rana che d i s t ingue la d r o m i a 
è p e r ò que l la d i g i o v a r s i del le zampe d o r -

: 

BÈI P W ' ' " 

mm 

8 8 § 8 k " ' J v S P ' W f e s ^ s a u P e r t ra t tenere con queste cer t i a n i m a l i 
^ ^ ^ ^ ^ m ^ m f ^ f o r m a n t i una sor ta d i r i p a r o , che i l nos t ro 

crostaceo p o r t a seco d a p p e r t u t t o . I l corpo 
Dromia (Dromia vulgaris). Grand, naturale. , .. , . , . 

v del le d r o m i e e quas i s empre coper to d i 
spugne (Sarcotragus spinosulus o d i una v a r i e t à della Suberites domuncuìa), la cos i -
detta suber i te , col la quale r a f f i g u r i a m o i l nos t ro crostaceo, che, g iacendo a sua vo l t a 
sopra u n grosso esemplare d i Spongelia pali esce ns, lacera col le chele la testa d i u n 
pesce. La spugna aderisce col la par te i n f e r i o r e del c o r p o a l lo scudo dorsale della 

d r o m i a e spesso acquis ta una m o l e tan to cons iderevole da r i c o p r i r e i n t i e r a m e n t e 

i l g r anch io , senza i m p e d i r g l i ad ogn i m o d o d i m u o v e r s i . N o n sapre i d i r e se la spugna 

si s tabil isca per caso sul dorso de l nos t ro a n i m a l e t t o , come fa la Suberites domun
cuìa sul le conchig l ie abi ta te da l paguro , o p p u r e se i l g r a n c h i o si a p p r o p r i u n esem
pla re d i spugna g i à abbastanza sv i l uppa to e se lo ponga su l dorso , cosa poss ib i l i s s ima , 
p e r c h è la spugna è t r a t t enu ta so l tan to dag l i u n c i n i del le zampe d o r s a l i e i l g r anch io 

fuggente o spaventato p u ò lasciar la cadere, come ebbi occasione d i osservare p i ù 

vo l t e . È cer to ad o g n i m o d o che le d r o m i e n o n possono fare a m e n o d i questo 
m a n t e l l o ; i n f a t t i , se agl i i n d i v i d u i t enu t i negl i acquar i si tog l ie la spugna che ne 

r i c o p r e i l dorso , essi a f f e r r ano sub i to un l embo d 'alga per farsene u n m a n t e l l o . 

Fa t to s ingolare d a v v e r o ! 
L o S c h m i d s l e i n descr ive b revemen te , con m o l t a ef f icac ia , i l p o r t a m e n t o d i u n ' a l t r a 

specie d i g r a n c h i o (Dorippe lanata) : « Questo crostaceo p o r t a su l dorso , t r a t t enendo le 

colle zampe do r sa l i : f a l lus ie ed o l o t u r i e , teste d i pesci, d r o m i e v i v e e g r a n c h i m o r t i , 

pezzet t i d i ve t ro e v ia d i cendo , m e n t r e procede, appogg iandos i su l le l u n g h e zampe , 
s i m i l i a que l le dei r a g n i . 11 suo s t rano r i v e s t i m e n t o dorsa le g l i serve da scudo per 
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Dromia (Dromia vulgaris) coperta di una subente. Grandezza naturale. 

difendersi da l le aggressioni dei n e m i c i . Senza volgere i l corpo , esso eseguisce le 
manovre p i ù s t rane e p i ù sva r i a t e : lo v i d i lasciare le p r o p r i e a r m i neg l i u n c i n i de l 

nemico e andarsene senz 'a l t ro , m e n t r e que l lo si affaccendava ancora a l iberarsene » . 
Una specie a f f ine al la d r o m i a (Ilypoconcha sabulosa) v i v e nel le A n t i l l e e p o r t a 
sempre sul dorso la conch ig l i a d i u n mol lusco . Si è t a lmen te adat tata a questo r i v e 
s t imento accessorio, che la sua p ias t ra dorsale ha pe rdu to la sua durezza p r i m i t i v a 

e consta o r m a i d i una m e m b r a n a m o l l e . 
F r a t u t t i i g r a n c h i , i d o r i p i d i sono q u e l l i che scendono i n m a r e a m a g g i o r i p r o 

f o n d i t à ; p e r c i ò i l o r o occhi v a n n o sogget t i a no t evo l i m o d i f i c a z i o n i . Uno di essi, 
I ' E T U S A G R A N U L A T A (Ethusa granulata), ne l l ' acqua bassa è m u n i t a d i occhi pe r 

fe t tamente s v i l u p p a t i ; invece g l i e sempla r i e s t ra t t i da una p r o f o n d i t à va r i ab i l e f r a 
1 8 0 - 6 8 0 m . conservano occhi peduncola t i e m o b i l i , m a hanno perduto senza a lcun 

d u b b i o la vis ta , p e r c h è l ' e s t r e m i t à del peduncolo è p r i v a d i faccette e presenta 
sol tanto p a r t i c o l a r i r i g o n f i a m e n t i u n c i n a t i . Neg l i i n d i v i d u i r acco l t i a l la p r o f o n d i t à d i 

9 2 0 - 1 3 0 0 m . i pedunco l i ocu l a r i h a n n o pe rdu to la l o r o m o b i l i t à e si sono r i u n i t i 

d inanz i a l la f r o n t e i n u n aculeo cent ra le . 
Per comple ta re quan to a b b i a m o det to i n t o r n o ai g r a n c h i c i t e r emo la seguente 

descrizione dei l o r o co s tumi , r i f e r i t a dal pe r iod ico inglese « Chambers Journal » e 
r i p r o d o t t a d a l l ' « Ausland » . Gl i a m i c i del la na tu r a hanno osservato sopra u n t r a t t o 

del la costa inglese le a b i t u d i n i dei g a m m a r i , pu re appa r t enen t i al la classe dei c ros tace i : 

« I n t e n t i a s tudiare quest i s i n g o l a r i s s i m i a n i m a l e t t i , avevamo t ra lasc ia to d i osservare 

certe f o r m e s trane, che si agg i ravano a p p u n t o sot to le onde p i ù piccole , spumegg ian t i 

sul la sp iaggia ; m a i l nos t ro amico r i c h i a m ò la nos t ra a t tenz ione su quel le bes t iuole . 
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« Ciar la te pu re f m c h è vo r r e t e », egl i c i disse, « m a r imane t e al vos t ro p o s t o : baste
rebbe che muoves te u n bracc io o una gamba , o che volgeste la lesta a destra o a 
s in i s t ra per f a r c i perdere uno spettacolo in teressant iss imo » . Ment re eg l i pa r l ava 
v e d e m m o i n f a t t i u n g ranch io verde , uno d i quegl i a n i m a l e t t i poco s t i m a t i de l le 
spiaggie m a r i n e , che avevamo g ià vedu to a lmeno 20 vol te senza occuparcene a f f a t t o . 
N o n era largo p i ù d i 3 c m . ed aveva rea lmente u n aspetto i n s ign i f i can t e . Procedeva 
len tamente sul la sabbia, l a m b i t a so l tan to i n ce r t i p u n t i dal le onde e vo lgeva a l l ' i n 
t o r n o sguard i sospettosi . Vedendo u n grosso mol lusco r o t o l a r e su e g i ù per la spiaggia 
colle onde, g l i b a l z ò addosso a l l ' i m p r o v v i s o , g iovandos i i n m o d o d iverso degl i u n c i n i , 
che, c a m m i n a n d o , adoperava so l tanto come g rucc i e : cogl i u n c i n i sb ranava c i o è a 
l e m b i i l co rpo de l mol lusco e po r t ava i l c ibo a l la bocca con u n m o v i m e n t o s i m i l e 
a que l lo che avrebbe fa t to con una m a n o . Dopo d i aver mang ia to i n questo m o d o 
a l c u n i boccon i , parve r iconoscere che i l mo l lu sco non era u n c ibo abbastanza sol ido 
e si volse l en tamen te verso l 'a rena asciut ta . S t r i sc iando lungo i p u n t i u m i d i del la 
spiaggia , u n be l g a m m a r o cercava d i raggiungere a l cun i c iuf t ì d i a l ghe : i gno rando 
che u n nemico lo aspettava al va rco , i n c o m i n c i ò a m a n g i a r e l 'a lga c i rcos tante . A l l o r a 
i m o v i m e n t i del g ranch io d i v e n n e r o m e r a v i g l i o s i : senza perder d 'occhio i l g a m m a r o , 
l 'as tuto a n i m a l e t t o g l i si avv ic inava l en tamen te e si pose i n agguato d i e t r o u n g r u p p o 
d i alghe col la destrezza d i un esperto cacciatore. O r m a i n o n p i ù d i 10 o 25 c m . d i v i 
devano i l p redone dal la v i t t i m a e i l g r a n c h i o , n a t u r a l m e n t e , non aspettava che i l 
m o m e n t o o p p o r t u n o per fa re i l co lpo . Ma i l g a m m a r o stava i n gua rd i a , e, forse edotto 
da precedent i esperienze, supponeva che qualche nemico potesse celars i i n u n nascon
d i g l i o v i c i n o . I l g ranch io n o n t a r d ò i n f a t t i ad uscire da l la sua s tazione d i agguato per 
avv i c ina r s i , s t r i sc iando , a l la p r e d a : m e n t r e appena 10 c m . lo d i v i d e v a n o da l l a sua 
presunta v i t t i m a , questa c e s s ò d i m a n g i a r e e si volse verso i l g r a n c h i o . U n a l t r o 

oggetto attrasse per un is tante la nos t ra a t tenzione da u n ' a l t r a par te : quando r i v o l 
g e m m o nuovamen te lo sguardo sui c o m b a t t e n t i , i l g r anch io era scomparso . Che cosa 
era avvenu to d i l u i ? Nessuno poteva d i r l o . L 'a rena c i rcos tante n o n presentava alcuna 

traccia d i so lch i e solo poch i c i u f f i d i a lghe v i e rano spars i . E s a m i n a n d o p iù a t ten ta 
men te la sabbia, s co rgemmo t u t t a v i a v i c i n o al g a m m a r o u n r i a l z o , che si so l levava 

len tamente , per effet to d i una causa s o t t e r r a n e a ; ad u n t r a t to i l g r a n c h i o emerse 

da l l ' a rena , nella quale si era sepol to per so t t r a r s i a l l ' a t t enz ione de l g a m m a r o . T r o 

vandos i a l l ' ape r to , si a v a n z ò d i un passo o due e p i o m b ò a l l ' i m p r o v v i s o , come i l 
gat to sul topo , sul g a m m a r o in t en to al le sue occupaz ion i . C o n f i c c ò a l l o r a i suoi t e r r i 
b i l i u n c i n i fogg ia t i a m a n i nel corpo del la v i t t i m a , sbranata e i n t r o d o t t a i n u n a t t i m o 

nel la bocca de l predone. Essendo la nos t ra a t tenz ione r i v o l t a a que l la scena, n o n 

avevamo badato ad una q u a n t i t à d i a l t r i g r a n c h i occupat i i n m o d o c o n s i m i l e a guatare 
la preda alla distanza d i poch i passi da n o i . G r a n d i e p i c c o l i , a g i l i e s v e l t i , l e n t i e 

pesant i , t u t t i ci o f f r i v a n o uno spet tacolo pa r t i co l a re , che so l tan to le spiaggie m a r i n e 

possono o f f r i r e agl i osse rva to r i . I l caso v o l l e c h ' i o muovess i u n b racc io m e n t r e u n 

g r a n c h i o si avv ic inava a n o i ; questo sempl ice m o v i m e n t o b a s t ò per r i sveg l i a r e la sua 

a t tenzione e destare i suoi sospet t i . Dopo d i aver esplora to per qua lche i s tante con 

acu t i sguard i la l o c a l i t à , l ' a n i m a l e t t o si a f f o n d ò ne l l ' a rena e s c o m p a r v e ; m a i n capo a 

qualche is tante due p u n t i c i n i n e r i fecero capo l ino su l l ' a rena e r i m a s e r o i m m o b i l i : 

e rano g l i occhi peduncola t i e m o b i l i del g ranch io , i l quale osservava, a f f o n d a t o ne l l a 
sabbia , quan to accadeva a l l ' i n t o r n o . 

« R i m a n e m m o i m m o b i l i per qualche m i n u t o : a l l o ra i l g r a n c h i o , c redendos i a l 
s i curo d i o g n i pe r i co lo , fece capo l ino dal la sabbia e p r o s e g u ì la sua caccia i n m o d o 
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da fa rc i suppo r r e che avesse pondera to bene i l mezzo m i g l i o r e per raggiungere i l suo 

scopo. S ' i m p a d r o n i del g a m m a r o nel seguente m o d o : Da p r i n c i p i o i n c o m i n c i ò a 
co r re re velocemente qua e là , onde spaventare g l i a l t r i g a m m a r i , che si d ispersero 

i n tu t te le d i r e z i o n i . Non essendo p e r ò r iusc i to sub i to a g h e r m i r n e u n o , si a f f o n d ò 

ne l l ' a rena e v i r imase i m m o b i l e , m a sempre in agguato . I n breve i g a m m a r i , 
t r a n q u i l l i z z a t i da l la quie te del luogo, si raccolsero nuovamen te nel la l o r o stazione 

p r i m i t i v a e presero a sa l te l lare i n t o r n o al g r anch io , i l quale u s c ì l en tamente da l la 

sabbia per teners i p r o n t o nel suo m o m e n t o decis ivo . Siccome i g a m m a r i , ne i l o r o 
sa l t i d i s o r d i n a t i , n o n sono m a i s i c u r i d i r icadere sul dorso , sul le zampe o sui fianchi 

e t a lvo l t a s tentano a r i m e t t e r s i i n p i ed i , i l g r anch io a s p e t t ò con pazienza una d i 

queste occasioni per g h e r m i r e la preda , q u a n d o si t rovasse in una posizione s f avo re 

vole. L 'occasione non t a r d ò a presentarsi e un mise ro g a m m a r o d ivenne sua preda. 
« Di t r a t to i n t r a t to due g r anch i d i ugua l i d i m e n s i o n i si pongono l ' uno d i f r o n t e 

a l l ' a l t r o , d i s t endono le chele, come fanno i l o t t a t o r i coi pugni e c o m b a t t o n o a lungo . 

Per lo p i ù uno dei due si r i t i r a , come se fosse soddisfa t to d i aver messo i n m o s t r a le 
p r o p r i e forze . Se un g r a n c h i o si crede minacc ia to dal bastone d i un nemico , s ' i n f u r i a 

a l l ' i s t a n t e : appoggia to sul le zampe pos t e r i o r i , tende le chele con t ro i l nemico e le 
batte con tanta fo rza l ' i m a c o n t r o l ' a l t r a , da p r o d u r r e un r u m o r e secco, al t u t t o pa r 
t ico lare . A f f e r r a t o i l bastone, v i si aggrappa con tale v io lenza da lasciarsi sol levare da 
te r ra » . Posso c o n f e r m a r e per esperienza p r o p r i a la m a g g i o r par te d i questi assert i e 

raccomandare tale d i v e r t i m e n t o i s t r u t t i v o a t u t t i i v i s i t a t o r i delle spiaggie m a r i n e . 
Sulle coste rocciose del Medi te r raneo si p u ò r i t r a r r e invece qualche sollazzo da l lo 
scaltro Grapsus varias, v a r i o p i n t o gecarcino d i media grandezza, che pra t ica le sue 

caccie sulle r i v e del m a r e e si g iova c o l l ' a g i l i t à dei t o p i delle buche e del le screpola ture 

sparse f r a le roccie . 

I crostacei c h i a m a t i A N O M U R I {Anomura) f o r m a n o un g r u p p o d i t rans iz ione f r a i 

g ranch i e i decapodi m a c r u r i . P e r c i ò i l P ò p p i g l i c h i a m ò C R O S T A C E I I N T E R M E D I , con 
una denominaz ione abbastanza a p p r o p r i a t a . La l o r o posizione i n t e rmed ia si mani fes ta 

p r i nc ipa lmen te nelle d i m e n s i o n i del pos taddome, p i ù sv i luppa to che n o n nei g r a n c h i , 
ma u n po ' m e n o d i que l lo dei m a c r u r i , o per lo meno r i cope r to d i u n r i ve s t imen to 

cutaneo m o l l e . A b b i a m o g ià vedu to che le specie del genere Dromia d i f fe r i scono da i 
g ranch i p r o p r i a m e n t e de t t i nel la pos iz ione del le zampe pos t e r io r i col locate p i ù i n a l to . 

A quest i si uniscono parecchi a l t r i gener i p r o p r i dei m a r i eu rope i , come per esempio 
i l genere Romola, i l quale cont iene una f o r m a gigantesca, Romola Cuvieri, an ima le 

r a r o nel Medi te r raneo . Compera i qualche anno fa a Nizza, sul merca to del pesce, u n 
esemplare d i questa specie i l quale , col le zampe distese, g iungeva quasi a l la lunghezza 

d i I m e t r o . O l t r e le specie suddette e quel le appa r t enen t i a l genere Lithodes, pure 
rappresenta to nei nos t r i m a r i , i l l e t to re p o t r à t r o v a r e i n quals ias i col lezione abbastanza 

ben f o r n i t a a l t r i s i n g o l a r i s s i m i gener i d i questo g r u p p o , p r o v e n i e n t i da i m a r i t r o p i c a l i . 

La f a m i g l i a de i P A G U R I D I (Paguridae) m e r i t a p e r ò d i essere considera ta i n m o d o 

par t ico la re , t an to per la sua s t r u t t u r a pa r t i co la re , quan to pe l m o d o di v ive re che ne 

r i su l t a . I l cefalotorace è a l l u n g a t o ; i pedunco l i deg l i occh i , l u n g h i e l i be ramen te spor 

gen t i , p e r m e t t o n o a quest i a n i m a l i d i gua rda re anche f u o r i de i l o r o n i c c h i . Le chele 

sono pure lunghe , robuste e per lo p i ù d iverse nel l o r o s v i l u p p o , a s i m m e t r i a che 

si osserva i n m o l t i crostacei , m a che i n quest i si estende pure ad a l t r e p a r t i del 

co rpo ed é i n r a p p o r t o colle a b i t u d i n i della v i t a . Le due u l t i m e paia d i zampe sono 
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r u d i m e n t a l i , b r e v i g l i u n c i n i d i cui si g iovano i nos t r i crostacei per aggrappars i a l l a 
conch ig l i a i n cu i d i m o r a n o , appun to come fanno colle zampe r u d i m e n t a l i de l pos t ad 
d o m e . Quan tunque r u d i m e n t a l i , queste zampe dei p a g u r i d i e deg l i a l t r i decapodi 
a n o m u r i n o n debbono essere considerate come o rgan i degenera t i . Rappresen tano 
u n sempl ice f enomeno d i ada t t amen to e i p a g u r i d i se ne servono, come la d r o m i a , 
per at taccarsi a qua lche oggetto o per t r a spor t a r lo da u n luogo a l l ' a l t r o . I l p o s t a d 
d o m e dei p a g u r i d i è a l lunga to e s a c c i f o r m e ; presenta so l tanto s u p e r i o r m e n t e a lcune 
pias t re dure , isolate, e nel le a l t r e p a r t i è così m o l l e , che i n o s t r i a n i m a l i h a n n o 
d o v u t o pensare a p rovvede r s i u n a l t r o r i p a r o . I p a g u r i d i , conosc iu t i l u n g o le coste 
d i t u t t i i m a r i , si m e t t o n o al s icuro da i pe r i co l i a p p r o p r i a n d o s i i n i cch i v u o t i del le 
chiocciole e scelgono q u e l l i abbastanza spaziosi per p o t e r v i adagiare c o m o d a m e n t e 
i l pos taddome e r i c o v e r a r v i s i i n caso d i pe r i co lo . Giovandos i appun to del le zampe 
r u d i m e n t a l i del pos taddome i p a g u r i d i si aggrappano sa ldamente al le sp i re del le 
conchig l ie , al le q u a l i ader iscono t a l v o l t a med ian t e ventose, per cu i è d i f f i c i l e e s t r a r l i 

v i v i da i l o r o n i cch i : p iu t to s to che usc i rne si lasciano s t rappare le chele o p e r m e t t o n o 
al nemico d i staccare i l cefalotorace da l pos taddome. Se i l n i cch io che lo accoglie è 
t r o p p o s t re t to , i l pagur ide ne esce per cercarne u n a l t r o . Le specie d i f fuse sul le coste 
de i m a r i eu rope i e sop ra t tu t to lungo quel le del Med i t e r r aneo si t r o v a n o t a l v o l t a i n 

una pos iz ione m o l t o c r i t i ca , p e r c h è una spugna (Suberites domunculà) s i stabil isce 

appun to esclus ivamente sul le conch ig l i e prescelte da i p a g u r i d i . L a v i t a l i t à de l crostaceo 
p r o m u o v e Io s v i l u p p o del la spugna, che i n b reve r ives te la conch ig l i a , r i c o p r e n d o l a d i 
u n a sostanza porosa , rosso-g ia l l i cc ia e spesso v ie ta a l pagur ide d i usc i rne o t t u r a n d o n e 

l ' ingresso. I n cer t i casi r i m a n e so l tan to aper to u n f o r e l l i n o da c u i i l nos t ro a n i m a l e t t o 
fa uscire g l i occhi pedunco la t i per osservare l ' amb ien t e c i rcos tante , oppu re tenta d i 

a f f e r r a re con una chela qualche scarso c ibo ; questa v i t a p e r ò n o n p u ò d u r a r e a lungo 
e la mise ra bes t iuola dopo qualche t e m p o m u o r e d i f a m e . 

I l do t t . E is ig p u b b l i c ò a lcune in teressant i ss ime osservaz ioni i n t o r n o a l m o d o i n 
cui i p a g u r i s ' impad ron i scono dei n i c c h i v u o t i del le ch iocc io le . Un paguro senza n icch io 

è u n essere m o l t o i n f e l i c e : r ann i cch i a to i n u n angolo , accetta quals ias i conch ig l i a che 

g l i venga o f fe r t a , n o n senza p e r ò averne esp lora to col le chele la c a v i t à , onde r i a c q u i 

stare i l r i p a r o necessario a l suo pos taddome. « O f f r e n d o ad u n paguro u n n icch io 

ab i t a to da l la ch iocc io la , sua l e g i t t i m a p r o p r i e t a r i a , i l crostaceo s i accinge sub i to a 
d i s t rugge r l a . Col locai una v o l t a ne l la vasca i n cu i t enevo u n pagu ro l ungo circa 

5 c m . una Murex brandaris, sana e robus ta , che aveva a u n d ipresso la m o l e de l 
crostaceo. Questo i n c o m i n c i ò sub i to a in taccare l ' i n v o l u c r o calcareo d e l l ' a n i m a l e ; i l 
te rzo g i o r n o aveva t e r m i n a t o i l suo l avoro ed era p r o n t o ad es t ra r re le p a r t i m o l l i 

del la ch iocc io la , c iò che fece con f r e q u e n t i i n t e r r u z i o n i , i n t r o d u c e n d o d i t r a t t o i n 

t r a t t o l ' addome ne l l a p r i m a par te de l la conch ig l i a , per m o d o da t r a m o r t i r e i l m o l 

lusco. Sbranandone i l co rpo , lo d i v o r a v a a l e m b i » . Se i l paguro t r o v a una conch ig l i a 

vuo t a , m a contenente u n po ' d i sabbia che possa dar noia al suo m o l l e pos t addome , 

come a n o i d à n n o no i a i sassol ini che s ' i n t r o d u c o n o nel le nos t re ca lza tu re , l ' a f f e r r a 
col le chele e la svuota ba t tendola sul t e r r eno . 

Mol te specie e s o p r a t t u t t o quel le de l genere Coenobita sono a n i m a l i t e r r a g n o l i , 
come la m a g g i o r par te dei g r a n c h i ; s ' i m p a d r o n i s c o n o dei n i c c h i v u o t i de l le ch iocc io le 

t e r ragno le appa r t enen t i a l genere Bulimus e l i t rasc inano seco nel le l o r o l u n g h e e 

fat icose escurs ion i . I l do t t . Gràf , a t tuale d i r e t t o r e de l la Stazione Zoologica d i T r i e s t e , 

t r o v a n d o s i una vo l t a i n certe isole del l 'Oceano A t l a n t i c o , esponeva tu t t e le n o t t i a l l ' a r i a ' 

per f a r l i asciugare, a l cun i n i cch i d i ch iocc io l e ; al m a t t i n o ques t i s c o m p a r i v a n o 
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r e g o l a r m e n t e senza che eg l i potesse r ende r s i r ag ione de l lo s t rano f a t t o . F i n a l m e n t e 

r i u s c ì a sp iegarse lo p i g l i a n d o i n flagrante una Goenobita. Questi a n i m a l i si acconten

tano de l res to d i qua l s i a s i d i m o r a e n o n disdegnano neppure g l i i n v o l u c r i v u o t i dei 

r icc i d i m a r e . T u t t e queste specie v i v o n o ne i paesi ca ld i . Le numerose f o r m e che s ' i n 

con t r ano n e i n o s t r i m a r i a p p a r t e n g o n o al genere Pagurus. Quasi tu t te si t r a t t engono 

nelle v i c i n a n z e i m m e d i a t e de l l a sp iaggia , sul la quale spesso f o r m i c o l a n o a d d i r i t t u r a . 

A l t r e r i m a n g o n o a m a g g i o r i p r o f o n d i t à , come i l Pagurus Prideauxii, pagur ide sul 

cui n i c c h i o d i ch iocc io l a si t r o v a quas i esc lus ivamente u n p o l i p o che appar t iene al la 

f a m i g l i a del le b e l l i s s i m e a n e m o n i d i m a r e , VActinia (Aclamsia palliata). Estrassi 

sovente co l l a d raga ques to crostaceo co l suo i n q u i l i n o da l f o n d o del canale d i Zara. 

Esso a b b o n d a i n m o d o s t r a o r d i n a r i o a N a p o l i ed è una p r o v a del la merav ig l iosa 

concatenazione che lega la v i t a d i c e r t i esseri o rgan izza t i i n m o d o af fa t to d iverso . 

I l Gosse, n a t u r a l i s t a inglese , crede che i l crostaceo d i cu i t r a t t i a m o n o n s ' i ncon t r i 

m a i so lo , m a s e m p r e accompagna to da una adamsia , e che nei casi i n cui i l po l i po 

venne c a t t u r a t o su l n i c c h i o d i una ch iocc io la senza paguro , è segno che questo ne era 

g i à usc i to p receden temen te . L ' a t t i n i a è abbastanza grossa m a , sezionata i n senso 

t rasversale , n o n presenta u n a f o r m a r o t o n d a , come certe a l t re , ma quel la d i un 'ova le 

disposta t r a s v e r s a l m e n t e , p o i c h é a l l a base si a l l a rga i n due l o b i l a t e r a l i . L ' a n i m a l e 

sceglie s e m p r e , per a t t acca rv i s i , i l l a b b r o i n t e r n o d i u n n icch io d i chiocciola e i due 
l o b i de l p iede s i d i s p o n g o n o a poco a poco i n t o r n o a l l ' a p e r t u r a del la conchig l ia e 

f in i scono per i n c o n t r a r s i ed u n i r s i s u l l ' o r l o es te rno; l ' a n i m a l e f o r m a i n questo m o d o 

una so r ta d i c e r ch io . 
« I l 16 genna io de l 1 8 5 9 c a t t u r a i col la d raga un'Adamsia palliata s emi -adu l t a , 

appiccica ta ad u n p icco lo n i cch io d i Natica monilifera, ab i ta to a sua vo l t a da u n 
Pagurus Prideauxii, u n p o ' t r o p p o v o l u m i n o s o per t r o v a r s i bene nel la sua angusta 

d i m o r a . Pos i i l t u t t o i n u n acquar io ben p repara to ed ebbi la f o r t u n a d i po t e rv i a cc l i -
m a r e i l crostaceo e l ' adams ia , che m o s t r a v a n o d i t r o v a r s i beniss imo e i n o t t i m a salute 
ne l la l o r o n u o v a d i m o r a . Dopo 3 mes i osservai t u t t a v i a che l ' adamsia aveva u n aspetto 

m e n o florido. P i ù t a r d i anche i l p a g u r o m o s t r ò d i t r o v a r s i t r o p p o a l lo s t re t to e i n c o 

m i n c i ò a d i s tendere f u o r i de l n i c c h i o la par te an t e r io r e de l co rpo . N o n sapevo p e r ò 
i n d u r m i ad o f f r i r g l i u n a casa p i ù comoda , t e m e n d o che se ne impadron i s se senza 
p reoccupar s i a f fa t to de l la sua zoo f i t i c a amica , condannata i n t a l caso a certa m o r t e . 

« F i n a l m e n t e la v inse su l s e n t i m e n t o i l des ider io d i r i so lve re u n quesi to sc ien t i f ico . 

U n f a t t o vale p i ù d i u n i n d i v i d u o . To l s i da l la m i a co l lez ione u n n icch io d i Natica 
adu l t a e Io pos i n e l l ' a c q u a r i o , v i c i n o a l la t r i a d e fa t ta u n i t à . I l pagur ide t r o v ò subi to la 
n u o v a conch ig l i a e n o n t a r d ò ad e sp lo ra r l a , g iovandos i p e r ò d i u n s is tema diverso da 
que l l o che avrebbe scelto suo f r a t e l l o Be rna rdo (Pagurus Bernliardus), i l quale se ne 
sarebbe i m p a d r o n i t o senz ' a l t ro . I l m i o p r i g i o n i e r o volse i l n i cch io a l l ' i n s ù , ne a f f e r r ò 
sub i to con u n o deg l i u n c i n i i l l a b b r o esterno e prese a t r a sc ina r lo sul fondo d e l l ' a c q u a n o . 
D i t r a t t o i n t r a t t o si f e r m a v a , pa lpeggiava l ' i n t e r n o del la conch ig l i a , p o i r i p r endeva i l 

c a m m i n o i n t e r r o t t o . D o v e t t i a s sen ta rmi da l la stanza per c i rca u n ' o r a ; a l m i o r i t o r n o 
t r o v a i i l paguro accasato t r a n q u i l l a m e n t e ne l la sua nuova d i m o r a ; la vecchia casa 

Giaceva abbandona ta i n u n ango lo . La vo l s i i n f r e t t a per vedere dove fosse andata a 
finire l ' adams ia . A h i m è ! L ' a d a m s i a era scomparsa . Ma, quando i l pagur ide r i t o r n o 
presso la parete d e l l ' a c q u a r i o , r i c o n o b b i con m i a grande soddisfazione che l ' an t ica 

s o c i e t à n o n era stata sc io l ta . L ' a d a m s i a penzolava dal la sua nuova d i m o r a con uno 
de i l o b i de l p iede e senza d u b b i o anche c o l l ' a l t r o , quan tunque la posizione del g r u p p o 
dei n o s t r i a n i m a l e t t i n o n m i permettesse d i esserne cer to . La posizione del zoof i to era 
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n o r m a l i s s i m a . Osservando con una lente lo stato del le cose, r i c o n o b b i che l 'adamsia, 
g iovandos i d i un piccolo t r a t to del la par te cent ra le de l la ventosa del piede, si era 

attaccata a l la par te i n f e r i o r e del cefalotorace de l crostaceo, f r a la base delle sue zampe. 

« Nelle circostanze o r d i n a r i e questo fa t to n o n ha luogo . P e r c i ò lo r i t e n n i come un 

mezzo s t r a o r d i n a r i o e t emporaneo d i cu i l ' adamsia si s e rv iva per passare dal la vecchia 

a l la nuova casa e s t ab i l i r s i conven ien temen te i n questa. S iamo dunque autorizzat i 

a credere, che, appena ebbe t r o v a t o una d i m o r a p iù conven ien te , i l paguro avv i sò 
l ' a d a m s i a ; nelle due ore successive questa r a l l e n t ò i l e g a m i che l 'a t taccavano alla 

vecchia casa; poscia, adagiandosi sul torace de l suo p ro t e t t o r e , venne da questo tras
por ta ta nel la sua nuova d i m o r a , i n cu i c e r c ò d i s t a b i l i r s i nel m i g l i o r m o d o possibile, 

come ne l l ' an t i ca . 
« Und ic i g i o r n i dopo queste osservaz ioni ebbi occasione d i f a rne u n ' a l t r a non meno 

interessante. Dopo i l t ras loco l ' adamsia aveva pe rdu to i l suo aspetto f l o r i d o . Sebbene 
ancora saldamente attaccata a l la conch ig l i a , con una par te p i ù o meno estesa del 

corpo , ne penzolava quasi sempre i n m o d o i n q u i e t a n t e . Invece i l crostaceo mostrava 
d i t r o v a r s i beniss imo nel la sua nuova d i m o r a , da cu i n o n aveva a lcuna intenzione 

d i a l lon tana r s i . I l 2 maggio t r o v a i l ' adamsia distesa sul f o n d o de l l ' a cqua r io , sotto i l 
pagur ide , i l quale , appena toccato, f u g g i v a , lasciando i n asso la sua compagna. Cre

de t t i che t u t t o fosse finito per la m i a be l la p r o t e t t a : invece , dopo qualche ora, con 
m i a s o m m a m e r a v i g l i a , la v i d i adagiata su l la conch ig l i a , p i ù sp lend ida e p i ù florida 

d i p r i m a , quan tunque v i aderisse i n m o d o i n s o l i t o , dando p r o v a d i un ' in t e l l igenza 
che m i p ropos i d ' i nves t iga re . 

« Sol levando de l ica tamente con una p inza da acquar io la conch ig l i a fino alla 

superf ic ie de l l ' acqua , ne staccai l ' adamsia , la lasciai cadere sul f o n d o del l 'acquario, 

po i deposi v i c i n o a l l ' anemone d i m a r e la ch iocc io la co l suo i n q u i l i n o . Appena i l 
pagur ide ebbe toccata l ' adamsia , l ' a b b r a c c i ò , p r i m a con una , p o i col le due chele. 

R i c o n o b b i sub i to c iò che voleva fare : con ga rbo e destrezza si af faccendava a rimet

tere l ' adamsia sul la conch ig l i a . Siccome p e r ò questa aveva la ventosa del piede r ivol ta 

i n a l to , sua p r i m a cura f u d i r i v o l t a r l a i n m o d o conven ien te . A b b r a n c a n d o l a a l ternata

men te colle due chele, e forse p izz icandola con fo r za , i l crostaceo la s o l l e v ò abbastanza 
per poterne appl icare i l piede c o n t r o que l l a par te de l la ch iocc io la , che p rende i l nome 
d i l a b b r o i n t e r n o . La tenne s t re t ta per c i rca 10 m i n u t i i n tale a t t egg iamento . Quindi 

r i t i r ò con cautela p r i m a l ' i m a , poi l ' a l t r a chela. Quando si pose i n m o t o , ebb i la sod

disfazione d i vedere l ' adamsia p i ù bella ancora , adagiata su l l a par te m i g l i o r e della 
conch ig l i a . Due g i o r n i dopo se ne era d i n u o v o staccata. L a t r o v a i i n una fessura e 

la deposi sul f o n d o de l l ' a cqua r io . I l crostaceo, avendo la n u o v a m e n t e r in t racc ia ta , la 
r i m i s e al suo posto, nel m o d o descr i t to p i ù sopra . V i d i p e r ò sub i to che era ammala ta , 

p e r c h è non poteva tenersi f e r m a sul la c o n c h i g l i a . Queste osse rvaz ion i d imos t rano 

l ' o p e r o s i t à i s t i n t i va da cui sono a n i m a t i i nos t r i due a n i m a l e t t i . 11 pagur ide è senza 

d u b b i o i l m e m b r o p i ù a t t i v o de l l a b r i g a t a e denota c h i a r a m e n t e d i apprezzare la 

compagn ia del la sua bel la amica , dota ta d i q u a l i t à a f f a t t o d ive r se . Le chele del paguro 

vengono sempre adoperate per a iu ta re l ' adamsia a s loggiare » . 

Queste osservazioni sono c o n f e r m a t e da E i s ig ne l l a sua p rec i t a t a m o n o g r a f ì a : egli 

aggiunge i n p ropos i to quan to segue: « È s i n g o l a r i s s i m a a n z i t u t t o la f a c i l i t à con cui 

i l crostaceo stacca dal la conch ig l i a l ' a t t i n i a che v i aderisce co l l a ventosa del piede. 

Men t r e , per esempio , io s ten tavo a staccare da l suo n i c c h i o u n ' a d a m s i a , senza r o v i 

n a r l a , a m e n o d i r o m p e r e la conch ig l i a a l la qua le era a t taccata , VEupagurus compie 

quasi sempre questo l a v o r o in u n t e m p o b r e v i s s i m o . Colle z a m p e aguzze, i n c o m i n c i a 
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a staccare l ' o r l o de l la ventosa del piede d e l l ' a t t i n i a e questa, a n z i c h é oppors i a tale 

processo d i separazione, cerca d i p r o m u o v e r l o con ogni mezzo possibi le . 11 p o r t a 
men to d i m o s t r a t o dal le a t t in i e i n quest i casi è s t r a n i s s i m o , p o i c h é , m e n t r e al la 

minacc ia d i quals ias i pe r ico lo , quest i a n i m a l e t t i r i t r a g g o n o la l o ro corona d i ten tacol i 

e m e t t o n o i n m o s t r a i f i l a m e n t i d i cu i si g iovano per d i fenders i , quando i l pagur ide 
cerca d i s taccarle da l l a conch ig l i a , d i s t endono la l o r o corona d i tentacol i e non fanno 
uso dei f i l a m e n t i sudde t t i » . 

S tuar t W o r t l e y accerta d i aver osservato che i l pagur ide t rova modo d i c ibare la 
sua compagna , o f f r e n d o l e col le chele i m i n u z z o l i d i carne che g l i vengono presenta t i . 
Egli crede p e r f i n o che i l crostaceo d ipenda d a l l ' a t t i n i a ne l la scelta della sua d i m o r a e 
che sia p r o n t o ad abbandonare una conchig l ia che non ga rb i alla sua compagna , la 
quale si m o s t r i r i l u t t a n t e ad app icc i ca rv i s i col la ventosa del piede. Anche L i s ig o s s e r v ò 
che l ' a t t i n i a n o n esercita i n t u t t o questo una par te pass iva; i n f a t t i , basta togl iere i l 
paguro da l la ch iocc io la , per i n d u r r e l ' a t t i n i a ad a l lontanarsene i m m e d i a t a m e n t e , forse 
per s t r ingere con un a l t r o paguro u n n u o v o legame d i amic i z i a , p e r c h è l ' a t t in ia non è 
un vero mode l lo d i f e d e l t à . Nei f r e q u e n t i d u e l l i che avvengono f r a i p a g u r i , i l v inc i t o r e 
por ta v ia l ' adamsia al v i n t o e la fissa sul la p r o p r i a c o n c h i g l i a ; l ' a t t i n i a , del resto, 
segue d i buona vog l i a i l t r i o n f a t o r e . 

I p a g u r i d i n o n sono r a r i neppure nel le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e : i l Parapagurm 
abyssomm scende p e r f i n o a l l ' e n o r m e p r o f o n d i t à d i 54-80 m . Anche le f o r m e abissali 
sono sempre s tab i l i t e i n un n icch io d i ch iocc io la e accompagnate da u n ' a t t i n i a , la 

quale p e r ò , median te u n p r o c e d i m e n t o s ingola re , d i s t rugge a poco a poco la conchig l ia 
e avvolge in t i e r amen te l ' addome del crostaceo come d i un moli»; sacco v iven te . Onesto 
è un gran bene pel paguro , p e r c h è sul fondo del mare , essendo l 'acqua m a r i n a r i c 
chiss ima di acido ca rbon ico , i n i c c h i del le chiocciole ada t t i alla sua mole d iven tano 
assai p iù r a r i che non ne l l ' acqua bassa e p r o b a b i l m e n t e non è l ' a t t i n i a che dis t rugge 
la conchigl ia calcarea, m a p iu t tos to la g rande q u a n t i t à d i acido carbonico contenuta 
nel l 'acqua c i rcos tante . 

È ch ia ro che le a t t i n i e si r endono u t i l i s s i m e ai p a g u r i , a l l on tanando i l o ro n e m i c i 
coi f i l a m e n t i u r t i c a n t i d i cu i sono p r o v v e d u t e . Ma, a l o r o vo l t a , le adamsie t r o v a n o i n 
compagnia dei p a g u r i u n abbondan te n u t r i m e n t o . Guardando i pagur i men t r e s t r isc iano 
sul la sabbia fina, è faci le r iconoscere p e r c h è l ' a t t i n i a a f f e r ra la conch ig l i a per modo da 
r i vo lge rne i n basso la bocca. Giovandos i del le mascelle accessorie, i l Pagurus Pri
deauxii smuove la sabbia per m o d o da p r o d u r r e d inanz i a l la p r o p r i a ape r tu ra boccale 

una cor ren te , che g l i po r t a sva r i a t i c i b i . Di quest i a p p r o f i t t a anche l ' a t t i n i a , che i n tal 
m o d o riesce a n u t r i r s i ; i n f a t t i , quando la cor ren te p rodo t t a da l paguro è p i ù fo r t e , 
spalanca la bocca e svolge m a g g i o r m e n t e i t en t aco l i . 1 nos t r i pagu r i cessano d ' a l t ronde 
d i smuove re la sabbia quando t r o v a n o qualche pesce m o r t o o un a l t r o c ibo a n i m a l e 
p i ù sapor i to e n u t r i e n t e . N o n ebb i occasione d i osservare che ne facessero par te anche 

a l l ' a t t i n i a ; m i pa rve ro anzi m o l t o i n v i d i o s i ed a v i d i e poco p r o c l i v i ad a iu t a r s i a 
v icenda . G l i i n d i v i d u i p i ù r o b u s t i inseguono spesso i p i ù p i cco l i , t en tando d i p r i v a r l i 

dei l o r o c i b i . L i a f f e r r ano a tale scopo col le chele, m a spesso debbono r i n u n z i a r e alla 
d i f f i c i l e impresa , p e r c h è le l o r o presunte v i t t i m e si d i f e n d o n o beniss imo anche con 

una chela sola e n o n cedono a nessun pat to la preda. 
I p a g u r i d i n o n sono del resto i so l i decapodi che v i v a n o in buona a r m o n i a colle 

a t t i n i e , p o i c h é queste sono pure sovente i n o t t i m i r a p p o r t i coi g r a n c h i . Cos ì , per 
esempio, S tuar t W o r t l e y o s s e r v ò i n u n ' i s o l a del Pacif ico u n be l l i s s imo g ranch io , che 

t rasc inava seco una grossa a t t i n i a . S e m i - a f f o n d a t o nel la sabbia, i l crostaceo permet teva 
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al la sua compagna di m u o v e r e v ivacemen te i t en taco l i e i n t a n t o i n s i d i a v a i crostacei 
m i n o r i , g i i a n e l l i d i , ecc., i q u a l i si a v v i c i n a v a n o a l lo s t rano g r u p p o , r i c h i a m a t i da l 
m o v i m e n t o dei t en taco l i . 11 M ò b i u s o s s e r v ò nel le isole Seychelles u n g r anch io paguro 
(Melia tesselata) che por tava ab i t ua lmen te i n ogn i chela una Actinia prehensa. 
Questa ab i tud ine era comune ai due sessi. T o g l i e n d o l ' a t t i n i a da l le chele del crostaceo 
e facendola a pezzi , l ' an ima le t o rnava a raccogl ie rne i l e m b i con g r a n cu ra . 

Dobbiamo ancora menzionare due generi, che i sistematici riuniscono ai paguridi, 
o al g r u p p o seguente, cos t i tu i to dal le P O R C E L L A N E e dal le G A L A T E E (Porcellana e 
Galatliea). A m b i d u e questi gener i hanno chele robus te e l ' u l t i m o pa io d i zampe 
poco sv i luppa to . R icordano i p a g u r i d i e i g r a n c h i n e l l ' a b i t u d i n e d i r ip iegare sotto 
i l cefalotorace i l pos taddome m o l t o s v i l u p p a t o . Nel la P O R C E L L A N A i l cefalotorace è 

b reve , ovale e p i a t t o ; le chele superano a lquan to i l 
co rpo i n lunghezza. L a p iccola P O R C E L L A N A D A L L E 

C H E L E L A R G H E (Porcellana platyclieles), c o m u n e sulle 
coste de i m a r i eu rope i e s o p r a t t u t t o l u n g o le spiaggie 
de l Medi t e r raneo , è u n a n i m a l e t t o poco appariscente, 
sempre coper to d i s u d i c i u m e . D i c iò n o n h a n n o p e r ò 
nessuna colpa i fitti pe l i che ne r i c o p r o n o i l co rpo . I l 
cefalotorace del le G A L A T E E è a l l unga to , ovale e m u n i t o 

Porcellana dalle chele piatte so lchi t rasversa l i ne l la m a g g i o r par te del le specie, 
(Porcellana plalycheles). . i . . ^ 7 , 7 . * 

Grand, naturale. m C U 1 I e P 1 U c o m u n i s o n o I a Galathea squamifera e 
la G. strigosa. 

Le G A L A T E E scendono i n m a r e a no t evo l i p r o f o n d i t à . I l « Chal lenger » ne estrasse 
parecchie col la draga a l la p r o f o n d i t à d i 4 4 0 0 m . Nel le f o r m e abissa l i , d ice Henderson , 
fondandos i sulle p r o p r i e osservaz ion i , g l i occhi m a n c a n o quas i s empre d i p igmen to 
ed hanno perdu to le p r o p r i e t à cara t te r i s t iche de l la v i s t a ; n o n d i r ado i l peduncolo 
oculare s i è t r a s f o r m a t o i n una sp ina , a l la cui e s t r e m i t à l i be ra r i m a n e ancora u n 
avanzo del la cornea, che ha cessalo d i f u n z i o n a r e . 

Per c iò che r i g u a r d a i r a p p o r t i d i a f f i n i t à coi p a g u r i , è cer to che le galatee de r ivano 
da p r o g e n i t o r i che hanno s t r u t t u r a s i m m e t r i c a e sono m u n i t i d i u n a d d o m e coper to 

d i u n r i v e s t i m e n t o d u r o ; i n certe c ircostanze i n o s t r i crostacei possono p e r c o r r e r e una 
v i a regressiva e r i acqu i s t a re le c o n d i z i o n i p r i m i t i v e . T a l i c i rcostanze sono de t e rmina te 
da l la v i t a t e r r agno la o da l soggiorno nel le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e . 

Le isole d e l l ' I n d i a Or ien ta le sono popola te da u n maestoso crostaceo ter res t re , 

m a c r u r o , ch i ama to B I R G O (Birgus latro), i l quale pe rno t t a i n buche so t te r ranee che 
scava da s è e r iveste coi filamenti dei gusci del le noc i d i cocco. Di g i o r n o va i n t raccia 

d i c ibo , va le a d i r e d i noc i d i cocco, che raccogl ie sot to g l i a l b e r i , senza p e r ò sal ire 
sul le p a l m e . A p r e le noc i d i cocco col la mass ima a b i l i t à . Le osse rvaz ion i de l D a r w i n e 

de l Forbes i n t o r n o a questo s ingolare crostaceo sono quasi c o n c o r d i . D a r w i n r i fer isce 

quan to segue i n p ropos i to : « Le due zampe a n t e r i o r i d i questo a n i m a l e t t o t e r m i n a n o 

i n chele robus t i s s ime e tozze ; i l q u a r t o pa io d i zampe è a r m a t o d i chele p i ù debo l i e 

assai p i ù s o t t i l i . Pare imposs ib i l e che u n g r anch io possa a p r i r e una noce d i cocco, 

ancora m u n i t a d e l l ' i n v o l u c r o e s t e rno ; m a i l L iesck accerta d i aver osservato r i p e t u 

t amen te questo f a t to . 11 crostaceo i n c o m i n c i a a lacerare l ' i n v o l u c r o esterno de l f r u t t o , 

fibra per fibra, in taccando a n z i t u t t o l ' e s t r e m i t à sot to la qua le si t r o v a n o i t r e f o r i 

g e r m i n a l i ; q u i n d i , g iovandos i del le robus te chele, percuote i l f r u t t o ne l p u n t o s o v r a 

stante ad uno dei f o r i g e r m i n a l i e v i p r a t i ca u n ' a p e r t u r a . Po i vo lge i l c o r p o i n t o r n o a l 
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f r u t t o e ne estrae la sostanza a l b u m i n o s a col le s o t t i l i chele p o s t e r i o r i . I l Birgus è un 

an ima le d i u r n o r i spe t to al le a b i t u d i n i del la v i t a ; si dice p e r ò che d i not te si r ech i 

r ego l a rmen te i n m a r e , senza d u b b i o a l lo scopo d ' i n u m i d i r s i le b r a n c h i e ; anche g l i 
i n d i v i d u i g i o v a n i s t a b i l i t i su l le coste m a r i n e scendono i n m a r e e v i passano qualche 
t empo » . 

I l Forbes a t t r ibu i sce a questo a n i m a l e a b i t u d i n i p i ù n a t u r a l i e dice che le sue tane 
n o n sono meno spaziose d i que l l e dei c o n i g l i . I b i r g h i , c h i a m a t i vo lga rmen te « Tatos » , 
con t inuano ad essere n u m e r o s i a Santa Cruz M a j o r , dove mancano i su in i se lva t ic i o 
r i n s e l v a t i c h i t i , che possano s c o v a r l i ne l le l o ro buche e d i v o r a r l i . La coda è m o l t o r icca 

d i grasso; g l i e s empla r i pe r f e t t amen te s v i l u p p a t i fo rn i scono con questa par te del l o r o 
corpo l i t r i 1,86 d i o l i o l i m p i d o e sapor i to . L a gente del paese considera questo crostaceo 

come u n c ibo s q u i s i t o ; i n A m b o i n a esso è tenuto i n s c h i a v i t ù e n u t r i t o con noc i d i 
cocco; due f r u t t i d i questa p ian ta g l i bastano per due g i o r n i . La sua organizzazione 
presenta una serie d i p a r t i c o l a r i t à , d i p e n d e n t i i n par te dal suo ada t tamento a l la v i t a 

t e r r agno la e i n par te d a l l ' a b i t u d i n e d i v i v e r e nei n icch i del le ch iocc io le . Per questa 
ragione i l suo a d d o m e è d i v e n t a t o s i m m e t r i c o ed ha r i acqu is ta to nella parte super iore 
un r i v e s t i m e n t o d u r o . R i g u a r d o al la s t r u t t u r a degli o rgan i r e s p i r a t o r i , i l Semper dice 
che le b ranch ie e la par te super io re de l la c a v i t à b ranch ia le sono t r a s fo rma te i n u n 
vero po lmone , i l qua le n o n cont iene m a i a l t r o che a r i a ; la s t r u t t u r a dei vasi che 
scorrono nel le sue pa r e t i d i m o s t r a che i l sangue p roven ien te da l corpo è povero d i 
ossigeno e che i vasi che p o r t a n o v i a i l sangue da l p o l m o n e sgorgano d i r e t t amen te 
ne l l ' a t r io del cuore , p o r t a n d o v i cos ì una data q u a n t i t à d i sangue ossigenato. 

Anche nel le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e s ' i n c o n t r a n o d ive r s i p a g u r i d i con addome 
d i r i t t o , sv i luppa to s i m m e t r i c a m e n t e , i q u a l i , n o n t r o v a n d o nessun n icchio d i ch ioc 
ciola, v ivono a l l ' ape r to ed hanno p e r c i ò acquis ta to su l l ' addome u n r i v e s t i m e n t o d u r o ; 
certe specie scavano invece ne l fango o nel la sabbia apposi te ga l le r ie . La f o r m a p i ù 
interessante d i questo g r u p p o è i l S I L O P A G U R O (Xylopagurus rectus), che v ive al la 
p r o f o n d i t à d i 5 5 0 - 7 3 0 m . , t r a t t enendos i i n l e m b i d i canne d i b a m b ù , ape r t i dal le 
due p a r t i . V i s ' in t roduce co l l a testa e ne ch iude l ' ingresso pos te r io re con u n apparato 
par t ico la re del le pias t re de l la corazza, g iacent i a l l ' e s t r e m i t à pos ter iore del co rpo d i r i t t o 
e s i m m e t r i c o , coper to nel le a l t re p a r t i d i u n r i v e s t i m e n t o m o l l e , onde proteggersi dal le 
aggressioni de i n e m i c i che po t r ebbe ro s o r p r e n d e r l o per d i d ie t ro ( 1 ) . 

Eccoci g i u n t i a l la terza grande d iv i s ione dei decapodi , cos t i tu i ta da i M A C R U R I 

(Macrura), ne i q u a l i i l pos taddome è m o l t o sv i l uppa to , spesso p i ù lungo de l cefa lo
torace e m u n i t o i n t u t t i i sette segment i d i a r t i appa ia t i . Que l l i dei due u l t i m i segment i 
f o r m a n o c o l l ' u l t i m o a r t i c o l o a d d o m i n a l e una lunga p i n n a caudale. Rispet to ag l i a l t r i 

ca ra t t e r i possiamo r i f e r i r c i a l la par t i co la reggia ta descr iz ione del gambe ro comune , 

fa t ta precedentemente . 
La f a m i g l i a de i L O R I C A T I (Loricata) si d i s t ingue pe l d u r i s s i m o r i v e s t i m e n t o de l 

corpo e per l ' e n o r m e pos taddome . Le c inque paia d i zampe t e r m i n a n o senza p inze , 

(l) I granchi, largamente diffusi in molti paesi 
nell'alimentazione dell'uomo, provocano talvolta 
speciali fenomeni d'intossicazione,soprattutto nelle 
regioni intertropicali; la causa di questi fenomeni 
è tuttora ignota, ma dipende probabilmente dal 

fatto, che, durante i l periodo amoroso, le ghian
dole genitali o i loro prodotti si compenetrano di 
una leucomaina tossica, particolare. A Bornèo un 
granchio appartenente ad una specie indetermi
nata può dar luogo ad una diarrea ederiforme. 
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i n u n sempl ice a r t i co lo unc ina to . I l genere p i ù i m p o r t a n t e è que l lo del le A R A G O S T E 

(Palinurus), cara t te r izza to dal le antenne esterne, p i ù lunghe del c o r p o , p r o v v e d u t e 
d i a r t i c o l i peduncola t i grossi ed aguzzi e d i una lunga f r u s t a . L ' A R A G O S T A C O M U N E 

(Palinurus vulgaris) abbonda in m o d o pa r t i co l a r e nel Med i t e r r aneo , m a s ' i n c o n t r a 
pure i n g rand i s s imo n u m e r o sulle coste occ iden ta l i e m e r i d i o n a l i d e l l ' I r l a n d a e d e l l ' I n 
g h i l t e r r a , da cui viene t raspor ta ta sul merca to d i L o n d r a . Nel nos t ro g r u p p o è r a f f i g u 
rata ins ieme a l l ' o m a r o . Ha i l m a r g i n e an te r io re del cefa lo torace a d o r n o d i due grossi 
aculei e la superf ic ie d i questa par te del corpo è aculeata, i l pos t addome l i sc io . Giunge 
al la lunghezza d i 4 0 c m . e presenta una t i n t a v ivac i s s ima , rosso -v io le t t a , che passa 
r ap idamen te ad un t u r c h i n o in tenso, appena l ' a n i m a l e , pescato d i f resco, v iene esposto 
al la luce d i r e t t a del so le ; esso conserva invece i l suo co lore n a t u r a l e quando se ne 
lascia disseccare a l l ' o m b r a lo scheletro cutaneo. Questa specie, d i cu i ce r t i e sempla r i 
g iganteschi pesano 6-8 K g . , è assai p i ù c o m u n e d e l l ' o m a r o del Med i t e r r aneo e lo 
rappresenta presso i buongus ta i , che invece f anno a p p u n t o la rgo uso d e l l ' o m a r o sulle 
coste d e l l ' A t l a n t i c o e del Mare del N o r d . L 'aragosta pre fe r i sce i f o n d i rocc ios i d i va r i a 
p r o f o n d i t à , coper t i d i p iante m a r i n e . Nel la Da lmaz ia è c o m u n i s s i m a i n t o r n o a Les ina 
e Lissa; scompare invece verso l ' I s t r i a , dove la t r o v a i ad una p r o f o n d i t à v a r i a b i l e f r a 
2 e 20 m e t r i . Viene pescata i n due m o d i e per lo p i ù col p rosa ico mezzo d i una rete 
a magl ie la rghe , f o r m a n t e una parete al ta u n po ' p i ù d i un m e t r o e lunga 3 1 m . , la 
quale viene gettata sul fondo del m a r e , dove deve r i m a n e r e anche d i no t t e . 1 pesci 
e i grossi crostacei che v i si i m b a t t o n o n e l l ' o s c u r i t à , cercano d i passare a t t raverso 
le m a g l i e ; le aragoste tentano d i a r r a m p i c a r v i s i col le zampe e v i si i m p i g l i a n o fin 
da p r i n c i p i o . A l m a t t i n o per t e m p o bisogna t i r a r e la re te , a l t r i m e n t i le prede fatte 
sarebbero d ivora te dai pesci p r eda to r i e da i d e l f i n i . L a pesca de l l ' a ragos ta pra t ica ta 
con questo mezzo è in teressant iss ima e p iena d i e m o z i o n i , s o p r a t t u t t o q u a n d o i l 
b o t t i n o abbonda , ma sempre m e n o d ive r t en t e d i que l la che si p r a t i c a coi f u o c h i . 

Ogg id ì le aragoste sono c o m u n i s s i m e nei g r a n d i a c q u a r i , dove v i v o n o i n c o m 
pagnia degl i o m a r i e de i g r a n c h i p a g u r i . I l custode d e l l ' a c q u a r i o d i A m b u r g o o s s e r v ò 
che producevano cer t i suoni p a r t i c o l a r i quando m e t t e v a n o i n m o v i m e n t o le g r a n d i 
antenne, giovandosene, per esempio, per d i f ender s i da i c o m p a g n i che le moles tavano 

duran te i l pasto. I l professor M ò b i u s , che a l l o r a si t r o v a v a i n A m b u r g o , avv isa to da l 
custode, a s c o l t ò que i suon i e l i descrisse come s i m i l i a l lo s c r i c c h i o l i o p r o d o t t o da l lo 
s f regamento del la t o m a i a d i uno s t iva le c o n t r o la g a m b a d i una seggiola o d i una 

tavola . Le aragoste p roducono pure questo s c r i c c h i o l ì o , e con m a g g i o r f o r za , quando 

vengono estrat te da l l ' acqua . Si r i c o n o b b e che lo s t r u m e n t o da cu i è o r i g i n a t o tale 
s c r i c c h i o l ì o è una piast ra ro tonda , col locata s u l l ' u l t i m o degl i a r t i c o l i m o b i l i delle 

antenne esterne, s u p e r i o r m e n t e , sul la l o ro faccia i n t e r n a . L o s c r i c c h i o l ì o nasce da l lo 

s f regamento d i un c a m p o v i l l o so del la p ias t ra sul la super f i c i e l iscia del segmento 
so l ido , al quale si collega i l p r i m o a r t i c o l o an tennale , m o b i l e . 

Negli e spe r iment i f a t t i per a l l evare r e g o l a r m e n t e d i v e r s i a n i m a l i a l i m e n t a r i , v e n 

nero pure comprese le aragoste. Per quan to io sappia , n o n si r i conosce finora nessun 

me todo di a l l evamen to per fe t to e d i esito s i cu ro . Per c o n t r o , i t e n t a t i v i del Coste, 

f o n d a t i sopra osservazioni p recedent i , h a n n o d i m o s t r a t o che le aragoste giovani ' , 

appena sgusciate dal le uova , presentano una g rande a f f i n i l a co l le V\umoME(PhyÌ-

losoma), descr i t te come specie f o r m a n t i u n genere p a r t i c o l a r e . I l l o r o c o r p o so t t i l e e 

l a m e l l i f o r m e consta d i due p a r t i p r i n c i p a l i . I p e d u n c o l i o c u l a r i sono l u n g h i e c o s ì pu re 

le zampe s o t t i l i ; la lunghezza del c o r p o v a r i a f r a 1-4 c m . F i n o r a nessuno r i u s c ì ad 

o t tenere nel per fe t to stato d i fillosome i g i o v a n i sgusciat i da l le u o v a ; c i o n o n d i m e n o 
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le f i l l o s o m e , c o n f r o n t a t e cogl i i n d i v i d u i g i o v a n i e a d u l t i delle aragoste, d i m o s t r a n o d i 

essere r e a l m e n t e le l a r v e d i que i crostacei . I l R ich te r , che fece i n quest i u l t i m i t e m p i 

accurate osse rvaz ion i i n t o r n o a l l ' a r g o m e n t o d i cu i d i s c o r r i a m o , r i fer i sce i n p ropos i to 

quan to segue: « L ' u n i c a v ia possibi le per o t tenere le f o r m e d i f ì l l o s o m e nei gener i e 
nelle specie de i l o r i c a t i , sarebbe n a t u r a l m e n t e que l la d i osservare lo sv i luppo deg l i 
a n i m a l i i n ques t ione i n u n 

acquar io . Ma i n p r a t i c a t a l i 
e spe r imen t i n o n possono r i u 

sc i r e , p e r c h è nessuno è i n 

grado d i p rocacc ia re ai n o s t r i 
del icat i a n i m a l e t t i le c o n d i 

z ion i d i v i t a d i cu i abb i so 

gnano ne i v a r i s tad i del l o r o 
sv i luppo . I l o r i c a t i a d u l t i v i - f 
vono lungo le cos te ; invece le / 
loro la rve , ossia le f ì l l o s o m e , 
popolano l ' a l to m a r e , sop ra t 

tutto d i sera , c o n t r a r i a m e n t e 
a c iò che si po t rebbe s u p p o r r e 
considerando la l o r o s t r u t t u r a 
delicata, i l u o g h i i n c u i la c o r 

rente è p i ù f o r t e . Le f o r m e 
t r ans i to r i e finalmente si t r a t -

Fillosoma (Pìiyllosoma). Grandezza naturale. 

tengono senza d u b b i o sul f o n d o del mare , a n o t e v o l i p r o f o n d i t à ; i n f a t t i n o n s ' i n 
con t rano n é i n a l to m a r e n é sul le coste ». A d ogn i m o d o , come a b b i a m o g i à det to , è 
o r m a i d i m o s t r a t o che le f ì l l o s o m e appa r t engono ai l o r i c a t i e non so l tan to al genere 
Palinurus, ma anche ad a l t r i gene r i . 

F ra quest i è rappresen ta to nel Medi te r raneo i l genere Scyllarus, d i s t in to dai 
seguenti c a r a t t e r i : pedunco l i o c u l a r i b r e v i , sporgen t i dal d o r s o ; antenne esterne 

l a m e l l i f o r m i , p r i v e d i s ta f f i le ; cefalotorace la rgo , p ia t to e quadra to . L o Scyllarus 
arctus, abbastanza c o m u n e nel Medi t e r raneo , g iunge a l la lunghezza d i o l t r e 3 0 c m . (1 ) . 

La f a m i g l i a a c u i appa r t engono i l g a m b e r o comune o gambero f l uv i a l e e le f o r m e 
a f f i n i , c o m p r e n d e i G A M B E R I P R O P R I A M E N T E D E T T I O A S T A C I D I (Astacidae). Questi 
crostacei si d i s t i n g u o n o pel cefalotorace leggermente compresso ai l a t i , i l quale , come 

(1) Dato i l grande interesse che presenta la 
cattura dell'aragosta mediante i fuochi, sarà op
portuno riferire (pianto dice in proposito Oscar 
Schmidt : 

(i Mi trovavo con un altro naturalista nell'isola 
di Lesina, nel podere situato in un ameno golfo, 
del professore Boglich, i l distinto esploratore del 
mondo animale dell'Adriatico. Essendovi una per
fetta calma delFatmosfera, una vera bonaccia, ed 
una magnifica sera, si decise di andare alla pesca 
quando la notte fosse completamenle venuta. 

« Il battello fu allestito; si visitarono le lancie 
a quattro spigoli; si depose sulla parte anteriore 

del battello una quantità di legno secco e resinoso 
dei pini della spiaggia, che vanno disgraziatamente 
diradandosi, accanto all'ordegno in ferro destinato 
a ricevere il fuoco. Un solo remalore spinse silen
ziosamente la barchetta lungo la costa rocciosa. 
obbedendo allo sguardo, al cenno di mano del 
nostro ospile, e compiendo con sicurezza le più 
piccole evoluzioni che erano necessarie per poler 
lanciare la fiocina, quanto più fosse possibile ver
ticalmente sulla preda. 

« Scoppiettando il fuoco si accese e sparse la 
luce non solo sul mare e sulla selvaggia spiaggia 
alla quale dava un riflesso fantastico, ma ancora 
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i l pos taddome, è c i r conda to da u n dermasche le t ro quasi sempre m o l t o so l i do . 11 p r i m o 
paio d i zampe è sempre m u n i t o d i g r a n d i chele ; anche i l secondo e i l t e rzo pa io i n 
ce r t i gener i sono p r o v v e d u t i d i piccole chele. 

I l G A M B E R O C O M U N E O G A M B E R O E L U V I A L E (Astacus fluviatilis) g iunge a l l a l u n 
ghezza d i 2 0 e i n cer t i casi p e r f i n o d i 25 c m . Quando lascia l ' u o v o appicc ica to a i pe l i 
delle zampe na ta to r ie ma te rne , è lungo ci rca 9 m m . , m a cresce r a p i d a m e n t e , per cui 
a l l ' e t à d i u n anno m i s u r a g ià 4,5 c m . La deposizione d e l l ' u o v o ha luogo i n au tunno , 
m a , du ran t e l ' i n v e r n o , i l suo sv i luppo procede m o l t o l en t amen te ; i n f a t t i i g a m b e r e l l i 
g i o v a n i c o m p a i o n o sol tanto ne l la p r i m a v e r a successiva o al p r i n c i p i o del l 'es ta te ; 
g iovandos i del le chele, si at taccano ai pedunco l i che un i scono i gusci del le uova alle 
zampe na ta to r i e ma te rne e v i r i m a n g o n o 10 g i o r n i , f i n o a l la p r i m a m u t a de l la pelle. 
N o n se ne staccano neppure se vengono scossi con fo rza ed anche ne l l ' a l coo l r i m a n 
gono u n i t i a l la m a d r e , da l la quale del resto n o n è possibi le s taccar l i senza ucc ider l i . 

Per vero d i r e , dopo la p r i m a m u t a de l la pelle i n c o m i n c i a n o una v i t a ind ipendente , 
m a i n caso d i bisogno t o r n a n o a r i cove ra r s i sot to la coda m a t e r n a , come per chie
dere a iu to a l la gen i t r i c e ; dopo la seconda m u t a , a l l ' e t à d i 28 g i o r n i , s i d isperdono e 

d iven tano a f fa t to i n d i p e n d e n t i . 
I g a m b e r i f l u v i a l i sono o n n i v o r i e m a n g i a n o m o l t o ; si accontentano d i qualunque 

cibo e d i o g n i preda possibile : d i v o r a n o con uguale i nd i f f e r enza le c a r n i deg l i a n i m a l i 
m o r t i , i r a n o c c h i , i g i r i n i d i rana , le chiocciole acquat iche, g l i i n se t t i e le l o r o l a rve e 
i g a m b e r e l l i m i n o r i ; f e r m i i n agguato nel le l o r o buche , a f f e r r ano i t o p i acqua io l i e l i 
t engono sot t 'acqua f i n c h é n o n siano annegat i , po i l i m a n g i a n o t r a n q u i l l a m e n t e . Hanno 
pure b isogno d i qualche c ibo vegeta le : la G A R A (Chara) è assai r icerca ta da i g a m 
b e r i a cagione del la calce che cont iene e cos ì pure lo sono le r a d i c i d i a l t r e piante 
acqua t i che ; i n s c h i a v i t ù si a l l evano f ac i lmen te con rape , pezzet t i d i zucca, ecc. 

I l g ambe ro f l uv i a l e popola a preferenza le acque poco p r o f o n d e e n o n t roppo 
c o r r e n t i , con r i v e o m b r o s e , i l cu i t e r reno a rg i l loso o calcare è c r i v e l l a t o d i b u c h i e d i 
nascondigl i c o n s i m i l i scavat i da l l ' acqua , ne i q u a l i i l nos t ro a n i m a l e t t o t r o v a numeros i 
e s i c u r i r i c o v e r i . F e r m o sul la sogl ia del la sua d i m o r a e s empre a f f a m a t o , aspetta la 
preda al va rco . A l l a m inacc i a del p i ù l ieve pe r i co lo , con due mosse de l la coda na ta
to r i a scompare , r a p i d o come una f recc ia , ne l l a sua buca , dove si r i t i r a a l l ' i n d i e t r o . 
Si d i fende a m e r a v i g l i a col le chele robus te . D i no t t e , o q u a n d o minacc i a , u n t empora l e , 

sul fondo del mare ad 8 o 10 metri di profondila, 
illuminandolo così distintamente da permettere di 
discernere e di riconoscere tutti gli oggetti che 
avevano alcuni centimetri di grandezza. Gli ani
mali sembravano abbagliati da quell'insolito chia
rore che sorprendeva molti di essi nel sonno. 
Specialmente i pesci rimanevano immobili, e per
sino le aragoste e le seppie, che sono generalmente 
di una eccessiva prudenza, si lasciavano sorpren
dere. Era sommo diletto il contemplare, chinati 
sull'orlo del battello, quel mondo mislerioso e 
muto adorno di colori cosi splendidi. Già stava 
innanzi a noi un gran numero di pesci, ed una 
gigantesca seppia, quando l'amico Boglich fece un 
cenno mostrando un sito del fondo fittamente co
perto di piante marine. Là, quasi coperta dalle 
piante, l'addome in una fessura, dimenando le 
lunghe antenne, stava una magnifica aragosta. Un 

momento ancora e la formidabile fiocina oscillò 
sopra di essa, poi, colla rapidità maggiore che 
potè comunicarle i l braccio, scese, e l'animale, 
colpito mortalmente, battendo convulsamente la 
coda, fu gettato agonizzante ai nostri piedi. Tor
nammo dopo mezzanotte a casa, io per preparare 
la mattina seguente un'altra aragosta per la mia 
collezione, mentre gli al tr i cucinavano i l nostro 
bottino notturno così da farne un pranzo luculliano, 
inaffìato dal focoso vino di Dalmazia. 

« Una terza aragosta presa nella rete perfet
tamente illesa fu tenuta per alcuni giorni in 
mare, legata ad una corda. Sebbene avesse uno 
spazio sufficiente per muoversi, rimaneva sempre 
immobile e malinconica, senza che sia permesso 
il decidere se perchè non aveva nessun pensiero, 
o perchè conosceva invece la posizione disperata 
in cui si trovava ». 
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Gambero fluviale (Astacus fluviatilis). 1 / 2 della grandezza naturale. 
ti 

i m p r e n d e escurs ioni p i ù lunghe e si dice che t a lvo l t a pe rcor ra pe r f i no b r e v i t r a t t i 
sul t e r r eno . I t e m p o r a l i h a n n o del resto una grande in f luenza sopra questo nervoso 
a n i m a l e t t o , p a r t i c o l a r m e n t e adat to ag l i e spe r imen t i d ' i p n o t i s m o . 

La d i f f u s i o n e geograf ica de i g a m b e r i fluviali è s ingola r i s s ima e f u oggetto d i accu
r a t i s t u d i per pa r t e d i H u x l e y . I l genere Astacus è d i f fuso nel le r e g i o n i se t t en t r iona l i 
del con t inen te an t i co e nel la Ca l i fo rn i a . 

L a G e r m a n i a a lberga due razze, f o r m e o specie, come d i r e si vog l i a , d i g a m b e r i 

fluviali: i l G A M B E R O F L U V I A L E N O B I L E (Astacus fluviatilis nobilis) e I ' A S T A C O F L U 

V I A L E D E I T O R R E N T I (Astacus fluviatilis torrentium), i qua l i n o n s ' incroc iano e n o n 
danno p e r c i ò o r i g i n e ad i b r i d i . I l g a m b e r o fluviale nob i l e è d i f fu so i n Ge rman ia , nel la 
D a n i m a r c a , ne l la Svezia m e r i d i o n a l e , ne l la F ranc i a , i n I t a l i a e ne i fiumi che sboccano 

nei m a r i de l la F i n l a n d i a e ne l m a r B i a n c o ; prefer isce le acque t r a n q u i l l e . L 'astaco 
i# f l uv i a l e dei t o r r e n t i è una f o r m a p iu t tos to m o n t a n a ; i n m o l t e l o c a l i t à v ive ins ieme 

al g a m b e r o fluviale n o b i l e , m a è l ' u n i c a specie p r o p r i a d e l l ' I n g h i l t e r r a , de l la Penisola 

Ibe r i ca e del le r e g i o n i mon tuose del la G e r m a n i a e d e l l ' i m p e r o A u s t r o - u n g a r i c o . Una 
terza f o r m a (Astacus leptodactylus) popola t u t t i i fiumi che si get tano nel m a r Nero , 

# ne l m a r d ' A z o f e ne l m a r Caspio e i l o r o a f f l u e n t i . Questa f o r m a venne pure r in t r acc ia t a 
f r ecen temen te nei t e r r i t o r i dei fiumi che si get tano nel m a r Bianco e ne i m a r i del la 

F i n l a n d i a , r i u n i t i a l Vo lga da canal i d i recente cos t ruz ione ; pare che la sua presenza 

a i , d e t e r m i n i i n quel le acque una f o r t e d i m i n u z i o n e del g ranch io fluviale nob i l e . 

4. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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Nel m a r Caspio v i v e u n ' a l t r a razza ( A , pachypus); VA. Angulosus è d i f f u s o ne i 
rusce l l i m o n t a n i del la Cr imea , su l versante se t tent r ionale del Caucaso e ne l corso 
i n f e r i o r e del fiume R i o n , i l quale , scorrendo a sud de l Caucaso, si get ta ne l m a r Nero . 
Nel la S iber ia sono n o t i i g a m b e r i fluviali d e l l ' A m u r , pu re d i f f u s i ne l Giappone , m a 
i g n o t i ne l r i m a n e n t e de l l 'As i a , f u o r c h é nel fiume R i o n e i n tu t t a l ' A f r i c a . 

N e l l ' A m e r i c a se t ten t r iona le , a o r ien te del le Montagne Rocciose, da l Canada al la 
F l o r i d a e a l Messico e forse anche a Cuba, è d i f fu so u n a l t ro genere s t r e t t amente 
a f f ine a i genere Astacus, che prende i l n o m e d i Cambarus, d i cu i una specie smar 
r i t a f r e q u e n t a le g ro t t e del la Carn io la e de l Carso. Questo f a t to è t an to p i ù s ingola re , 
i n q u a n t o c h è anche la g rande g r o t t a de l M a m m u t ne l K e n t u c k y è popo la t a da u n 
Cambarus, cieco come i l suo a f f i n e , a l quale de l resto r a s somig l i a m o l t i s s i m o . 

Pare che le a b i t u d i n i delle specie appa r t enen t i a l genere Cambarus s iano u n 
po ' d iverse da quel le deg l i Astacus. lì T a r r o s s e r v ò che i l C. Diogenes, iden t ico a l 

C. Bartonii, scava ne l suolo del le p ra t e r i e i nonda te t e m p o r a n e a m e n t e da l le piene 
de i fiumi v i c i n i , una ga l l e r i a ver t ica le , da c u i si d i r a m a n o parecchie a l t re gal ler ie 
l a t e r a l i , o b l i q u e . L ' a p e r t u r a esterna del la ga l l e r i a p r i n c i p a l e n o n s i t r o v a su l t e r reno 
p iano, m a sopra una p iccola elevazione de l suolo , s empre p i ù a l ta i n r ag ione del la 
dis tanza che la d i v i d e da l fiume. N a t u r a l m e n t e , quando scava la sua d i m o r a lon t ano 
da l fiume, i l g a m b e r o deve smuove re una m a g g i o r q u a n t i t à d i t e r r a per t r o v a r e u n 
f o n d o abbastanza u m i d o e la t e r r a smossa a u m e n t a le d i m e n s i o n i de l cono d i uscita. 
I due con iug i scavano la l o r o d i m o r a quando l ' acqua s i è r i t i r a t a da i p r a t i e ad accop
p i a m e n t o c o m p i u t o ; la p ro le s i s v i l u p p a ne l la ga l l e r i a . I m a s c h i appa r t enen t i a questo 
genere si presentano del resto i n due f o r m e (Hagen) . 

H u x l e y r iun i sce i g a m b e r i fluviali de l l ' emi s f e ro se t t en t r iona le i n u n g r u p p o d i s t i n t o 
(Potamobiidaé), a l quale oppone i Parastacidae d e l l ' e m i s f e r o m e r i d i o n a l e . Questi 
sono rappresen ta t i ne l l a par te cent ra le d e l l ' A m e r i c a de l sud, l u n g o le due coste, nel la 
Nuova Zelanda, nel le isole F idsch i , ne l la Tasman ia e ne l Madagascar. H u x l e y crede che 
i Potamobiidaé e i Parastacidae s i s iano s v i l u p p a t i i n d i p e n d e n t e m e n t e da f o r m e 

m a r i n e m o l t o a f f i n i , sebbene diverse ed abb iano cercato spon taneamen te le acque 
do lc i de l l ' emis fe ro se t ten t r iona le e m e r i d i o n a l e . 

Si credette per m o l t o t e m p o che l ' o m a r o o g a m b e r o m a r i n o fosse f r a i crostacei 
m a r i t t i m i , la f o r m a p i ù a f f ine a l gambe ro fluviale. I r ecen t i scandagl i f a t t i ne l le p r o 

f o n d i t à m a r i n e hanno aumen ta to a lquan to le c o g n i z i o n i che a v e v a m o i n p ropos i t o . 
Una f o r m a nuova , scoperta i n seguito a t a l i r i c e r che , è i l be l l i s s imo Thaumatocheles 
Zaleuca, descr i t to per la p r i m a v o l t a da l W i l l e m o e s - S u h m , i l qua le lo ascr ive al 

genere Astacus. « L ' a d d o m e p i a t to d i questo g a m b e r o si a l l a rga p o s t e r i o r m e n t e ; i l 
suo u l t i m o segmento è p e r c i ò p i ù la rgo de l cefalotorace compresso a i l a t i . Le chele 

sono lungh i s s ime e delicate, coperte i n t e r n a m e n t e d i n u m e r o s i d e n t i aguzzi e r i c o r 

dano i n m o d o s t rano le m a n d i b o l e d i u n co leo t te ro c i l eno {Chiasognatii us Grantii). 
Anche questo a n i m a l e , d i f fu so nel le acque d e l l ' I n d i a occ identa le ( m . 8 2 2 d i p r o f o n 

d i t à ) , è a f fa t to cieco e i l W y v i l l e - T h o m s o n osserva che su l m a r g i n e a n t e r i o r e de l l o 

scudo cefal ico, ne l p u n t o i n cu i neg l i As tac id i si t r o v a n o g l i occh i , esso presenta due 

spazi v u o t i , per cu i si d i r ebbe che u n c h i r u r g o ne abb i a e s t r a t t i i p e d u n c o l i o c u l a r i , 

r ives tendo d i una m e m b r a n a ch i t inosa lo spazio da essi occupato » ( M a r s h a l l ) ( 1 ) . 

(1) « La sola specie di gambero d'acqua dolce 
ditlùsa in Italia è i l GAMRERO SASSAIUOLO (A. pal-
lipes, Lereb.); l'astaco dell'Europa centrale si trova 
sulle Alpi del Veneto. 

« I l gambero sassaiuolo non è distribuito uni
formemente in tutta l'Italia, essendo in alcune lo
calità diventalo rarissimo o scomparso in seguito 
a cause di varia natura; è piuttoslo abbondante 
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L ' O M A R O o G A M B E R O M A R I N O (Homarus vulgaris, Astacus marinus) è cosi 
poco d i v e r s o da l g a m b e r o fluviale, che da l p u n t o d i v is ta s i s temat ico , non ci sareb
be ro r a g i o n i s u f f i c i e n t i per co l loca r lo i n u n a l t r o genere. I n questa specie i l p r o l u n 

g a m e n t o f r o n t a l e è p i ù s t re t to che n o n nel la precedente e la squama giacente alla 

nell'Italia centrale e principalmente nell'Umbria 
e nell'Abruzzo, dove non si sono ancora manife
state epidemie; limite meridionale della sua distri
buzione apparisce i l confine tra la Basilicata e la 
Calabria; manca completamente nelle isole di 
Sardegna e di Sicilia. 

« La fecondazione avviene probabilmente nel 
mese di novembre, la deposizione delle uova in 
gennaio, i l loro schiudersi in maggio e nei primi 
di giugno. 

« Le femmine si possono considerare mature 
quando hanno una lunghezza di 6 cm., misurata 
dall'apice del rostro all 'estremità del telson. 

« U gambero ha in molti paesi una grande im
portanza come animale alimentare. In Francia, la 
sola città di Parigi consuma annualmente da cinque 
a sei milioni di gamberi e spende per questo quat
trocentomila lire. La produzione naturale dei 
tiumi della Francia non basta più da molto tempo 
a provvedere l'enorme quantità di gamberi a Pa
rigi, di cui questa capitale abbisogna; se ne fanno 
venire in gran copia dalla Germania e da altre 
parti, e si è impreso anche in grande l'allevamento 
artificiale di questi animali, con buona riuscita. 

« In Italia questo importante sussidio alla pub
blica alimentazione è venuto a scemare grande
mente e in qualche parte anche a mancare al tutto 
in questi ultimi tempi. In tutta la valle del Po, da 
Torino a Venezia, dal mezzo del secolo 19° in poi, 
si è manifestata una grande morìa nei gamberi. 
Nella Lombardia e nel Veneto la cosa fu studiata 
diligentemente da naturalisti valentissimi, come 
Emilio Cornalia, Paolo Panceri, Alessandro Ninni. 
Quest'ultimo trattò più esattamente l'argomento, 
riferendosi principalmente alle provincie venete. 
Una sua memoria sulla mortalità dei gamberi venne 
letta all'Istituto Veneto nella seduta del 9 giugno 
1865 e pubblicata nel volume X, serie I I I degli 
Atti di quell'istituto. 

« Nell'anno 1885, i l Ninni trattò dell'alleva
mento artificiale del gambero in una sua lettera 
al dott. G. B. Zara di Torino, riferendo ciò che 
ottenne a Berlino l'ingegnere G. Brùssow. 

N Questi incominciò a darsi all'astacicoltura 
nel 1876 ed a Berlino presentò gamberi vivi dei 
suoi allevamenti 1878 e 1879, oltre gamberi vecchi 
con uova. 

« Il suo apparato per la coltura dei gamberi è 
un grande tino di legno, ma che può essere sosti
tuito con qualunque materiale, in mattoni, cemento 
o pietra che sia, lungo 14 metri, largo da 6 a 10, 
profondo 1, contenente acqua, che deve essere 
cambiata ogni tre giorni, procurando di mante
nerla a 11° 6. In giro contro le pareti sono disposti 
dei tubi di drenaggio o di mattone, lunghi e larghi 

(circa 5 cm.) appena quanto basti per contenere 
diritto un gambero, orizzontali, colla bocca aperta 
verso l'interno del tino. Le femmine ovigere vi 
sono messe in febbraio, si ritirano tosto nei tubi 
durante i l giorno, mentre di notte escono fuori in 
cerca del cibo, che si getta loro nel bacino; in 
giugno o luglio ne nascono i piccoli, ma allora bi
sogna esportare le madri e si calcola che una sola 
ne suole produrre da 15 a 60. 

« L'alimentazione degli adulti e dei gamberotti 
si fa generalmente con piccoli pesci o morti o vivi, 
specie con pesci bianchi di poco costo, o con rane, 
o con carne bovina. Le uova di gamberi si ponno 
acquistare in Germania a prezzi che si aggirano 
intorno a L. 25 i l mille, ma ricbiedonsi almeno 
tre o quattro anni perchè i neonati raggiungano 
le dimensioni normali, da soddisfare le esigenze 
del commercio. 

« La pesca dei gamberi si pratica in vari modi : 
qualche volta i l pescatore non fa altro che entrare 
nel ruscello e l i tira fuor i dal loro nascondiglio; 
più sovente si immergono nell'acqua certe reticelle 
inescate con dei ranocchi e si traggono fuori rapi
damente quando si suppone che i gamberi abbiano 
abboccato all'esca; oppure anche si accendono dei 
fuochi lungo le rive durante la notte, e i gamberi, 
attirati, come segue per le farfalle, da questa inso
lita illuminazione, vengon pescati colla mano o 
colla rete. 

« Pare che la vita del gambero possa prolun
garsi fino a quindici o venti anni ; pare che l'età 
adulta, almeno rispetto alla riproduzione, sia tra 
i l quinto e i l sesto anno. 

« L'involucro del gambero, in gran parte cal
careo, non si può allargare col crescere dell'ani
male. Bisogna quindi che esso si rinnovi. Questo 
rinnovamento non si compie insensibilmente e in 
tempi differenti per le varie parti del corpo, ma 
bensì periodicamente e tutto in una volta. Segue 
qui qualche cosa come nella muta degli uccelli. Ma 
nei gamberi la cosa non va così facilmente. La 
spoglia antica vuol essere deposta tutta in una 
volta. 

« I l rivestimento nuovo, che si è già formato 
sotto l'antico, rimane molle per un certo tempo, 
ciò che permette un rapido accrescimento del 
corpo. 

« Si dice volgarmente che i l gambero cambia 
la pelle; questa maniera di dire è passala nell'uso 
e si adopera comunemente; bisogna avvertire tut
tavia che ciò che i l gambero abbandona non è la 
pelle nel senso proprio della parola, ma soltanto 
uno strato cuticolare che è una secrezione della 
superficie esterna del vero integumento. Lo sche
letro cuticolare del gambero in verità è molto 



5 2 Ordine primo: Decapodi 

base del le an tenne esterne, f o g l i f o r m e ne l gambero comune , è s t re t ta e d e n t i f o r m e 
n e l l ' o m a r o . I l g ambe ro dei m a r i eu rope i è d i f fu so dal le coste de l la Norveg ia fino a l 
Med i t e r r aneo , dove p e r ò n o n è m o l t o c o m u n e ; la sua ve ra p a t r i a è cos t i t u i t a da l l e 
coste b r i t a n n i c h e e norveges i , dove, ins ieme ad una grande q u a n t i t à d i a l t r i a n i m a l i 
m a r i n i , popo la g l i e n o r m i banch i che fiancheggiano la t e r r a f e r m a e sono d i v i s i 
da l l 'oceano da pa r e t i scoscese. 

Anche i n I n g h i l t e r r a questo crostaceo v iene ca t tu ra to a p re fe renza sul le coste 
rocciose, col le medes ime ceste che si adoperano ne l la pesca dei g r a n c h i , o con r e t i 
a l lunga te , m u n i t e d i u n ' a p e r t u r a i m b u t i f o r m e . Le povere bestie cadono d i not te i n 
queste t r appo l e . 11 m a g g i o r consumo d i o m a r i si fa i n I n g h i l t e r r a . Circa 3 0 a n n i fa si 
i m p o r t a v a n o a n n u a l m e n t e a L o n d r a c i rca 150 .000 g a m b e r i m a r i n i da l l a Scozia e 
da l le isole b r i t a n n i c h e . O g g i d ì i l consumo d i ques t i a n i m a l i è ancora aumen ta to i n 
m o d o s t r a o r d i n a r i o ne l l a m e t r o p o l i inglese, per cu i la Norveg ia v i spedisce t u t t i g l i 
a n n i a lmeno 6 0 0 . 0 0 0 o m a r i , servendos i d i p i cco l i e r a p i d i v e l i e r i , a d o p p i o f o n d o , che 
serve d i serba to io a i g a m b e r i . I l m a g g i o r consumo si f a da l m a r z o a l l 'agosto . 

F o n d a n d o s i su i r agguag l i a v u t i da l Saunder , negoziante d i pesce, i l B e l l r i f e r i sce 
che l ' o m a r o n o n s i a l l on tana v o l o n t i e r i da l luogo i n cui v ide la l uce ; osservando 
l 'aspetto e i c o l o r i de l nos t ro crostaceo, i l Saunder era i n g rado d i s t ab i l i rne la 
p roven ienza . I l pe r iodo r i p r o d u t t i v o del g a m b e r o europeo co r r i sponde , come v e d r e m o 
f r a poco, a que l lo de l g a m b e r o amer i cano . Le l a r v e d i queste due specie d i f fe r i scono 

m a g g i o r m e n t e f r a l o r o che n o n g l i i n d i v i d u i a d u l t i . 

meno una parte della pelle di quello che sia l ' in
voglio di cui si spoglia i l serpente. 

« I l gambero pertanto compie i l suo accresci
mento, per così dire, a sbalzi; le sue dimensioni 
rimangono stazionarie negli intervalli delle mute, 
poi aumentano rapidamente nel giro di qualche 
giorno, mentre i l nuovo scheletro esterno è in via 
di formazione. 

« Sono passati circa due secoli dal giorno in 
cui per la prima volta fu osservata accuratamente 
la maniera in cui i l gambero si spoglia del suo 
involucro calcare. L'osservazione fu fatta da un 
osservatore maestro per eccellenza, dal Réaumur, 
che ne rese conto all'Accademia di Francia nel
l'anno 1712. Egli riferisce quanto segue: 

« Alcune ore prima che i l gambero incominci 
a spogliarsi, esso sfrega le sue membra le une contro 
le altre, e, senza spostarsi, le muove a volta a volta; 
si sdraia sul dorso, ripiega la coda, la stende re
pentinamente, e durante questo tempo le sue an
tenne sono animate da un movimento di vibrazione. 
Questi movimenti danno alle diverse parti del 
corpo un po' di azione nei loro stucci. 

« Dopo questo lavoro preparatorio i l gambero 
appare disteso, probabilmente in seguito ad un 
principio di rattrazione che provano le membra 
dentro lo scheletro esterno. 

« Allora la parte membranosa, molle, dello 
scheletro esterno, che riunisce l'estremità poste
riore della corazza col primo segmento dell'ad
dome, cede, e i l corpo sporge coperto del nuovo 
rivestimento molle che pel suo colore bruno-cupo 

si distingue facilmente dal bruno-verdastro dell'in
voglio antico. 

« Arrivato a questo punto i l gambero si riposa 
per un certo tratto di tempo, poi ricomincia l'agi
tazione delle membra e del corpo. La corazza è 
spinta in alto e in avanti per l'uscita del corpo, e 
non rimane più attaccata che nella regione boccale. 
Allora la testa viene tirata indietro, e gli occhi e 
le altre appendici si estraggono dal loro antico 
rivestimento. Dopo vengono tratte fuori le zampe, 
o ad una ad una, o tutte quelle di una parte in
sieme, o anche insieme tutte quelle delle due 
parti. Una fessura che si fa nel tegumento antico 
lungo una zampa facilita l'operazione; ma qualche 
volta la zampa cede e rimane nello stuccio. 

« Spossato dagli sforzi violenti, che non di rado 
gli sono funesti, l'animale rimane prostrato dopo 
che ha lasciato la spoglia. I suoi integumenti, non 
più ricoperti da una scaglia dura, sono molli e 
flaccidi come carta bagnata ». 

« Quantunque i l Réaumur abbia notato che un 
gambero, subito dopo che si è spogliato, sembra 
duro, egli ha cura di avvertire che ciò è dovuto a 
una sorla di crampo nel quale la contrazione vio
lenta dei muscoli lo lascia. Tuttavia, mancando i l 
duro scheletro esterno, non c e nulla che rimetta 
nella loro posizione primitiva i muscoli contratti, 
e ci vuole un certo tempo perchè la pressione dei 
fluidi interni l i possa di nuovo allentare. 

« Quando nel suo spogliarsi dell'integumento 
esterno i l gambero è arrivato a sollevare la co
razza, non c'è più modo di trattenerlo dal conti-
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L ' e n o r m e consumo d i o m a r i (da 5 a 6 m i l i o n i a l l ' a n n o ) che si fa n e l l ' E u r o p a 
se t l en t r iona le è i n r a p p o r t o col la f e c o n d i t à s t r a o r d i n a r i a d i quest i a n i m a l i . La f e m 

m i n a depone p i ù d i 12.000 uova e le p o r t a seco, appiccicate a l l ' a d d o m e ed al le appen
d i c i r e l a t i v e , finché n o n si s c h i u d a n o ; i n questo m o d o riesce a d i fender le , a lmeno 
per la m a g g i o r par te , da l le in s id ie dei pesci p r e d a t o r i e d i a l t r i n e m i c i , che ne f a r e b 

bero s t rage. A l m i n i m o i n d i z i o d i pe r ico lo i m i n u s c o l i g a m b e r e l l i si r i c o v e r a n o sot to 
i l co rpo m a t e r n o ; m o l t i pescator i degni d i fede accertano che la p r o v v i d a m a d r e 
sorvegl ia incessantemente , a l m e n o i n par te , la sua p ro l e . Le r ice rche del Pennant , 

dice i l P ò p p i g , h a n n o d i m o s t r a t o che le f e m m i n e car iche d i uova s ' i ncon t r ano in tu t te 

le s t ag ion i , m a p a r t i c o l a r m e n t e n e l l ' i n v e r n o ; d u r a n t e i mes i f r e d d i lo s v i l u p p o del le 
uova r i m a n e t u t t a v i a l a ten te ; lo s v i l u p p o i r r e g o l a r e degl i o m a r i costi tuisce p e r ò una 
s t rana eccezione ne l l a classe de i crostacei e i n t u t t o i l g r u p p o degl i a r t r o p o d i . I l 
P ò p p i g aggiunge i n o l t r e che non ha luogo nel lo stesso anno e non segue la depos i 
zione del le uova , come accade i n t u t t i i c ros tace i ; c iò r i su l t a i n m o d o ev iden t i s s imo 
dal la presenza d i conch ig l i e e d i c i r r i p e d i sug l i i n d i v i d u i p i ù grossi e dal f a t t o che 

n e l l ' e t à adu l t a la corazza n o n si stacca da l co rpo o viene deposta a l u n g h i i n t e r v a l l i 

d i t e m p o . 
Le osservaz ioni fa t te recentemente i n t o r n o al la presenza e a l la r i p r o d u z i o n e d e l -

I ' O M A R O D E L L ' A M E R I C A S E T T E N T R I O N A L E (Homarus americanus) hanno d i m o s t r a t o 
che questo a n i m a l e si r i p r o d u c e d a l l ' a p r i l e al se t tembre , secondo la posiz ione delle 
coste sul le q u a l i si t r a t t i e n e ; pare che ne l pe r iodo r i p r o d u t t i v o le f e m m i n e f r e q u e n t i n o 

nuare nei suoi sforzi. Se lo si toglie dall'acqua esso 
prosegue anche nella mano dell'uomo, e la pres
sione medesima non vale più a trattenerlo. 

u La lunghezza del tempo che passa dal punto 
in cui gli integumenti cominciano a cadere fino a 
quello in cui l'animale esce definitivamente, varia, 
corrispondentemente al vigore di quest'ultimo e 
alle circostanze in cui si trova, da dieci minuti a 
parecchie ore. I l tempo durante i l quale gli inte
gumenti nuovi del gambero rimangono molli varia 
da uno a tre giorni. È curioso che l'animale sembra 
avere piena coscienza della sua debolezza e opera 
corrispondentemente. 

« Riguardo all'addomesticazione dei gamberi, i l 
Ball, naturalista irlandese, morto poco dopo la metà 
del secolo XIX. riferisce quanto segue : 

« Io ebbi una volta un gambero addomesticato 
(Astacus /ìuviatilis) che teneva in un recipiente di 
vetro in cui l'acqua non oltrepassava i 6 o 7 cen
timetri, perchè l'esperienza mi aveva insegnato 
che l'animale non avrebbe potuto vivere a lungo 
in un'acqua più profonda, senza dubbio per essere 
l'aria insufficientemente aerata. I l mio prigioniero 
a poco a poco si venne facendo audacissimo, e 
quando io lasciava le mie dita sul margine del ba
cino, egli veniva ad aggredirle prontamente ed 
energicamente. Io l'aveva da circa un anno e mezzo 
quando vidi vicino a lui ciò che dapprima mi parve 
un secondo gambero. Esaminandolo mi accorsi che 
non era altro che l'antica spoglia ch'esso aveva 
lasciata in uno stato di integrità perfetta. L'amico 
in quel punto aveva perduto i l suo eroismo e si 

mostrava agitatissimo; era tutto molle, e ogniqual 
volta io entrava nella camera, nei due giorni se
guenti, dava segno di un vivissimo terrore. 

« I l terzo giorno parve riprendere un po' di 
fiducia e si avventurò a valersi delle sue pinze, 
sebbene piuttosto timidamente. Non era ancora 
cosi duro come prima. In capo circa a una set
timana era più audace che mai, le sue armi erano 
più taglienti, sembrava più robusto, e non era più 
uno scherzo i l lasciarsi pizzicare da lui . Visse in 
tutto press'a poco due anni, durante i quali non 
ebbe da mangiare che alcuni vermi e con molta 
irregolarità di tempo, forse appena in tutto una 
cinquantina ». 

« Nel primo anno della loro vita i gamberi mu
tano due o tre volte l'abito; più tardi la muta di
venta annua e ha luogo nel cuor dell'estate. Ai 
sono delle ragioni per supporre che i gamberi 
vecchissimi non mutino tutti gli anni i l loro abito. 

« La secrezione calcarea delle pareti dello sto
maco del gambero, nota col nome di occhi di 
gamberi,aveva un'importanza grandissima nell'an
tica farmacia e pare che anche oggi, come rimedio 
popolare, non sia al tutto abbandonata. I cosidetti 
Oculi cancri astaci, oppure Lapiiles, formavano 
parte importante di una polvere tenuta in gran
dissimo conto nell'antica medicina, chiamata pol
vere calmante di acciaio. Lungo il Volga, in ogni 
tempo, i gamberi si trovavano in quantità stermi
nate, per modo che, lasciandoli morire e decom
porsi sulle rive, se ne raccoglievano queste concre
zioni e si smerciavano in ogni parte ». 
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a preferenza i f o n d i p i ù bassi. 1 neona t i nuotano l i b e r a m e n t e qua e l à anche ne l 
pe r iodo i n cu i le l o r o zampe sono fesse e p e r c i ò s i m i l i a quel le deg l i s ch i zopod i , m a 
anche p i ù t a r d i , quando hanno g i à acquis tato l 'aspetto degl i a d u l t i e la lunghezza 

d i 2 c m . Siccome si agg i rano ne l 
mare i n schiere numeros i s s ime e 
i n e r m i , queste sono m i s e r a m e n t e 
decimate da i pesci che le inseguono. 

N e l l ' A m e r i c a se t t en t r iona le i l 

consumo d e l l ' o m a r o è m o l t o supe
r i o r e a que l lo che se ne fa i n Eu ropa : 
ne l l a sola c i t t à d i Bos ton si vende 
t u t t i g l i a n n i u n m i l i o n e d i quest i 
crostacei . Sul le coste amer i cane la 
pesca si p r a t i ca quas i esclusiva

men te con p a n i e r i (Cotster-pots) 
m u n i t i d i esche appet i tose, come i n 
I n g h i l t e r r a . G l i o m a r i , del resto, 
n o n si lasciano adescare f ac i lmen te , 
p e r c h è sono d i f f i d e n t i per na tu ra 
e i n t e l l i g e n t i s s i m i . S c h m i d t l e i n os
s e r v ò ne l l ' a cqua r io d ì N a p o l i che 
una vo l t a sazi, ques t i a s tu t i a n i m a 
l e t t i facevano p r o v v i s t a d i pesci per 

l ' a v v e n i r e ; E i s ig l i v i d e nascondere 
i n par te sot to i l v e n t r e i pesci de
s t i n a t i a l la l o r o a l imen t az ione , onde 

m e t t e r l i a l s i curo e m a n g i a r e g l i 
a l t r i . G l i i n d i v i d u i c a t t u r a t i s i d i f e n 

dono d i spera tamente ed hanno l ' a b i 

t u d i n e d i a t taccars i a l pan ie re con 
u n a del le chele, che si lascereb

bero s t r appa re a n z i c h é staccarsene ; 
p e r c i ò i pesca tor i , n o n vo lendo sce

m a r n e i l va lo re , s t r i n g o n o con una 

m a n o la chela l i b e r a de l crostaceo 

e g l i punzecch iano c o l i ' a l t r a una 

del le antenne. Essendo V an ima le 

sensibi le i n questa pa r t e de l c o r p o , 

stacca i m m e d i a t a m e n t e la chela da l 
pan ie re per a t t egg ia r s i a d i fesa . 

F r a i c ros tacei d i questa f a 
m i g l i a , che h a n n o u n g rande va lo re 

economico , deve essere annovera to i l N E F R O P E N O R V E G E S E (Nephrops norvegicus), 
cara t te r izza to da l co rpo svel to e dal le chele robus te , m a e legant i . L a ve ra p a t r i a d i 

questo be l l i s s imo a n i m a l e è la costa norvegese, dove ho vedu to pa recch i e s e m p l a r i 

l u n g h i p iù d i 3 0 c m . Non r i c o r d o p e r ò d i ave r lo t r o v a t o a Bergen , o i n u n ' a l t r a c i t t à 

della costa norvegese, esposto come de r ra ta sul merca to del pesce e c iò d i m o s t r a 

che questo gambe ro è abbastanza r a r o nel paese. L o si pesca invece i n g r a n d i s s i m o 

Thaumatocheles Zaleuca. Grandezza naturale. 
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n u m e r o nel g o l f o d i Quarne ro , f o r m a t o d a l l ' A d r i a t i c o v i c i n o a F i u m e , e s i p u ò d i r e 
che v iene po r t a to a q u i n t a l i sul merca to del pesce d i Tr ies te , dove è no to col n o m e 

d i Scampo. È assai p i ù r a r o nel le a l t r e p a r t i d e l l ' A d r i a t i c o e ne l Medi te r raneo , 
dove n o n p u ò essere cons idera to come u n usuale a r t i c o l o d i c o m m e r c i o . 

La spediz ione de l Chal lenger ebbe uno sp lend ido r i s u l t a l o r i g u a r d o ai crostacei , 
colla scoper ta d i u n ' a l t r a f a m i g l i a appar tenen te al le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e e a f f ine 
a que l la degl i A s t a c i d i , la quale c o m p r e n d e i P O L T C H E L I D I . Questi a n i m a l i sono m u n i t i 

Willemoesia leptodactyla. Grandezza naturale. 

i n g r an par te d i p ied i -masce l l e s o t t i l i e d i piccole chele, come per es. la Pentacheles 
spinosa, che v i v e a l la p r o f o n d i t à d i 2 0 0 0 m . e la t rasparente Willemoesia lepto
dactyla, che g iunge a l la lunghezza d i 120 m m . , m a è p r o v v e d u t a d i chele lunghe 
155 m m . I r appresen tan t i d i questa f a m i g l i a p r o v e n g o n o dal le g r a n d i p r o f o n d i t à degl i 
oceani , e Spence Bate crede che a u m e n t i n o d i m o l e i n ragione d i r e t t a del le p r o f o n d i t à 
in cui v i v o n o . G l i occhi d i quest i crostacei sono sempre r u d i m e n t a l i , m a in grado 

d iverso e p r i n c i p a l m e n t e nel Polycheles crucifer, dove n o n mancano sol tanto g l i 
occh i , m a anche tu t te le p a r t i dest inate ad accog l i e r l i . Giova no ta re tu t t av ia , e questo 
è u n fa t to interessante , che g l i e m b r i o n i c o n t e n u t i nel le uova sono ancora p r o v v e d u t i 

d i occhi s v i l u p p a t i secondo i l t i p o cara t te r i s t i co de i crostacei . Questo fa t to , d ' a l t ronde , 
non è p u n t o i s o l a t o : u n c a r i d i d o cieco p r o p r i o del le g ro t t e del la Carn io la (Troglo-
ceros Schmidtii) presenta occhi d i s t i n t i a l lo stato e m b r i o n a l e (1 ) . 

La f a m i g l i a p i ù r icca d i specie appar tenente ai decapodi m a c r u r i è que l la de i 

C A R I D I D I (Garididae), d i cu i vennero descr i t te p i ù d i 90 specie appar tenen t i ai m a r i 

(1) I l Cainerano fece alcuni interessanti espe
rimenti intorno alla forza muscolare assoluta dei 
muscoli flessori delle pinze dei crostacei decapodi 

e giunse alle seguenti conclusioni che sarà oppor
tuno r ifer ire: 

n 1° Nei crostacei decapodi la forza muscolare 
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europe i . I n quasi t u t t i i m e m b r i d i questo g ruppo i l co rpo è compresso ai l a t i e r i v e 
s t i to d i u n ab i to corneo e flessibile: una grande squama sporge o l t r e la base del le 
antenne es terne; certe p a r t i del co rpo hanno t i n t e de l i ca t i s s ime; a l t r e invece sono 
t r a spa ren t i come i l c r i s t a l lo . I c a r i d i d i c o m p i o n o con grande a g i l i t à ogn i sor ta d i 
m o v i m e n t i r a p i d i e s a l t e l l an t i . Per d i s t inguere i gener i e le specie d i questa f a m i g l i a 
si r ich iede uno s tudio fat icoso e m i n u t o dei ca ra t t e r i delle antenne, delle mascelle , 
de l le zampe , delle b ranch ie e d i a l t re p a r t i de l co rpo . A lcune specie sono c o m u n i s -
s ime e vengono pescate i n g rand i s s ima q u a n t i t à a scopo a l i m e n t a r e ; a l t r e si d i s t i n 
guono essenzialmente pel m o d o d i v i v e r e . 

I l genere Crangon ed a l c u n i gener i a f f i n i d i f f e r i scono dag l i a l t r i c a r i d i d i ne l la 
a r t i co laz ione del le q u a t t r o antenne, che si t r o v a i n una l inea sola, m e n t r e neg l i a l t r i 
gener i le antenne i n t e r n e si t r o v a n o al d i sopra del le an tenne esterne. I l C R A N G O N 

C O M U N E (Crangon vulgaris), c h i a m a t o Shrimp dag l i Ingles i e Crevette da i Frances i , 
popola i n schiere i n n u m e r e v o l i le spiagge sabbiose e p ia t t e , e sop ra t t u t t o quel le del 
Mare del N o r d e dei m a r i b r i t a n n i c i . Questa specie ha comune col le a l t re le chele 
i ncomple t e del p r i m o paio d i zampe . Si d i s t ingue pel co rpo quas i i n t i e r a m e n t e l i sc io . 
Sol tanto lo scudo de l cefalotorace presenta t re acu le i . I l Gosse descr ive con m o l t a 
eff icacia la ca t tu ra d ì quest i a n i m a l e t t i , sui q u a l i egli fece accurate r i ce rche . « Ved iamo 
u n po ' che cosa v u o l fa re que l pescatore che f a andare i l suo caval lo su e g i ù n e l 
l 'acqua fino al ven t re , gu idando lo da u n capo a l l ' a l t r o de l la spiaggia , come se l 'a rena 
dovesse essere flagellata. E p e r c h è i l pescatore osserva con tanta a t tenz ione i l suo 

assoluta varia nella stessa specie col variare del 
peso del crostaceo e conseguentemente coll'età del 
crostaceo stesso. Si può quindi determinare per 
ciascuna specie un peso medio, a] quale corri
sponde una forza muscolare assoluta massima. Per 
VEriphia spinifrons si ha: peso medio del cro
staceo gr. 26,33, forza muscolare assoluta rappre
sentata da gr. 1684,88; pel Carcinus maenas si 
ha: peso medio gr. 21, forza muscolare assoluta 
gr. 1614,9; per la Telphusa fluviatilis : peso medio 
gr. 23,50, forza muscolare assoluta gr. 1357,03; 
per VAstacus fluviatilis si ha : peso medio gr. 23,1, 
forza muscolare assoluta gr. 1075. Se ne deduce 
che per le quattro specie di crostacei sopra men
zionate i l valore più elevato (medio) della forza 
muscolare assoluta eguale a gr. 1432,95, corri
sponde al peso medio dell' animale intiero di 
gr. 23,48; 

« 2o Vi è tra la forza muscolare assoluta della 
chela destra e quella della chela sinistra una diffe
renza spiccata e notevolmente costante. I muscoli 
della chela sinistra sono più forti di quelli della 
chela destra. Nelle specie studiate si hanno i va
lori medii generali seguenti: chela destra, forza 
muscolare assolula gr. 1764,30; chela sinistra, 
forza muscolare assolula gr. 1918,14. Un'analoga 
differenza aveva pure trovato i l Plateau nelle sue 
ricerche sul Carcinus maenas di Roscoff e di 
Oslenda e sul Plalycarcìnus par/urus di Roscoff; 

« 3" I l peso nello maximum (vale a dire cor
retto col rapporto dei bracci di leva) che possono 
sollevare i muscoli flessori delle chele è, per 
VEriphia spinifrons, di gr. 8038.4; pel Carcinus 

maenas di gr. 2900; per la Telphusa fluviatilis 
di gr. 1673,6 ; per VAstacus fluviatilis di gr. 2645,3 ; 

« 4° h'Eriphia spinifrons è quella fra le specie 
studiate che presenta forza muscolare assoluta 
più elevata, vale a dire: i l suo valore medio è di 
gr. 1476,98, ed i l suo valore massimo è di gr. 3203; 

« 5° La forza muscolare assoluta dei crostacei 
presenta variazioni notevoli fra individui di egual 
mole, di egual sesso, nella stessa specie, anche a 
parità di tutte le altre condizioni in cui si fa respe
rimento; 

« 6o II valore medio generale della forza mu
scolare assoluta dei crostacei decapodi, studiata 
nei muscoli flessori delle chele, è di gr. 1841.21; 
i l valore massimo è di gr. 3203; 

n 7o La forza muscolare assoluta dei muscoli 
flessori delle chele dei crostacei decapodi si avvicina 
notevolmente nei suoi valori, medio e massimo, a 
quelli dei muscoli grande adduttore della coscia 
e semi-membranoso e del muscolo gastrocnemio 
della rana ». 

Dalle ricerche del Plateau sulla forza musco
lare assoluta dei crostacei e da quelle del Camerano, 
risulta che mentre i crostacei hanno una forza nel 
senso volgare della parola, paragonata al peso del 
proprio corpo, notevolmente superiore a quella 
dei vertebrati, hanno invece una forza muscolare 
assoluta molto inferiore a quella dell'uomo e a 
quella dei molluschi lamellibranchi, ed affine a 
quella della rana. Ne consegue pure che non è 
possibile ammettere che la forza di contrazione 
della fibra muscolare sia la stessa in tutta la serie 
animale. 
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c a v a l l o ? S e n t i a m o c iò che d i ce : dice al ragazzo che m o n t a i l caval lo d i a v v i c i n a r s i , 
ed o r a eccolo che si a f f r e t t a a scendere l a g g i ù , m e n t r e i l cava l lo e i l caval iere se ne 
scostano. A n d i a m o anche n o i a vedere c iò che accade. 

« L ' u o m o è cortese e c o m u n i c a t i v o e ci svela i l m i s t e r o , i l qua le de l resto si 

palesa da s è appena s i amo g i u n t i su l posto. I l caval lo si t rasc ina d i e t r o una rete , la 
cu i i m b o c c a t u r a è tesa sopra u n te la io d i f e r r o , a l l unga to . L a rete si res t r inge pos te
r i o r m e n t e , ma è legata so l tan to con una cord ice l l a . I l te la io d i f e r r o t iene spalancata 

l ' i m b o c c a t u r a de l la rete e raschia i l f o n d o de l m a r e , m e n t r e c a m m i n a i l cava l lo , a i 
cui f i n i m e n t i è at taccata per mezzo d i 

una f u n e . I n que l l a l o c a l i t à i l f o n d o 
arenoso de l m a r e è coper to d i u n g r a n 
n u m e r o d i crostacei a l i m e n t a r i , c h i a 

m a t i Schrimp, che appar tengono al la 
f a m i g l i a de i c a r i d i d i e che i l vo lgo 
ch iama G A M B E R I D E L L A S A B R I A , per 

d i s t i n g u e r l i da i G A M B E R I D E L L E R O C C I E 

(Palaemon serratus). Una m i s u r a d i 
quest i a n i m a l e t t i si vende a i negoz ian t i 
d i pesce a l prezzo d i uno sce l l ino . 

« I l cava l lo , che deve guazzare i n 
una sabbia legger iss ima e a f fonda r s i 
nel l ' acqua fino a l l a p r o f o n d i t à d i 4 m . , 
t raendos i d i e t r o i l pesante o r d i g n o , si 

af fa t ica a lquan to ed esce con ve ra soddisfazione da l l ' a cqua ; g i u n t o i n secco, v iene 
f e r m a t o appena la nassa si t r o v a su l la sabbia del la r i v a . I l pescatore dis tende u n 
largo panno sul la sabbia, slega la cord ice l l a de l la rete e rovescia sul panno i g a m b e r i 
f o r m i c o l a n t i . Ve ne sono p i ù d i due m i s u r e ; s iccome i l pescatore è ben disposto e 
cortese, c i a v v e n t u r i a m o ad o f f r i r g l i u n c o n t r a t t o . Con poch i so ld i poss iamo r acco 
gl iere t u t t o lo scar to , c i o è t u t t o c iò che n o n appar t i ene alla schia t ta de i c a r i d i d i . 
Questi sono b e l l i s s i m i . I l B e l l considera la l o r o lunghezza med ia come equiva len te 
a 6 c m . , m a quasi t u t t i o l t repassano la lunghezza d i 8 c m . Per lo p i ù sono f e m m i n e , 
che po r t ano seco le uova f r a le zampe p o s t e r i o r i d e l l ' a d d o m e . L ' a n i m a l e è m e n o 
elegante dei c a r i d i d i a f f i n i . Ha una t i n t a b r u n o - c h i a r a volgente al ve rde ; m a , gua r 

dandolo a t t en tamente , v i si scoprono numerose macchie nere , b r u n o - g r i g i e o d i co lor 

g i a l l o - a r a n c i o , le q u a l i , osservate con una fo r t e lente d ' i n g r a n d i m e n t o , appa iono 

foggiate a stel le. 
« I l m o d o i n cu i ques t i p i c c o l i crostacei si d i spongono ne l la sabbia è s ingo la r i s s imo 

e interessante . Se la p r o f o n d i t à de l l ' acqua v a r i a f r a 3 e 6 c m . , l ' a n i m a l e si lascia 

cadere t r a n q u i l l a m e n t e su l f o n d o , so l levando una n u v o l e t t a d i po lve re che s ' innalza 

d ' ambo i l a t i de l la bes t io l ina , i l cu i co rpo si a f fonda nel la sabbia finché i l dorso n o n 
si t r o v i a l l i v e l l o del suolo c i rcos tante . A l l o r a d iven t a ev iden t i s s ima l ' u t i l i t à del co lore 

speciale del le fitte macchie b r u n e , g r ig i e e rosse, le qua l i si c o n f o r m a n o per m o d o al 
co lore de l l ' a rena , che ci v ie tano d i d i s t inguere l ' an ima le , i l quale si è a f fonda to ne l la 

sabbia da qualche is tante . Spiccano so l tan to , come due sent ine l le avanzate, g l i occh i 
c o l l o c a t i a l l a s o m m i t à del la testa, s i m i l i ag l i abba in i del le case o landes i , i l p iccolo 
crostaceo r i m a n e p e r c i ò t r a n q u i l l a m e n t e a f fonda to nel la sabbia, a l s icuro dai n e m i c i , 

p u r c h é i l l a b b r o fe r reo de l la rete n o n venga a smuove re la sabbia e ad i n g o l f a r l o 

ne l l a nassa » . 

4, Pontonia iyrrhena. 2, Typton spongicola. 
Grandezza naturale. 
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La pesca dei c a r i d i d i si p ra t i ca i n m o d o analogo d a p p e r t u t t o , m a i p o v e r i pescator i 
n o n possono s empre pe rme t t e r s i i l lusso del caval lo e si accontentano d i t i r a r e o d i 

spingere le l o r o piccole nasse, tese sopra te lai d i legno o d i f e r r o . 
Una delle specie p i ù bel le , che si un iscono al genere Crangon è la Lysmata 

seticauda, d i f f u sa so l tan to ne l Medi t e r raneo , d i s t i n t a da t u t t e le f o r m e a f f i n i da l la 

t i n t a c o r a l l i n a del co rpo , s t r i a to l o n g i t u d i n a l m e n t e d i b ianco . 

Palemone (Palaemon serralus). Grandezza naturale. 

A b b i a m o g i à det to che m o l t i c a r i d i d i penet rano ne i rusce l l i e ne i f i u m i d e l l ' E u r o p a 
m e r i d i o n a l e , ma c iò accade p r i n c i p a l m e n t e nel le r e g i o n i t r o p i c a l i e s o p r a t t u t t o n e l 

l ' A m e r i c a m e r i d i o n a l e , paese r i c ch i s s imo di acque d o l c i . T r a le f o r m e m a r i n e m e r i t a 
d i essere c i ta ta , pel suo m o d o di v i v e r e , la Pontonìa tgrrhena. Questo crostaceo, n o n 
m o l t o c o m u n e n e l l ' A d r i a t i c o e ne l Med i t e r r aneo , v i v e per lo p i ù a l lo stato parassi ta 

sul la grossa p i n n a , d i cu i a b b i a m o g i à s tud ia to u n a l t r o osp i te , i l Pinnotheres. N o n 
d i r ado si nasconde pure nelle spugne, abi ta te i n o l t r e soven t i s s imo dal Typton spon-
gicola. Le chele del secondo paio d i zampe sono m o l t o s v i l u p p a t e ; l ' i m a , s empre p i ù 

grande d e l l ' a l t r a , g iunge quasi ai due t e r z i del la lunghezza del c o r p o . Questo è b r u -
n i c c i o - c h i a r o ; le f e m m i n e adul te si d i s t i n g u o n o per la t i n t a c o r a l l i n a de l grosso 
addome . Quando l ' a n i m a l e t t o , lungo appena 2 c e n t i m e t r i e mezzo , al qua le le chele 

c l a v i f o r m i d à n n o u n aspetto s o m m a m e n t e c o m i c o , si spaventa o si i r r i t a , p roduce i n 

segui to al conta t to degl i a r t i c o l i delle chele uno s c o p p i e t t ì o p a r t i c o l a r e , s i m i l e a que l lo 
che si p roduce facendo sc ivo la re i l d i t o ind ice sui po lpa s t r e l l i de l p o l l i c e . Ma a l t r o 

n o n f a i l povere t to da l l ' aspe t to comico , s i m i l e ad u n p u l c i n e l l a m u n i t o d i una e n o r m e 
f r u s t a . Hanno invece u n aspetto cavalleresco le d iverse specie del genere Palaemon 

e dei gener i a f f i n i , che f o r m a n o i l g r u p p o dei P A L E M O N I D I . 
I l cefa lotorace si p ro tende a n t e r i o r m e n t e i n u n becco fogg ia to a sc iabola , d i cu i lo 

sp igo lo super io re è den te l l a to . 11 paragone con un cava l i e re si l i m i t a t u t t a v i a a l l a 
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presenza de l l a sc iabola , sebbene i l Gosse t en t i d i t r a t t egg i a r l o ne l la sua descr iz ione 

del Palaemon serratus, c o m u n e nel le acque dei m a r i s e t t e n t r i o n a l i . A che g iova pa ra 

gonare questo a n i m a l e t t o ad u n caval iere , p e r c h è r i c o p e r t o d i una corazza, d i cu i le 
piastre sono cong iun te c o s ì esa t tamente da f a r s ì che esso è s empre a r m a t o come u n 

vero soldato e n o n depone le a r m i neppure per m a n g i a r e n è per d o r m i r e ? A l suo 

aspetto m a r z i a l e n o n c o r r i s p o n d o n o n è la fo rza n è i l coraggio e le osservazioni fa t te 

per m o l t i a n n i neg l i acquar i su i p a l e m o n i p r i g i o n i e r i h anno d i m o s t r a t o che essi n o n 

si g iovano m a i de l la l o r o f o r m i d a b i l e lanc ia per aggredi re i n e m i c i o per d i f ende r s i 

dal le l o r o ins id ie . I l Gosse espone u n a l t r o ques i to , supponendo che l 'aspetto m i n a c 
cioso d i questo p iccolo crostaceo incu ta u n ve ro t e r r o r e a l l a m a g g i o r par te dei suoi 

n e m i c i . Anche i l P A L E M O N E (Palaemon serratus) abbonda i n m o d o s t r a o r d i n a r i o 
sul la costa se t t en t r iona le del la F ranc ia , dove è conosciu to coi n o m i d i Grevette, 
Bouquet, ecc., e da cu i si estende verso or ien te lungo i m a r i tedeschi . È u n i m p o r 
tante a r t i co lo a l i m e n t a r e . Questo pa l emone e le f o r m e a f f i n i , d i cu i la p i ù d i f fusa nel 

Medi te r raneo è i l Palaemon squilla, d iven tano rossi per ef fe t to de l la c o t t u r a ; invece 
quasi t u t t i g l i a l t r i c a r i d i d i e i l Crangon comune , appena co t t i pe rdono i l o ro co lo r i 
n a t u r a l i . 

I l p o r t a m e n t o dei c a r i d i d i si p u ò osservare so l tan to negl i acquar i . I n m a r e questi 
a n i m a l e t t i t r a spa ren t i passano inosserva t i e fuggono del resto col la mass ima v e l o c i t à . 
I n s c h i a v i t ù d i v e n t a n o m e n o pau ros i , q u a n t u n q u e n o n smet tano i n t i e r a m e n t e la l o ro 
inna ta d i f f i d e n z a . Sono d i v e r t e n t i quan to m a i m e n t r e si r i pu l i s cono i l co rpo o m e n t r e 

p repa rano i l c ibo col le chele o col le mascel le accessorie. Si con tendono a v icenda i 
bocconi m i g l i o r i , m a con m i n o r e accan imento dei p a g u r i d i e d i a l t r i crostacei . 

E ra p r e v e d i b i l e che le recent i e grandiose spediz ion i degl i Ing les i , dei Frances i , 
degl i A m e r i c a n i , deg l i Scandinav i e degl i I t a l i a n i av rebbero f a v o r i t o la scoperta d i 
m o l t e f o r m e d i c a r i d i d i , in teressant iss ime per o g n i r i g u a r d o . I n generale quest i a n i 
m a l i h a n n o occhi ben s v i l u p p a t i e t a l v o l t a e n o r m i , sebbene discendano i n m a r e a 
no t evo l i p r o f o n d i t à ; essendo o t t i m i n u o t a t o r i p u ò dars i che i s i n g o l i i n d i v i d u i si t r a t 

tengano neg l i s t r a t i d 'acqua p i ù d i v e r s i e che m u t i n o d i m o r a ne l le va r i e ore del la 
g io rna ta , secondo le c o n d i z i o n i del la luce. I l o r o o r g a n i t a t t i l i presentano uno sv i luppo 

s t r a o r d i n a r i o : una f o r m a pa r t i co l a re , i l N E M A T O C A R C I N O G R A G I L I P E (Nematocarcinus 
gracilipes) è m u n i t o d i antenne e d i zampe d i lunghezza colossale. Le zampe a u m e n 
tano a l q u a n t o d i lunghezza verso la par te pos ter iore d e l l ' a n i m a l e ; l ' u l t i m o paio ha 
per lo m e n o una lunghezza t r i p l a d i que l la del c o r p o ; le antenne sono c inque vo l t e 
p i ù lunghe del co rpo . 11 Chun t r o v ò ne l Med i t e r r aneo , f r a le p r o f o n d i t à d i 8 0 0 e 
1200 m . , u n Sergestes magnificus, lungo 38 m m . , le cu i antenne g iungevano al la 
lunghezza d i 1 1 5 m m . ed e rano coper te d i p i cco l i f i l a m e n t i l a t e r a l i , p r o v v e d u t i a l o ro 

vo l ta d i setole d i senso. 
Sono pure s ingo la r i s s ime le l a r v e dei c a r i d i d i abissali e p a r t i c o l a r m e n t e quel le 

del genere Sergestes. Uno d i quest i s t r an i a n i m a l e t t i prese i l n o m e d i Elaphocaris, 
che s ign i f i ca « Corna d i ce rvo ». T u t t e queste f o r m e g i o v a n i l i sono a rma te d i spine 
ed a l t r e specia l i a r m i d i f e n s i v e ; presentano u n grand ioso s is tema d i setole d i senso 

ed hanno per lo p i ù occhi p iu t tos to g r a n d i . Spettano al la fauna pelagica. 

I LUCIFERINI (Luciferinae) formano una sottofamiglia di carididi, distinta da 
p r o p r i e t à l uminose , come ind ica i l l o r o nome . Questa s o t t o f a m i g l i a consta d i u n solo 

genere (Lucifer), compos to d i due specie d i f fuse i n t u t t i i m a r i del g lobo , meno i n 
q u e l l i de l le r e g i o n i a r t i che . Le osservazioni del B r o o k é hanno d i m o s t r a t o che quest i 
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crostacei passano la g io rna t a nel le acque basse del la costa, m a verso i l t r a m o n t o si 
recano i n a l to m a r e , dove p i ù t a r d i depongono pure le uova . L a m e t a m o r f o s i è l en t a ; 

m o l t e l a rve i m p e r f e t t a m e n t e sv i l uppa t e 
vennero descr i t te come specie d i s t i n t e . Le 
due f o r m e p r o p r i e d i questo genere m a n 
cano d i b r anch i e ed h a n n o u n aspetto al 
t u t t o pa r t i co l a r e . Le an tenne si avanzano 
come due sent ine l le f e r m e n e g l i a v a m 
p o s t i ; g l i occh i , m u n i t i d i u n peduncolo 
abbastanza l u n g o , s i t r o v a n o su l m a r g i n e 
an t e r io r e d i u n a r t i c o l o cefal ico m o l t o 
a l lunga to . L ' a p e r t u r a boccale giace a no te 

vo le dis tanza dag l i occh i , ne l p u n t o i n cui 
la pa r t e an t e r io r e de l la testa passa nel 
cefalotorace compresso a i l a t i e a l largato 
nel la par te an te r io re , ed è c i rconda ta dalle 
mascel le r i u n i t e i n u n c i u f f o e da due paia 
d i p ied imasce l le , seguite da alcune paia d i 

zampe . I l pos taddome n o n di f fer isce nei 
c a r a t t e r i p r i n c i p a l i da que l lo dei decapodi . 

I l S E C O N D O O R D I N E d e i L O R I C A T I è 

cos t i tu i to dag l i S C H I Z O P O D I (Schizopoda) 
e c o m p r e n d e una serie d i p i cco l i crostacei 
da l guscio m o l l e , che v i v o n o i n a l to mare 

e d iscendono t a l v o l t a a n o t e v o l i p r o f o n 
d i t à , i q u a l i , osservat i supe r f i c i a lmen te , 
r a s somig l i ano ai c a r i d i d i . L e zampe d i cui 
quest i a n i m a l e t t i si g iovano per c a m m i 

nare , sono c o n f o r m a t e come i p i e d i m a 
scelle p r e s e n t a n o es te rnamente u n a lunga 
appendice a r t i co l a t a e p e r c i ò appa iono 

fesse. L a m a s s i m a d i f f u s i o n e spetta al 

genere Mysis, che abbonda i n m o d o pa r 
t i co la re n e l l ' A t l a n t i c o e ne i m a r i set ten

t r i o n a l i . I l m i s s i o n a r i o Ot tone Fab r i c iu s 
menz iona la specie de l genere Mysis ed 

a l t r i a n i m a l e t t i a f f i n i come l ' a l i m e n t o 

p r inc ipa l e del la g r a n d e Balena (Balaena 
mysticetus), ne l l a desc r iz ione deg l i a n i 

m a l i de l l a G r o e n l a n d i a , da l u i p u b b l i c a t a 

ne l 1870. È s t rano che le p icco l i s s ime 
m i s i d i , n o n p i ù lunghe d i 3 c m . , pos

sano p r o v v e d e r e u n c ibo su f f i c i en t e al 
p i ù gigantesco a n i m a l e de l g lobo e f o r 

n i r g l i i l ma te r i a l e necessario per agg lomera re una cos ì e n o r m e q u a n t i t à d i grasso. Le 

m i s i d i sono p e r ò c o s ì numerose ne l m a r e de l la G r o e n l a n d i a , che a l la ba lena basta 

Lucifero (Lucifer). Grandezza naturale 5 mm. 
d, alitandola; h, cuore; a e, grande arteria ; n, catena gangliare. 



Stomatopodi 61 

spalancare le fauci per i n g h i o t t i r e co l l ' acqua parecchie m i g l i a i a d i gocce d i grasso. 

l i g igante si g iova i n o l t r e de l la foresta d i f a n o n i , d i e t ro ai q u a l i , come in una nassa, 

r i m a n e p r i g i o n i e r a la p reda . Si d i r ebbe p e r f i n o che i g a m b e r e l l i s iano a t t i r a t i da l lo 
sp lendore e da i f i l a m e n t i del le p ias t re e vadano a passeggiare spontaneamente 
n e l l ' a m p i a bocca del la ba lena . 

Nel le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e si t r o v a n o le de l ica t i ss ime Eucopie e le Gna to-

fausie, e d i c u i una specie (Gnathophausia zoèa) ha una s t rana rassomigl ianza colla 
l a rva (zoèa) d i ce r t i decapodi b r a c h i u r i . Le e u -

fasie spet tano a l la fauna pelagica e presentano 
sui l a t i de l co rpo ce r t i o r g a n i p a r t i c o l a r i , c o n 

s idera t i i n passato come occhi accessori, m a che 
in r e a l t à , dice i l Sars, sono organi luminosi. 

A i g r u p p i precedent i segue l ' O r d i n e degl i 

S T O M A T O P O D I (Stomatopoda), ca ra t t e r i zza to 
dagl i occh i p e d u n c o l a t i e m o b i l i , da l co rpo 

segmentato e da l l a pos iz ione e da l la f o r m a 
delle b r anch ie . 

Lo scudo dorsale , c o s ì spiccato nei decapodi , 
è r i d o t t o n e g l i s t o m a t o p o d i ad una pias t ra o r i z 
zontale, quas i quadra ta . Lascia l i b e r i e i n d i 
pendent i , t an to le p a r t i a n t e r i o r i , quan to i 
qua t t ro segment i p o s t e r i o r i de l cefalotorace. 
Gli occhi g r a n d i e b r e v i g iac iono sopra u n seg
mento an te r io re , m o b i l e , seguito da u n a l t r o 
segmento ne l quale sono inser i te le antenne 
interne. I l l o r o pedunco lo so t t i l e , compos to d ì 
t r e a r t i c o l i , presenta t r e s t a f f i l i . A l l a base delle 
antenne esterne, spo rgen t i da l lo scudo dorsale , 
si t r o v a una l u n g a squama, appar tenente al 
pedunco lo . Le l abb ra e le p a r t i bocca l i c o r r i 
sponden t i a l le m a n d i b o l e e a l le mascel le de l 

gambero f l u v i a l e conservano i l o r o ca ra t t e r i 
d i s t i n t i v i so l tan to neg l i i n d i v i d u i f resch i o c o n 
servat i ne l lo s p i r i t o ; g l i i n d i v i d u i secchi ne 

sono p r i v i , sebbene man tengano le a l t re p a r t i c o l a r i t à special i d i quest i a n i m a l e t t i . 

Invece è p o r t a t o a c inque paia i l n u m e r o de i piedimascelle, med ian te l ' aggiunta 
dei due a r t i che c o r r i s p o n d o n o al p r i m o e a l secondo paio d i zampe dei decapodi . 

T u t t i quest i p ied imasce l l e , m e n o q u e l l i de l p r i m o pa io , sono m u n i t i d i u n a r t i co lo 

unc ina to , che s i r i b a t t e come la l a m a d i u n co l te l lo e f o r m a un o t t i m o organo p r e n 
sile per la sua fo rza , per la sua lunghezza e pei den t i l u n g h i ed aguzzi della l a m a 

sot t i le e a f f i l a t a . L ' a n i m a l e se ne g iova pure per aggredi re i l n e m i c o . Anche g l i inse t t i 

rapaci (Mantis ed a l t r i ) sono p r o v v e d u t i d i zampe p r e n s i l i , m a nessun a l t r o a r t r o -
podo ne presenta una tale q u a n t i t à v i c i n o a l la bocca. I l segmento l i b e r o , c i o è n o n p i ù 

r i c o p e r t o da l lo scudo dorsale, che sostiene l ' u l t i m o paio d i p iedimascel le , è seguito 

da t re a l t r i segment i r o b u s t i , le c u i append ic i presentano una s t r u t t u r a d iversa e 

Squilla mantide (Squilla mantis). 
Poco impicciolita. 



6 2 Ordine quinto: Isopodi 

possono essere adoperate come p inne e come zampe. Ma i n r e a l t à i l grosso a d d o m e 
è i l ve ro o rgano l o c o m o t o r e e presta i n o l t r e o t t i m i se rv ig i a l l ' a n i m a l e , i l qua le se ne 
serve come d i u n r e m o , p e r c h è t e r m i n a i n una larga p inna . Le append ic i foggia te a 
zampe dei c inque segment i a n t e r i o r i de l l ' addome sono m u n i t e d i b r a n c h i e foggiate a 
c i u f f e t t i , la cu i d i l a taz ione co r r i sponde a l la a t t i va c i rco laz ione de l sangue, a l la g rande 
n e c e s s i t à d i r esp i ra re r i su l t an t e da l la robustezza musco la re ed a l la v i v a c i t à degl i 
a n i m a l i appa r t enen t i a questo o r d i n e . 

La S Q U I L L A M A N T I D E D E L M E D I T E R R A N E O (Squilla mantis) g iunge a l l a lunghezza 
d i 18 c m . e spetta a i m i g l i o r i p r o d o t t i a l i m e n t a r i p r o v e n i e n t i da l m a r e . N o n è u n o dei 
m e m b r i p i ù v i v a c i de l la sua classe, a l m e n o i n s c h i a v i t ù , dove cessa d i nuo t a r e , e c a m 
m i n a reggendosi sul le t re paia d i z ampe l a t e r a l i , come r i su l t a da l l a nos t ra figura. 
A d o p e r a spesso i p iedimascel le per r i p u l i r s i le v a r i e p a r t i de l c o r p o ; m e n t r e si pe t t ina 

p u ò s f io ra re p e r f i n o la super f ic ie de l la coda. 
Una specie m i n o r e , l unga 1 0 c m . , Squilla Desmarestii, n o n popo la sol tanto i l 

Med i t e r r aneo , m a è pu re d i f fu sa ne l l a Manica . I n generale questo a n i m a l e t t o r i m a n e 
nascosto f r a i sassi e le a lghe, per cu i n e g l i a c q u a r i s i lascia osservare con tu t t a 
c o m o d i t à : adopera col la mass ima destrezza e per g l i us i p i ù d i v e r s i g l i a r t i che c i r 
condano la bocca. N o n cessa d i r i p u l i r s i le v a r i e p a r t i de l co rpo , volge le antenne i n 
v a r i sensi e co l l ' una o c o l l ' a l t r a z a m p a si g ra t t a i l dorso . 

I l Q U A R T O O R D I N E de i L O R I C A T I comprende i C U M A C E I (Cumacea), c i rca 70 specie 
d i p icco l i crostacei , poco appar i scen t i . Quest i a n i m a l e t t i n o n vanno sogget t i a nessuna 
m e t a m o r f o s i ; i n passato erano anzi cons idera t i come l a rve d i decapodi , m a i l K r ò y e r 
d i m o s t r ò che tale apprezzamento era asso lu tamente falso. 

O R D I N E Q U I N T O 

ISOPODI (ISOPODA) 

Negli ISOPODI le singole parti del corpo, in complesso, sono disposte come negli 
a n f i p o d i . L a testa presenta due occhi fissi ; i sette segment i l i b e r i de l torace sono 
m u n i t i d i zampe d i aspetto p r e s s o c h é uguale, t e r m i n a n t i d i r ado i n chele. I segment i 

a d d o m i n a l i a m m o n t a n o t u t t ' a l p i ù a s e i ; un cara t te re i m p o r t a n t e d i t u t t i g l i i sopod i , 
d i s t i n t i i n o l t r e da l co rpo a p p i a t t i t o , è la t r a s f o r m a z i o n e del le z ampe de l pos taddome 
i n l a m i n e dopp ie , che servono da o r g a n i r e s p i r a t o r i . Le zampe to rac i che de l le f e m 

m i n e sono m u n i t e d i append ic i f o g l i f o r m i , f o r m a n t i una c a v i t à d ' i ncubaz ione i n cu i 

si r acco lgono le uova e i neona t i nei p r i m i g i o r n i del la l o r o v i t a . G l i i n d i v i d u i g i o v a n i 

r a s somig l i ano ag l i a d u l t i , m a n o n hanno ancora a l c o m p l e t o i s egmen t i n è g l i a r t i . 

Cons idera t i compless ivamente g l i i sopod i spet tano a i crostacei m i n o r i , p o i c h é la l o r o 

lunghezza m e d i a v a r i a f r a 1 3 - 2 6 m m . Si n u t r o n o a p re fe renza d i sostanze pu t r e f a t t e 

e sono a n i m a l i a d a t t a b i l i i n s o m m o g rado a i m o d i d i v i v e r e p i ù d i v e r s i ; i n f a t t i p r o 

sperano nel le acque salate e d o l c i , su l t e r r eno e ne i l u o g h i u m i d i o secchi ; i n genera le 

m e n a n o v i t a l i b e r a , m a s i t r o v a n o pu re a l lo s tato parassi ta su i pesci e sop ra a l t r i 

c ros tacei . Conosc iamo o g g i d ì c i rca 8 0 0 specie d i i s o p o d i , d i cu i 2 5 0 sono t e r r a g n o l e . 
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La f a m i g l i a deg l i O N I S C I D I (Oniscidaé) è cara t te r izza ta dal la f o r m a speciale d e l l ' u l 
t i m o pa io d i z a m p e a n a l i , sporgen t i a guisa d i u n c i n i d ' a m b o i l a t i de l l ' addome . Questi 
crostacei d i f f e r i s c o n o i n o l t r e dag l i a l t r i m e m b r i de l lo stesso o r d i n e per le l o r o a b i t u d i n i 

t e r r a g n o l e ; i n generale f r e q u e n t a n o i l u o g h i u m i d i e si t r a t t e n g o n o a l l ' o m b r a delle 
m u r a g l i e , so t to i sassi, ne l le can t ine e v i a d icendo ; sono a n i m a l i t i m i d i e a m a n t i 
d e l l ' o s c u r i t à , i q u a l i s i t r o v a n o bene so l tan to i n u n a m b i e n t e u m i d o , dove l ' a r i a è 

pesante e sa tu ra d i u m i d i t à . So l tan to la l a m i n a i n t e r n a del le zampe ana l i consta d i 

una m e m b r a n a so t t i l e e serve d i o rgano r e s p i r a t o r i o ; la l a m i n a esterna, d i s t r u t t u r a 
p i ù robus t a , f o r m a a l d i a 

sopra d e l l ' a l t r a u n a sor ta 

d i coperch io che ne i m 
pedisce i l d isseccamento. 
Nelle specie de i gene r i 

Oniscus, Armadillidium 
ed a l t r i , che v i v o n o i n 
luogh i a sc iu t t i e so l egg ia t i , 

pare che o l t r e la debole 
resp i raz ione b r anch i a l e , 

abbia luogo una sor ta d i 

respi raz ione aerea, p o i c h é 
neh ' operco lo a n t e r i o r e 

delle b r anch i e s i t r o v a n o 
v a r i spazi r a m i f i c a t i , che 

servono pe l passaggio d e l 
l ' a r i a , e, secondo o g n i 

p r o b a b i l i t à , s i a p r o n o es te rnamente med ian te fessure. I n generale sono cons idera t i 
come a n i m a l i r i p u g n a n t i I ' O N I S C O D E I M U R I (Oniscus murarius) e I ' O N I S C O D E L L E 

C A N T I N E (Oniscus scaber), i q u a l i , come g l i a l t r i m e m b r i de l g r u p p o a cu i a p p a r t e n 
gono, n o n possono a v v o l t o l a r e a pa l la i l l o r o co rpo p i a t t o , f a c o l t à che spetta invece 

alle f o r m e m u n i t e d i c o r p o p i ù convesso, come g l i A R M A D I L L I (Armadillus). 
I l processo r i p r o d u t t i v o deg l i o n i s c i d i è s i ngo la r i s s imo e cara t te r i s t i co . G l i o rgan i 

sessuali de l le f e m m i n e constano del le ape r tu re sessuali, d i u n serba to io i n cu i si 
raccolgono g l i e l e m e n t i f e c o n d a n t i de l masch io , deg l i o v i d o t t i e degl i o v a r i , s empre 

s v i l u p p a t i a paia p r i m a de l p e r i o d o amoroso e du ran te i l pe r iodo r i p r o d u t t i v o . Le 
piccol iss ime ape r tu r e sessuali g iac iono su l l a to a d d o m i n a l e de l co rpo , ne l l a scanala
tura de l q u i n t o segmento to rac ico e sboccano i n una s t rozza tura a f o n d o cieco del 

r i v e s t i m e n t o ch i t i noso , la quale cost i tuisce a p p u n t o i l se rba to io per g l i e l emen t i 
f econdant i m a s c h i l i , che tag l ia , per cos ì d i r e , la s t rada ag l i o v i d o t t i . Duran te l ' accop

p i amen to i l masch io a r rovesc ia la f e m m i n a su l dorso e i due a n i m a l i si un iscono 

ventre c o n t r o v e n t r e . G l i e l e m e n t i f e c o n d a n t i r i m a n g o n o per u n t e m p o abbastanza 
lungo ne l se rba to io de l l a f e m m i n a , da l quale r i sa lgono negl i o v i d o t t i , m a , n o n po tendo 

perveni re sub i to fino al le uova , neg l i o v a r i i , s i r acco lgono d i n a n z i ai l o r o ingressi 

r i s p e t t i v i , f o r m a n d o v i u n c u m u l o b i anco . F i n a l m e n t e r iescono a pene t ra re neg l i o v a r i 
e a l l o r a la f e m m i n a fecondata m u t a la pel le e subisce ne l l a sua o rgan izzaz ione n o t e 

v o l i m u t a m e n t i . L ' a p e r t u r a sessuale è scomparsa , come pu re i l se rba to io ch i t inoso i n 

cui sboccava, m a si è f o r m a t a invece una n u o v a ape r tu r a , rappresen ta ta da una fessura 

i m p a r i giacente ne l cen t ro de l la q u i n t a scanala tura a d d o m i n a l e . Passando per questa 

fessura, le u o v a fecondate pe rvengono nel la c a v i t à d ' i n c u b a z i o n e , che si è f o r m a t a 

1, Onisco (Oniscus scaber). 2, Armadillocomune (Armadillus vulgaris). 
Grandezza naturale. 
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d u r a n t e la m u t a de l la pelle, la quale d à pure luogo al la f o r m a z i o n e del le a p p e n d i c i 
l a m e l l i f o r m i del le zampe to rac iche . Le uova si sv i l uppano i n questa c a v i t à d ' i n c u b a 
z ione , m a i l processo n o n è t e r m i n a t o per questo. N e l l ' o v a r i o o r m a i v u o t o è r i m a s t a 
ancora una cer ta q u a n t i t à d i spe rma , d i cu i l a p roduz ione era stata s o v r a b b o n d a n t e ; 
d a l l ' o v a r i o lo spe rma che v i era r i m a s t o r isale nuovamen te n e l l ' o v i d o t t o sovras tante . 
Men t re le uova deposte per le p r i m e si sv i l uppano nel la c a v i t à d ' i n c u b a z i o n e , certe 
ce l lu le p r o p r i e de l r i v e s t i m e n t o d e l l ' o v a r i o si t r a s f o r m a n o i n a l t r e uova , e, appena i 
p i c c o l i i s o p o d i hanno lasciato la c a v i t à suddetta , le u o v a d i n e o - f o r m a z i o n e sono 
m a t u r e , l o spe rma g iunge a fecondar le e i l processo si c o m p i e come la p r i m a vo l t a . 
A l l o r c h é , da l le u l t i m e uova sono sgusciat i n u o v i a n i m a l e t t i , s c o m p a i o n o le l a m i n e 
d ' i n c u b a z i o n e ; la f e m m i n a t o r n a a m u t a r e la pel le e r i acqu i s t a l 'aspet to che aveva 
p r i m a de l l ' a ccopp i amen to , a l l o s tato ve rg ina le , se c o s ì posso e s p r i m e r m i . Le f e m m i n e 
che n o n si accoppiano non m u t a n o la pel le e que l le i n c u i , pe r caso, l a fecondazione 
è un i l a t e r a l e , m u t a n o la pel le so l t an to da l l a par te che r i m a s e infecondata; i n queste 
f e m m i n e le append ic i del le zampe , dest inate a f o r m a r e la c a v i t à d ' i ncubaz ione , 
r i m a n g o n o r u d i m e n t a l i . 

G l i A S E L L I D I (Asellidae) s i d i s t i nguono dag l i o n i s c i d i pe l co rpo magg io rmen te 
a l lunga to e per la b r e v i t à de i segment i a d d o m i n a l i , ad eccezione d e l l ' u l t i m o , che è 

assai s v i l u p p a t o ed ha la f o r m a d i u n o scudo. Nell 'ASELLO 

C O M U N E (Asellus aquaticus) l ' a d d o m e consta d i u n solo ed 
un ico segmento grande e s c u d i f o r m e . Questo a n i m a l e t t o , lungo 
13 m m . , abbonda o v u n q u e ne i fossi e neg l i s tagni , al le p r o 
f o n d i t à p i ù d iverse . Se ques t i si p rosc iugano d u r a n t e l 'estate, 
g l i asel l i si a f fondano ne l la m e l m a e v a n n o sogget t i ad una 
sor ta d i le ta rgo es t ivo , da l qua le si r i s v e g l i a n o colle p r i m e 
piogge a u t u n n a l i per r i p r e n d e r e la l o r o v i t a consueta. 

Siccome n o n t u t t i g l i a se l l id i ab i t ano le acque s tagnant i o 
a lenta co r ren te , s ' i n c o n t r a n o pu re ne i l a g h i so t t e r rane i e 
p r o f o n d i , dove p e r ò p e r d o n o l 'uso del la v i s t a . 

Questo g r u p p o d i a se l l id i è l a rgamen te rappresen ta to anche 
ne l m a r e e cont iene la l i m n o r i a t e reb ran te , a n i m a l e dannosis

s i m o , d i cu i a b b i a m o g i à pa r l a to . G l i a se l l id i abissa l i acqu is tano t a l v o l t a d i m e n s i o n i 
cons ide revo l i ed hanno u n aspetto fantas t ico per le a p p e n d i c i aculeate d i cu i sono 
p r o v v e d u t i . 

Sferoma (Sphaeroma). 
Ingrandito. 

Le f a m i g l i e seguenti c o m p r e n d o n o g l i I S O P O D I N U O T A T O R I O S F E R O M A T I D I (Sphae-
romatidae); i n quest i crostacei le due zampe p o s t e r i o r i , p i a t t e , f o r m a n o una p inna 

col segmento t e r m i n a l e de l co rpo . Spet tano al g r u p p o deg l i s f e r o m a t i d i g l i S F E R O M I 

(Sphaeroma), d i f f u s i o v u n q u e i n g r a n d i s s i m o n u m e r o , m a s o p r a t t u t t o sul le spiagge 

de i m a r i p i ù c a l d i . L o S F E R O M A del le coste europee (Sphaeroma serratum) s ' incon t ra 

d a p p e r t u t t o sul le coste rocciose, l ungo i l l i m i t e de l l ' a cqua . V i v e soc i evo lmen te sot to i 

sassi, e, appena toccato, si a v v o l t o l a a pa l l a . Si avvezza p u r e a l l ' a cqua s a l m a s t r a ; 

i n f a t t i , a l passaggio de l K e r k a , lo t r o v a i nel go l fo che passa i n s e n s i b i l m e n t e ne l m a r e , 
v i c i n o a Sebenico i n Da lmaz i a , i n un ' acqua poch i s s imo sa la ta . A n c h e f r a g l i a b i t a n t i 

c iechi del le g ro t t e de l la Gar inz ia t r o v i a m o u n o s f e r o m a (Monolìstra caeca). 
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L a f a m i g l i a de i C I M O T G T D I (Cymothoidae) è m u n i t a d i o r g a n i m a s t i c a t o r i t r a s f o r 
m a t i i n pa r t e i n a p p a r a t i succ ia to r i ; le f o r m e p r o v v e d u t e d i quest i appa ra t i v i v o n o 

sempre a l lo stato parass i ta su i pesci . Le a l t r e nuo t ano l i b e r a m e n t e qua e l à ; le specie 

d i aspet to s ingo la re , l a rghe e p ia t t e , de l genere Serolis, si a f fondano i n schiere n u m e 

rose ne l la sabbia del le coste an ta r t i che e sono p ro te t t e dal le aggressioni de i v o r a c i 

ucce l l i m a r i n i dag l i a r t i c o l i basa l i , d e l l ' u l t i m o paio d i zampe a d d o m i n a l i , e r i g i b i l i e 

Maschio di Praniza. Poco ingrandito. Femmina di Praniza. Poco ingrandita. 

trasformati in aculei. 1 cimotoidi sono in parte ermafroditi, ma in essi gli organi 
sessuali m a s c h i l i e f e m m i n i l i n o n si presentano con temporaneamente , ed anz i si 
a l t e rnano i n epoche d e t e r m i n a t e . I masch i si un iscono al le f e m m i n e g i à esistent i , le 
q u a l i p r i m a e rano masch i , m u t a n o la pel le , acquis tano g l i o v a r i a d e t r i m e n t o dei 
t es t i co l i e d i v e n t a n o a l o r o v o l t a f e c o n d a b i l i . 

Il genere Praniza, di cui raffiguriamo nel testo i due sessi, è affine alle precedenti 
f a m i g l i e d i i s o p o d i , m a n o n p u ò esservi aggregato s i s temat icamente . I segment i de l 
torace, sa lda t i col la testa, lo r e n d o n o s i m i l e a i decapodi nel l ' aspet to esterno, sebbene 
present i g l i occhi fissi deg l i i sopod i ; è uno deg l i esempi p i ù spiccat i de l la v a r i a b i l i t à 

i nc r ed ib i l e de l t i p o de i cros tacei . D u r a n t e i l p e r i o d o g i o v a n i l e i n c u i ha testa p iccola , 
occhi g r a n d i ed una p robosc ide succiatr ice , l ' an ima le v i v e a l lo stato parassi ta sopra 

d ive r s i pesci d i m a r e . I n ta le s tad io d i s v i l u p p o la f e m m i n a s ' i ndur i sce e i l maschio 
se ne d i s t ingue per l a testa colossale e quad ra t a e per la robus ta mascel la super io re . 
L 'aspet to de l masch io è c o s ì d ive r so da que l lo del la f e m m i n a , che fino a quest i u l t i m i 

t e m p i venne cons ide ra to come u n genere p a r t i c o l a r e ( A n c e u s ) . 

L a v i t a parass i ta r ia produsse anche f r a g l i i s o p o d i certe f o r m e p a r t i c o l a r i , che 

v i v o n o a spese d i a l t r i m e m b r i de l la l o r o l o n t a n a paren te la . T a l i sono le f a m i g l i e de i 

B O P I R I D I (Bopyridae) e deg l i E N T O N I S C I D I (Entonixidae), le q u a l i debbono soppor ta re 

parecchie s t rane conseguenze de l l o r o t r o p p o c o m o d o m o d o d i v i v e r e . 
I B O P I R I D I pe r f e t t amen te s v i l u p p a t i presentano e n o r m i d i f fe renze sessuali. L ' o r g a 

n i s m o de i masch i è assai p i ù e levato d i que l lo del le f e m m i n e , le q u a l i p e r ò l i superano 

a lquan to nel la m o l e . Essi conservano spiccatamente i l t i p o cara t te r i s t i co deg l i i sopod i 

5. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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nel la posizione deg l i o c c h i , ne l la segmentazione de l co rpo e nel le p r o p r i e t à del le 
append ic i de i segment i ; hanno co rpo a l lunga to e s i m m e t r i c o . Le f e m m i n e sono p i ù 
v o l u m i n o s e , la rghe e p ia t te ; ne l pe r iodo g iovan i le si avv i c inano a i l o r o c o m p a g n i 
nel complesso del l ' aspet to e s t e rno ; a l lo stato adu l to ne d i f f e r i s cono invece i n m o d o 
essenziale. A n z i t u t t o pe rdono la f o r m a s i m m e t r i c a del c o r p o , i l quale s ' i n c u r v a a 
destra o a s in i s t ra , per cu i i segment i de l torace e l ' addome , compos to d i sei segment i 
sa lda t i f r a l o r o , sono assai p i ù s t r e t t i ne l la par te concava che n o n ne l la pa r t e convessa. 
Ma la d i v e r s i t à del la d i rez ione del la cu rva è d e t e r m i n a t a da l p u n t o i n cu i quest i a n i 
m a l e t t i sono fissati sul co rpo de i l o r o o s p i t i . Salvo poche eccezioni , le l o r o d i m o r e 
sono cos t i tu i te dal le c a v i t à b r a n c h i a l i de i c a r i d i d i e p i ù d i r ado de i b r a c h i u r i . L a curva 

a s i m m e t r i c a compare quando una l a r v a d i sesso f e m m i n i l e penet ra , co l l ' acqua del la 
resp i raz ione , ne l l a c a v i t à b ranch ia l e destra o s in i s t ra de l l ' osp i te . L a pa r t e i n f e r i o r e 
de l la c a v i t à b r anch i a l e è p i ù spaziosa e lo s v i l u p p o procede p i ù l i be r amen te ; p e r c i ò 
i parass i t i de l la c a v i t à r e s p i r a t o r i a s in i s t ra s ' i n c u r v a n o a destra e i nve r samen te que l l i 
del la c a v i t à destra s ' i n c u r v a n o a s in i s t ra . L ' a s i m m e t r i a s i estende pu re ag l i o v a r i : 

que l lo de l la par te convessa è spesso assai p i ù s v i l u p p a t o d e l l ' a l t r o . U n ' a l t r a conse
guenza de l la v i t a parass i ta r ia è la scomparsa parz ia le d e l l ' i n t e s t i no , o per lo meno 
de l l ' ano e la g rande f e c o n d i t à de l la f e m m i n a . I masch i s i aggi rano su l la to i n f e r i o r e 
de l l ' addome delle f e m m i n e , f r a le b ranch ie . È d i f f i c i l i s s i m o che i l medes imo ospite 
a l b e r g h i ne l lo stesso t e m p o a destra e a s in i s t r a u n b o p i r i d e . 

P i ù s t rana ancora è la v i t a parass i ta r ia degl i E N T O N I S C I D I , che n o n v i v o n o d i r e t t a 
men te a spese de i crostacei , m a sono parass i t i de i l o r o pa rass i t i , f r a cu i scelgono i 
r a r i s s i m i r i zoce f a l i , i q u a l i , come v e d r e m o p i ù t a r d i , g iovandos i del le append ic i cave 

de l l o r o co rpo , s i m i l i a m i n u t i s s i m e r a d i c i , a v v o l g o n o g l i i n t e s t i n i de l l o r o ospi te e lo 
p r i v a n o de l c ibo che g l i occor re . Duran te i l pe r iodo g i o v a n i l e g l i en ton i s c id i hanno 
ne i due sessi u n aspetto p r e s s o c h é uguale , m a anche i n questa f a m i g l i a , le f e m m i n e , 
parassite per eccellenza, sono spesso d i f o r m a a s i m m e t r i c a ed hanno co rpo c i l i n d r i c o , 
a r r o t o n d a t o , foggia to a vescica, p r i v o d i a r t i o d i e s t r e m i t à e v i a d icendo . Posandosi 
accanto al r i zocefa lo , i n s inuano la testa nel la pel le de l la coda del crostaceo, per m o d o 
da raggiungere le cosidette r a d i c i de l p r i m o parassi ta , che spesso r iescono a scacciare, 

o p p u r e si fissano d i r e t t a m e n t e sul r i zoce fa lo e ne p e r f o r a n o la testa a l lunga ta a guisa 
d i proboscide , per m o d o da pe rven i r e fino agl i o r g a n i del la n u t r i z i o n e . N o n to lgono 
a l l ' osp i te i p r o p r i e l emen t i n u t r i t i z i g i à e l a b o r a t i , m a g l i p o r t a n o v i a i l c ibo che venne 

l o r o t o l t o da l r i zocefa lo . I masch i sono assai p i ù p i cco l i de l le f e m m i n e e s i m i l i agl i 

i sopodi ne l l ' a spe t to ; vanno a cercare le f e m m i n e sot to la coda de i g r a n c h i e m u o i o n o 
dopo l ' accopp iamento . 

O R D I N E S E S T O 

AHFIPODI (AMPHIPODA) 

Gli ANFIPODI costituiscono un ordine di crostacei diffuso in tutto il globo e com

posto d i c i rca 6 0 0 specie, rappresenta te per lo p i ù da u n n u m e r o s t e r m i n a t o d i 

i n d i v i d u i . I Tedeschi d à n n o a ques t i a n i m a l i i l n o m e d i P U L C I D I M A R E , p e r c h è quas i 

t u t t i p rocedono ne l l ' acqua nuo tando a sbalzi e v i sa l te l lano co l la mass ima a b i l i t à ed 
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anche f u o r i de l l ' acqua spiccano i sal t i p i ù a r d i t i , o l t repassando d i cento e p i ù vol te la 

p r o p r i a al tezza. M o l t i sono compress i a i l a t i e r i c o r d a n o p e r c i ò l on t anamen te i c a r i d i d i , 
da cu i p e r ò d i f f e r i s cono i n m o d o essenziale, come da t u t t i i decapodi , nel la segmenta

z ione de l c o r p o . Per i n t ende re m e g l i o c iò che s t i a m o per d i r e , g ioverebbe procacc iars i 

a l c u n i e s e m p l a r i del G A M M A R O C O M U N E (Gammaruspulex), d i f f u so p r e s s o c h é i n tu t t a 
la G e r m a n i a , o a l c u n i r app re sen t an t i d i qua lche specie a f f ine n o n ancora descri t ta 
f i n o r a , che s ' i ncon t r ano 
a m i g l i a i a sot to i sassi, 

nel legno e ne l le so 
stanze vegeta l i s e m i 

decomposte , sparse su l 
fondo de i n o s t r i cors i 

d'acqua e sul le sponde 
dei l agh i e deg l i s t agn i . 

La testa, saldata co l 
segmento torac ico a n 
te r io re , presenta due 

occhi fissi, c i o è n o n pe
dunco la t i e facce t ta t i , 
due paia d i an tenne e u n 
paio d i p ied imasce l le , 

o l t r e le t r e paia d i mascel le . I due segment i t o rac i c i l i b e r i sono cos t ru t t i come le c inque 
p o r z i o n i d i cu i si c o m p o n e i l c o r p o ; a queste sette p a r t i c o r r i s p o n d o n o sette paia d i 
zampe, che se rvono da o r g a n i l o c o m o t o r i . Sette segment i f o r m a n o pure i l pos taddome, 
non sempre d i s t i n t o ; t u t t i , f u o r c h é l ' u l t i m o , sono m u n i t i d i zampe, d i cu i le t r e p r i m e 
paia d i f f e r i s cono da l le t r e u l t i m e nel la f o r m a e n e l l ' u f f i c i o a cui sono dest inate. Le 
t re p r i m e paia contengono g l i o rgan i del la resp i raz ione , i q u a l i , essendovi at taccat i a 
guisa d i l a m i n e , se rvono a l c o n t i n u o passaggio del l ' acqua, f u n z i o n e che si p u ò osservare 
fac i lmente neg l i i n d i v i d u i che si m u o v o n o poco. G l i a n f i p o d i hanno m o l t o bisogno d i 
resp i ra re e m u o i o n o f a c i l m e n t e ne i r e c i p i e n t i i n cu i l ' acqua n o n p u ò essere pur i f i ca t a 
dal la vegetazione. T e n u t i i n vasi p i a t t i o i n acqua r i con o r l i p i a n i , si raccolgono i n breve 

nel pun to i n cu i l ' acqua è p i ù bassa ed a f f r e t t ano co i l o r o m o v i m e n t i l ' a s so rb imen to 
de l l ' a r i a . 

G l i a n f i p o d i m a g g i o r i o l t repassano la lunghezza d i 40 c m . ; m o l t i p e r ò n o n supe
rano quel la d i 4 c m . e a l c u n i v i g i u n g o n o appena. Poch i s s imi v i v o n o nel l ' acqua dolce. 

Le numeros i s s ime f o r m e m a r i n e si t r a t t engono i n par te sul le coste e i n par te i n a l to 
mare . Nei m a r i s e t t en t r i ona l i , dove c o m p a i o n o i n schiere i n n u m e r e v o l i , si r endono 
u t i l i s s i m i d i v o r a n d o le c a r n i degl i a n i m a l i m o r t i . I cadaver i de i d e l f i n i e del le balene, 

decomponendos i , i n f e t t ano l 'acqua a g r a n d i dis tanze, e, senza g l i a n f i p o d i , che l i c o n 
sumano fino al le ossa, p o t r e b b e r o d i s t ruggere m i l i o n i e m i l i o n i d i a n i m a l e t t i m a r i n i . 

Gl i a n f i p o d i sos t i tu iscono p e r c i ò i n quel le r e g i o n i g l i a v o l t o i de i paesi t r o p i c a l i , m a 

consumano una q u a n t i t à assai p i ù grande d i sostanze venef iche e prestano a l l ' i g i e n e 

della na tu ra o t t i m i ed i m p o r t a n t i s e r v i g i . 

L ' i n d i v i d u o che r a f f i g u r i a m o nel testo appar t i ene a l l a f a m i g l i a de i G A M M A R I D I 

(Gammaridae), ne l la qua le le due paia d i zampe a n t e r i o r i a l cefalotorace sono o r g a n i 

p r e n s i l i , a cagione d e l l ' u n c i n o r ip iega to che v i si osserva. Tu t t e le f o r m e sa l t a t r i c i 

Gammaro comune (Gammarus />ulex). Grandezza doppia. 
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hanno co rpo r o b u s t o ; le l o r o zampe ana l i pos t e r io r i , che d e t e r m i n a n o l ' a t t i t u d i n e a l 
sa l to , sono s t i l i f o r m i . L 'esame del g a m m a r o comune , a n i m a l e t t o che t u t t i possono 
p r o c u r a r s i f a c i lmen te , è d i b reve du ra t a . Questo p iccolo crostaceo si t r a t t i ene sul 
f o n d o del le acque basse, ed anche, sotto i sassi p i ù grossi o sot to i pezzi d i legno e 

si nu t r e a preferenza d i sostanze vege
t a l i e d i v o r a le p a r t i polpose del le fogl ie 
che n e l l ' a u t u n n o cadono nel l ' acqua. 
Sol levando r e p e n t i n a m e n t e uno dei 

sassi sot to c u i si nasconde, lo si vede 
r i u n i t o i n b r a n c h i c o m p a t t i , compos t i 
d i i n d i v i d u i g r a n d i e p i c c o l i , i qua l i 
p e r ò , appena d i s t u r b a t i ne l l a lo ro 
quie te , si d i spe rdono i n tu t t e le d i r e 
z i o n i , per nasconders i nuovamente i n 

qualche r i p o s t i g l i o s i curo . Quel l i che 
r i m a n g o n o at taccat i a l la p i e t r a sol le
vata cercano d i l i b e r a r s i con energici 
m o v i m e n t i de l l ' addome , e si a f f re t tano , 
senza p e r ò sa l te l la re , a raggiungere 
l ' e l emento dest inato a p ro t egge r l i . Se 
p e r ò n o n v i r iescono, le l o r o branchie 
si disseccano i n b reve e i l sole l i uccide 
r ap idamen te . L a causa d i questa loro 
sol leci ta d i spers ione n o n è so l tanto i l 

t i m o r e che p r o v a n o al cospetto d i ch i l i d i s t u rba , m a lo spavento d i c u i l i comprende 

la luce . R i n c h i u s i i n u n rec ip ien te quals ias i , si a f f r e t t ano a cercare u n r i c o v e r o , possi
b i l m e n t e oscuro , sot to qualche fog l i a o sassolino. I g a m m a r i d i passano l ' i n v e r n o 

Andania gigantea. Grandezza naturale. 

4, Talitro (Talitrus locusta). Ingrandito. - 2, Fronima (Phronima). Ingrandita tre volte. 

affondati nella melma e nella sabbia ; ricompaiono all'aperto coi primi tepori prima
v e r i l i e si accingono al la r i p r o d u z i o n e . Duran te i l p e r i o d o deg l i a m o r i s ' i n c o n t r a n o 

spesso i n c o p p i e : i l maschio , p i ù grosso de l l a f e m m i n a , a f f e r r a la sua c o m p a g n a cogl i 

u n c i n i del le zampe a n t e r i o r i e n o n la r i m e t t e i n l i b e r t à che dopo qua lche g i o r n o . 

L a p ro l e si s v i l u p p a nel le c a v i t à d ' i n c u b a z i o n e del le zampe m a t e r n e e la m a d r e por ta 

seco ovunque i p i c c i n i ne l p r i m o p e r i o d o del la l o r o v i t a . A l l ' i n d i z i o de l p i ù l ieve 

pe r i co lo , ques t i si r i c o v e r a n o f r a le z ampe m a t e r n e , a b i t u d i n e c o m u n e anche agl i 

a n f i p o d i m a r i n i , per esempio , a l Gammarus locusta de l le coste europee . I g a m m a 

r i d i c iechi e p r e s s o c h é i n c o l o r i n o n sono r a r i s s i m i ne i pozz i del le an t i che m i n i e r e i n 
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q u e l l i d i H e l g o l a n d e d i Venezia e nel le p r o f o n d i t à de i l agh i p i ù g r a n d i . Vennero clas

s i f icate sc i en t i f i camen te alcune f o r m e cieche e p e r f i n o u n genere d i s t i n to (Niphargus), 
m a è p r o b a b i l e che i n questo caso si t r a t t i s empl i cemen te d i a lcune v a r i e t à del g a m m a r o 
c o m u n e . 

G l i a n f i p o d i m a r i n i sono r app resen ta t i da u n n u m e r o e n o r m e d i i n d i v i d u i e d i 
specie ed acquis tano spesso d i m e n s i o n i cons ide revo l i , come r i s u l t a da l la figura del la 
Andania gigantea, f o r m a abissale, che r app re sen t i amo ne l testo. 

Ol t re i l Gammarus pulex le acque do l c i d e l l ' E u r o p a a lbergano parecchi a l t r i 
g a m m a r i d i a f f i n i , d e s c r i t t i m i n u t a m e n t e da i n a t u r a l i s t i . 

Se i l l e t to re cons idera che le coste ing les i sono abi ta te da 137 specie d i a n f i p o d i 

p r o p r i a m e n t e d e t t i , n o n p u ò da rc i t o r t o se c i l i m i t i a m o a c i tare poche f o r m e d i questo 
g ruppo , scegliendo le p i ù i m p o r t a n t i , c i o è quel le p i ù f ac i l i da osservare sul le spiagge 
m a r i n e d i B r i g h t o n , d i H e l g o l a n d o l u n g o i l L i d o a Venezia. I n que i l u o g h i abbonda 

ovunque f r a le a lghe che i l m a r e r i ge t t a su l la r i v a i l T A L I T R O (Talitrus locusta), 
an imale ca ra t te r i s t i co de l le spiagge m a r i n e e I ' O R C H E S T I A (Orchestia litoralis), che 
ne d i f fe r i sce so l tan to ne l l a s t r u t t u r a de i p ied imasce l le . 

I t a l i t r i n o n d iscendono m a i ne l l ' acqua , m a seguono i l l i m i t e del flusso e del 
r i f l u s so ; d u r a n t e i l r i f lu s so si t r a t t engono a preferenza sulle alghe deposte dal le onde 
sulla spiaggia , dove spiccano a r d i t i s a l t i , i nna l zandos i fino al l 'a l tezza d i 3 0 c m . e 
compa iono i n schiere i n n u m e r e v o l i , v i s i b i l i da l on t ano . Ciò accade p e r ò so l tanto 

nell 'estate. Duran te l ' i n v e r n o , sul le coste de i m a r i s e t t en t r i ona l i , si nascondono nel le 
agg lomeraz ion i d i a lghe s e m i - p u t r e f a t t e , che i l flusso del m a r e depone su l la spiaggia, 

al d i sopra de l l i m i t e o r d i n a r i o de l l ' acqua . 

Gl i A N F I P O D I C H E S C A V A N O G A L L E R I E O E D I F I C A N O N I D I f o r m a n o u n g r u p p o 

abbastanza n u m e r o s o de l l o r o o r d i n e . Per lo p i ù sono m u n i t i d i o rgan i u n c i n a t i 
a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re del co rpo , d i cu i si g iovano per at taccarsi alle l o ro d i m o r e , 
composte d i f r a m m e n t i d i sassi o d i legno, o p p u r e d i m e l m a consol ida ta coi l o r o 

esc rement i . I l Microdentopus grandimanus adopera i l terzo e i l q u a r t o pa io d i zampe 
toraciche per cos t i tu i re col le alghe sminuzza te una sor ta d i cemento , lo consol ida con 
pa l lo t to l ine d i s terco, ne r ives te d i fili la par te i n t e r n a e i n mezz 'o ra t e r m i n a i l suo 

l a v o r o . A l t r e f o r m e adoperano a l medes imo scopo le ga l l e r i e vuote degl i a n e l l i d i . 
Questi a n f i p o d i sono pure b u o n i n u o t a t o r i e si avv i c inano ag l i i s o p o d i ne l la f o r m a 

app ia t t i t a de l co rpo . 
I C o r o f i i d i , che p o r t a n o seco i m a t e r i a l i necessari a l la cos t ruz ione del le l o r o 

d i m o r e , sono a n i m a l i a f fa t to i n n o c u i ; lo stesso n o n si p u ò d i r e del la C H E L U R A 

T E R E B R A N T E (Chelura terebrans), d i s t i n t a da specia l i ca ra t t e r i d i f a m i g l i a , la qua le , 
ins ieme ad u n i sopodo d i cu i p a r l e r e m o p i ù t a r d i (Limnoria lignorum), pe r fo ra 

dal basso a l l ' a l t o le i n t r a v a t u r e de i m a g a z z i n i e degl i a r g i n i o dighe. F i n o r a venne 

osservata sul le coste m e r i d i o n a l i e occ identa l i d e l l ' E u r o p a , n e l l ' I n d i a occidentale e 
n e l l ' A m e r i c a del n o r d . Pare che l ' u n i c o r i m e d i o per a l l o n t a n a r l o sia i l creosoto, 

spruzzato su l l egname. La che lu ra t e rebran te p u ò essere considerata come u n paras
sita de i vegeta l i , p o i c h é v i v e d i sostanze vegeta l i e d i m o r a ne l legno. Da questo p u n t o 
d i v i s ta rappresen ta una f o r m a t r a n s i t o r i a f r a i parass i t i dei vegetal i e q u e l l i degl i 

a n i m a l i , f r e q u e n t i neg l i a n f i p o d i , a n i m a l i a d a t t a b i l i per eccellenza. 
Quest i A N F I P O D I P A R A S S I T I (Hyperiidae e Phronimidae) s i d i s t i nguono per lo 

s v i l u p p o s t r a o r d i n a r i o degl i occh i , f a t to che po t rebbe parere s t rano , t r a t t andos i d i 
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Cystosoma Neptuni. Poco impicciolita. 

a n i m a l i parass i t i , che hanno poco b isogno del la v is ta , quando n o n si considerasse 

che spesso debbono passare da u n ospite a l l ' a l t r o e sono cos t re t t i ad aguzzare lo 
sguardo . VHyperia e le f o r m e a f f i n i v i v o n o nel le c a v i t à b o r s i f o r m i g iacen t i sul lato 
i n f e r i o r e del le meduse. Duran t e l 'estate si lasciano t r a spor t a re pass ivamente dal le 
l o ro o s p i t i ; d ' i n v e r n o se ne a l lon tanano per agg i ra r s i su l f o n d o de l m a r e . La cosa è 

invece m o l t o d iversa r i spe t to a l la Phronima sedentaria, d i f fu sa ne i m a r i europei 
ed appar tenente a l l ' a l t r a f a m i g l i a . Questo a n i m a l e t t o sceglie i ce len te ra t i dei gener i 

Doliolum e Pyrosoma e l i d i v o r a per m o d o da conservarne so l t an to l ' i n v o l u c r o 

i n cu i s i s tabi l isce. P e r c i ò è costret ta a p r o v v e d e r e i n d i v i d u a l m e n t e a l l a p r o p r i a 
l ocomoz ione . 

L a Cystosoma Neptuni, che r a f f i g u r i a m o nel testo, spetta a l le f o r m e p i ù bel le 
e p i ù grosse. È un ' i s e r i na che mena v i t a l i be ra : g iunge al la lunghezza d i 1 0 0 m m . ed 

è assolutamente i n c o l o r a e t r a spa ren t e ; presenta su l la testa due occh i g r a n d i , l u n g h i 

25 m m . e faccet ta t i . Questa Cystosoma venne scoperta ne l la sped iz ione de l « Chal
lenger » ; W Y V I L L E - T H O M S O N crede, che, d u r a n t e la no t te , spe t t i a l g r u p p o degl i 

a n i m a l i pe lag ic i , sebbene d i g i o r n o discenda fino a l la p r o f o n d i t à d i a l m e n o 4 5 0 0 m . 

I l « Challenger » raccolse de l resto una grande q u a n t i t à d i i s o p o d i in te ressan t i s 

s i m i , f r a i q u a l i d o b b i a m o annovera re la s t rana Acanthozone tricarinata, m u n i t a 

sopra o g n i segmento d i t r e sp ine o aculei l a m e l l i f o r m i , u n o m e d i a n o e due l a t e r a l i . 
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I L E M A D I P O D I (Laemadipocla), s i ngo l a r i ne l l ' aspet to e ne l la f o r m a , cos t i tu iscono 
u n s o t t o r d i n e pa r t i co l a r e d i a n f i p o d i , co i q u a l i concordano ne l la sa lda tu ra del la testa 
coi p r i m i s egmen t i t o r a c i c i , m e n t r e ne d i f f e r i s cono per l ' a d d o m e r u d i m e n t a l e e pel 

n u m e r o del le zampe , che è d i sette pa ia . I n generale due segment i de l co rpo , invece 

delle zampe , sono m u n i t i d i b ranch ie l a m e l l i f o r m i . S iccome, come a b b i a m o de t to , i l 

Acanthozone tricarinata. Grandezza naturale. Caprella (Capretta). Poco ingrand. 

secondo segmento torac ico è s t r e t t amente u n i t o a l la testa, pare che i n quest i a n i m a 
l e t t i i l p r i m o pa io d i zampe si t r o v i sul la gola . I l so t t o rd ine d i cu i t r a t t i a m o si d i v i d e 
i n due g r u p p i p r i n c i p a l i , d i s t i n t i da l l ' aspet to e da l m o d o d i v i v e r e . I l p r i m o , Caprella, 
ha corpo so t t i l e , filiforme e a l lunga to . Nel le due p r i m e paia 
d i zampe i l p e n u l t i m o a r t i c o l o è assai i n g r o s s a t o ; le t re 
u l t i m e paia d i zampe superano le precedent i i n lunghezza . 
I l « Challenger » raccolse pure una f o r m a i m p o r t a n t e d i 
questo g r u p p o , Dodecas elongata, m u n i t a so l tan to d i sei 
paia d i zampe , d i c u i i l pa io pos te r io re od u l t i m o pa io è 
a l lunga to come le an tenne . Questo a n i m a l e t t o , so t t i le come 
u n filo d i r e fe , m i s u r a 7 c m . da l la pun ta del le antenne 
a l lungate fino a l l ' e s t r e m i t à d e l l ' u l t i m o pa io d i zampe distese. 
Le numerose specie d i capre l le , l unghe per lo p i ù 3 -13 m m . , 
si t r a t t engono nel le acque basse, sul le alghe m a r i n e e pas
sano inosservate per la l o r o piccolezza, m a o f f r o n o uno 

spettacolo in te ressant i ss imo a ch i si d i l e t t a d i osservare 
nel le sue svar ia te man i f e s t az ion i la v i t a degl i a n i m a l e t t i , apparen temente i n s i g n i f i 
can t i . Le capre l le sono i v e r i ac roba t i del la l o r o classe, p e r c h è hanno l ' a g i l i t à e i 

m o v i m e n t i c o m i c i del le s c imie e si agg i rano , spiccando sa l t i e facendo capr io le , su i 
r a m i d e l i c a t i s s i m i delle foreste s o t t o m a r i n e i n m i n i a t u r a . Sempre a l l eg r i ed a f faccen

d a t i , i n o s t r i m i n u s c o l i crostacei f o r m a n o u n v i v i s s i m o cont ras to coi C I A M I (Cyamus), 
i l c u i c o r p o ovale è a lquan to a p p i a t t i t o e la testa p iccola e s t r e t t a ; anche le t re u l t i m e 

paia d i zampe sono cor te e robus te . L a d e n o m i n a z i o n e volgare che i Tedeschi d à n n o 
a quest i a n i m a l e t t i , c h i a m a n d o l i P I D O C C H I D E I C E T A C E I , è p i enamen te g ius t i f i ca ta , 

Ciamo (Cyamus). Grandezza 
naturale. 
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p o i c h é essi v i v o n o a spese dei d e l f i n i e delle balene, a l la cu i pel le si aggrappano 

sa ldamente , per cui riesce d i f f i c i l i s s i m o s t accamel i e s t u d i a r l i . 

I l S E T T I M O O R D I N E de i L O R I C A T I è p iccolo ; i n f a t t i consta so l tan to d i 5 specie ed ha 
u n ' i m p o r t a n z a subord ina ta , data l ' i n d o l e del la nostra opera . Comprende i L E P T O S T R A C I 

(Leptostraca), u n i t a m e n t e a l genere Nebalia, r i u n i t o i n passato ai fillopodi. F u s tu 
d ia to p a r t i c o l a r m e n t e da l C L A U S , che ne d e t e r m i n ò la classif icazione sc ien t i f i ca . I l ep to 
s t rac i h a n n o u n guscio dorsale b iva lve e u n addome lungo , l i b e r o e compos to d i o t to 
segment i . Le poche specie a p p a r t e n e n t i a questo o rd ine ab i t ano i bassi f o n d i delle 
coste m a r i n e , s i n u t r o n o d i sostanze a n i m a l i ed hanno u n a s t r a o r d i n a r i a t e n a c i t à 

d i v i t a . 

O R D I N E O T T A V O 

OIRRIPBDI (CIRRIPEDIA) 

Vanno soggetti ad una trasformazione specialissima i crostacei che debbono il loro 
n o m e a i c i r r i deg l i a r t i c o l i t e r m i n a l i del le zampe e che, a m o t i v o del le l o r o secrezioni 
calcaree, erano co l loca t i f r a le conch ig l ie i n t u t t e le co l l ez ion i p i ù an t iche . I l Cuvier 

stesso n o n r i conobbe la l o r o vera na tu ra , la qua le de l res to si r i v e l ò so l tan to quando 
i v a r i s tad i i del l o r o s v i l u p p o f o r n i r o n o a i n a t u r a l i s t i i n d i c a z i o n i s i cu r i s s ime . L a nos t ra 

figura rappresenta uno d i t a l i s t ad i i , que l l o che segue 
i m m e d i a t a m e n t e l 'usci ta d e l l ' u o v o . V e d i a m o subi to che 
l ' an ima le t t o p i r i f o r m e , m u n i t o d i u n occhio f ron t a l e e 
d i t r e paia d i zampe , i l qua le guizza a l l eg ramen te n e l 
l 'acqua, r assomig l ia m o l t i s s i m o a i g i o v a n i en tomos t race i . 

L 'esper ienza acquistata co l lo s tud io de i crostacei paras
s i t i c i ha p r epa ra t i a vedere questo pe tu lan te r a m p o l l o 
t r a s f o r m a r s i i n u n vecchio b r o n t o l o n e . Dopo alcune 
m u t e de l la pel le , f a t to s i ser io e g iud i z io so , si d ispone a 

Larva di Lepas. ingr. 200 volte. f a r v i t a P i u t r a n q u i l l a . I l suo i n v o l u c r o è d iven ta to 
s i m i l e ad una conch ig l i a e le an tenne sporgen t i g l i 

se rvono per i n c o m i n c i a r e a fissarsi, m e n t r e u n cemento p r o d o t t o da gh iandole 
p a r t i c o l a r i p r o m u o v e u n ' u n i o n e p i ù i n t i m a e p i ù salda col suo c o m p a g n o . 

Ment re la corazza cutanea va so l levandosi g rada tamen te , v i si f o r m a n o spec ia l i 
deposi t i d i p ias t re calcaree, le q u a l i d à n n o i n b reve a l crostaceo u n aspet to s t r an i s 

s i m o . I l suo co rpo , o r m a i t r a s f o r m a t o i n m o d o s ingola re , si r a g g o m i t o l a , m a , sebbene 

l ' a n i m a l e acquis t i l 'aspetto d i una conch ig l i a , la sua n a t u r a d i crostaceo r i m a n e i n v a 

r i a t a e si man i fes ta nel le sei paia d i zampe fesse, m u n i t e d i n u m e r o s i c i r r i t e r m i n a l i . 

U n a l t r o i m p o r t a n t e cara t tere d i questo o r d i n e è l ' e r m a f r o d i t i s m o . So l t an to i gener i 

Cryptophialus e Alcippe sono d i v i s i sessualmente. R i spe t to al le f e m m i n e i m a s c h i 

sono d i una piccolezza s t r a o r d i n a r i a , poco p i ù grossi del le uova e m o l t o d i v e r s i da l le 

l o r o compagne ne l la s t r u t t u r a e nel l 'aspet to de l c o r p o . Da p r i n c i p i o n u o t a n o l i b e r a 

m e n t e ne l m a r e ; p i ù t a r d i s i at taccano al c o r p o de l le f e m m i n e , r i u n i t i i n p i c c o l i 
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g r u p p i d i due o t r e i n d i v i d u i . I n u n g r a n n u m e r o d i specie r ea lmen te e r m a f r o d i t e e 

d i s t r u t t u r a regola re d i l e p a d i d i , appar tenen t i a i gener i lòia e Scalpellimi, si osser
vano c e r t i p i c c o l i s s i m i i n d i v i d u i d i sesso masch i l e , i n par te assolutamente d ivers i 
da l le f e m m i n e e i n par te s i m i l i a queste, a cu i D a r w i n , che l i scoperse, diede i l n o m e 

d i « m a s c h i c o m p l e m e n t a r i » . L ' u f f i c i o che spetta a ques t i masch i è t u t t o r a ignoto e 
n o n è accer ta to finora che le uova deg l i e r m a f r o d i t i , data la p o s s i b i l i t à d i sv i l uppa r s i 

spontaneamente , abb iano b i sogno del la fecondazione dei cos ide t t i masch i c o m p l e 

m e n t a r i . G e r s t à c k e r l i cons idera come i n d i v i d u i s u p e r f l u i , des t ina t i a s compar i r e e l i 
paragona con rag ione ag l i o r g a n i r u d i m e n t a l i che s i osservano t a lvo l t a negl i a n i m a l i . 

1 c i r r i p e d i , d i c u i o g g i d ì s i conoscono p i ù d i 2 2 0 specie, si t r a t t engono esclus iva

mente ne l m a r e ed hanno un 'a rea d i d i f f u s i o n e m o l t o estesa, p e r c h è si at taccano ai 
co rp i i n a n i m a t i e v i v i , ga l l egg ian t i o n a t a n t i f r a le onde ed anche p e r c h è le l o r o l a rve 

p iccol iss ime vengono t r a spor t a t e f a c i l m e n t e qua e là dal le c o r r e n t i m a r i n e . Se p o i 
cons ide r i amo che ques t i a n i m a l e t t i sono d o t a t i d i una f e c o n d i t à s t r a o r d i n a r i a n o n 
d o b b i a m o m e r a v i g l i a r c i vedendo una data specie d i b a l a n i d i d i f fusa a m i l i o n i sulle 
spiagge, d iv i se da una dis tanza d i parecchie cent ina ia d i m i g l i a . I c i r r i p e d i possono 

ap r i r e e ch iudere spontaneamente i l l o r o i n v o l u c r o , nel quale r i m a n g o n o p r i v i d ' a r ia , 
e lement i d i cu i possono fa re a m e n o per u n pe r iodo d i t empo abbastanza l ungo . Si 
potrebbe quas i s u p p o r r e che n o n poch i vadano soggett i ad una sor ta d i t o r p o r e l e t a r 

gico. Senza tale suppos iz ione n o n p o t r e m m o spiegarc i la presenza dei ba l an id i sparsi 
sugl i scogl i de l l ' i so la d 'E lba , i n p ieno sole e i n l u o g h i che i l m a r e n o n lambisce se 
non è ag i ta to , n è que l l a deg l i stessi a n i m a l e t t i sul le rocce d i S. Malo , ad un 'a l tezza 
a cui l 'acqua n o n sale che due o t r e vo l t e a l l ' a n n o , d u r a n t e le bufe re p i ù v io l en t e . 

Quei p i cco l i crostacei cessano d i r e sp i r a re e d i n u t r i r s i per se t t imane e mes i , m e n a n d o 
senza a l cun d u b b i o una v i t a la tente . Ma, come possono s v i l u p p a r s i e i n q u a l m o d o 
si sono s v i l u p p a t i i n t a l i c o n d i z i o n i d i r i c a m b i o c o s ì p recar ie? 

Quando i c i r r i p e d i g iacc iono t r a n q u i l l a m e n t e ne l l o r o e lemento , socchiudono i l 
guscio e p r o t e n d o n o g l i a r t i , i q u a l i a l l o r a n o n servono p i ù a l la locomoz ione , m a 
r ip i egandos i ed a l lungandos i senza t regua , f o rn i s cono a l l ' a n i m a l e l 'acqua necessaria 

per la resp i raz ione e i l c ibo che g l i occor re . Questo consta d i sostanze a n i m a l i : a n i 
m a l e t t i pe lag ic i d ' o g n i sor ta , i n f u s o r i , r a d i o l a r i , l a rve e i n d i v i d u i g i o v a n i degl i a n i 
m a l i p i ù d i v e r s i . I l Pagenstecher t r o v ò una vo l t a ne l lo s tomaco d i u n solo lepadide 

50 m i t i l i g i o v a n i del la m e d e s i m a specie. 
I L E P A D I D I (Lepadidae) sono c h i a m a t i v o l g a r m e n t e i n tedesco « Conchigl ie 

anatre »; questa d e n o m i n a z i o n e de r iva da una ieggenda an t ica , secondo la quale i 
crostacei appa r t enen t i al la f a m i g l i a d i cu i t r a t t i a m o , av rebbero dato o r i g i n e al le cos ì 

dette oche be rn i c l e . Nel l ' a spe t to esterno i l epad id i pa iono vere conch ig l i e , sorre t te da 

un pedunco lo muscoloso e f l e s s ib i l e ; i l l o r o i n v o l u c r o è p ia t to e t r i a n g o l a r e . L a clas
s i f icazione de i gene r i si f o n d a su l lo s v i l u p p o p i ù o m e n o considerevole del le p ias t re 

calcaree. Spet tano a i p i ù c o m u n i i gener i Lepas e Otion. Una buona m e t à de i l epa
d i d i si aggrappa al le carene del le n a v i che solcano i l m a r e , o agl i a n i m a l i m a r i n i , 

che n o n hanno d i m o r a fissa. Cosi, per esempio, V Anelasma squalicola v ive a l lo stato 
parassita sug l i squa l i de i m a r i n o r d i c i e si a f fonda col suo peduncolo ne l la l o r o pe l le . 
I l Lepas anserifera ed a l t r e specie a f f i n i s ' i ncon t r ano r ego l a rmen te sulle n a v i d i 

r i t o r n o d a i m a r i m e r i d i o n a l i e t r o p i c a l i . U n ' a l t r a specie, Lepas pedinata, si t r o v a 
u g u a l m e n t e sugl i ogget t i n a t a n t i e ga l l egg ian t i , i n tu t to i l t r a t t o del l 'Oceano A t l a n t i c o 
c o m p r e s o f r a i l n o r d d e l l ' I r l a n d a e i l capo H o r n . Sul la costa del la Calabr ia e ne l go l fo 
d i N a p o l i è abbastanza c o m u n e sul la p ie t ra pomice i l Lepas anatifera, che i ven t i 
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Lepade (Lepas anatifera) sopra un frammento di pietra pomice. Grandezza naturale. 

e le c o r r e n t i t r a spo r t ano qua e l à , a n o t e v o l i d is tanze . L e specie de l genere Scal-
pellum ab i tano le acque p r o f o n d e ; quel le de l genere Pollicipes ed a l t r e s i t ra t tengono 
sul le spiagge. Spet tano al le f o r m e s taz ionar ie le specie de l genere Lithotìirya, che 

si a f fondano nel le rocce calcaree, ne i gusci del le conch ig l i e e ne i r a m i d i c o r a l l o . Fra 

i c i r r i p e d i abissal i m e r i t a speciale m e n z i o n e la specie conosciuta co l n o m e d i Mega-

lasma striatimi. 

I B A L A N I D I (Balanidae) posano sopra a l t r i ogget t i l a s u p e r f ì c i e t e r m i n a l e del 

l o r o n i cch io c i l i n d r i c o o con ico , i l quale p u ò essere chiuso m e d i a n t e una m e m b r a n a 

m u n i t a d i due coppie d i p ias t re . Cosi f a , per esempio , i l Balanus balanoides, d i f fuso 
sul le spiagge, appena i n c o m i n c i a i l r i f lu s so a l lo scopo d i n o n disseccarsi e d i r i p a 
r a r s i dai raggi del sole. Questa specie m u o r e ne l l ' acqua sa lmas t r a , m e n t r e invece 

a lcune a l t r e v i a l l i gnano ben i s s imo . D a r w i n t r o v ò nel le isole F a l k l a n d , a l l a foce d i un 

fiume, sul le rocce c i r c o s t a n t i , una specie d i questo g r u p p o , la qua le , d u r a n t e i l flusso, 

era coper ta d i acqua dolce e d u r a n t e i l r i f lu s so d i acqua m a r i n a . 11 Balanus tintin-
nabulunt è una del le specie p i ù c o m u n i e p i ù n o t e v o l i per la v a r i e t à s t r a o r d i n a r i a 

de l l ' aspe t to e per la t i n t a p o r p o r i n a , p iu t tos to scura. L a sua p a t r i a si estende da 
Madera al Capo d i Buona Speranza, da l la Ca l i f o rn i a a l P e r ù . C o m p a r e spesso i n 

q u a n t i t à s t e rmina t e sul le n a v i che r i t o r n a n o nei p o r t i eu rope i da l l a Cina, d a l l ' A f r i c a 

occidenta le e dal le I n d i e Occ iden ta l i e O r i e n t a l i . Una nave , che aveva v i s i t a t o p r i m a 

l ' A f r i c a occ identa le e p i ù t a r d i la Patagonia , conteneva n u m e r o s i i n d i v i d u i de l 

Balanus psittacus, fìssati sopra i l Balanus tintinnabulum. 
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Cer t i cetacei h a n n o una s i m p a t i a pa r t i co l a re pe i b a l a n i d i e i n generale l i p r e f e 

r i s cono a i l e p a d i d i . G l i i n d i v i d u i a d u l t i ed anche i g i o v a n i del la Megaptera longìmana 
a lbergano o r d i n a r i a m e n t e i l Diadema balaenaris; i Groenlandes i accertano p e r f i n o 
che ques t i cetacei ne sono g i à cope r t i 
nel seno m a t e r n o . A l t r e due specie, 
Coronula balaenaris e Tubicinella, 
si t r a t t engono esc lus ivamente su l c o r p o 

della balena aust ra le (Leiobalaena au-
stralis). Invece la ba lena de l l ' e s t r emo 

se t tent r ione n o n d à m a i r i ce t t o a 
nessun c i r r i p e d e ; lo stesso si p u ò 

d i re de l la p te robalena c o m u n e , accerta 
Eschricht , i l quale crede u t i l i s s i m o lo 

s tudio d i ques t i parass i t i per la c lass i 

ficazione de i cetacei. « Le s ingole specie 

di c i r r i p e d i », egl i dice, « si s tab i l i scono 
sulle d iverse specie d i cetacei, fissan
dosi i n ce r t i p u n t i d e t e r m i n a t i de l l o r o 

corpo . A l m e n o tale è i l caso r i spe t to 
alle diverse f o r m e d i b a l a n i d i . Nel le 
balene de l m a r e de l sud quest i a n i 
m a l e t t i s i s tab i l i scono a preferenza 

sulla par te supe r io re de l la testa e p a r 
t i co l a rmen te su l la cosidet ta co rona ; le 

tub ic ine l l e si posano so l tan to su l l a c o 

r o n a ; le c o r o n u l e s i a t taccano pu re 
al la p i n n a caudale e al le p i n n e p e t t o 
r a l i . Sul la megaptera l o n g i m a n a le specie de l genere Diadema, invece d i f issarsi 
sulla testa, si a t taccano a l l ' a d d o m e del cetaceo, al la p i n n a caudale e al le p inne 
pe t to ra l i . Per le balene de i m a r i a n t a r t i c i la presenza del le t ub i c ine l l e e dei c i a m i , 

che t ingevano i n b ianco la testa d i que i cetacei, era u n 
i n d i z i o s icuro per la d i s t inz ione del la specie d i cu i i pesca
t o r i si g i o v a v a n o onde r iconoscere l ' an ima le quando sol le

vava la testa da l l ' acqua per resp i ra re » . 
A b b i a m o accennato p i ù sopra a ce r t i l epad id i paras

s i t i , e ad a l t re f o r m e che ar recano a l l ' u o m o g r a v i d a n n i 
p e r f o r a n d o i l l egname e presentano s i n g o l a r i a t t i t u d i n i d i 

ada t t amen to . T r a t t e r e m o b revemen te d i due f o r m e d i questo 
g r u p p o , che spet tano a i l e p a d i d i , m a le cu i a b i t u d i n i sono 
sempre i n r a p p o r t o co i r i zoce f a l i , da i q u a l i d i f f e r i scono 

p e r ò i n m o d o essenziale. Una d i queste f o r m e , scoperta da l N o l i , prese i l n o m e 
d i Gochlorine hamata e si t r o v a ne l guscio de l la p iccola Haliotis tuberculata. 
Giunge appena al la lunghezza d i qualche m i l l i m e t r o e s ' i n s i n u a i n u n cavo f o g 

giato a b o t t i g l i a , d i cu i l ' ingresso è rappresen ta to da una sempl ice fessura. I l suo 
corpo è coper to d i spine ch i t inose , d i cu i l ' a n i m a l e si g iova per scavare la sua 
d i m o r a ne l d u r o n icch io del la conch ig l i a . A lcune spine p a r t i c o l a r i p i ù lunghe , che 

spun tano presso l ' o r l o del carapace, se rvono a tenere aper to e p u l i t o lo sbocco del la 

ga l l e r i a , i l quale a l t r i m e n t i sarebbe o t t u r a t o da o g n i sor ta d i a n i m a l e t t i che si 

Megalasma striatum. Grandezza naturale. 

Balano (Balanus). Grandezza 
naturale. 
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s tabi l i scono sui m o l l u s c h i . Sebbene le s ingole p a r t i del co rpo d i f f e r i scano da quel le 
del le specie appar t enen t i a i gener i che v i v o n o a l l ' aper to , i l complesso del la s t r u t t u r a 
r i m a n e fedele al t i p o dei l e p a d i d i e v i s i osservano solo alcune m o d i f i c a z i o n i deter
m i n a t e da l l a d i m o r a al t u t t o speciale e dal la p reparaz ione del la camera i n t e r n a i n u n 
ma te r i a l e d u r i s s i m o . La coc lo r ina ha una sola p r e roga t iva , c i o è d i essere p ro te t t a 
d a l l ' a l i o t i d e ; è p r i v a del le piastre calcaree d i cu i sono r i coper t e le a l t r e f o r m e d e l 
l ' o r d i n e v i v e n t i a l lo stato l i be ro ne l ve ro senso del la pa ro la , m a deve p rovvede r s i 
i n d i v i d u a l m e n t e i l c ibo che le occor re . 

Le cose procedono i n m o d o a f fa t to d iverso r i g u a r d o a l l ' Anelasma squalicola, 
parassita deg l i squa l i . Questo a n i m a l e t t o , che D a r w i n descrisse per la p r i m a vo l t a , è 
senza d u b b i o u n lepadide , a cu i non mancano sol tanto le p ias t re calcaree del r i v e s t i 
m e n t o esterno, m a ne l quale anche g l i a r t i e i c i r r i r e l a t i v i sono r i d o t t i a b r e v i r u d i 
m e n t i , p r i v i d i se to le ; l ' appara to boccale, i l quale , ne i l e p a d i d i p r o p r i a m e n t e de t t i , 
si t r o v a i n f o n d o a l carapace, ha pu re uno sv i l uppo assai l i m i t a t o . D a r w i n crede che 

VAnelasma r i c a v i i l c ibo che le occorre da l l a pel le degl i squa l i su cu i si t ra t t i ene . 
Questa ipo tes i n o n è p e r ò assolutamente fonda ta , ed è p robab i l e che i l nos t ro a n i 
ma le t to si procacci per v i a i n d i r e t t a g l i a l i m e n t i d i cu i ha b i sogno. I l peduncolo , col 

qua le i l e p a d i d i sog l iono fissarsi supe r f i c i a lmen te , n e h ' A n e l a s m a penet ra ad una 
p r o f o n d i t à no tevo le ne l la pel le de l lo squalo e f o r m a alcune d i r a m a z i o n i foggiate a 

guisa d i r a d i c i , le q u a l i , a l lungandos i e d i v i d e n d o s i , pene t rano nel la carne del l 'ospi te , 
d i cu i le l o r o pa re t i s o t t i l i assorbono i succhi e l i conducono ne l co rpo de l crostaceo. 
L o sv i l uppo d i queste r a d i c i spiega l ' a t r o f i a deg l i o r g a n i g i à des t ina t i a raccogl iere 
i l c ibo . 

L ' ada t t amen to fisiologico del l ' aspet to esterno del le f o r m e a p p a r t e n e n t i o r i g i n a 
r i a m e n t e a i l epad id i , n o n si l i m i t a p e r ò ai f a t t i che a b b i a m o esposto. Nei R I Z O C E F A L I 

(Bhizocephala) a d u l t i , g l i o rgan i del la digest ione sono r i d o t t i a s e m p l i c i r u d i m e n t i 
e l ' an ima le , d i cu i la f o r m a g iovan i l e conserva l 'aspetto t i p i c o de i cros tacei , d iventa 

tozzo e sacc i forme, appena si è fissato sopra u n ospite e 
pa r t i co l a rmen te sopra u n crostaceo appar tenen te ad un 

^ È H É B È È J W g r u p p o p i ù elevato. L a m e t a m o r f o s i regressiva va t an to o l t r e , 
M i l l i g l l l l I P ^ c h e questi a n i m a l i vennero cons idera t i per m o l t o t e m p o come 

* t r e m a t o d i . Ives Delage descrisse con g rande d o t t r i n a i n una 
Saccuiina (Saccuiina sp lendida m o n o g r a f i a i l processo e t u t t a l ' e c o n o m i a d i questa 

carcun). Grandezza natur. . \ . . ^ 
m e t a m o r f o s i , t r a t t ando del la Saccuiina carcini, che è uno 

dei r i zoce fa l i p i ù c o m u n i . Questo a n i m a l e t t o s ' i ncon t ra sul Carcinus maenas e sopra 

d i v e r s i a l t r i g r anch i dei gener i Stenorhynchus, Portumus, Xantho, Galathea, 
Hyas e forse anche del genere Platycarcinus. È c o m u n i s s i m o i n va r i e p a r t i del la 
costa francese, dove si attacca per lo m e n o ai due t e r z i , se n o n ai q u a t t r o q u i n t i 

de i g r a n c h i . 

I n agosto c o m p a i o n o le l a rve (Nauplius), che i n 4 o 5 g i o r n i r a g g i u n g o n o lo 

s tadio Cypris de l la m e t a m o r f o s i e si a t taccano ad u n g r a n c h i o l i n o l u n g o 4 - 1 2 m m . , 

i l quale n o n oltrepassa l ' e t à d i 3 o 4 mes i . Gol t e m p o m u t a n o aspetto e pe rvengono 

a l lo stadio chentrogeno; a l l o ra hanno f o r m a ovale e a f fondano ne l c o r p o de l g r anch io 

un ' append ice foggia ta a f recc ia (dard), che serve ad i n t r o d u r r e i l con t enu to d e l l ' i n 

v o l u c r o de l la l a rva chentrogena ne l l a par te i n t e r n a de l l ' osp i te . I v i g i u n t a , la l a r v a 

acquis ta u n n u o v o i n v o l u c r o esterno, si sv i l uppa , spinge i n basso i v i sce r i a d d o m i n a l i 
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e c i r c o n d a col le appendic i cave, foggia te a r a d i c i , g l i o r g a n i i n t e r n i de i g r a n c h i , 
per c u i , dice i l J o u r d a i n , i l cuore , le b r anch i e e i l s is tema nervoso , o r g a n i i m p o r t a n 

t i s s i m i per la v i t a e la p r o s p e r i t à de l l 'ospi te e de l l ' o sp i t a to , vengono c o m p r o m e s s i . 

La saccui ina g iovane s ' i ncon t ra i n tale s tadio d i s v i l u p p o i n se t tembre e i n o t t o b r e ; 

m a n e l l ' i n v e r n o successivo va soggetta a poche m o d i f i c a z i o n i i n s i g n i f i c a n t i . I n t u t t o 
l ' anno seguente c o n t i n u a a r i m a n e r e n e l l ' i n t e r n o de l 
co rpo de l l ' o sp i t e , c o m p i e i l suo s v i l u p p o e a l p r i n c i p i o 

de l secondo i n v e r n o ha g i à acquis ta to t u t t e le q u a l i t à 
p r i n c i p a l i d e l l ' a n i m a l e adu l t o . Passa anche i l secondo 

i n v e r n o senza sub i r e n o t e v o l i m o d i f i c a z i o n i . F r a 
l ' ap r i l e e i l l u g l i o de l secondo anno , pe rvenu ta a l l ' e t à 

d i 2 0 - 2 2 mes i , g l i o v a r i g iungono a m a t u r a z i o n e ; 

nei casi d i e r m a f r o d i t i s m o g l i o r g a n i m a s c h i l i , ancora 
esistent i , debbono s c o m p a r i r e , e la m a g g i o r par te 
del co rpo del la saccui ina c o m p a r e es ternamente . 11 
suo ospi te è g i u n t o a l l o r a a l l ' e t à d i c i rca 3 a n n i ed 

ha acquis ta to la larghezza d i 3 -4 ,5 c m . ; d ' a l l o r a i n 
po i cessa d i s v i l u p p a r s i e d i m u t a r e la pel le . D i v e n 
tata esterna, la saccui ina f e m m i n a lascia ne l co rpo 
del l 'ospi te le r a d i c i cave, d i c u i s i g iova per n u t r i r s i 
ed è fecondata da i m a s c h i n a n i , a t taccat i i n n u m e r o 
d i 3 -6 a l l a sua cloaca. I n agosto, g i u n t a a l l ' e t à d i 
2 a n n i , depone le uova , d i sesso f e m m i n i l e , da l la cu i 
m e t a m o r f o s i r i s u l t a n o le f e m m i n e adul te e sessual
mente m a t u r e . P r i m a d e l l ' i n v e r n o hanno luogo 2 o 
3 depos iz ion i d i uova , a l le q u a l i segue una pausa, m a nel la p r i m a v e r a de l l ' anno 

seguente, pe rvenu t a a l l ' e t à d i 2 2 mes i , la f e m m i n a r i p r e n d e a depor re le uova, dal le 
q u a l i , forse senza b isogno d i a lcuna fecondazione , m a per sempl ice analogia , si s v i 
luppano a l t r e t t a n t i m a s c h i , i q u a l i fecondano le f e m m i n e de l l ' anno antecedente, g i à 

uscite da l co rpo de l l ' o sp i t e . Ne l te rzo anno de l la sua v i t a la saccuiina m a d r e depone 
ancora parecchie vo l t e le uova , m a i n n u m e r o m i n o r e e a l p r i n c i p i o d e l l ' i n v e r n o 
m u o r e d i vecchia ia , a l l ' e t à d i 3 a n n i e 2 o 3 mes i , staccandosi da l g r anch io . 

I n generale la saccui ina r i m a n e at taccata a l la faccia i n f e r i o r e del g ranch io , lungo 
la l inea m e d i a n a , ne l p u n t o i n cu i i l p r i m o segmento s ' incont ra col secondo. T a l 
vo l t a p e r ò si fissa d i fianco o p e r f i n o su l la super f ic ie del la coda, ne l qua l caso è 

piccola e d u r a . Per l o p i ù o g n i g r anch io d à r i ce t t o ad una sola saccui ina , qualche 
r a r a v o l t a ne a lberga p e r ò 2 o 3 e i n v i a eccezionale 4 , come o s s e r v ò Ives Delage. 

I l nos t ro osservatore n o n crede che la presenza de l parassi ta d e t e r m i n i ne l l 'osp i te 

una sor ta d i cas t raz ione. E g l i è c o n v i n t o che i l g r anch io po t r ebbe accoppiars i u g u a l 

mente : se n o n lo fa , c iò d ipende d a l l ' i n s u f f i c i e n z a del la sua n u t r i z i o n e , la quale n o n 
ha n u l l a che fare cog l i o r g a n i r i p r o d u t t i v i , pe r fe t t amen te s v i l u p p a t i . 11 parassi ta , 

o r m a i d i v e n t a t o es terno, concede al suo ospite u n a n u t r i z i o n e suf f ic ien te per m a n t e 

ners i a l l o statu quo, m a g l i v i e t a d i crescere e d i m u t a r e la pel le . 
I l genere Peltogaster v i v e a l lo stato parassita su i p a g u r i d i . L e specie che v i appa r 

t engono h a n n o co rpo a l lunga to e s a c c i f o r m e ; le l o r o append ic i d i r a m a t e s ' i n t r ec 
c iano n e l co rpo d e l l ' o s p i t e e lo avvo lgono i n una sor ta d i spugna succia t r ice . I l 
Peltogaster curvatus v i v e a l lo stato parassi ta sul Pagurus Prideauxii, c o m u n e ne l 
M e d i t e r r a n e o . Nel la nos t ra figura la le t te ra a rappresenta i l g r u p p o del le r a d i c i , la 

Peltogaster curvatus. Ingrandito 
una volta e un terzo; in basso 
larva o Naupliits di Partheuo-
pea. Ingrandito circa 200 volte. 
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l e t t e ra b l ' ape r tu ra de l r i v e s t i m e n t o de l co rpo . I l Nauplius sot tostante è la l a rva 
m o l t o i n g r a n d i t a d ' u n an ima le s t re t tamente a f f ine al Peltogaster, che p rende i l n o m e 
d i Parthenopea subterranea e v ive sopra u n crostaceo ch iama to Gallianassa. 

O R D I N E N O N O 

COPEPODI (GOPEPODA) 
t 

Questo gruppo, ricchissimo di specie, comprende più di 1000 crostacei variamente 
c o n f o r m a t i , m i c r o s c o p i c i o d i piccola m o l e , c i o è n o n p i ù l u n g h i d i 1-3 c m . ; i gener i 
che m e n a n o v i t a l i b e r a ne l ve ro senso de l la paro la sono m u n i t i d i o r g a n i bocca l i ben 
s v i l u p p a t i ed hanno u n a m e t a m e r i a ben spiccata; invece q u e l l i v i v e n t i a l lo stato 

parassi ta p e r d o n o o g n i t racc ia d i m e t a m e r i a esterna e le l o r o p a r t i bocca l i s i sono 
t r a s f o r m a t e i n una proboscide succia t r ice . Ne i successivi s tad i de l la l o r o v i t a quest i 
n u m e r o s i crostacei parass i t i vanno sogget t i a n o t e v o l i s s i m i m u t a m e n t i ; p e r c i ò , quando 
i n a t u r a l i s t i i n c o m i n c i a r o n o a s t u d i a r l i verso la fine de l X V I I I 0 secolo e ne i p r i m i 
decenni del X I X 0 , n o n l i cons ideravano per n u l l a come a r t r o p o d i ; p i ù t a r d i p e r ò 
osservando la concordanza del le l o r o f o r m e g i o v a n i l i con que l le d i a l t r i crostacei 
i n f e r i o r i , acqu is ta rono c o g n i z i o n i p i ù esatte i n t o r n o a l l a l o r o vera n a t u r a . Una serie 
i n i n t e r r o t t a d i specie i n t e r m e d i e d i m o s t r a che i copepod i appa r t engono al le f o r m e 
de l genere Cyclops e d i a l t r i gene r i a f f i n i , v i v e n t i a l lo s tato l i b e r o . L a l o r o grande 
v a r i e t à d i f o r m e c i v ie ta d i d e s c r i v e r l i compless ivamente , con p o c h i cenn i ca ra t t e r i 
s t i c i , c i ò che, de l resto, n o n si p u ò fare n e m m e n o r i spe t to ai cos ide t t i gene r i o g r u p p i 
a f f i n i , come ch iamare si v o g l i a n o . 

Nei copepod i i l co rpo è ben d i s t i n t o da l cefa lo torace ; le zampe sono fesse e 
divise in due rami. Diversamente da q u e l l i deg l i o r d i n i p receden t i , ques t i crostacei 
n o n sono m a i p r o v v e d u t i d i v e r i o r g a n i r e s p i r a t o r i , p o i c h é i l r i v e s t i m e n t o cutaneo 
del l o r o co rpo , sot t i le e sempre p r i v o d i p ias t re e d i corazze, d e t e r m i n a u n r i c a m b i o 
d i gas suff ic iente a l la resp i raz ione . Giova no ta re i n o l t r e che i n t u t t e le f o r m e l i b e r a 
men te n a t a n t i , che cos t i tu iscono i l g r u p p o deg l i Eucopepod i , le an tenne a n t e r i o r i f o r 

m a n o due r e m i r o b u s t i e che i l co rpo t e r m i n a i n due p ias t re d i v a r i c a t e e b i fo rca te , 
a l la cu i e s t r e m i t à si t r ovano parecchie lunghe setole cauda l i . 

L o s v i l u p p o d i ques t i a n i m a l e t t i è i n r a p p o r t o con una m e t a m o r f o s i regressiva, 
c o m u n e a m o l t i crostacei parass i t i , vale a d i r e ad u n ' a t r o f i a d i certe p a r t i de l co rpo . 

Le la rve hanno co rpo ova le , u n occhio f r o n t a l e i m p a r i e t r e pa ia d i a r t i i n p r o s s i m i t à 

de l la bocca. Le successive m u t e de l la pel le d à n n o luogo ad u n o s v i l u p p o progress ivo 

de i segment i del co rpo e de l l ' addome e degl i a r t i r e l a t i v i . M o l t i c ros tace i pa rass i t i si 
fissano sul co rpo de l l ' osp i te dopo la p r i m a m u t a de l la pe l le , o p p u r e dopo v a r i e m u t e , 

q u a n d o la l o r o m e t a m e r i a è a lquan to avanzata , m a , c o l l ' i n i z i a r s i de l l a v i t a parass i 

t a r i a , questa scompare a f fa t to e i l co rpo d i v e n t a o v a l e ; le z a m p e n a t a t r i c i s c o m 

p a i o n o , oppu re c o n t i n u a n o ad essere rappresenta te da p i c c o l i r u d i m e n t i . Ne i copepod i , 

che r i m a n g o n o fissati per t u t t a la v i t a i n u n da to p u n t o de l c o r p o de l l o r o ospi te , 

s compare anche l ' occh io d i cu i si g iovano du ran t e la l o r o v i t a g i o v a n i l e , n o m a d e . L a 
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ba ldanza de l l a g i o v e n t ù n o n persiste a f fa t to ne i copepod i , d i c u i , se degna è d ' i n v i d i a 
la ga ia v i t a g iovan i l e , m i se ro e d i su t i l e d iven ta i n segui to , per e f fe t to del le t r i s t i e 

d e p l o r e v o l i a b i t u d i n i che d i s t i nguono i parass i t i . 

Gli EUCOPEPODI (Eucopepoda) non hanno organi boccali e menano una vita 
m o l t o v a r i a . « Mol te specie m a r i n e » , osserva i l B r a d y , « passano la v i t a a l la super 

fìcie de l m a r e ; a lcune s ' i n c o n t r a n o t a l v o l t a i n q u a n t i t à i n n u m e r e v o l i ; c o s ì , per 
esempio, i l Calanus finmarchicus è u n o deg l i a l i m e n t i p r i n c i p a l i de l la Megaptera 
longimana, e g iova no ta re che i copepod i p r o p r i del le acque a r t i che denotano uno 

sv i luppo supe r io re , sia pe l n u m e r o del le specie, sia per que l lo deg l i i n d i v i d u i . G l i 
esemplar i a r t i c i del la medes ima specie superano a lquan to nel le d i m e n s i o n i de l co rpo 

que l l i e s t r a t t i da l le acque n o s t r a l i . Mol t i s s ime specie s i t r a t t engono esc lus ivamente 

nei boschi d i l a m i n a r i e , che a l l i g n a n o sul le coste rocciose f i n o al l i m i t e de l r i f lusso 
ed anche p i ù i n basso. I l f o g l i a m e de l la Laminaria saccarina è i l soggiorno p r e d i 
letto d i v a r i gene r i , c o m p o s t i d i specie da l co rpo a p p i a t t i t o , che si r i c o v e r a n o nel le 
a s p e r i t à del le fog l i e . I cespugl i d i a lghe, che r i c o p r o n o le rocce, a lbergano una grande 
q u a n t i t à d i copepod i , i q u a l i p e r ò , secondo le m i e osservaz ioni pe r sona l i , n o n l i m i 
tano la l o r o presenza a certe specie d e t e r m i n a t e d i a lghe. È p r o b a b i l e de l resto 
che quest i a n i m a l e t t i debbano p r o v v e d e r e a l la p r o p r i a s icurezza, a n z i c h é a l l ' a l i m e n 

tazione ind i spensab i l e a l l a l o r o v i t a , q u a n d o si s tabi l i scono nel le foreste m a r i n e sopra 
menz iona te . L ' acqua sa lmas t ra dei l agh i salat i e dei p i cco l i seni d i mare , ne i q u a l i 
sboccano i fiumi, cont iene una cara t te r i s t i ca f o r m a d i copepodi . Le pozze d 'acqua 
m a r i n a , che si t r o v a n o al d i sopra de l l ' e s t r ema l inea del flusso, sono popola te sovente 
da una sola ed un ica specie (Harpacticus fulvus), che s ' i ncon t ra r a r i s s imamen te i n 
alto m a r e . I I m a r e che c i r conda le isole b r i t a n n i c h e è popo la to da u n g r a n n u m e r o 
d i copepod i , anche a n o t e v o l i p r o f o n d i t à . Questi a n i m a l e t t i abbondano assai m e n o 
nei l agh i d 'acqua d o l c e ; r i spe t to al le specie l i b e r a m e n t e n a t a n t i , si p u ò d i r e che i n 
via generale g l i s tagni p i ù p i c c o l i e p i ù r i c c h i d i p ian te acquat iche a lbergano u n 

magg io r n u m e r o d i copepod i . 
« Quasi t u t t i i copepod i si agg i rano l i b e r a m e n t e a n u o t o nel l ' acqua ; m o l t i p e r ò 

sono parass i t i ne l ve ro senso de l l a pa ro l a e s i n u t r o n o de i succhi de i pesci, degl i 
ane l l i d i , de i g r a n c h i e d i a l t r i a n i m a l i acqua t i c i . U n a l t r o g r u p p o , cos t i tu i to dal le f o r m e 
semi-parassite, n o n si attacca d i r e t t amen te a l co rpo de l l ' o sp i t e , m a v i v e nel le c a v i t à 
del c o r p o d i v a r i a n i m a l i m a r i n i e s o p r a t t u t t o ne l le Ascid ie , s e m p l i c i o compos te . Var ie 
specie d i questo g r u p p o venne ro r i n t r a c c i a t e su l le spugne, su i r i c c i e sul le stelle d i 
mare, d i cu i p r o b a b i l m e n t e succhiano g l i u m o r i . I C O P E P O D I S E M I P A R A S S I T I occupano, 

per la s t r u t t u r a de i l o r o o r g a n i bocca l i , u n posto i n t e r m e d i o t r a le f o r m e m a s t i c a t r i c i 
l ibe ramente n a t a n t i ne l l ' a cqua e i v e r i crostacei parass i t i succ ia to r i de i pesci » . 

I l Claus, i l p r i m o f r a i n a t u r a l i s t i tedeschi , che s i d e d i c ò a l lo s tud io de i copepodi , 

r i fer isce quan to segue i n t o r n o a ques t i a n i m a l i : « I copepod i s i n u t r o n o d i sostanze 
a n i m a l i , c i o è d i r e s i d u i d i a n i m a l i m o r t i , o d i a n i m a l e t t i m i n o r i , che ca t tu rano v i v i . 
Non r i s p a r m i a n o n e p p u r e le p r o p r i e l a r v e , n è la p r o l e i n v i a d i s v i l u p p o , come è 

facile r i conoscere e saminando g i o r n a l m e n t e i l con tenu to de l l o r o in t e s t ino . L a l o c o m o 
zione e la d i m o r a va r i ano secondo le f a m i g l i e e secondo l ' a l i m e n t a z i o n e . I C A L A T I D I 

e i P O N T E L L I D I , a l l u n g a t i e s o t t i l i , emergono ne l l ' a r t e de l nuo to e v i v o n o quasi t u t t i 
nel m a r e ; f endono l ' acqua come r ap ide f recce, ba t tendola quasi con t emporaneamen te 
cogl i o r g a n i fogg i a t i a r e m i e spiccano sa l t i a r d i t i ; d i t r a t t o i n t r a t t o si r i posano , 

fissandosi i n u n da to p u n t o , dove r i m a n g o n o i n e q u i l i b r i o , m e n t r e le p ias t re pennate 
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de l la mascella super io re , osc i l lando ve locemente , se rvono ad a t t i r a r e i n una so r ta d i 
v o r t i c e g l i a n i m a l e t t i che si aggi rano ne l l ' acqua c i rcos tante . 

« L a cosa è m o l t o d iversa r i spe t to ai C I C L O P I D I , i q u a l i spiccano p u r e a r d i t i s a l t i , 
m a n o n danno luogo a v o r t i c i e si at taccano al le piante acquat iche col le setole del le 
l o r o p iccole antenne. G l i A R P A T T I D I e i P E L T I D I s i t r a t t engono esc lus ivamente t r a le 
p ian te acquat iche e le alghe ; p e r c i ò le f o r m e d 'acqua dolce , p r o p r i e d i queste f a m i g l i e , 
s ' i ncon t r ano a preferenza ne l le pozze d i acqua poco p r o f o n d a e r icca d i vegetaz ione; 
le f o r m e m a r i n e scarseggiano i n a l to mare e abbondano sul le spiagge, f r a le alghe 
d ' o g n i so r t a ; si at taccano pu re ai l e m b i d i legno i m p u t r i d i t o e a c e r t i a n i m a l i i n f e 
r i o r i appa r t enen t i a l g r u p p o dei p o l i p i (Se r tu l a r ine e T u b u l a r i n e ) . I C O R I C C I D I e i 
C A L A N I D I , essendo o t t i m i n u o t a t o r i , si agg i rano i n al to m a r e ; sono p e r ò a n i m a l i t e m 
poraneamen te pa rass i t i , come r i s u l t a da l la robustezza e da l la f o r m a del le l o ro pa r t i 
bocca l i , dal le antenne p r e n s i l i e da l l o r o sogg iorno occasionale sul le salpe » . 

Per lo p i ù le antenne a n t e r i o r i del le f e m m i n e sono a r t i co la te sempl icemente , sot
t i l i , e d i v e n t a n o ancora p i ù es i l i ne l la par te a n t e r i o r e ; ne i masch i invece appaiono 
tozz i , nodos i e m u n i t i d i p ias t re dente l la te , che se rvono a g h e r m i r e e t ra t tenere la 

f e m m i n a . Queste m o d i f i c a z i o n i si osservano t a l v o l t a so l t an to i n u n paio d i antenne 
(Galanidae) e i n a l t r i casi ne l le due pa ia d i antenne (Cyclopidae). 11 q u i n t o paio d i 
zampe ha uno s v i l u p p o m o l t o d i v e r s o : i n v a r i c a l an id i f o r m a u n robus to apparato 
p r e n s i l e ; neg l i a l t r i g r u p p i è per l o p i ù r u d i m e n t a l e i n ambedue i sessi ; neg l i a rpat 
t i d i p e r ò r i m a n e r u d i m e n t a l e ne l masch io , m a d i v e n t a l a m e l l i f o r m e ne l l a f e m m i n a e 

serve a contenere o a r i c o p r i r e l ' o v a r i o . 
I l d i m o r f i s m o sessuale è d ' a l t ronde assai p r o n u n z i a t o ne i copepod i . Tu t t e le pa r t i 

de l l o r o co rpo , dice i l Giesbrecht , presentano qualche d i f f e renza cara t te r i s t i ca , che ci 

pe rme t t e d i r iconoscere i l sesso n e l l ' u n a o n e l l ' a l t r a specie. L e osse rvaz ion i d i He r r ik 
h a n n o d i m o s t r a t o che i masch i sono g i à a t t i a l l a r i p r o d u z i o n e a l l o s tato larvale , 
p r i m a d i aver acquis ta to le l o r o a t t i t u d i n i d e f i n i t i v e , c i ò che n o n f ac i l i t a per nu l l a la 

s i s temica , g i à p iu t to s to d i f f i c i l e per s é stessa. Nel Notopterophorus, f o r m a parassita 
d i v a r i a n i m a l i m a r i n i i n f e r i o r i , i l maschio s i at tacca a l la f e m m i n a p r i m a che questa 
abbia m u t a t o la pel le per l ' u l t i m a v o l t a . G i u n t o i l p e r i o d o de l l a m u t a , s i stacca dalla 

sua compagna , m a , t e r m i n a t a la m u t a , t o r n a ad a t t acca rv i s i e a l l o r a ha luogo l 'ac

copp i amen to , che s i r ipe te p i ù vo l t e . Parecchi m a s c h i si un i scono successivamente 
a l l a stessa f e m m i n a . 

La fecondità deg l i eucopepodi è assai cons ide revo le : supponendo che la discen

denza d i una data f e m m i n a possa s v i l u p p a r s i senza pe rd i t e , i l J u r i n e s t a b i l ì i l calcolo 
seguente per 8 f e m m i n e e per q u a t t r o gene raz ion i successive : 

Numero 
'delle 

discendenze l l c l l a , o r o V l t a 

(le"e n i i ! ' ^ 1 1 T o t a l i Ma.M-lii Femmine 

Femmine originarie 8 Dal 1° gennaio 320 80 240 
al 31 marzo 

Femmine della prima genera- Dal 1° aprile 
zione: 240 8 al 30 giugno 76.800 19.200 57.600 

Femmine della seconda gene- Dal lo luglio 
razione: 57.600 8 al 30 settembre 18.432.000 4.608.000 13.824.000 

Femmine della terza genera- Dal 1» ottobre 
zione: 13.824.000 8 al 31 dicembre 4.423.680.000 1.105.920.000 3.317.760.000 

TOTALI 4.442.189.120 1.110.547.280 3.331.641.840 
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Uispet to a l l a co lo raz ione de l co rpo g iova no ta re che m o l t e f o r m e pelagiche sono 
asso lu tamente t r a s p a r e n t i ; una p e r ò , VAnonudocera Patersonii, è sp lend idamente 

c o l o r i t a i n rosso, i n azzu r ro e i n verde . Per lo p i ù le specie m a r i n e sono t rasparen t i 
e d i co lo r p a g l i a r i n o ; l 'occhio solo spicca come una macchie t ta rossa, b r i l l a n t e . 

L ' o v a r i o es terno, s o p r a t t u t t o nelle specie d 'acqua dolce, è sovente azzur ro , verde o 
b r u n o . 

Un a n i m a l e t t o degno d i speciale m e n z i o n e , f r a t u t t i q u e l l i che appar tengono a 
questo g r u p p o d i crostacei , è la S A F F I R I N A (Sapphirina fìdgens), i l cu i corpo ovale 

e a p p i a t t i t o g iunge appena a l l a lunghezza d i 3 l / 3 m m . Sebbene io stesso lo abbia 

osservato sovente, n o n r i n u n z i o ad esporre la be l l i s s ima descr iz ione che ne fa i l 
Gegenbaur : « Esp lo rando co l lo sguardo da l l a barca l 'acqua t r a n q u i l l a de l mare , i l 

nos t ro occhio r i m a n e t a lvo l t a c o l p i t o da u n o spet tacolo in teressant iss imo, q u a n 
tunque m e n o g rand ioso d i q u e l l i che per lo p i ù ci o f f r e la v i t a m a r i n a nel le sue 
svar ia te m a n i f e s t a z i o n i . I n n u m e r e v o l i sc in t i l l e l uminose paiono emergere da l l ' acqua , 

d i cu i invece n o n r agg iungono la s u p e r f ì c i e . Ogni sc in t i l l a guizza qua e là , in a l to o 
in basso, m a sempre r a p i d a m e n t e e m u t a c o l o r e : da l l ' a zzu r ro de l lo z a f f i r o passa al 
ve rde-dora to e a l r o s s o - p o r p o r i n o , conservando ovunque una grande i n t e n s i t à d i 
co lo r i . Una ve ra fosforescenza m a r i n a i n p ieno g i o r n o ! Ogni m o v i m e n t o produce u n 
fenomeno n u o v o , ed o g n i co lpo d i r e m o conduce la barca sopra nuove schiere d i 
sc in t i l l e , finché u n i m p r o v v i s o so f f io d i ven to n o n inc resp i l 'acqua e la so l lev i i n onde, 

che facciano s c o m p a r i r e que l l a vis ta merav ig l iosa » . I l Gegenbaur, che o s s e r v ò questo 
fenomeno a Messina, aggiunge che t a l i fosforescenze d i u r n e hanno luogo sol tanto i n 
qualche g i o r n a t a d i genna io e de l resto sono p iu t tos to rare , lo p e r ò ebbi o p p o r t u n i t à 

d i osservarle i n t u t t e le bel le g io rna te d i m a r z o . 
Sol tanto i l masch io de l la s a f f i r i n a è l u m i n o s o e la luce che esso d i f f o n d e , dice i l 

Gegenbaur, d e r i v a da l lo s t ra to ce l lu la re del la corazza cutanea. I m i r a b i l i m u t a m e n t i 

d i co lore ca ra t t e r i s t i c i d i questo a n i m a l e t t o si possono osservare col microscopio e 
r i su l ta che o g n i s ingola ce l lu la i r r a d i a i p r o p r i c o l o r i , i nd ipenden temen te dal le c e l 
lule v i c ine . « I n f a t t i le ce l lu le g ia l le hanno i l cen t ro rosso e le rosse i l centro azzur ro . 
Tu t t av ia la co lo raz ione d i una cel lu la p u ò anche estendersi alle cel lule v i c i n e ; dal 
marg ine d i una ce l lu la azzur ra i l co lore azzu r ro passa sul la cel lu la v i c i n a , la quale 
p r i m a era rossa; p e r c i ò u n dato co lore si d i f f o n d e t a l v o l t a sopra u n a m p i o t r a t to 

de l l ' an ima le . I n c e r t i casi compare a l l ' i m p r o v v i s o i n una sola e medes ima ce l lu la , 
nel cen t ro o su l m a r g i n e , una macch ia i n c o l o r a p i ù o meno grossa, m e n t r e le a l t re 
p a r t i conservano i l o r o s p l e n d i d i c o l o r i . M u t a n d o po i la d i rez ione del la luce, la macchia 

b r i l l a d i u n v i v i s s i m o sp lendore me ta l l i co e le a l t r e p a r t i si oscurano. 
« G l i i n t e r v a l l i d i t e m p o en t ro i q u a l i si c o m p i o n o ques t i f e n o m e n i possono essere 

p i ù o m e n o l u n g h i ; spesso i l co lore m u t a t r e vo l te i n un m i n u t o secondo ; spesso lo 

stesso colore persiste per v a r i secondi . L a l u m i n o s i t à cessa a f fa t to col la m o r t e d e l 
l ' an ima le t t o , p e r c h è i l con tenu to g ranu loso del le cel lule l u m i n o s e si raccoglie ne l l o r o 

cen t ro » . Queste osservaz ioni d i m o s t r a n o che i l f enomeno d i cu i d i s c o r r i a m o n o n è 
la cosidet ta fosforescenza, m a d ipende da l l a r i f less ione dei ragg i l u m i n o s i , che pas

sano a t t raverso a l lo s t ra to g ranu loso delle ce l lu le . I l Gegenbaur non v u o l d i r e con c iò 
che la s a f f i r i n a n o n appar tenga pure a l la schiera degl i a n i m a l i fosforescent i du ran te 

la no t t e , a cu i venne aggregata da T h o m s o n e da E h r e n b e r g . 

Abbiamo enumerato testé una serie di famiglie, raccogliendo col nome generico di 

Cyclops le f o r m e d 'acqua dolce, cara t ter izzate d a l l ' u n i c o occhio f r o n t a l e . Le f e m m i n e 

6. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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presentano quasi sempre u n o o due o v a r i . S ' incont rano dappe r tu t t o ne l l ' acqua sta
gnante . Un genere s t re t t amente a f f ine , m a d i f fuso a preferenza ne l mare , è i l genere 
Harpacticus. Secondo un g io rna le inglese, I ' Ausland, avrebbe c o m u n i c a t o la sco
per ta d i una specie d i questo genere, che v i v e nel l ' acqua salsa. Sars junior, zoologo 
norvegese, estrasse dal le p a r t i p i ù p r o f o n d e d i u n lago i n t e r n o u n p o ' d i m e l m a , e, 

con sua grande m e r a v i g l i a , la t r o v ò p iena d i p i cco l i 
copepodi rossi , nei q u a l i r i c o n o b b e sub i to la specie 
m a r i n a ch iama ta Harpacticus chelifer. L a presenza 
d i questo crostaceo g l i r i u s c ì cos ì inaspet ta ta , che vo l le 
assaggiare l 'acqua del lago, per r iconoscere se per 
caso n o n fosse sa lmas t ra , sebbene v i avesse r i n t r a c 
ciato diverse f o r m e d ' acqua dolce. L ' ana log ia dei 
crostacei scoper t i da L o v é n ne i l agh i i n t e r n i della 
Svezia colle f o r m e c o r r i s p o n d e n t i , p r o p r i e del le acque 
salate de l l ' e s t remo N o r d , d i m o s t r a che i n date c i r 
costanze i v e r i a b i t a t o r i del m a r e possono avvezzarsi 
a v i v e r e i n acque pe r fe t t amen te d o l c i . I l lago esplorato 

da l Sars è c o s ì v i c i n o a l la costa, che p u ò essere stato r i e m p i t o da una marea a l t i s 
s i m a , o da qualche fu r io sa burrasca p roven ien te da ovest . A l t r e specie d 'acqua salsa 
vennero p r o b a b i l m e n t e i n t r o d o t t e nel lago ne l lo stesso t e m p o e s comparve ro a 
poco a poco, a m i s u r a che l 'acqua a n d ò pe rdendo i l sale che conteneva, m e n t r e i l 
nos t ro p iccolo copepodo, senza m o d i f i c a r s i ana tomicamen te , si a d a t t ò al le circostanze. 

C i t e remo ancora i l genere Notodelphys, le cui specie, senza essere parassite nel 
ve ro senso del la pa ro la , si t r a t t engono sul carapace e ne l la c a v i t à b ranch ia l e delle 
Ascid ie , g r u p p o che descr iveremo p i ù t a r d i , t r a t t a n d o dei T u n i c a t i . 

Nei P A R A S S I T I (Parasita) due an tenne ed u n pa io o p i ù paia d i p ied imasce l le si 
t r a s f o r m a n o i n o rgan i p r e n s i l i , men t r e per lo p i ù le mascel le g i ac iono i n un tubo 
succiatore ed hanno la f o r m a d i s t i l e t t i p u n g e n t i . T u t t i i parass i t i si n u t r o n o a spese 

d i a l t r i a n i m a l i e p a r t i c o l a r m e n t e dei pesci , co i q u a l i si t r o v a n o ne i r a p p o r t i p iù 
d i v e r s i , c ioè l i b e r i e p a d r o n i dei l o r o m o v i m e n t i , o p p u r e fìssati co l l a e s t r e m i t à ante
r i o r e nel le c a r n i de l l 'osp i te , i n cu i spesso a f fondano a d d i r i t t u r a t u t t a la testa. A tale 

f i s s i t à co r r i sponde sempre una m e t a m o r f o s i regressiva, che fa spa r i r e la s t r u t t u r a del 
co rpo , o r i g i n a r i a m e n t e a r t i co la to , a lm eno neg l i i n d i v i d u i d i sesso f e m m i n i l e , i l cu i 

co rpo d i v e n t a m o l l e e v e r m i f o r m e , oppu re acquis ta g l i aspet t i p i ù s t r a n i che si pos

sano i m m a g i n a r e , adornandos i o d e f o r m a n d o s i con o g n i sor ta d i p ro tube ranze nodose, 
r a m i f i c a t e o lobate . I masch i n o n si r i d u c o n o quasi m a i a t a l i o r r i b i l i d e f o r m i t à , m a 

r i m a n g o n o a l lo stato d i p i g m e i r i spe t to al le l o r o b r u t t i s s i m e spose, che l i t r a sc i 
nano seco. 

F r a i crostacei parass i t i de i n o s t r i pesci d 'acqua dolce, si d i s t i n g u o n o per la m a g 

g io re v i v a c i t à e per le f r e q u e n t i m u t a z i o n i d i d o m i c i l i o , g l i A R G U L I . N e i l ' A R G U L O 

C O M U N E (Argulus foliaceus) la par te a n t e r i o r e de l c o r p o è d iscoide , l ' a d d o m e r u d i 

men ta l e e b i l o b o . Sui l a t i del la testa g iac iono due g r a n d i occh i c o m p o s t i . D i e t r o l ' a p 

pa ra to boccale e i p ied imasce l le si t r o v a n o q u a t t r o paia d i zampe na t a to r i e , a l lunga te 

e fesse. Questo p iccolo crostaceo parassi ta , ch i ama to v o l g a r m e n t e i n tedesco Pidocchio 

della carpa, n o n è so l tanto c o m u n i s s i m o sul le carpe, m a anche sul gasterosteo a c u -

leato, dice i l Claus; s ' i ncon t r a invece p i ù d i r a d o su l lucc io , su l perca f l u v i a t i l e e 

a, Femmina di Cyclops; b, larve 
di Cyclops, ingrandite 150 volte. 
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su l la t r o t a . V e n n e r i n t r a c c i a t o p e r f i n o sui g i r i n i dei r o s p i e del le rane , e i l Glaus n o t ò 

la sua p red i l ez ione per l ' a x o l o t l . « G l i a r g u l i d i » , r i f e r i sce i l nos t ro osservatore , « si 

n u t r o n o a p re fe renza del p lasma, c i o è del ve ro l i q u i d o del sangue, che si p r o c u r a n o 
med ian te l ' aculeo , o col le m a n d i b o l e e le mascel le aguzze. L o s v i l u p p o per fe t to degl i 

o r g a n i dei sensi e del le zampe na ta to r i e d i m o s t r a che ne l nos t ro caso si t r a t t a d i 
parassi t i s t a z i o n a r i , i q u a l i lasciano la l o r o d i m o r a so l tan to per accoppiars i e per 
depor re le uova . Anche la s t r u t t u r a de l tubo in tes t ina le col le sue numerose d i r a m a 

z ion i cieche ci au to r i zza a s u p p o r r e che ad u n pasto succulento possa tener d i e t ro i n 
questi a n i m a l i u n l u n g o pe r iodo d i d i g i u n o , che p e r ò n o n p reg iud ica a f fa t to la l o r o 

energia v i t a l e . I n f a t t i i o stesso osservai che u n Argulus ben n u t r i t o p u ò r i m a n e r e 

parecchie se t t imane d iv i so da l suo ospi te , senza c iba r s i a f fa t to , m u t a n d o diverse vo l te 
la pe l le ; q u a n d o p e r ò t o r n a a fissarsi sul co rpo del pesce, r i e m p i e d i c ibo le n u m e 
rose a p p e n d i c i d e l l ' i n t e s t i n o » . 

Essendo le n o z i o n i che r i g u a r d a n o i l pe r iodo r i p r o d u t t i v o degl i a n i m a l i i n f e r i o r i 
tu t tora m o l t o scarse, g i o v e r à r i f e r i r e senz 'a l t ro le osservaz ioni fa t te i n p ropos i to da l 
Claus su l g r u p p o dei C a l i g i d i . « I l pe r iodo de l l ' a ccopp iamen to e della r i p r o d u z i o n e 

non è l i m i t a t o a l la p r i m a v e r a , p o i c h é nel l 'estate e n e l l ' a u t u n n o si sv i luppano parecchie 
generaz ioni d i C a l i g i d i . Osservai che le p r i m e uova vengono deposte alla fine d i 

apr i le o al p r i n c i p i o d i magg io , m a p u ò dars i che una deposizione p i ù precoce abbia 
luogo qualche se t t imana p r i m a . Le uova si sch iudono dopo una incubaz ione d i 4 o 5 

se t t imane, e i n u o v i p r o d o t t i n o n acquis tano la p r o p r i e t à d i depor re le uova che dopo 
6 o 7 s e t t imane . 

« P e r c i ò , verso la m e t à o la fine d i l u g l i o , la n u o v a generazione depone a sua 
volta le uova , da c u i sgusciano a l t r i i n d i v i d u i a t t i a p r o d u r r e uova verso la fine d i 
se t tembre. Ma questa d e l i m i t a z i o n e pe r iod ica , che accompagna nel corso de l l ' anno la 
deposizione del le uova , n o n è costante, p e r c h è le f e m m i n e deg l i Argulus non si 
esauriscono dopo la p r i m a deposiz ione del le uova e ne depongono u n a l t r a serie 

dopo u n i n t e r v a l l o d i t e m p o , che v a r i a secondo la l o r o n u t r i z i o n e : i n ce r t i casi n o n 
depongono so l tan to due vo l t e , m a parecchie vo l te le uova . Appena hanno deposte le 
uova, le f e m m i n e degl i Argulus t o r n a n o ad at taccarsi a l l ' i n t e g u m e n t o del pesce da 
cui es traggono i l c ibo necessario al la l o r o v i t a , e, dopo qualche t e m p o , t o r n a n o a p o r 
tare a m a t u r a z i o n e u n g r a n n u m e r o d i p i cco l i g e r m i d i u o v a . Queste vengono app ic 
cicate ai sassi o ad a l t r i ogget t i d u r i . L a deposiz ione del le uova si p r o l u n g a da l mese 
d i lug l io a l la fine d i o t t o b r e . Anche i maschi h a n n o una energia v i t a l e co r r i sponden te 
a que l la del le f e m m i n e ; d u r a n t e la l o ro v i t a , l i m i t a t a a qualche mese, sono i n g rado 
di fecondare m o l t e f e m m i n e ; p e r c i ò , c o n f o r m e m e n t e a queste a t t i t u d i n i , i l l o r o 

n u m e r o è p iu t tos to scarso » . 

La figura annessa al testo rappresenta u n C A L I G O {Caligus), i l cui corpo a p p i a t 
t i to i n c o m i n c i a con u n grosso cefa lotorace , s c u d i f o r m e . La f a m i g l i a a cui appar t i ene 
questo a n i m a l e t t o c o m p r e n d e un g r u p p o d i crostacei parass i t i , cara t te r izza t i da una 
no tevo l i s s ima m o b i l i t à , d ipenden te da l g rande s v i l u p p o degl i o r g a n i d i cu i essi si 
g iovano per at taccarsi agl i a n i m a l i che l i ospi tano e per succhiarne g l i e l e m e n t i 
n u t r i t i z i . T u t t i i m e m b r i d i questa f a m i g l i a si a t taccano al la pel le , al le p inne e spe
c i a lmen te a l le b ranch ie de i pesci m a r i n i . Le f e m m i n e , p rovvedu te quasi sempre d i 
due ov i sacch i , sono assai p i ù numerose dei masch i . 
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I l L E R N A N T R O P O (Lernanthropus) appar t iene ad u n ' a l t r a f a m i g l i a (Dichelestina). 
Sul p iccolo cefa lotorace ved iamo t re paia d i o rgan i p r e n s i l i . Le zampe a n t e r i o r i 
d e l l ' a d d o m e sono quasi r u d i m e n t a l i , le p o s t e r i o r i t r a s fo rma te i n g r a n d i p ias t re . Questa 
f a m i g l i a , abbastanza numerosa , v i v e i nd i f f e r en t emen te sui pesci d i m a r e e su que l l i 
d 'acqua d o l c e ; i maschi s fugg i rono finora a l l 'osservazione dei n a t u r a l i s t i . 

La f a m i g l i a dei Lernaeomidae c i presenta una Brachiella, pe r f e t t amen te degna 
d i f a r bella mos t r a d i s é ne l la nos t ra ga l l e r ia d i bellezze f e m m i n i l i . A l l a base del 

c 

a, Argulo (Argulus fnliaceus); b, Lernanthropus; c, Caligus. Le ligure sono ingrandite 10 volte. 

cefalotorace, allungato e vermiforme, si osservano due piedimascelle, che si allun
gano a guisa d i braccia e si saldano a l l ' e s t r e m i t à , dove f o r m a n o una ventosa, la quale 
v iene i n t r o d o t t a ne l la pelle de l l ' o sp i t e . Ogni t racc ia d i m e t a m e r i a è scomparsa , eccet

tua to i l p iccolo appara to boccale. 

Le altre quattro forme di questa famiglia sono Lernaeoceridae, caratterizzate da 

special i p ro tube ranze , d i cu i è adorna la testa. D a l l ' a d d o m e deg l i Haemohaphes, 
m u n i t o d i d i l a t a z i o n i s a c c i f o r m i , penzo lano due o v a r i ane l l a t i come ciocche d i capell i 

e si slacca una po rz ione d i s t i n t a , s i m i l e ad u n c o l l o , d i cu i la par te super iore è r i p i e 

gata, e t u t t a l ' e s t r e m i t à an t e r i o r e , a p a r t i r e da questo angolo , v iene i n t r o d o t t a nel 

co rpo dei pesci scelti da l parassi ta , e p i ù prec i samente ne l vaso sangu igno , che dal 

cuore conduce alle b ranch ie , m e n t r e i l r i m a n e n t e de l tozzo c o r p o giace f r a le b ranchie . 

L a Lernaeonema monilaris, che appar t i ene a l la f a m i g l i a precedente , elegge a p r o p r i a 

sede u n a l t r o nob i l e o rgano dei pesci : i n t r o d u c e la testa ne l l ' o cch io del le a r inghe . 

A n c h e le specie del genere Pennella sment i scono le pa ro le de l poeta , i l qua le d ice : 

« C o m ' è be l lo i l pesc io l ino l a g g i ù su l f o n d o ! », p o i c h é ques to , co l l a par te a n t e r i o r e del 

c o r p o coper ta d i s i n g o l a r i r a m i f i c a z i o n i , n o n ha cer to un aspetto a t t raen te . U n ' a n i m a 
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Caligi: a, Lernaeonema, ingrandita 3 volte; b, Brachiella, ingr. 9 volte; e. Peti nella, ingr. 5 volte; 
d, Haemobaphes, di grandezza naturale; e, Herpyllobtns. ingr. 3 volte. 

mo l to sens ibi le p u ò forse lasciars i c o m m u o v e r e dal le f o r m e s o t t i l i del le Pennel le , 
d i cui l 'aspetto r i c o r d a que l lo d e l l ' u o m o . 

Questi parass i t i v i v o n o quasi t u t t i sui pesci . A l c u n i p e r ò si s tab i l i scono sopra a l t r i 

a n i m a l i , come per esempio VHerpyllobius, che succhia a l cun i v e r m i che topodi dei 
m a r i s e t t en t r i ona l i . La sua par te an t e r io r e f o r m a una p ias t ra i r r ego la re , che si a f fonda 

in t i e ramen te ne l c o r p o del la v i t t i m a . Un co l lo peduncola to unisce questa par te an te 
r io re a l l ' a d d o m e r i g o n f i o a guisa d i boccia , al qua le non m a n c a n o g l i o v a r i , che p r o 
met tono una numerosa discendenza. 

I nos t r i l e t t o r i si r i v o l g e r a n n o senza d u b b i o m a l v o l o n t i e r i verso questo lato 
tenebroso de l la fauna acquat ica . Questi a n i m a l i f a m e l i c i , i n f o r m i e r i p u g n a n t i , t o r 
men to costante dei l o r o o s p i t i , n o n possono fare d i cer to una impress ione gradevole 
su ch i si accinge a s t u d i a r l i , sebbene occup ino u n posto d e t e r m i n a t o nel g r a n quad ro 
del la « Lo t t a per la v i t a >-, f r a i c o m b a t t e n t i che v i si azzuf fano . I l posto che essi 
h a n n o conqu i s t a to si spiega so l tan to col lo s tud io d i questa lo t t a per la v i t a , d i cu i 
d o v r e m o occuparc i ancora u l t e r i o r m e n t e . 
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I I D E C I M O O R D I N E , cos t i tu i to dag l i O S T R A C O D I {Ostracoda), è u n g r u p p o an t i ch i s 

s imo e consta d i a n i m a l e t t i , che n o n hanno corpo a r t i co la to , ma 7 paia d i a r t i e sono 
a v v o l t i i n u n carapace b iva lve , corneo o calcareo, spesso re t i co la to o elegantemente 
adorno d i costole. Questo carapace, compresso ai l a t i , è u n i t o a l dorso da una m e m 
b rana ch i t inosa e i n f e r i o r m e n t e r i m a n e aper to med ian te una fessura. Le due va lvole 
si possono ch iudere per mezzo d i u n muscolo e l ' a n i m a l e p u ò r i t i r a r v i s i i n t i e r amen te . 
Le specie d i questo o r d i n e a m m o n t a n o c i rca a 5 5 0 ; popolano le acque do lc i e salate 
d i t u t t o i l g lobo e m o l t e sono cosmopo l i t e . A l c u n e f o r m e abissal i scendono nel mare 

f i n o al la p r o f o n d i t à d i 5 5 0 0 m e t r i . 
Gl i Ostracodi hanno sempre sessi separat i e presentano spesso u n d i m o r f i s m o 

sessuale assai p r o n u n z i a t o , p o i c h é nei masch i g l i o r g a n i de i sensi hanno uno sv i luppo 
p i ù per fe t to che n o n nel le f e m m i n e , e i n essi g l i a r t i si sono t r a s f o r m a t i i n apparat i 
p r e n s i l i . I l o r o o rgan i sessuali sono m o l t o c o m p l i c a t i e g l i e l emen t i f econdan t i si d i s t i n 

guono per la l o r o e n o r m e grossezza. L o spermatozoo de l Cypris ovum è lungo come 
tu t t o l ' a n i m a l e . 

Le f e m m i n e d i quasi tu t t e le specie depongono le uova sul le p ian te acquat iche ; 
a l t re le p o r t a n o seco ne l carapace finché n o n si sch iudano . La m e t a m o r f o s i è abba
stanza compl i ca ta e la l a r v a lascia l ' u o v o a l lo stato d i Nauplius. Nel le specie del 
genere Cypris n o n ha luogo so l tan to una r i p r o d u z i o n e sessuale, m a anche una r i p r o 
duz ione par tenogenet ica . Questi p icco l i crostacei si sostanziano d i a n i m a l i e sopra
t u t t o d i a n i m a l i m o r t i s emidecompos t i . 

O R D I N E U N D I C E S I M O 

BBANCHIOPODI (BRANCHIOPODA) 

I crostacei appartenenti a questo ricchissimo gruppo, composto di circa 300 specie, 
presentano per lo p i ù una scaglia s c u d i f o r m e , s i m i l e ad u n n i cch io , la qua le , par tendo 

dal la m e m b r a n a dorsale , suole r i c o p r i r e i l c o r p o fino a l l ' e s t r e m i t à deg l i a r t i . Ma, 
as t razione fa t ta da questo i n v o l u c r o , che n o n si osserva i n t u t t i i g e n e r i , quest i c ro 
stacei si d i s t i nguono dagl i a l t r i per una d iv i s ione m e n o spiccata del co rpo i n par t i 

d i s t in te e per l'assenza p i ù o m e n o comple ta d i una p o r z i o n e torac ica cog l i a r t i rela
t i v i . I l n u m e r o dei segment i , d i cu i sono composte le va r i e p a r t i de l co rpo , è m o l t o 

d ive r so e spesso v a r i a p e r f i n o nel le s ingole specie de l lo stesso genere . Cos ì , per 

esempio, ne l Polyphemus ascende a 9, neìVApus productus a 3 3 , n e l l ' ^ L cancri-
formis a 39 e ned ' A. mimidicus a 4 6 . Sovente m a n c a n o g l i a r t i , c o r r i s p o n d e n t i alle 
mascelle accessorie dei decapodi e n o n d i rado è pu re soppresso i l secondo paio d i 

mascelle i n f e r i o r i . Sono invece s v i l u p p a t i s s i m i g l i a r t i che spet tano al la par te poste

r i o r e del co rpo , t r a s f o r m a t i t o t a lmen te o i n par te , vale a d i r e so l t an to g l i a n t e r i o r i , 
i n l a m i n e , b ranch ie e p i n n e . 

Sebbene i b r a n c h i o p o d i abb iano col m o n d o esterno r a p p o r t i s e m p l i c i s s i m i e non 
p res t ino nessun a p p i g l i o a desc r i z ion i b r i l l a n t i , m e r i t a n o d i essere cons ide r a t i i n 

m o d o speciale per l ' a n d a m e n t o de l l o r o processo r i p r o d u t t i v o , s o m m a m e n t e in te res 

sante. Nei b r a n c h i o p o d i i l n u m e r o del le f e m m i n e è i n complesso m o l t o supe r io re a 

que l lo de i masch i . I maschi del genere Branchipus, che è u n o dei p i ù c o m u n i , f u r o n o 
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scoper t i so l t an to nel 1 8 5 0 dal K o z u b o w s k i . I masch i a p p a r t e n e n t i ad a l t r i gener i si 

f a n n o vedere so l t an to i n u n breve pe r iodo d e l l ' a n n o e d u r a n t e i mesi successivi v e n 
gono p r o d o t t e parecchie generaz ion i senza i l concorso de i masch i . I b r a n c h i o p o d i 

d i f f e r i s c o n o i n o l t r e nel l o r o complesso dag l i a l t r i o r d i n i d i crostacei , pel fa t to che 
v i v o n o quas i t u t t i ne l l ' acqua dolce o per lo meno nei l agh i i n t e r n i ; questa lo ro a b i 

t ud ine d i m o s t r a che fin da i t e m p i p i ù a n t i c h i essi si s taccarono da l lo s t ip i te p r i m i t i v o 
dei c ros tace i . 

La f a m i g l i a de i F I L L O P O D I (Phyllopoda) c o m p r e n d e i b r a n c h i o p o d i m a g g i o r i t u t 
tora v i v e n t i e si c o m p o n e d i poch i gene r i , m o l t o ca ra t t e r i s t i c i . I l co rpo d i quest i c r o 

stacei, r a v v o l t o da una m e m b r a n a so t t i l e , è quas i sempre coper to d i u n i n v o l u c r o 
s c u d i f o r m e , b iva lve o b i l o b o e presenta su i n u m e r o s i segment i del pos taddome 

10-00 paia d i zampe na t a to r i e l a m e l l i f o r m i , m u n i t e d i append ic i b r a n c h i a l i . A i g i o 
vani m a n c a n o l ' i n v o l u c r o d u r o e l ' a r t i co l az ione del c o r p o ; essi hanno i n o l t r e u n 
aspetto s ingo la re , d o v u t o alle g r a n d i antenne d i cu i si g iovano per nuota re , le qua l i 
scompaiono p i ù o m e n o c o m p l e t a m e n t e neg l i i n d i v i d u i a d u l t i . I fillopodi nuo tano 
cor ica t i sul d o r s o ; s iccome t a lvo l t a c o m p a i o n o i n q u a n t i t à e n o r m i i n l u o g h i i n cu i 
non erano s ta t i v e d u t i da parecchi a n n i , susci tano la m e r a v i g l i a delle persone ignare 

delle p r o p r i e t à ca ra t t e r i s t i che del le l o r o uova , le q u a l i conservano la f a c o l t à d i s v i 
luppars i anche q u a n d o sono r i m a s t e a l ungo a l l ' a sc iu t to . Le specie de l genere Bran
chipus c o m p a i o n o t a l v o l t a ne i p r a t i , dopo le i n o n d a z i o n i . Pare che per certe specie 

i l disseccamento p r e v e n t i v o del le uova sia una cond iz ione essenziale del l o r o sv i luppo ; 
in a l t re invece n o n lo p reg iud ica , m a n o n lo p r o m u o v e neppure . 

Il genere dei BRANCHIPI (Branchipus) appartiene ad un piccolo gruppo di bran
ch iopod i m u n i t i d i occh i m o b i l i e p e d u n c o l a t i ; i l co rpo d i quest i a n i m a l e t t i non è 
c i rcondato da u n i n v o l u c r o d u r o . Le 18 specie conosciute finora v i v o n o per la m a g g i o r 
parte ne l l ' acqua dolce e sono v a r i o p i n t e ne l sesso masch i l e ; l ' interesse p i ù v i v o è 

p e r ò destato da l B R A N C H I P O S A L I N O (Artemia salina), i l quale n o n v ive so l tan to 
nel mare , m a anche nel le sal ine a r t i f i c i a l i , nel le pozze e ne i l agh i salati m o l t o l o n t a n i 

dal mare , d i cu i p e r ò sono sempre p icco l i r e s i d u i . Questo a n i m a l e t t o g iunge appena 
al la lunghezza d i p o c h i m i l l i m e t r i . L o t r o v a i p i ù vo l te nel le b o t t i delle sal ine de l 
lago d i G r e i f s w a l d , le q u a l i contenevano una certa q u a n t i t à d i sal i a l ca l in i abba 
stanza c o n c e n t r a t i ; si dice che la m o r t e i m p r o v v i s a del le a r t e m i e i n d i c h i con certezza 

ai l a v o r a n t i che la so luz ione sal ina si è g i à concent ra ta su f f i c i en temente i n seguito 
a l l ' evaporaz ione ed è p r o n t a per la b o l l i t u r a . L ' a r t e m i a sal ina venne pure r i n t r a c 
ciata nel le sa l ine de l la F r a n c i a m e r i d i o n a l e , v i c i n o a Tr ies te e a Odessa e nelle saline 

n a t u r a l i d i Adana , presso i l Tarso , dove f u osservata da l noto v iagg ia to re Kotschy 
e i n a l t re l o c a l i t à . S c h m a r d a r i fe r i sce che n o n manca neppure nei l agh i d e l l ' E g i t t o , 

i n cu i abbonda la soda. 
I l b r a n c h i p o sa l ino è una del le specie i n cui la r i p r o d u z i o n e è partenogenetica, 

vale a d i r e si c o m p i e per mezzo d i uova , senza l ' i n t e r v e n t o del masch io . Le r icerche 
fat te i n p r o p o s i t o da Carlo Vog t e le accurate osservazioni del S iebold i n t o r n o a 
quest i f e n o m e n i , c i spiegano m o l t i f a t t i del la v i t a e del la presenza dei b r a n c h i p i . 

Vogt r i ceve t t e una v o l t a da Cette una spedizione d i a r t emie , col locate i n r e c i p i e n t i 
ch ius i e r m e t i c a m e n t e , che r i m a s e r o in v iaggio 36 ore . Quegl i a n i m a l e t t i p rospe ra rono 
ben i s s imo i n u n acquar io p ieno d 'acqua m a r i n a , deposero le uova e da queste sgu

sc ia rono numerose l a r v e . « F i n o r a » , scr ive i l Vogt da Ginevra , « n o n m i accadde di 
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t r o v a r e ne l la m i a col lezione neppure u n maschio , men t r e invece i l n u m e r o dei masch i 
era p r e s s o c h é uguale a que l lo delle f e m m i n e i n una raccol ta d i Branchipus dia-
phanus, che feci l ' anno scorso in una pozza del G iu ra , a l l 'a l tezza d i c i rca 1 4 0 0 m . 
su l l i v e l l o del m a r e e d i cu i feci schiudere quest 'anno le uova i n u n acquar io . Sono 

certo che le a r t emie , collocate i n r ec ip i en t i ch ius i e rme
t i camente , a r r i v a r o n o v ive a Monaco » . 

Lasc iamo ora la paro la al celebre zoologo d i Monaco. 
« Nessuno p u ò i m m a g i n a r e la soddisfazione che p rova i nel 
r icevere le t an to sospirate a r t emie v i v e e lo zelo con cui 
m i accinsi a s tud ia r l e . A v e n d o espresso al professore Vogt 
i l des ider io d i fare qualche r icerca sopra a lcuni esemplar i 
v i v i d i questo g r u p p o , i l 23 agosto egli m a n d ò a Berchtes-
gaden una par te dei suoi f d l o p o d i v i v i . Le a r t emie a r r i 
va rono ben iss imo per posta, i n u n vaso chiuso e rmet ica 
mente . Sorpreso, m a fel ice d i possederle, ne conta i 70 adulte 
e alcune a l t r e ancora i m p e r f e t t a m e n t e sv i luppa te , f r a le 
qua l i guizzavano m o l t i e m b r i o n i appena sgusciati dalle 
uova . Sol tanto c inque i n d i v i d u i m o r t i giacevano sul fondo 
del rec ip iente . O s s e r v e r ò ancora che i l vaso conteneva tre 
q u a r t i d 'acqua salsa e u n q u a r t o d 'acqua dolce. Tu t te le 
a r t emie adul te d i questa spediz ione erano f e m m i n e . Questo 
fa t to ci au tor izza a suppor re che le pozze salate d i Cette 
e g l i s tagni sa lmas t r i d i V i l l e Neuve presso Mars ig l i a , dai 

qua l i i l Joly estrasse i l suo ma te r i a l e d i osservazione, a lber
gh ino sol tanto l ' A r t e m i a salina, d i cu i la r i p r o d u z i o n e è 

par tenogenet ica » . Questa generazione f e m m i n i l e produsse 
u n cer to n u m e r o d i uova , le qua l i p e r ò n o n vennero 
deposte, per la m o r t e precoce degl i i n d i v i d u i che le ave
vano p rodo t t e e a l cun i n a t i v i v i , f r a i q u a l i i l S iebold non 
v ide sv i l uppa r s i neppure u n masch io . È u n fa t to s t ran is 
s i m o che g l i i n d i v i d u i d i una stessa generazione depongano 
con temporaneamente uova e d i ano alla luce i n d i v i d u i v i v i : 
i l nos t ro osservatore crede che neg l i i n d i v i d u i v i v i p a r i le 

gh iandole destinate a secernere i l guscio delle uova siano m e n o per fe t te . « XeìV Artemia 
salina » , egl i dice, « la deposizione del le uova ha luogo so l tan to q u a n d o le gh iandole 
a cu i spetta l ' u f f i c i o d i secernere la sostanza che deve sos t i tu i rne i l guscio, si sono 
sv i luppa te i n m o d o suf f ic ien te per po terne f o r n i r e la q u a n t i t à necessaria, p o i c h é sola

mente i n tal caso le uova acquis tano un guscio saldo e resis tente, che pe rme t t e loro 

d i disseccarsi ne l la m e l m a , o a lmeno d i r i m a n e r v i a f fonda te , d i resistere a l le inf luenze 

esterne sovente s f avo revo l i e d i conservare per un t e m p o abbastanza lungo la f a c o l t à 

d i s v i l u p p a r s i . 
« Quando invece lo s v i l u p p o del le gh iando le sopra menz iona t e r i m a n e i m p e r 

fe t to i n u n ' a r t e m i a gestante, mancano le c o n d i z i o n i i nd i spensab i l i a l lo s v i l u p p o d i 

u n guscio so l ido e resistente. Le uova d i queste a r t e m i e sono p e r c i ò sempl i cemen te 

avvo l t e da una m e m b r a n a so t t i le , la quale , lasciando l i be ro i l c a m p o a l le c i rcos tanze 

esterne, f a v o r e v o l i a l lo s v i l u p p o d e l l ' e m b r i o n e , ne p r o m u o v o n o la f o r m a z i o n e » . Le 

uova dei fillopodi, dice i l Semper , soppor tano le t e m p e r a t u r e p i ù d iverse e si s v i 

l u p p a n o ad una t empe ra tu r a v a r i a b i l e f r a 0 gr . e 3 0 gr . G. P e r ò a l l a t e m p e r a t u r a 

, Branchipo (Branchipus 
Grubeì), maschio ; b, lo 
slesso animale di sesso 
femmin.; ambedue di gran
dezza natur. ; c, Artemia 
salina (Artemia salina), 
maschio, ingrandita. 
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d i 3 0 g r a d i , le l a rve sgusciano 2 4 ore dopo la deposiz ione del le u o v a : invece a quel la 
d i 1 6 - 2 0 gr . i l l o r o s v i l u p p o r ich iede parecchie se t t imane . 

Il p rofessore S iebold t r o v ò pure m o d o d i procacciars i a lcune a r t e m i e colle uova 
r e l a t i ve , p r o v e n i e n t i da l le sal ine v i c i n e a Tr ies te , da l l e q u a l i o t tenne per v a r i mesi 
una discendenza d i sesso esc lus ivamente f e m m i n i l e . Eg l i p o t è comple ta re p e r c i ò le 
osservaz ioni fa t te i n t o r n o al m o d o d i v i v e r e d i ques t i a n i m a l e t t i e a que l lo degl i 

a l t r i f d l o p o d i i n generale . « L a d i f f i c o l t à p r i n c i p a l e che i n c o n t r a i n e l l ' a l l e v a m e n t o 
delle a r t e m i e consis teva nel conservar sempre ugua lmen te salata l ' acqua m a r i n a 
delle t inozze i n cui le tenevo, la qua le , t r o v a n d o s i i n un amb ien t e r i sca lda to come 

era que l lo de l m i o s tud io , si evaporava assai; p e r c i ò ero cos t re t to ad agg iunge rv i 

spesso una cer ta q u a n t i t à d i acqua m a r i n a , p r e v e n t i v a m e n t e a l lungata ne l la m i s u r a 
o p p o r t u n a , con acqua d i s t i l l a t a ed avevo cura d i scuotere f o r t e m e n t e questa so lu 

zione d 'acqua salsa m o l t o a l lunga ta , p r i m a d i versar la ne l l ' a cqua r io , a c c i o c c h é si 
impregnasse d ' a r i a a tmos fe r i ca . 

« N o n d o v e t t i m a i p r e o c c u p a r m i d e l l ' a l i m e n t a z i o n e del le a r t e m i e che avevo a l l e 
vato, p e r c h é i l l o r o canale d igeren te era sempre p ieno d i pa r t i ce l l e d i m e l m a , dalla 

aper tura boccale a l l ' ano . Queste a r t e m i e sono spesso occupate a raccogl iere m e l m a , 
e la s m u o v o n o col l a to dorsale de l co rpo , o p p u r e m e n t r e nuo tano , con m o v i m e n t i 
r ego la r i del le zampe t t e r e m i f o r m i . La m e l m a smossa scivola d i n a n z i al la l o r o bocca 
e scorre l ungo la l inea m e d i a n a d e l l ' a d d o m e , d a l l ' i n n a n z i a l l ' i n d i e t r o . Come g l i a l t r i 
fillopodi, le a r t e m i e a p p r o f i t t a n o d i questo suo m o v i m e n t o per a f f e r r a rne alcune p a r 
ticelle cog l i o r g a n i bocca l i e i n g h i o t t i r l e . Osservai spesso che i n t a l i ocas ioni le m i e 
piccole p r i g i o n i e r e r i m a n e v a n o a l ungo i m m o b i l i sul f o n d o de l l ' a cqua r io , so l levando 
d i t r a t t o i n t r a t t o i l c o r p o i n d i r ez ione ve r t i ca le , senza p e r ò cessare d i m u o v e r e le 

zampet te r e m i f o r m i , col le q u a l i facevano passare d i n a n z i a l la l o r o bocca la m e l m a 
smossa, m e n t r e col la testa scavavano una ve ra buca, per a f fondarve la i n par te . N u o 
tando qua e là su l f o n d o m e l m o s o de l l ' a cqua r io , parecchi i n d i v i d u i si vo lgevano 
a l l ' i m p r o v v i s o per m o d o da s f i o r a r l o col la faccia a d d o m i n a l e . Le a r t emie passavano 

una b u o n a pa r t e del l o r o t e m p o i n questa pos iz ione , oppu re s t r i sc iavano l en tamen te 
sul f o n d o , so lcandone la supe r f i c i e . S iccome n o n cessavano m a i d i m u o v e r e le zampe 
r e m i f o r m i , era cer to che i n g h i o t t i v a n o d i t r a t t o i n t r a t t o numerose par t i ce l l e d i 
m e l m a . 

« U n a v o l t a sazie, queste v i v a c i a r t e m i e p e r c o r r e v a n o a nuo to l ' acquar io i n tu t t e 
le d i r e z i o n i , con discreta v e l o c i t à ; si aggred ivano a vicenda per t r a s tu l l a r s i , p o i t o r 
navano ad a l l o n t a n a r s i le une da l le a l t r e r ap ide come frecce . È ch ia ro che i n quest i 

esercizi d i n u o t o i n o s t r i a n i m a l e t t i n o n d i m e n t i c a n o d i abboccare le sostanze n a t a n t i 
ne l l ' acqua, che passano d i n a n z i a l la l o r o bocca; de l resto essi n o n possono fa re a 

meno d ' i n g h i o t t i r e s empre n u o v e pa r t i ce l l e d i m e l m a , p e r c h è i l o r o o r g a n i d ige 

r en t i n o n possono ass imi la re che una q u a n t i t à m i n i m a d i t a l i supposte sostanze 
n u t r i t i z i e . L ' e n o r m e q u a n t i t à d i feci deposta dal le a r t e m i e sul f o n d o degl i a c q u a r i i 
i n cu i si t r o v a n o , d i m o s t r a la v o r a c i t à s t r a o r d i n a r i a che le d i s t i ngue . 

« Usando le p recauz ion i esposte t e s t é n o n s tenta i ad a l levare i n u m e r o s i e m 

b r i o n i d i a r t e m i e c o n t e n u t i ne l l a m e l m a che avevo r i c e v u t o da Tr ies te . Essi p rospe 
r a rono ben i s s imo ed acqu i s ta rono una pe r fe t t a m a t u r i t à sessuale. Pochi i n d i v i d u i 
i so la t i v enne ro s o t t r a t t i da l la m o r t e alle m i e osservazioni » . 

Nel 1 8 7 4 Schmankevvi tsch, na tu ra l i s t a russo, p u b b l i c ò una do t t a e interessante 
m o n o g r a f i a sull'Artemia salina del le sorgent i sal ine d i Odessa. La r o t t u r a d i una 
d iga produsse u n a l l agamen to , per ef fe t to del quale m o l t i s s i m e a r t emie vennero 
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i n t r o d o t t e i n una par te degl i s tagni d i K u j a l n i k , p i e n i d i sale deposi ta to da u n pezzo 
sul f o n d o . Dopo la r i cos t ruz ione del la diga, l 'acqua salsa, evaporandos i c o n t i n u a 
men te , d ivenne assai concent ra ta e a l lo ra VArtemia salina, passando d i generazione 
i n generazione, si t r a s f o r m ò grada tamente n e l l ' A r t e m i a Milhausenii, la qua le , m a n 
cando dei l o b i e del le setole cauda l i , secondo queste osse rvaz ion i , po t r ebbe essere 
considera ta come una f o r m a degenerata i n seguito a specia l i e s f a v o r e v o l i c o n d i z i o n i 

d i v i t a . S c h m a n k e w i t s c h o t tenne anche 
a r t i f i c i a l m e n t e questa t r a s fo rmaz ione , f a 
cendo concent ra re l ' acqua salata de i r ec i 
p i e n t i i n cu i teneva le a r t e m i e e r i u s c ì 
pu re ad ot tenere da\Y Artemia Milhau
senii l ' A r t e m i a salina con u n p roced i 
m e n t o oppos to , c i oè a l lungando gradata
men te l ' acqua salsa dei suoi acqua r i . Le 
a r t e m i e sal ine al levate i n un 'acqua salsa, 
a l l unga ta ne l la m i s u r a o p p o r t u n a , p r o 
dussero i n o l t r e una f o r m a speciale, m u n i t a 
dei ca ra t t e r i d i s t i n t i v i de l Branchipus 
Schaeff'eri, che i l nos t ro na tu ra l i s t a clas
s i f i cò come una specie n u o v a d i Bran
chipus. 

« Del resto » , egl i dice, « tu t te le 
specie de l genere Artemia possono m o d i 

ficarsi p rog res s ivamen te , p u r c h é allevate 
i n un ' acqua salsa, a l lunga ta i n m o d o con
ven ien te ; quest i a n i m a l e t t i t r o v a n o i n 

n a t u r a t a l i specia l iss ime c o n d i z i o n i i n 

quel le pozze d i acqua salsa, i l cu i fondo , 

dopo un cer to n u m e r o d i a n n i , perde i l sale che conteneva pel r i n n o v a m e n t o con
t i n u o del l ' acqua e che p e r c i ò possono d iven t a r e pozze d 'acqua dolce. L ' A r t e m i a 
salina ab i ta r ea lmente t a l i pozze d 'acqua salsa v i c ine ag l i s tagn i , d i cu i l 'acqua, 
essendo poco concent ra ta , a lberga pure i l Branchipus spinosus, i l Branchipus 
ferox e t a l v o l t a anche una s t rana specie d i Branchipus, c h i a m a t a Branchipus 
meclius, ne l la quale i l o b i cauda l i sono u n c i n a t i ». 

11 do t to na tu ra l i s t a russo t e s t é c i t a to , estende pu re le sue osservaz ioni a l l ' i n 

f luenza esercitata sul processo r i p r o d u t t i v o del le a r t e m i e da l g r ado del la t empera tu ra 

e dal la d iversa salsedine de l l ' acqua . Questi esempi d i m o s t r a n o col la mass ima e v i 

denza l ' e n o r m e v a r i a b i l i t à del le specie a n i m a l i , v a r i a b i l i t à incon tes tab i l e , su i cui si 

f onda la t eo r i a de l la discendenza. 

Apo (Apus). Grandezza naturale. 

Un a l t r o fillopodo s ingola re e interessante è I ' A P O (Apus). I l c o r p o delle due 

specie d i f fuse n e l l ' E u r o p a cent ra le è coper to s u p e r i o r m e n t e da una l a rga piastra 

s c u d i f o r m e , su l la cu i par te a n t e r i o r e si t r o v a n o i due o c c h i , quas i r i u n i t i l ' uno 

a l l ' a l t r o . Gl i ap i n o n hanno m e n o d i 00 paia d i zampe b r a n c h i a l i , d i c u i p e r ò nelle 

f e m m i n e l ' u n d i c e s i m o è t r a s f o r m a t o i n due borse d ' i ncubaz ione , che con tengono le 

uova . Questi p i cco l i crostacei v i v o n o nel le acque s t agnan t i poco estese e s o c c o m 

bono t u t t i quando le l o ro d i m o r e si d isseccano; m a le u o v a , che si conservano 

ben i s s imo nel la m e l m a i n d u r i t a , imped i scono a l la specie d i e s t inguers i . 1 masch i 
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deg l i ap i r i m a s e r o i g n o t i fino a l 1 8 5 6 : la l o r o scoperta coincidet te col centenar io 
de l l a p r i m a m o n o g r a f i a pubb l i ca ta i n t o r n o a l l ' A p u s cancriformis, p o i c h é ne l 1 7 5 6 

l ' a l l o r a celebre n a t u r a l i s t a d i Ra t i sbona , i l « p red ica to re evangel ico » Schaffer , p u b 
b l i c ò a p p u n t o , p r i m a i n l a t i no p o i i n tedesco, una do t ta m o n o g r a f i a i n t o r n o a l l ' apo . 

Sebbene egl i avesse s tud ia to con m o l t a cura questa specie per qua t t ro a n n i , non 

era r i u s c i t o a s c o p r i r n e i l masch io . Schle iden r i fe r i sce un aneddoto m o l t o in te res 

sante i n t o r n o dXYApus cancriformisi m e n t r e Goethe passeggiava una vo l t a nei 

c o n t o r n i d i Jena, s ' i n t e r e s s ò i n m o d o s t r a o r d i n a r i o ad u n apo che g l i venne o f f e r t o . 

C e r c ò d i averne a l t r i , p r o m e t t e n d o u n t a l l e ro pel p r i m o , u n f i o r i n o pel secondo e 

così d i seguito fino a L . 0 ,40 . Ma, sebbene t u t t i cercassero d i acconten ta r lo , nessuno 
r i u s c ì a t r o v a r n e u n secondo. 

I l genere Limnadia si d i s t ingue pel grosso carapace b i v a l v e , saldato d ' a m b o 
i l a t i de l dorso , che avvo lge i n t i e r a m e n t e i l co rpo . G l i occhi sono fissi. 

Il professore Leydig di Wiirzburg, esimio osservatore di tutti gli animali in gene
rale e d i ques t i p i cco l i crostacei i n p a r t i c o l a r e , descr ive con m o l t a eff icacia le c o n 

d i z i o n i gene ra l i d i v i t a de l la f a m i g l i a de i C L A D O C E R I O D A rami (Cladocera). « A l 
m a t t i n o per t e m p o », egli dice, « o nel le bel le serate calde e t r a n q u i l l e , anche se i l 
cielo è coper to , ques t i a n i m a l e t t i , d i cu i i p i ù grossi ol trepassano d i rado la l u n 
ghezza d i 6 m m . , nuo t ano a n z i t u t t o a l l a superf ic ie de l l ' acqua e v i si a f fondano a lquan to 
appena i l sole ne i l l u m i n a lo specchio. Certe specie p re fe r i scono t ra t teners i presso i l 
fondo m e l m o s o e vengono d i r ado a gal la . Questi a n i m a l e t t i , che popo lano le acque 
s tagnant i o a l en to decorso i n q u a n t i t à cos ì e n o r m i da c o l o r i r l e t a lvo l t a i n m o d o 
specia le , des ta rono da m o l t o t e m p o l ' a t tenz ione dei n a t u r a l i s t i , i q u a l i p e r ò , per 
po t e r l i osservare e per s tud ia rne le p r o p r i e t à cara t te r i s t iche , dovet te ro r i c o r r e r e a l 

mic roscop io . Essi f u r o n o ogget to d i accurate r i ce rche per par te d i quei zoo log i , i 
qua l i n o n si occupano so l tan to dei ca ra t t e r i es tern i degli a n i m a l i , m a s ' interessano 
pure a l la l o r o s t r u t t u r a i n t e r n a e al le a b i t u d i n i che l i d i s t inguono . M o l t i c ladocer i , 
essendo t u t t a v i a c o p e r t i d i u n r i v e s t i m e n t o cutaneo t rasparente , c i pe rme t tono d i 

osservare neg l i i n d i v i d u i v i v i , d i s t r u t t u r a n o r m a l e , i l complesso de l l o r o o r g a n i s m o , 
nel lo stesso m o d o i n cui c e r t i m o d e l l i d i m a c c h i n e , c i r c o n d a t i da u n i n v o l u c r o 
t rasparente lasciano vedere a t u t t i la compos iz ione del le l o r o s ingole p a r t i . Ed anche 
i l p r o f a n o rimane g r a d e v o l m e n t e sorpreso nel l 'osservare al mic roscop io i m i n u s c o l i 
c ladocer i , d i cu i p u ò seguire i m o v i m e n t i de l l ' occh io e del canale d igerente e le p u l 

sazioni de l cuore , osservando ne l lo stesso t e m p o i g l o b u l i del sangue, che scor rono 

pel co rpo ed a l t re svar ia te m a n i f e s t a z i o n i del la v i t a . 
« N o n t u t t i p e r ò h a n n o l 'abnegazione d i s tud ia re i c o r p i o r g a n i c i per sempl ice 

d i le t to e n o n sono p r o c l i v i , per s e r v i r c i d i un 'espressione poetica, « ad appl icare i l 
lo ro i n t e l l e t t o a l lo s tud io del le c reaz ion i de l la n a t u r a » ; l ' interesse generale d e l l ' u o m o 

è r i v o l t o a queg l i a n i m a l i che g l i possono prestare u t i l i s e r v i g i . Per conto m i o sono 
ben l i e to d i o f f r i r e ag l i a m i c i de l la na tu ra , che n o n disprezzano i p icco l i d a f n i d i , 
a l cun i r agguag l i i n t o r n o al la v i t a d i ques t i a n i m a l e t t i , i n s i g n i f i c a n t i i n apparenza, 
ma in te ressan t i s s imi per o g n i r i g u a r d o . Duran t e i l m i o lungo soggiorno presso i l agh i 
m o n t a n i de l la Bav ie ra e sul le r i v e del lago d i Costanza, no ta i che i c ladocer i e i 
c i c l o p i d i f o r m a n o nel g r u p p o dei copepodi l ' a l i m e n t o quasi esclusivo dei pesci d i 
quest i l a g h i . I l Salmo solvelinus, e ne l lago d i Costanza anche i co regon i , si n u t r o n o 

d i ques t i p icco l i crostacei . Ape r s i con cautela lo s tomaco d i un g ran n u m e r o d i pesci 
a p p a r t e n e n t i a l le specie suddet te , e lo t r o v a i sempre p ieno d i sol i c l adocer i , i qua l i 
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r i spe t to al n u m e r o degl i i n d i v i d u i , sono senza a lcun dubb io g l i a b i t a n t i n u m e r o s i 
dei laghi bavaresi e del lago d i Costanza. Se cons ide r i amo l ' i m p o r t a n z a che g l i a b i 
t an t i dei paesi v i c i n i al lago d i Costanza danno al C O R E G O N O (Coregonus Wart-
manni), d i cui si pescano annua lmen te i n quel le acque 1 0 0 . 0 0 0 i n d i v i d u i , bisogna 

g iova per saltare come le p u l c i . Le parti boccali sono nascoste sot to l ' e l m o della 

testa e sotto l ' i ncavo an te r io re del le v a l v e : constano del l a b b r o super io re e della 

mascella super iore e i n f e r i o r e . I l carapace b i v a l v e (S) è una espansione cutanea d i 

que l la par te del co rpo , che cor r i sponde al torace degl i i n se t t i , a i q u a l i i c ladocer i 

si avv ic inano pure per a l t r i r i g u a r d i ; lo stesso si p u ò d i r e del res to r i spe t to ad 

a l t r i g r u p p i d i crostacei , p o i c h é i n f a t t i , ad e sempio , le p o r z i o n i l a te ra l i del cara

pace dei decapodi vennero paragonate con rag ione al le a l i degl i i n se t t i . L ' a t t i 

v i t à del cuore ( H ) , astrazione fa t ta dai c ladocer i , si p u ò osservare so l t an to i n alcune 

la rve d ' inse t t i t r a spa ren t i . I l cuore giace l ungo la l inea m e d i a n a del co rpo , sul lato 

dorsale , ed ha per lo p i ù la f o r m a d i una vescica tondeggian te . Mediante una 

fessura s i m i l e ad una bocca, assorbe con r ap ide pu lsaz ioni i l sangue e i r e l a t i v i 

co rpusco l i sanguigni e lo espelle da l la to oppos to , per mezzo d i una seconda fes

sura . G l i organi respiratoriisono rappresen ta t i da l le appendic i f o g l i f o r m i del le 4 - 6 paia 

d i zampe. Anche quest i crostacei hanno u n pos taddome co r r i sponden te a l la coda del 

g a m b e r o f l u v i a l e , r i c o p e r t o da l carapace, al qua le p e r ò n o n aderisce, e t e r m i n a n t e i n 

due u n c i n i o i n due setole caudal i (C) . Viene adopera to come u n r e m o robus t i s s imo . 

I cladoceri maschi sono t u t t i p i ù p icco l i del le f e m m i n e e s i d i s t i n g u o n o ne l 

m a g g i o r n u m e r o del le specie per la d iversa s t r u t t u r a del le an tenne i n t e r n e , pe r la 

conven i re che i nos t r i p i c 
co l i crostacei , essendo u t i 

l i zza t i come c ibo da i pesci, 
si r endono ind i r e t t amen te , 
se n o n d i r e t t amen te , u t i l i 

a l l ' u o m o » . 

Acantocerco (ACIDItliocercus). Molto ingrandito. 

L 'aspet to dei c ladoceri 

è a l t u t t o pa r t i co la re . Dal 

t r o n c o coper to d i u n cara
pace b iva lve , sporge una 
testa convessa, m u n i t a d i 

u n becco e coper ta da u n 

e l m o speciale ( A ) . Sotto 
l ' e s t r e m i t à del becco g ia 

c iono le antenne interne, 

t e r m i n a n t i i n de l ica t i f i l a 

m e n t i t a t t i l i , ne rvos i . Sotto 
la c o n v e s s i t à super iore si 

t r o v a i l g rande occhio ( 0 ) , 

che l ' a n i m a l e volge a suo 

p i a c i m e n t o med ian te un 

g r a n n u m e r o d i musco l i . 

Le antenne esterne (T ) 

sono t r a s f o r m a t e i n robus t i 

o r g a n i r e m i f o r m i , r a m i f i 

ca t i , d i cu i l ' a n i m a l e t t o si 
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t r a s f o r m a z i o n e del le due zampe a n t e r i o r i i n o r g a n i p r e n s i l i e per la be l l i s s ima t in t a 
del c o r p o , sp l end idamen te c o l o r i t o i n azzu r ro o in rosso. Come sapp iamo da m o l t o 

t e m p o , le f e m m i n e depongono due sor ta d i u o v a : estive e invernali. Queste u l t i m e 

sono p ro t e t t e da un i n v o l u c r o p i ù r o b u s t o . L a comparsa del le uova estive o i n v e r 
na l i d ipende del resto assai meno da l la s tagione, che n o n da l l o s v i l u p p o dei masch i , 

i q u a l i c o m p a i o n o sempre q u a n d o i l c ibo t o r n a a fa rs i p iù abbondan te . Le uova pa r t e 
nogenet iche si s v i l u p p a n o e si sch iudono senza essere fecondate, come quel le p rodo t t e 
da l la reg ina del le a p i , da cu i sgusciano i masch i e come quei « g e r m i » degl i a f i d i , 

che danno o r i g i n e al le generaz ion i est ive. Appena i masch i dei d a f n i d i c o m p a i o n o i n 
una data s tagione d e l l ' a n n o , si s v i l u p p a n o le uova 

« i n v e r n a l i » , avvo l t e ne l cosidet to Ephippium, sco
per to da l Ju r i ne , i l qua le lo cons iderava come una 
f o r m a z i o n e m o r b o s a . I l guscio del le uova, d i s so l 
vendosi i n t e r a m e n t e o i n pa r te , c i r conda i l t u t t o 
di u n i n v o l u c r o p r o t e t t o r e e f o r m a due od u n solo 

g r u p p o d i uova . Siccome queste uova conservano la 
loro v i t a l i t à m a l g r a d o i l gelo o i l p rosc iugamen to 

delle acque e res is tono ai r i g o r i d e l l ' i n v e r n o , p r e n 
dono i l n o m e d i « uova i n v e r n a l i » . 11 W e i s m a n n fece 
alcune in teressant i ss ime osservaz ioni i n t o r n o al la 

Moina rectirostris, abbastanza c o m u n e nel le pozze 
me lmose . Nelle f e m m i n e d i questa specie, ambedue g l i o v a r i i sono a t t i v i : uno p r o 
duce u n uovo i nve rna l e e l ' a l t r o parecchie uova estive, p i ù piccole . Quando le 
f e m m i n e n o n vengono fecondate da i masch i , l ' u o v o i n v e r n a l e si d iv ide n e l l ' o v a r i o 
stesso e la sua sostanza viene r i a s so rb i t a : invece le uova estive r imas t e infecondate 

hanno u n o s v i l u p p o par tenogenet ico . 
I n u m e r o s i gener i d i c ladocer i d i f f e r i scono l ' uno d a l l ' a l t r o tanto nel la f o r m a c o m 

plessiva de l co rpo , quan to ne l d iverso n u m e r o del le zampe e nel la s t r u t t u r a degl i 
o rgan i r e m i f o r m i . Le due specie p i ù d i f fuse sono l ' A c a n t o c e r c o comune e YAcan
tocerco maggiore. I l genere Acanthocercus, d i cu i r a f f i g u r i a m o nel testo una f o r m a 
t ip ica , è m o l t o a f f i ne al genere Daphnia, I gener i Polyphemus e Bythotrephes a c q u i 
stano u n aspetto pa r t i co l a r e per la piccolezza delle va lve r i d o t t e ad una sempl ice 

c a v i t à d ' i ncubaz ione . 
Forse a b b i a m o e r r a to c h i a m a n d o « r i d o t t i » ce r t i gener i i n cui le va lve sono p i c 

col i ss ime r i spe t to a l co rpo , p o i c h é , g iud icando i d a f n i d i secondo la teor ia de l la d i scen
denza, b i sogna cons iderare le f o r m e m u n i t e d i valve « r i d o t t e » , come le p i ù a f f i n i 

alle specie o r i g i n a r i e da cui d e r i v a n o . Con fe rmano questo asserto i ca ra t t e r i del la 
Leptodora hyalina, la quale , sebbene conosciuta da m o l t o t e m p o , venne per cosi 

d i r e scoperta per la seconda vo l t a da l W e i s m a n n . 
Questo a n i m a l e t t o , l ungo poch i m i l l i m e t r i , è so t t i le e a l l unga to ; presenta una 

spiccata m e t a m e r ì a ne l la testa, n e l l ' a d d o m e e ne l t o r a c e ; la par te pos ter iore del 
carapace, che ne l le a l t r e f o r m e r i c o p r e la po rz ione del c o r p o sot tostante, i n questa 
lascia scoperte le p a r t i t e r m i n a l i d e l l ' a d d o m e ; le antenne esterne, a l lungate la te 
r a l m e n t e , si d i s t i nguono per la robus ta m u s c o l a t u r a e per le setole p e n n i f o r m i , e 
foggia te a r e m i d i cu i sono p r o v v e d u t e . Le zampe r i v o l t e a l l ' i n n a n z i f o r m a n o u n 
a p p a r a t o p rens i le . I n u m e r o s i esempi che t r o v i a m o ne l la classe dei crostacei e nel le 

a l t r e classi d i a n i m a l i c i au to r i zzano a s u p p o r r e che lo s v i l u p p o regressivo del la 
m e t a m e r ì a r appresen t i una t r a s f o r m a z i o n e avvenuta co l l ' anda r del t e m p o ; p e r c i ò i l 
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W e i s m a n n ha rag ione quando considera la svelta e a r t i co la ta Leptodora come u n 
discendente ben conservato del le f o r m e o r i g i n a r i e da cui de r iva . E g l i r i f e r i sce quan to 
segue i n t o r n o al suo m o d o d i v i v e r e : 

« La Leptodora hyalina ha senza d u b b i o un 'area d i d i f f u s i o n e m o l t o estesa ed 
è rappresenta ta da u n g ran n u m e r o d i i n d i v i d u i ; sebbene poch i n a t u r a l i s t i l ' ab 
b iano osservata i n na tu ra . Per ve ro d i r e , essendo u n a n i m a l e eminen t emen te p r e 

da tore , n o n p u ò c o m p a r i r e 
i n quel le schiere i n n u m e r e 
v o l i , i n cu i c i si mos t rano 
g l i a n i m a l i che f o r m a n o la 
sua a l imen taz ione , cos t i tu i ta 
p e r l a m a g g i o r par te d i c i c l o -
p i d i . P. G. M i i l l e r la crede 
p e r ò numerosa ed io stesso 
ebb i occasione d i pescare i n 
m e n o d i due ore 1 0 0 i n d i 
v i d u i d i questa specie, cer
cata i n v a n o a l t r e vo l t e . Per 
lo p i ù pescavo a poca p r o 
f o n d i t à , con una rete p i u t 

tosto f i t t a e s o t t i l e ; sono 
c o n v i n t o che i l M i i l l e r non 

s ' inganna quando accerta che 
questo a n i m a l e t t o n o n d i 
scende m a i a g r a n d i p r o f o n 
d i t à , p e r c h è i suoi o rgan i 

r e m i f o r m i n o n sono abba
stanza r o b u s t i pe r conce
d e r g l i d i c o m p i e r e , per lo 

m e n o g i o r n a l m e n t e , v iaggi 
cos ì l u n g h i . D i t r a t t o i n t r a t to 
p e r ò i n o s t r i p i c c o l i crostacei 

si a f fondano a lquan to ue l -
l ' acqua e d i g i o r n o r isai -

Leptodora liyalina. Ingrandita 12 volte. 

gono d i rado a galla ; d i not te invece s ' i ncon t r ano presso la super f ic ie del l ' acqua. 
Scansano la luce e questa è forse la rag ione per cu i riesce d i f f i c i l i s s i m o pescar l i d i 
g i o r n o . Anche d i sera e nel le n o t t i d i l una piena fec i sempre u n b o t t i n o m o l t o scarso ; 

la pesca f u sempre p i ù f o r t u n a t a nel le g io rna t e d i c a t t i vo t e m p o o ne l le n o t t i oscure. 
« P u ò dars i t u t t av i a che i l t i m o r e del la luce n o n fosse la sola r ag ione de l la l o ro 

scomparsa q u o t i d i a n a nelle ore p i ù calde del p o m e r i g g i o , p e r c h è i c i c l o p i d i , d i cu i 

essi si n u t r o n o , hanno le stesse a b i t u d i n i e si a f fondano r e g o l a r m e n t e ne l l ' acqua , 

r i sa lendo a ga l la con uguale r e g o l a r i t à . E p robab i l e p e r c i ò che le L E P T O D O R E (Le
ptodora) l i seguano ciecamente e che la luce incu ta t i m o r e ai so l i c i c l o p i d i , i qua l i 

del resto ne sentono m o l t o l ' i n l l uenza , come è faci le r iconoscere neg l i a c q u a r i i , dove 

si raccolgono sempre ne i p u n t i i n cu i la luce cade o b l i q u a m e n t e o f o r m a u n r i f lesso 
m o l t o l u m i n o s o . Scansano la luce d i r e t t a del sole e la luce t r o p p o d i f f u s a . 

« P C. M i i l l e r d iv ise i c ladocer i i n due g r u p p i , fondandos i sul le p r o p r i e t à de i 

l u o g h i i n cu i si t r a t t engono . Egl i c o s t i t u ì p e r c i ò i l g r u p p o del le f o r m e pelagiche e 
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que l l o del le f o r m e l i t t o r a l i . L a Leptodora appar t i ene al p r i m o g r u p p o ; i l complesso 
del la sua s t r u t t u r a le concede d i nuo ta re l i b e r a m e n t e ne l l ' acqua l i m p i d a e p r i v a d i 

vege taz ione ; p e r c i ò non si t r o v a m a i i n v ic inanza del la r i v a , m a sempre nei p u n t i 
i n cu i l ' acqua è p i ù p r o f o n d a , sop ra t tu t t o ne l lago d i G inev ra . Rema sol tanto colle 

antenne e procede a sca t t i , l en tamente , come t u t t i i d a f n i d i ; essendo t rasparente , 
passa inosserva ta , e questa p r o p r i e t à cost i tuisce senza d u b b i o una delle c o n d i z i o n i 

i nd i spensab i l i a l la sua v i t a , p e r c h è i l suo c o r p o tozzo le v ie ta d i poter ins id ia re con 

buon esito la p reda , d i cu i sta i n aggua to ; per questo r i g u a r d o si a v v i c i n a a lquan to 
alla l a r v a del la Corethra plumicornis, che appar t i ene ad una zanzara ed è r i n o m a t a 

per la sua t rasparenza , m a n o n passa t an to f a c i l m e n t e inosservata . 

« Come la l a r v a de l l a Corethra plumicornis, la Leptodora si d is tende o r i z z o n 
ta lmente ne l l ' acqua e aspetta che la preda scorra f r a le sue zampe p r e n s i l i , p ron t e 

a g h e r m i r l a . Ment re ne l la Corethra la posiz ione o r i zzon ta le del co rpo è d e t e r m i n a t a 

da special i a p p a r a t i i d r o s t a t i c i , c i o è dal le g r a n d i vesciche t r achea l i , ne l la Leptodora 
i l canale gas t ro - in t e s t ina le è co l loca to abbastanza i n d i e t r o per tenere i n e q u i l i b r i o 
i l tozzo torace e la testa. 

« G l i i n d i v i d u i t e n u t i i n s c h i a v i t ù d i m o s t r a n o col l o r o p o r t a m e n t o che la l o r o 
sola a t t i t u d i n e ca ra t t e r i s t i ca è i l nuo to . I n f a t t i , appena t r o v a n o negl i a c q u a r i i qualche 
alga o quals ias i m i n u z z o l o natante , si appendono ag l i o r g a n i r e m i f o r m i dei l e p t o -
d o r i , che l i t r asc inano seco per l u n g h i t r a t t i , m a n a t u r a l m e n t e , nuo tano con m o l t o 
impacc io . E p p u r e n o n cercano m a i d i adoperare le zampe per cor re re o per a r r a m 

picarsi ; so l t an to i n caso d i b isogno urgen te , quando si appendono qua o l à , si g i o 
vano d e l l ' a d d o m e per sp ingers i i n n a n z i , r i p i egandone l ' e s t r e m i t à fin sot to la testa, 

a cu i l ' a t taccano, per p o i d i s tenders i i n l inea re t t a . 
« Quest i a n i m a l e t t i a l l i gnano so l tan to ne l l ' acqua l i m p i d a e p u r a ; p e r c i ò è i m p o s 

sibile t e n e r l i p i ù d i 1 4 g i o r n i i n u n acquar io ed anche i n quel le due se t t imane 
d iventano i n s e r v i b i l i pe l na tu ra l i s t a , p e r c h è i l l o r o c o r p o , offuscato dal le sostanze 

che v i si app icc icano , perde la sua t rasparenza . N o n d i r ado sono pu re r o v i n a t e da 
un f u n g o (Saprolegnia), che si s v i l u p p a sul la to i n t e r n o del la l o r o pel le e l i conduce 

a m o r t e » . 
L a Leptodora n o n venne r i n t r a c c i a t a so l tan to ne i l a g h i d i Costanza e d i G inev ra , 

ma anche i n q u e l l i de l l a Dan imarca e de l la Svezia, v i c i n o a Cahne e, per essere 

esatti , ne l le fosse del la c i t t à d i B r e m a . I n A m e r i c a f u pescata ne l Lago Super io re . 

F i n o r a conosc iamo p o c h i s s i m i c ladocer i m a r i n i . 
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V B R M I 

A l c ic lo de i v e r t e b r a t i e deg l i a r t r o p o d i t i en d i e t r o que l lo de i V E R M I ( Vermes). 
Nessun a l t r o g r u p p o d i a n i m a l i ha una s to r ia interessante come que l l a de i v e r m i , 

i n t o r n o ai q u a l i , per ve ro d i r e , poco si p o t è conchiudere f i n o r a , sebbene tu t te le 
lo ro f o r m e fossero ogget to d i accurate r i ce rche fin da i t e m p i d i L i n n é o . Malgrado i 

p iù accura t i s tud i de i n a t u r a l i s t i , poss iamo d i r e che nessun a l t r o t i po d i i n v e r t e b r a t i 

è meno conosc iu to d i questo e che d i nessun a l t r o riesce p iù d i f f i c i l e s t ab i l i r e i 
ca ra t te r i gene ra l i . I n f a t t i , t u t t i g l i a n i m a l i m u n i t i d i ca ra t t e r i poco spicca t i , o, per 
megl io d i r e , i n c e r t i , v e nne ro a n n o v e r a t i f r a i v e r m i . Quanto p e r ò sono m u t a t i i 

t e m p i da L i n n é o i n p o i ! G l i a n i m a l i e rano d i v i s i a l l o r a i n sei c lassi : m a m m i f e r i , 
uccel l i , a n f ì b i i , pesci , inse t t i e v e r m i . Glie cosa n o n accoglieva l ' e n o r m e pentola de i 
v e r m i ! E si a m m e t t e v a con certezza assoluta che i v e r m i sono do ta t i d i « u n 
cuore con una sola c a v i t à e senza a t r i o , d i sangue f r eddo e b ianchicc io e che 

non hanno an tenne , m a so l tan to filamenti t a t t i l i » . Queste parole po tevano essere 
appl ica te ai l o m b r i c i , al le ch iocc io le , a l le stelle d i m a r e e a i p o l i p i . Anche ne l 
sistema d i Guvier i v e r m i occupano u n posto s ingo la r i s s imo . G l i a n e l l i d i , i l cu i 

corpo è cos t i t u i to i n d u b b i a m e n t e d i a n e l l i o segment i , e rano u n i t i da l nos t ro autore 
agl i a r t r o p o d i e f o r m a v a n o con quest i i l g r u p p o degl i a r t i c o l a t i ; g l i a l t r i , v e r m i 

in tes t ina l i e f o r m e a f f i n i , f o r m a v a n o coi r agg ia t i una sola sudd iv i s ione , sebbene i 
ca ra t t e r i che possono avere i n c o m u n e con questo g r u p p o d i a n i m a l i s iano nascosti e 

m o l t o p r o b l e m a t i c i . 
I P r o t o z o i , i Celentera t i , g l i E c h i n o d e r m i , i Mo l lu sch i , le Salpe e i T u n i c a t i f o r 

mano o g g i d ì g r u p p i p a r t i c o l a r i d i a n i m a l i ; l 'Anf iosso (Limax lanceolata d i Pal las) 

f u r i conosc iu to come i l p i ù basso d i t u t t i i v e r t e b r a t i ; la M i x i n e (Myxine glutinosa), 
pure u n i t a ai v e r m i da L i n n é o , f u classif icata con rag ione come u n pesce s i ngo l a r i s 

s imo , appar tenen te al g r u p p o dei C ic lo s tomi . 1 R o t i f e r i , cons idera t i per m o l t o t e m p o 
come i n f u s o r i i e p i ù t a r d i come A r t r o p o d i e i B r a c h i o p o d i , r i u n i t i per v a r i secoli a i 
m o l l u s c h i , f u r o n o aggregat i i n segui to ai v e r m i e si t e n t ò d i f a r l i seguire ne l l a 

classif icazione generale deg l i a n i m a l i da i B r i o z o i . 
A l t r e t t a n t o incer te sono le o p i n i o n i dei n a t u r a l i s t i i n t o r n o ai r a p p o r t i r e c i p r o c i 

d i a f f i n i t à del le s ingole classi de i v e r m i e a q u e l l i che un iscono i l l o r o i n t i e r o c ic lo 
agl i a l t r i c i c l i d i a n i m a l i . Considerando i p r i n c i p i i f o n d a m e n t a l i d a cu i pa r t i va 
Cuvier , venne s t ab i l i t a una data ana logia f r a cer t i v e r m i e g l i A r t r o p o d i , e f r a a l t r i 

g r u p p i ed i Celentera t i . — Niente a f f a t t o , dice u n a l t r o osserva tore ; g l i a n i m a l i p i ù a f f i n i 

a i v e r m i sono g l i E c h i n o d e r m i , i q u a l i r appresen tano i n cer to m o d o i r e s idu i d i 
a lcune co lon ie d i v e r m i , o r m a i est inte. — N o n è v e r o ! esclama u n t e r zo ; i r a p p o r t i 

p i ù s t r e t t i passano f r a i v e r t e b r a t i ed i v e r m i e sop ra t t u t t o f r a i v e r t e b r a t i e g l i 
a n e l l i d i . A l t r i n a t u r a l i s t i a m m e t t o n o invece la mass ima a f f i n i t à f r a i v e r m i e i 
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v e r t e b r a t i , m a uno la vede nei N e m e r t i n i (Nemertini), l ' a l t r o nel le Sagitte (Sagitta) 
e v i a d icendo . 

U n ' a l t r a ipo tes i si fonda s u l l ' a f f i n i t à i nd i s cu t i b i l e che esiste f r a le l a rve d i m o l t i 
B r i o z o i , A n e l l i d i , Gef i re i e T u r b e l l a r i e i Mol luschi e i R o t i f e r i a d u l t i ; secondo tale 
ipotesi i l p r o t o t i p o d i t u t t a la schiera sarebbe la Trocofora, a n i m a l e a f f ine ai R o t i f e r i . 
Giova notare t u t t av i a che le l a rve d i a n i m a l i cos ì d ive r s i , quan tunque a f f i n i ne l modo 
d i v i v e r e , possono n o n esserlo ne l l ' o rgan izzaz ione in te rna e questa è una suppos i 
z ione che non p u ò esser messa i n d u b b i o . 

L e pa ro la verme s ign i f i ca per ch iunque un a n i m a l e da l co rpo la te ra lmente s i m 
m e t r i c o e p i ù o meno a l lunga to , ora c i l i n d r i c o come nel l o m b r i c o , o ra app ia t t i t o sul 
la to a d d o m i n a l e come nel la sanguisuga ed o ra i n t i e r a m e n t e p ia t to come nel le tenie. 
I n generale i r i v e s t i m e n t i cu tane i dei v e r m i sono m o l l i e m o l t o sovente, i n cert i 
p e r i o d i del la v i t a d i quest i a n i m a l i , la l o ro super f ic ie è m u n i t a in ce r t i p u n t i d i pel i 
l ucc i can t i . L a mancanza d i quest i o rgan i mic roscop ic i i n t u t t i g l i inse t t i , negl i 
a r a c n i d i , ne i m i r i a p o d i e nei crostacei , è s ingo la r i s s ima r i spe t to a l la f requenza con 
cu i si osservano invece ne i v e r m i . Un tubo compos to d i m u s c o l i che s ' incrociano 
t rasversa lmente e l o n g i t u d i n a l m e n t e , é d i r e t t amen te u n i t o a l la pel le . Questo tubo 
cutaneo-muscolare è sede d i que i m o v i m e n t i specia l i che p e r m e t t o n o al ve rme d i 
r a t t r a r r e i l c o r p o ; g l i concede i n o l t r e d i nuo ta re con m o v i m e n t i s e rpen t in i e d i 
m u o v e r e le s ingole p a r t i del co rpo , come per esempio i l e m b i cu tane i , sui qua l i si 
t r ovano le setole. T u t t i quest i m o v i m e n t i d ipendono da l la n a t u r a de l r i ve s t imen to 
cutaneo, i l quale n o n s ' indur isce m a i per m o d o da f o r m a r e u n dermasche le t ro , come 

negl i A r t r o p o d i . Anche i l vo lgo sa che i v e r m i n o n hanno zampe . Essendo p r i v o d i 
a r t i , i l l o ro corpo serpeggia : a lcun i p rocedono con m o v i m e n t i o n d u l a t i , o r i z z o n t a l i , 
a l t r i con m o v i m e n t i v e r t i c a l i , come le sanguisughe. M o l t i v e r m i si g iovano ino l t r e 

per s t r i sc iare sul t e r reno d i certe p ro tuberanze special i de l la pelle e de l t u b o cutaneo-
muscolare , i n cui sono inser i te a lcune setole isolate o i n t i e r i fascet t i d i setole. Nei 

v e r m i parassi t i e i n q u e l l i v i v e n t i a l lo stato l i be ro si osservano finalmente p a r t i c o l a r i 
ventose, che comple t ano g l i o rgan i l o c o m o t o r i . 

Sebbene i n ce r t i casi i l corpo del v e r m e sia segmenta to , è sempre m o l t o diverso 
da que l lo degl i A r t r o p o d i , p o i c h é quest i segment i sono u n i f o r m i ( o m o n o m i ) . I seg

m e n t i u n i f o r m i , che si osservano da p r i n c i p i o negl i A r t r o p o d i , negl i i n d i v i d u i adu l t i 

acquis tano uno s v i l u p p o m o l t o d ive r so , secondo i l p r i n c i p i o del la d iv i s ione del 
l a v o r o . L ' i n f e r i o r i t à stessa del ve rm e a r t i co l a to si mani fes ta ne l la poco spiccata d i v i 

sione de l l avoro e n e l l ' u n i f o r m i t à dei segment i del co rpo , che ne de r iva . Nel l ' inse t to 

i segment i to rac ic i si t r ovano d ie t ro la testa e con tengono per lo p i ù i f o r t i musco l i 

del le zampe e delle a l i ; po i seguono quei segment i del co rpo , ne i q u a l i si t r o v a n o la 
m a g g i o r par te del tubo in tes t ina le e g l i o rgan i r i p r o d u t t o r i . Invece i l co rpo del 

v e r m e n o n presenta questa spiccata d iv i s ione i n p a r l i d i s t i n t e ; nei casi i n cu i questo 

a n i m a l e c e r c ò d i e levars i , si t r a s f o r m ò g rada tamente in un p r e t t o a r t i c o l a t o . 

I l sistema nervoso dei v e r m i p iù e leva l i n o n d i f fer i sce da que l lo deg l i A r t r o p o d i , 
as t razione fa t ta da l la tendenza a concent ra rs i della catena gangl ia re a d d o m i n a l e , la 

quale co r r i sponde al la concent raz ione del c o r p o dei g r a n c h i , degl i a r a c n i d i e v i a d icendo. 

M o l t i v e r m i i n f e r i o r i sono m u n i t i d i u n solo o d i due gang l i n e r v o s i ne l la regione 

cerv ica le , da cu i pa r tono due n e r v i s co r r en t i l ungo l ' addome . G l i organi dei sensi e 

s o p r a t t u t t o g l i occhi, sono s v i l u p p a t i ne l l a m i s u r a r ich ies ta da l la v i t a dei v e r m i stessi, 
che p u ò essere p i ù o meno l ibe ra o p i ù o meno vagante . 

L ' a p p a r a t o digerente de i v e r m i n o n si presta a lunghe c o n s i d e r a z i o n i . 
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Cer t i v e r m i parassi t i non hanno in tes t ino . Essi godono d e l l ' i m m e n s o vantaggio 
di po ter r i m a n e r e senza mang ia r e e v i v o n o a spese dei lo ro osp i t i med ian te un i n v o 

l o n t a r i o a s so rb imen to cutaneo. A l t r i v e r m i i n f e r i o r i hanno un in tes t ino s i m i l e ad 

una b o r s a ; in a l t r i questo o rgano è r e t i c o l a t o ; nelle f o r m e che d iger i scono r a p i d a 
men te , è so t t i le e c o r t o ; i n quel le i n cui la d iges t ione si compie con lentezza e che 

p e r c i ò i n g h i o t t o n o in u n solo pasto m a g g i o r i q u a n t i t à di c ibo , come la migna t t a o 

sanguisuga, si osservano specia l i d i l a t a z i o n i de l lo s tomaco , dest inate ad i m m a g a z 

z inare i l c ibo . 11 sistema dei vasi sanguigni procede d i p a r i passo con lo s v i l u p p o 
del t ubo in tes t ina le . I n m o l t i v e r m i p i ù e levat i è faci le osservarne i p i ù m i n u t i p a r t i 

c o l a r i , e saminando u n i n d i v i d u o v i v o . Si nota a l lo ra che i l sangue, quasi sempre d i 

colore rossiccio, è r i n c h i u s o i n a lcune vene p i ù grosse e i n m o l t e vene p iù s o t t i l i ; 

questa d e l i m i t a z i o n e c o m p l e t a o r e l a t i v a del s is tema vascolare, nel quale pulsano i 

t r o n c h i m a g g i o r i invece del cuore , è una p r o p r i e t à cara t te r i s t ica dei v e r m i , o per lo 

meno deg l i A n e l l i d i . L ' o r g a n o r e s p i r a t o r i o è rappresenta to d a l l ' i n t i e r a superf ic ie 
cutanea o da specia l i append ic i b r a n c h i a l i ; i n cer t i g r u p p i si osservano a lcun i o rgan i 

i n t e r n i f o g g i a t i a guisa d i vas i , i q u a l i si possono paragonare alle c a v i t à p n e u m a 
tiche deg l i inse t t i , p e r c h è i n t r o d u c o n o n e l l ' i n t e r n o del corpo l ' a r i a r ichiesta da l la 
respi raz ione . Gl i o r g a n i r i p r o d u t t o r i sono c o m p l i c a t i s s i m i anche nei v e r m i meno 
elevati e c i presentano tu t t e le f o r m e d i s v i l u p p o i m m a g i n a b i l i e p o s s i b i l i : g e m m a 

zione, m e t a m o r f o s i , s v i l u p p o a f o r m e a l te rna te (generazione a l t e rna ta ) , parass i t i smo 
d a l l ' uovo a l l a m o r t e , parass i t i smo n e l l ' u l t i m o stadio del la v i t a e nelle f o r m e i n cui 
g l i i n d i v i d u i g i o v a n i m e n a n o v i t a l i be r a , parass i t i smo g iovan i l e nelle f o r m e che p i ù 
t a rd i v i v o n o a l lo stato l i b e r o , l i b e r t à i n t u t t i g l i s tadi della v i ta e v ia d icendo. 

Dopo queste osservaz ioni i l l e t to re n o n si m e r a v i g l i e r à d i certo vedendo che 

abb iamo d iv i so i l c ic lo dei v e r m i i n un n u m e r o d i classi quasi uguale a que l lo i n cui 
d i v i d e m m o ne i v o l u m i p recedent i i l complesso degli a l t r i a n i m a l i e d o v r à r iconoscere 
che le numerose classi dei v e r m i ci presentano f o r m e p i ù lontane e p iù estreme, se 
cosi poss iamo e s p r i m e r c i , d i quel le contenute nel c iclo dei Ve r t eb ra t i e degl i A r t r o 

pod i . I crostacei parass i t i , i q u a l i si fissano sopra a l t r i a n i m a l i , ci hanno d i m o s t r a t o 
le no tevo l i s s ime t r a s f o r m a z i o n i p rodo t t e negl i a n i m a l i dal parass i t i smo. D o b b i a m o 

p e r c i ò aspet ta rc i da que i v e r m i che ab i t ano la par te i n t e rna del co rpo dei l o r o osp i t i 
e si s tabi l i scono n e l l ' u n o o n e l l ' a l t r o o rgano , p iù r a d i c a l i t r a s f o r m a z i o n i , i ne ren t i 
alla l o ro s t r u t t u r a ed al l o r o s v i l u p p o . I na tu ra l i s t i p i ù a n t i c h i erano p r o c l i v i a r i u 

n i r e i n una sola classe, esat tamente d e l i m i t a t a , t u t t i i cosidet t i v e r m i i n t e s t i na l i . 
Questa c lass i f icazione, fonda ta esc lus ivamente sul la d i m o r a degl i a n i m a l i d i cu i 
d i s c o r r i a m o , f u abbandona ta da qualche t e m p o , p e r c h è diede luogo a non poch i 

i n c o n v e n i e n t i . I v e r m i i n t e s t i n a l i n o n sono m e n o d ive r s i d i q u e l l i che v i v o n o a l lo 

stato l i b e r o , e le f o r m e t r ans i t o r i e che l i col legano superano a lquan to i n n u m e r o 
quel le che a b b i a m o vedu to p i ù sopra , t r a t t ando dei crostacei parassi t i e deg l i a l t r i 

copepodi che m e n a n o v i t a l i be ra . 
I v e r m i si d i v i d o n o nel le classi s e g u e n t i : 1° R O T I F E R I (Rotatoria); 2° G E F I R E I 

(Gephyrei); o° E N T E R O P N E U S T I (Enteropneusla); 4° A N E L L I D I (Anneììides); 
5° N E M A T E L M I N T I (NematJtelminfhes); 0° P L A T E L M I N T I (J'ìatJielmintl/es). 
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C L A S S E P R I M A 

ROTIFEBI (ROTATORIA) 

I crostacei ci hanno g i à condot to i n quel le r e g i o n i de l la fauna i n f e r i o r e , i n cui 
l ' occhio nudo non è p i ù suf f ic ien te per d i s t inguere neppure i c o n t o r n i es terni degl i 
a n i m a l e t t i i n quest ione. Ci t r o v i a m o ne l lo stesso caso d i f r o n t e ad una grande classe 
d i m i n u t i s s i m i a n i m a l e t t i , le v icende del la cu i scoperta erano i n t i m a m e n t e collegate 
con quel le degl i i n f u s o r i i e che occupa nel la fauna od i e rna u n posto a l t u t to p a r t i 
colare . Nel la sua opera i n t i t o l a t a : Gli infusorii come organismi completi, Cris t iano 

Gof f redo Ehrenbe rg , sp lend ido esempio del la perseveranza tedesca, ha d imos t r a to 
che, dopo l ' i nvenz ione del m i c r o s c o p i o , m o l t i s i accinsero a s tud ia re g l i a n i m a l i 
i n f e r i o r i per sempl ice c u r i o s i t à o d i l e t t o , e i n a tu r a l i s t i v i f u r o n o i n d o t t i g rada tamente 
pel desider io d i aumenta re le l o r o cogn iz ion i s c i en t i f i che ; egl i po i ebbe la f o r t u n a d i 
poter spargere nuova luce su l ciclo degl i a n i m a l i m i c r o s c o p i c i , che r i o r d i n ò a dovere , 
separando i r o t i f e r i dagl i i n f u s o r i i p r o p r i a m e n t e de t t i e f o r m a n d o con essi una classe 
speciale. T r a t t a n d o degli i n f u s o r i i , r i f e r i r e m o a l c u n i ragguag l i i n t o r n o al la s tor ia della 
l o r o scoperta, da i qua l i r i su l t a che, fin da l 1 6 8 0 , Leeuwenhoek o s s e r v ò e descrisse 
m o l t o bene alcune f o r m e d i r o t i f e r i . Le vicende s is temat iche d i questo o r d i n e d i 
v e r m i f u r o n o del resto sva r i a t i s s ime : r i u n i t i da p r i n c i p i o a i crostacei i n f e r i o r i , poi 
d i v i s i da quest i per f o r m a r e una classe ind ipenden te d i a r t r o p o d i , o g g i d ì vennero 
aggregat i p r o v v i s o r i a m e n t e ai v e r m i ; p e r c i ò , seguendo la classif icazione del Claus, 
i n c o m i n c e r e m o a t r a t t a re de i v e r m i , pa r l ando appun to de i r o t i f e r i . 

Nei r o t i f e r i , d i cu i le specie m a g g i o r i non superano la lunghezza d i mezzo m i l l i 

m e t r o , i l co rpo è quasi sempre t rasparente e pe rme t t e a l l ' osse rva tore d i vedere le 
p a r t i p i ù in te rne degl i o r g a n i ; ma i r i v e s t i m e n t i cu tane i che lo r i c o p r o n o sono cos ì 

d u r i ed e las t ic i , che r e n d o n o fac i l i s s imo i l t r a t t a m e n t o d i quest i a n i m a l e t t i al m i c r o 

scopio. Nota i p i ù sopra che l 'osservazione d i ce r t i p icco l i crostacei , per esempio, de i 
c ladocer i , c i forn isce g l i spet tacol i p i ù a t t r a e n t i che si possano i m m a g i n a r e . Quasi 

t u t t i i r o t i f e r i , e samina t i al m ic roscop io , n o n sono meno in te ressan t i . T u t t a v i a , la 
l o r o f o r m a e la l o r o s t r u t t u r a presentano u n cara t tere cos ì speciale, che ci riesce 
imposs ib i l e darne un ' idea neppure app ros s ima t iva al l e t t o re , i l qua le p o t r à farsela 

so l t an to quando u n na tu ra l i s t a compiacente g l i f a r à vedere uno d i ques t i v i v a c i an i 

m a l e t t i i n g r a n d i t o 2 0 0 o 3 0 0 vol te . 1 r o t i f e r i v a r i a n o a lquan to nel la f o r m a esterna, 

m a concordano t u t t i ne l la s t r u t t u r a ; p e r c i ò basta s tud ia rne u n o per conoscer l i t u t t i . 

Prenderemo a considerare il Noteus quadricomis, appartenente al gruppo dei 
R o t i f e r i l o r i c a t i , nel quale i r i v e s t i m e n t i co rpore i che c i r c o n d a n o i l t r o n c o h a n n o la 

f o r m a d i una corazza p i a t t a e foggia ta a scudo. Le minusco le e numerose p r o t u b e 

ranze che si osservano sul la super f ic ie de l la corazza sono abbastanza spiccate ne l la 
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nos t ra inc i s ione ; lo stesso si p u ò d i r e degl i o r g a n i i n t e r n i . S i amo a u t o r i z z a t i ad 

a m m e t t e r e che, t an to la corazza quan to i r i v e s t i m e n t i cu tane i m o l l i , constano d i 
c h i t i n a , sostanza cara t te r i s t ica d i q u e l l i deg l i A r t i c o l a t i . L a corazza del nos t ro t ip ico 

a n i m a l e t t o si assot t ig l ia e legantemente ne l la par te an t e r io r e ed è m u n i t a d i appendic i 
co rnee ; p u ò nascondere a f fa t to la p o r 
z ione a n t e r i o r e de l c o r p o , coper ta d i 
una m e m b r a n a m o l l e . Men t re nuo ta e 
men t r e m a n g i a F a n i m a l e s v i l u p p a 

Yorgano rotatorio. Due l o b i ca rnos i , 

s i m i l i a due p i a t t i d i m e z z a t i , m u n i t i 

d i m u s c o l i che l i r e n d o n o r e t r a t t i l i 
e resi p r o t r a t t i l i da l sangue che pene t ra 

nella c a v i t à de l c o r p o , p resentano su l 
marg ine l i be ro una fda d i c ig l i a d e l i 
cate, v i b r a n t i spon taneamente , i l cu i 

complesso c i d à l ' i l l u s i o n e che i n ce r t i 
r o t i f e r i due r u o t e g i r i n o r a p i d a m e n t e 
i n t o r n o al p r o p r i o asse. 

Questo f e n o m e n o , che diede i l 

nome a l l ' i n t i e r a classe, è assai sor 
prendente per ch i Io osserva per la 
p r i m a v o l t a , che pare a d d i r i t t u r a f a n 

tastico; so l t an to ne l 1 8 4 2 , dopo lunghe 
e m i n u t e osse rvaz ion i , si r i c o n o b b e 
che d ipende da u n m o v i m e n t o r o t a 

to r io . A n t i c a m e n t e venne spiegato con 
una serie d i ipo tes i l ' una p i ù s t rana 
de l l ' a l t r a ; lo si disse p e r f i n o una i l l u 

sione o t t i ca , una sor ta d i c i n e m a t o 
grafo na tu ra l e . E h r e n b e r g r i f e r i sce i n 

proposi to q u a n t o segue : « Ogn i c ig l ia 
gira s empl i cemen te su l la sua base, 
come i l b racc io d i u n u o m o ne l suo 

acetabolo; p e r c i ò c o l i ' e s t r e m i t à de
scrive u n cerch io e con t u t t a la sua 
lunghezza u n cono . Sebbene i l m o v i 

mento si c o m p i a r ego l a rmen te , s iccome le c ig l ia si t r o v a n o p i ù v i c ine o p i ù lon tane 

da l l 'occhio che le osserva, i l suo ef fe t to n o n è costante, finché tu t te le c ig l ia n o n si 

sono r i v o l t e ne l l a stessa d i r ez ione e f o r m i n o una ruo t a comple ta e g i ran te » . I l 
f enomeno de l l a ro taz ione r i su l t a ad ogn i m o d o da un complesso d i impre s s ion i v i s ive , 

che si susseguono per m o d o da p r o d u r r e l ' e f fe t to d i un m o v i m e n t o i n i n t e r r o t t o . Nel 
Xoteus v e d i a m o pure f r a i due g r a n d i l o b i r o t a t o r i i u n cono coper to d i c ig l ia . L o s v i 

luppo d e l l ' « o rgano r o t a t o r i o » presenta numerose m o d i f i c a z i o n i ne i va r i m e m b r i 
della classe. La f o r m a p iù d iversa e pa r t i co la re è la F L O S C U L A R I A O R N A T A ( Floscu
laria ornata), che r a f f i g u r i a m o nel testo. 

I l m o v i m e n t o r o t a t o r i o e vor t i coso degl i o r g a n i r o t a t o r i i pe rme t t e ai nos t r i a n i 

m a l e t t i d i nuo ta re con lentezza ed eleganza, descr ivendo sinuose l inee a sp i ra le , 
Essi se ne g i o v a n o i n o l t r e per po r t a r e i l c ibo n e l l ' i m b u t o che conduce alla bocca, 

Xoteus (juddricornis. Ingrandito 300 volti 



1 0 4 Classe prima: Rotiferi 

c iò che ha luogo sop ra t tu t t o quando l ' a n i m a l e si à n c o r a , per cos ì d i r e , col la p inza in 
cu i t e r m i n a l ' e s t r e m i t à pos te r io re del corpo e met te i n m o t o le c ig l i a , i n t r o d u c e n d o 
qualche par t i ce l la d ' indaco o d i c a r m i n o nel le gocce, i n cu i si osserva al microscopio 
uno dei m i n u s c o l i m e m b r i d i questa classe, si p u ò seguirne ben iss imo i l m o v i m e n t o 
vor t i coso e vedere i l m o d o con cu i i l c ibo g l i si agg lomera d i n a n z i a l la bocca. 

1 r o t i f e r i sono p r o v v e d u t i d i due mascelle. Nel Noteus queste sono foggiate a 
guisa d i m a n i ; i n m o l l i a l t r i casi r assomig l iano ad una pinza aguzza; i n t u t t i i 
gener i hanno una f o r m a cos ì d e t e r m i n a t a , che i l o r o ca r a t t e r i non sono meno fissi 

Noteus scorre i l canale in tes t ina le (a), spazioso. T u t t i i r o t i f e r i lasciano vedere la 
par te i n t e rna del lo s tomaco , per cui è fac i le r iconoscere che i l c ibo i n g h i o t t i t o assume 

e conserva u n m o v i m e n t o c i rco lan te , per effe t to delle c ig l ia che r ives tono la parete 
d e l l ' i n t e s t i n o . Questo m o v i m e n t o co r r i sponde al m o v i m e n t o pe r i s t a l t i co d i a l t r i 
a n i m a l i . Le due appendic i foggiate ad a l i (b), g iacent i sul la par te super io re del canale 

in tes t ina le , si possono paragonare al le ghiandole salivali. Nessun r o t i f e r o è mun i to 
d i u n s is tema vascolare o r g a n i z z a t o ; i n questa classe d i a n i m a l i manca pe r f ino un 

o rgano isola to , che possa esercitare le f u n z i o n i del cuore . I l liquido sanguigno si 
t r ova nel la c a v i t à addomina le , che avvolge i v iscer i ed è sempre a l lunga to dall 'acqua 

assorbi ta spontaneamente d a l l ' a n i m a l e . Di t r a t t o i n t r a t t o i r o t i f e r i sussultano per 

m o d o da r i m p i c c o l i r e a lquan to la c i rconfe renza de l l o r o co rpo , da l qua le spremono 
senza d u b b i o una certa q u a n t i t à del l i q u i d o che v i è con tenu to , i l qua le p e r ò to rna a 

r i e n t r a r v i per mezzo d i un ' ape r tu r a giacente nel la nuca , q u a n d o i l co rpo si r igonf ia 

nuovamen te . Per quan to s t rano , questo esagerato consumo d i sangue si osserva pure 

i n a l t r i a n i m a l i i n f e r i o r i , per esempio nei p o l i p i , ed è u n f a t to o r m a i accertato. 

U n ' a l t r a perd i ta regolare d i sangue si c o m p i e per mezzo dei due cana l i serpeg

g i a n t i (d), che sboccano i n una vescica (e) , la quale si svuota d i t r a t t o i n t r a t t o (vedi 
la figura del Noteus quad ricorri is). 

I l nos t ro Noteus presenta un ovario ben sv i l uppa to ( c ) . I r o t i f e r i venne ro consi

dera t i per m o l t o t empo come a n i m a l i e r m a f r o d i t i , p e r c h è non v i si po tevano r i n t r a c 

ciare g l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i m a s c h i l i . P i ù t a r d i si r i conobbe che i masch i esistono, 

m a sono assai meno n u m e r o s i del le f e m m i n e e p iù scarsi che n o n i n m o l t i crostacei 

Mascella di Notommata. Ingrandita 300 volte. 

d i q u e l l i de i den t i de i m a m m i f e r i e ci 
fo rn i scono n o r m e sicure per d e t e r m i 
nare i l m o d o d i v ive re del la specie. 
Quando s tud iavo col professore Ehren -
be rg egli r icevet te una vo l t a u n piccolo 
vaso p ieno d 'acqua, i n cu i si t rovava 
u n r o t i f e r o . La persona che gl ie lo 
aveva spedi to pregava i l m i o maestro 
d i d e t e r m i n a r e l ' a n i m a l e t t o . Esami
nando lo col la lente n o n t a r d a m m o a 
r iconoscere che la bes t io l ina , spedita 
per espresso col la posta, era mor ta . 
« Eppure ci devono essere le ma
scelle! », diceva i l p rofessore ; i n f a t t i , 
versando l 'acqua da l vaso, t r o v a m m o 
nelle u l t i m e gocce g l i o r g a n i tanto 
cercat i , i l cu i esame ci permise d i de
t e r m i n a r e la specie. Nel centro del 
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i n f e r i o r i e d i f f e r i s cono i n m o d o s t r a o r d i n a r i o ne l la l o r o s t r u t t u r a dag l i i n d i v i d u i d i 

sesso f e m m i n i l e . La lo ro m o l e è m i n u t i s s i m a r i spe t to a que l l a del le f e m m i n e e i l 

t ubo in tes t ina le quasi r u d i m e n t a l e v ie ta a i n o s t r i m i n u s c o l i a n i m a l e t t i le g io ie del la 

t a v o l a ; essi eserci tano del resto una par te m o l t o s u b o r d i n a t a ; si t r o v a n o i n r a p p o r t o 

col sesso debole so l tan to i n u n breve p e r i o d o d e l l ' a n n o , q u i n d i s compa iono . Come si 
osserva ne i d a f n i d i f r a i f d l o p o d i v e d i a m o s v i l u p p a r s i anche q u i pel concorso dei 

maschi le cosidet te uova i n v e r n a l i ; i l r i m a n e n t e de i na t i si sv i l uppa da uova estive 
m u n i t e d i u n guscio m o l l e . 

La f a m i g l i a del le I D A T I N E E (Hydatinaea), i c u i m e m b r i sono p r i v i d i corazza e 
m u n i t i d i una z a m p a b reve , segue que l la dei R o t i f e r i l o r i c a t i , p r o v v e d u t i d i corazza e 

d i una z a m p a p i ù lunga e cerchia ta , t e r m i n a n t e con u n u n c i n o . E h r e n b e r g fece le sue 
r icerche i n t o r n o al la s t r u t t u r a compl i ca t a d i quest i m i c r o s c o p i c i a n i m a l e t t i , s tud iando 
YEydatina scuta, d i f fu sa spesso a m i l i o n i d i i n d i v i d u i ne l le acque s tagnant i e nei 
serbatoi scoper t i . 

« Le ida t ine si possono vedere ben i ss imo ad occhio nudo i n que i vaset t i c i l i n 
d r i c i , grossi come c a n n o n c i n i d i penne, che i n a t u r a l i s t i adoperano per osservare 

cer t i a n i m a l i . Se t r o v a n o d i che c iba r s i , depongono le uova a poca p r o f o n d i t à , sot to 
i l l i ve l l o de l l ' acqua e le d i spongono o r i z z o n t a l m e n t e sul v e t r o ; le uova sono v i s i b i 
l iss ime col la len te ed è fac i le osservar le a l mic roscop io i n u n rec ipiente d i ve t ro 

bianco, ch iuso con u n tu racc io lo , da cu i si possono es t rar re senza a lcuna d i f f i co l t à 
col la p u n t a d i una penna , per depor le sopra una lastra d i ve t ro p iana ed osservarle 

a l l ' ape r to . I n capo a 2 o 3 g i o r n i i l n u m e r o degl i i n d i v i d u i è g i à aumen ta to a lquan to 
e f ra le u o v a ancora in t a t t e si vedono m o l t i gusci d i uova svuotate . Chi ha osservato 
con zelo le i da t i ne n o n p u ò met te re i n d u b b i o le l o r o svar ia te a t t i t u d i n i n a t u r a l i e 

l ' i ndo le socievole che le d i s t ingue . Possiamo dare al le l o r o a t t i t u d i n i i l n o m e d i 
i s t i n t i , m a esse denotano p u r sempre una certa a t t i v i t à in te l l e t tua le , che bisogna p u r 
r iconoscere » . Per c o m p l e t a r e i ragguagl i r i f e r i t i p i ù sopra i n t o r n o al la s t r u t t u r a del 

Noteus, n o t e r e m o che i n t u t t i i r o t i f e r i m a g g i o r i si osserva nel la regione esofagea e 

nella regione cerv ica le una no tevo le massa nervosa , co r r i sponden te a l l ' ane l lo esofageo 
degl i A r t i c o l a t i e che i n m o l t i questa sor ta d i cerve l lo è i n r a p p o r t o d i r e t t o col la 

presenza d i occhi p r o v v e d u t i d i un c r i s t a l l i n o n o r m a l e , a t to a r i f r a n g e r e la luce ed a 
r icevere le i m p r e s s i o n i v i s ive . Nel la do t ta opera d i E h r e n b e r g i n t o r n o ag l i i n f u s o r i i , 
l eggiamo quan to segue r i spe t to a l la f e c o n d i t à p rod ig iosa òelVHydatina scuta : « U n 

i n d i v i d u o g iovane d i questa specie sgusciato d a l l ' u o v o 2 o 3 ore p r i m a , produsse i 

p r i m i g e r m i de l le uova , e nel corso d i 2 4 ore v i d i p r o d u r r e da due i n d i v i d u i , med ian te 

un processo d i g e r m i n a z i o n e , s i m i l e a que l lo del le uova estive de i d a f n i i , 8 i n d i v i d u i , 
4 d a l l ' i n d i v i d u o m a g g i o r e e 2 da l m i n o r e . Calcolando che 4 uova si s v i l u p p i n o g i o r 

na lmente i n m o d o regola re , si possono o t tenere i n 10 g i o r n i 1 0 0 0 4 8 576 i n d i v i d u i 
da una sola m a d r e , m a n e l l ' u n d i c e s i m o g i o r n o so l tan to 4 0 0 0 0 0 0 . Per vero d i r e , 
quest i ca lco l i sono m o l t o i n c e r t i , quando si r i f e r i s c o n o ad u n pe r iodo d i t empo p i ù 
l ungo , p e r c h è ta le f e c o n d i t à non persiste a lungo ne l lo stesso o r g a n i s m o , m a f o r n i 
scono per lo m e n o agl i osse rva to r i sp reg iud ica t i un mezzo acconcio per spiegare col le 

leggi n a t u r a l i , senza b isogno d i r i c o r r e r e a l la fantas ia , la comparsa i m p r o v v i s a d i 

q u a n t i t à e n o r m i d i quest i o r g a n i s m i » . 
Certe f o r m e depongono le u o v a ; a l t re le po r t ano appiccicate al co rpo ed a l t r e 

finalmente sono v i v i p a r e , come per esempio i l Botifer ndgaris, nel quale le uova 
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Xoionnnata (Nolani mula atiji'nU'len) vedala di profilo (da SIMROTH). Ingrandita 200 volte. 

si sviluppano nella cavità del corpo e diventano così grosse, che si estendono dal 

cerve l lo al piede m a t e r n o . 1 r a m p o l l i c o m i n c i a n o a palpeggiare la c a v i t à i n cui sono 

con tenu t i e si d i spongono per m o d o che la l o r o testa v iene a giacere accanto alla 

cloaca d e l l ' i n d i v i d u o che l i ha o r i g i n a t i ; s iccome n o n esiste nessuna a p e r t u r a geni ta le , 

p e r f o r a n o le pare t i de l la cloaca ed escono d a l l ' a n o m a t e r n o . 

La f a m i g l i a del le ida t inee c o m p r e n d e parecchie f o r m e gigantesche del la classe, 
s o p r a t t u t t o ne l genere del le N O T O M M A T E (Notommata), ca ra t te r izza te da l l a presenza 

d i u n occhio g rande . E m o l t o d i f fusa la Notommata myrmeleo, a n i m a l e vo rac i s s imo , 
i l cu i cara t tere si esplica pu re ne l l ' appa ra to mascel lare , s i m i l e a l la p u n t a d i una 

p inza . Gl i o r g a n i p i ù i m p o r t a n t i sono v i s i b i l i s s i m i i n questo a n i m a l e , fac i le da seguire 

ad occhio n u d o nel le sue velociss ime escurs ioni . La p inza p rens i le (g) v i ene p r o t r a t t a 
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da una c a v i t à i m b u t i f o r m e del la bocca ed è seguita da u n esofago so t t i le , a l la cu i 

e s t r e m i t à g iac iono due gh iando le doppie (a), che sono le gh iando le sa l iva l i . I l 

corpo (b), d i f o r m a sfer ica i r r e g o l a r e , è lo s tomaco . L ' i n t e s t i n o (c) sbocca nel la 
cloaca c o l l ' o v a r i o (d); ne l l ' e sempla re r a f f i g u r a t o ne l testo la cloaca cont iene un 

uovo, che sta pe r uscire d a l l ' a n o . Come nel la m a g g i o r par te del le n o t o m m a t e m a g 

g i o r i , sono s v i l u p p a t i s s i m i i cos ide t t i vasi d i secrezione (e) col la r e l a t iva vescica 
con t ra t t i l e ( f ) . 

Una f o r m a m o l t o s ingolare è YHexarthra polyptera, scoperta da Schmarda n e l 
l 'a l to Eg i t t o , la quale r i c o r d a m o l t i s s i m o g l i A r t r o p o d i per le t r e coppie d i appendic i 
m o b i l i , d isposte s i m m e t r i c a m e n t e su i l a t i de l c o r p o . 

I r o t i f e r i p iù n o t i e p i ù c o m u n i , ne i q u a l i lo spiccato m o v i m e n t o r o t a t o r i o venne 

osservato per la p r i m a v o l t a , appa r t engono al la f a m i g l i a del le F I L O D I N E E (Philo-
dinaea). I l genere dei R O T I F E R I (Rotifer), compreso i n questa f a m i g l i a , si d i s t ingue 
per la presenza d i due occhi g iacen t i sopra una sor ta d i proboscide o p ro tube ranza 

f ronta le e d i u n piede b i f o r c a t o a l l ' e s t r e m i t à , che p u ò essere r a t t r a t t o e p r o t r a t t o 
come un cannocchia le , ugua lmen te a c iò che si osserva i n t u t t i i m e m b r i del la 
famig l i a . I r o t i f e r i e le f o r m e a f f i n i ab i tano per lo p i ù le acque s tagnant i e si agglo

merano f r a le a lghe, r i c o p r e n d o l e d i uno s t ra to s i m i l e a m u f f a . M o l t i p e r ò sono d i f 
fus i anche ne l m a r e , dove si t r a t t engono al la super f ic ie de l l ' acqua, oppure v i v o n o 
allo stato parassi ta su i crostacei , sug l i a n e l l i d i , nel le fossicine cutanee dei s inap t i , ecc. 
A l t r i passano la l o r o v i t a i n u n a m b i e n t e u m i d o , m a n o n prec isamente ne l l ' acqua e 
per lo p i ù sono pa ras s i t i . Una specie (Drilophaga bucephalus) si t r a t t i ene es terna
mente sul la pel le d i u n piccolo l o m b r i c o (Lumbriculus variegatus) d 'acqua dolce, 

ma p u ò staccarsi da l suo ospi te e nuotare con eleganza qua e là , svolgendo l ' o rgano 
ro t a to r io . A l t r e specie v i v o n o nel la c a v i t à del co rpo de i l o m b r i c i e del le l imacc ie . I n 

un'alga s ingo la r i s s ima ( Volvox globator) si t r o v a u n r o t i f e r o {Notommata para-
sitica), i l quale mang ia le co lonie figlie che v i sono contenute e le sostituisce col le 
p rop r i e uova . Una specie p r i v a del so l i to o rgano r o t a t o r i o (Acycìus inquietus) si 

stabilisce nel le colonie d i a l t r i r o t i f e r i s t a z iona r i i (Megalotroclia), che supera 
alquanto i n m o l e e n o n è so l tanto parassi ta p e r c h è d i v o r a i l corpo dei p r o p r i i s i m i l i , 

ma l i f r equen ta so l tan to i n q u a l i t à d i commensale. Quan tunque gigantesco r i spe t to 
alle mega lo t roche , i l nos t ro a n i m a l e t t o si r a t t r ae t a lvo l t a i n m o d o suf f ic ien te per 
raggiungere col la bocca i l l i v e l l o de l vo r t i c e p r o d o t t o da l l o r o m o v i m e n t o r o t a t o r i o e 

procacciarsi i l c ibo che g l i occor re . La Notommata petromyzon si attacca al le colonie 
delle Vor t i c e l l e e v i depone le uova . 

Sono p a r t i c o l a r m e n t e in teressant i i r a p p o r t i che passano f r a le p iante e i r o t i f e r i , 
di cui i n a t u r a l i s t i si occuparono i n ques t i u l t i m i t e m p i . N e l l ' A m e r i c a se t tent r ionale 
certi r o t i f e r i parass i t i d i un ' a lga d 'acqua dolce ( Vaucherìa geminata), i r r i t a n d o n e i 
f i l a m e n t i , v i p r o d u c o n o p a r t i c o l a r i escrescenze, i n cui d i m o r a n o e depongono le 

uova. I I d o t t o r Z e l i n k a d i Graz r i f e r i sce i n p ropos i to alcune i m p o r t a n t i s s i m e 

osservazioni . 
Certe Epat iche appa r t enen t i al la f a m i g l i a del le Jungermaniacee, e p iù precisa

mente ai gener i Lejeunia e Frullania, m a sop ra t tu t t o la Radula complanata, sono 

abitate da n u m e r o s i i n d i v i d u i d i una specie d i r o t i f e r o (Cattiti hi a parasitiea). 
I m u s c h i d i cu i d i s c o r r i a m o si t r o v a n o su l la cor teccia delle querce e dei faggi e 
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presentano sul la to i n f e r i o r e certe f o r m a z i o n i foggiate a guisa d i piccole campanel le , 
p i ù c o m u n i ne l la Frullania dilatata, nelle qua l i si s tabi l i scono da uno a t re r o t i 
f e r i , ma sempre a preferenza sulle d i r a m a z i o n i secondarie e alla l o r o e s t r e m i t à . 
Questi a n i m a l e t t i lasciano a f fa t to i n d i spar te le f o r m a z i o n i foggia te a campane pr ive 
d i v i t a l i t à , per la cessata secrezione del l 'ossigeno, o p e r c h è , essendo g i à s e m i - i m p u 
t r i d i t e , l ' u m i d i t à le ha r o v i n a t e comple tamen te . Quando l 'escrescenza è guasta, i 
nos t r i a n i m a l e t t i se ne a l lon tanano , s t r isc iano sopra una del le p ian te v i c ine e non si 

f e r m a n o finché non ne abb iano t r o v a t o una nuova . Quando i l t e m p o è u m i d o e nelle 
belle ma t t ina te seguenti una not te serena, le zol le d i musco sono per lo p i ù abba
stanza u m i d e p e r c h è i r o t i f e r i v i si possano s v i l u p p a r e ; po i f anno capol ino dalle 

nuove escrescenze cogl i appa ra t i r o t a t o r i e p roducono i v o r t i c i consuet i . Se per caso 
la p ian ta dovesse disseccarsi t r o p p o , i l danno n o n sarebbe grave . La nost ra Callidina 
si r ann icch ia nel f o n d o della sua d i m o r a , i m m e r s a i n una v i t a la tente , aspettando 

t e m p i m i g l i o r i . 
La ca l l id ina n o n a p p r o f i t t a del la p ian ta che la ospi ta so l tan to per d i m o r a r v i , ma 

ne r icava u n a l t r o van tagg io , che riesce pu re d i g i o v a m e n t o al la p ian ta medesima. 
Questi musch i sono invas i sovente da alghe parassi te , che l i danneggiano alquanto, 
ma , s iccome i r o t i f e r i le mang iano con a v i d i t à , a r recano u n serv iz io i m p o r t a n t e alle 
jungermaniacee. È questo uno s t rano caso d i simbiosi, s i m i l e a que l lo che abbiamo 
g i à osservato nei p a g u r i d i e nelle a n e m o n i d i m a r e , e Ze l inka a t t r ibu isce lo svi luppo 
del le escrescenze al la presenza dei r o t i f e r i , i qua l i n o n sono p u n t o sgrad i t i alle 
p ian te , a cu i r iescono u t i l i . 

I nos t r i r o t i f e r i sono c iechi e m e n a n o per lo p i ù v i t a n o t t u r n a ; nei casi di 
grande s i cc i t à d i m e n t i c a n o le l o ro t r i s t i c o n d i z i o n i per abbandonars i ad una sorta 
d i le targ ia , che p u ò du ra re mesi ed ann i e dopo la quale si r i sveg l i ano appena ven
gano i n u m i d i t i i l e m b i d i musco su cui si t r o v a v a n o . L a t e m p e r a t u r a d i 2 6 ° C. non 
ha nessuna in f luenza sulle ca l l i d ine . T ra spo r t ando duran te l ' i n v e r n o a lcune zolle di 
musco i n un ambien te n o n t r o p p o caldo e spruzzandole d 'acqua fresca, si riconosce 
che le ca l l id ine sono a l t r e t t an to numerose quan to nel le a l t re s t ag ion i del l ' anno. 

I l d o t t o r Piate r i fe r i sce a lcun i ragguagl i in teressant i i n t o r n o al disseccamento dei 
rotiferi, da cui r i su l t a che questo processo avviene r ea lmen te i n n a t u r a , ma è meno 

f requente e meno i m p o r t a n t e d i quan to f u de t to . 
I l Davis aveva g ià d i m o s t r a t o che una ca l l i d ina non r i t o r n a m a i al la v i t a se si 

è disseccata c o m p l e t a m e n t e , ma questo disseccamento è per lo p i ù incomple to , 

p e r c h é i nos t r i a n i m a l e t t i si r i c o p r o n o p r e v e n t i v a m e n t e d i u n o s t ra to d i muco . I l 
Piate o s s e r v ò i no l t r e che nessun r o t i f e r o , i l quale si t r a t t enga per m o l t o tempo 

nel l ' acqua , è i n grado d i r i a n i m a r s i al conta t to de l l ' acqua , dopo di essersi disseccato. 
La Callidina magna presenta invece un f enomeno i n v e r s o ; vale a d i r e non p u ò 

resistere a lungo ne l l ' acqua , sebbene questa f o r m i i l suo vero e lemento . P u ò darsi 

che lo stesso accada a tut te le cosidette filodine dei m u s c h i , le q u a l i , co l t rascorrere 
degl i a n n i , si sono avvezzate a menare una v i t a a l te rna ta o i n t e r m i t t e n t e , passando 

u n breve per iodo d i t empo ne l l ' acqua , i n cui sv i l uppano la l o r o a t t i v i t à , e un al t ro 
pe r iodo i n u n ambien te secco, dove si abbandonano ad una v i t a la tente . 

I nos t r i a n i m a l e t t i hanno una d i f fu s ione geograf ica ve r amen te e n o r m e , a t t r i bu i t a 

i n passato al la p r o p r i e t à d i disseccarsi fino ad u n l i m i t e es t remo e d i po ter essere 

p e r c i ò t r a spo r t a t i ovunque da l ven to . Pare invece che la l o r o d i f f u s i o n e d ipenda 

dal la p r o d u z i o n e delle uova i n v e r n a l i . A d o g n i m o d o è faci le r i n t r a c c i a r l i f r a i l i chen i 

e i m u s c h i , sui te t t i e nel la sabbia del le g r o n d a i e ; pare che s ' i n c o n t r i n o dappe r tu t t o . 
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E h r e n b e r g t r o v ò le medes ime specie ne i m u s c h i d i Po t sdam e d i B e r l i n o e i n q u e l l i 

del cedro del L i b a n o ; pare i n o l t r e che le stesse specie d i c a l l i d i n e a b i t i n o l ' E u r o p a , 
l ' A m e r i c a se t ten t r iona le e la Nuova Zelanda. Schmarda t r o v ò u n g ran n u m e r o d i 
r o t i f e r i ne l l ' acqua salsa con

centrata de l lo s tagno d i El 
Kob n e l l ' a l t o E g i t t o e nelle 
reg ion i e levate del le C o r d i 

gliere ; E h r e n b e r g o s s e r v ò la 

Philodina roseola ne l la neve 
delle vette a lp ine , dove a l l i 

gnano p a r t i c o l a r i specie d i 

alghe e ne i c a m p i o n i d i t e r r a 
raccolt i da i f r a t e l l i Sch la -

g in twe i t n e l l ' l m a l a i a , a l l ' a l 

tezza d i c i rca 6 0 0 0 m . su l 
l ivel lo de l m a r e . 11 d o t t o r 

Joseph scoperse nove specie 
nuove nel le g ro t t e de l la Car-
niola . 

C i t e r ò ancora la F L O S C U 

L A R I A (Floscularia) come 

rappresentante d i u n ' u l t i m a 
e numerosa f a m i g l i a , c o m 

posta d i r o t i f e r i che hanno 

l ' ab i tud ine d i v i v e r e nascost i 
entro i n v o l u c r i specia l i . 11 
carattere p i ù spiccato del la 
floscularia è l a c o m p l e t a 

t r a s fo rmaz ione d e l l ' o rgano 
ro t a to r io , so s t i t u i t o da c inque 
c iu f fe t t i d i fili l u n g h i e d e l i 

cati , che spun tano dal le p r o 
tuberanze coniche d i cu i è 

adorno i l m a r g i n e de l la testa ; 
questi fili, essendo r i g i d i e quas i i m m o b i l i , n o n si possono c h i a m a r c ig l i a . I l r i v e s t i 

mento compos to d i c ig l i a , che p roduce i l vo r t i c e necessario per t r a t t enere la preda, 
si t r ova quas i n e l l ' i m b u t o de l la bocca. Questo an ima le t t o è c i r conda to da u n i n v o 

lucro so t t i le e ge la t inoso, i n cu i p u ò r i t i r a r s i , come le f o r m e dei gener i a f f i n i , con u n 

m o v i m e n t o speciale del piede. M e r i t a n o i n o l t r e speciale menz ione i C O N O C H I L I 

(Conochilus), d i cu i le f e m m i n e f o r m a n o co lon ie p a r t i c o l a r i , avvolte i n una pa l l a d i 
gelat ina, gal leggiante , da l l a quale f a n n o capo l ino col la testa e m e t t o n o i n m o t o le 

ciglia col le l o r o fo rze r i u n i t e , c o m u n i c a n d o ad una par te de l g lobo , che per esse 
costi tuisce i l m o n d o , u n m o v i m e n t o r o t a t o r i o . 1 maschi d i questa specie v i v o n o p e r ò 
i so la tamente e senza i n v o l u c r o . A l t r e f o r m e , come per esempio la Melicerta pilula, 
ed i f icano co l p r o p r i o s terco e legant i i n v o l u c r i i n cui fissano la l o r o d i m o r a . 

;/// 

Floscularia (Floscularia ornala). Ingrandita 200 volte. 
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Le G A S T R O T R I C H E O I T T I D I N E (Gastrotricha o Ichthydinae) f o r m a n o una piccola 
schiera d i a n i m a l e t t i s t ud ia t i con d i l igenza speciale da Ze l inka . I l l o r o co rpo appia t t i to 
ha la f o r m a d i una b o t t i g l i a p i ù o m e n o a r ro tonda ta , m a p u ò anche rassomig l ia re a 
que l lo dei v e r m i e presenta i n f e r i o r m e n t e due fde l o n g i t u d i n a l i d i c ig l i a , disposte 
i n o l t r e i n fde t r asversa l i . I l dorso è coper to d i squamette cornee o d i setole; sui 
c o n t o r n i de l la bocca spun tano c ig l ia a l lungate . I l l o r o c ibo consta d i p icco l i o rga
n i s m i a n i m a l i o vegeta l i . Non d i rado s ' impadron i scono d i qualche i n f u s o r i o abba
stanza grosso e lo sminuzzano con m o v i m e n t i s e rpen t i n i de l la testa. D i t ra t to i n 

t r a t t o nuo tano qua e là i n t raccia d i c ibo , po i si f e r m a n o come se fossero ancora t i e 
t r a t t engono i l c ibo col v o r t i c e p r o d o t t o da l l o r o r i v e s t i m e n t o c i l i a r e . Per lo p iù 
i n g h i o t t o n o av idamen te la preda e assorbono pure una no tevole q u a n t i t à d 'acqua: 
con una r a p i d a mossa abbassano la f a r inge sul r e t to , m e n t r e i l c ibo v iene t ra t tenuto 
ne l la porz ione media de l l ' i n t e s t i no , med ian te u n appara to s i m i l e ad una nassa, e, 
una vo l t a d i g e r i t o , passa ne l l ' ano , i n seguito ad una serie d i m o v i m e n t i che l ' an imale 

compie a l l ' i n d i e t r o . Le gas t ro t r iche nuo tano p e r ò sempre a l l ' i n n a n z i , m a possono 
compie re e legant i e v o l u z i o n i . G l i o rgan i dei sensi sono rappresen ta t i sol tanto da 

appa ra t i t a t t i l i . 
Pare che i nos t r i a n i m a l e t t i s iano e r m a f r o d i t i , sebbene Ze l inka n o n abbia mai 

po tu to r i n t r a c c i a r v i g l i o r g a n i sessuali m a s c h i l i . G l i i n d i v i d u i p r o n t i a depor re le 
uova cercano qualche nascondigl io acconcio nei fascet t i d 'a lghe o neg l i i n v o l u c r i 
v u o t i degl i Ostracodi , ai q u a l i le a f f idano , m a n o n senza a v e r l i pa lpeggia t i da tutte le 
p a r t i . Le uova presentano sui l o r o gusci ogn i sor ta d i a p p a r a t i p r e n s i l i , aculei, 
escrescenze unc ina te , p i r a m i d i ed a l t re f o r m a z i o n i , con cui si a t taccano ag l i oggett i . 

Le gas t ro t r i che conosciute finora sono tu t te specie d 'acqua dolce . 

G L A S S E S E C O N D A 

GEFIREI (GEPHYREI) 

Anche la storia dei GEFIREI (Gephyrei), rispetto alla sistematica, è assai compli
cata. I na tu ra l i s t i p i ù an t i ch i (Pal las) l i ascr ivevano ag l i a n e l l i d i , o p p u r e ag l i o lo -
t u r i d i o p e r f i n o agl i acantocefal i ( F a b r i c i u s ) ; Guvier l i annove ra f r a g l i e ch inode rmi , 

ma Rolando ( 1 8 2 1 ) l i considera g ià come f o r m e i n t e r m e d i e f r a g l i e c h i n o d e r m i e g l i 

a n e l l i d i , ipotes i ammessa p i ù t a r d i da l zoologo francese Quatrefages, che diede alle 

f o r m e d e l l ' i n t i e r a classe i l n o m e d i G E F I R E I (Gephyrea), pa ro la d i o r i g i n e greca, che 
s ign i f ica ponte o passaggio. 

P i ù t a r d i venne scoperta l ' a f f i n i t à che passa f r a quest i a n i m a l i e i r o t i f e r i ; quando 

p o i si t r o v ò i l maschio del la Bonellia, si r i conobbe che anche i t u r b e l l a r i n o n erano 

m o l t o d i v e r s i ; o g g i d ì quasi t u t t i i n a t u r a l i s t i a m m e t t o n o che i ge f i r e i sono ane l l i d i 

m o d i f i c a t i . Selenka definisce la classe ne l m o d o seguente: « A n e l l i d i con segmen

taz ione degenerata e senza m e t a m e r i a esterna, senza r u d i m e n t i d i p i e d i e senza 

b ranch i e d o r s a l i . I l s is tema vascolare è c h i u s o ; esistono 1-.1 e p i ù d i r a d o 6 coppie 

d i o r g a n i segmenta l i . Le setole mancano quasi sempre e sono r a r a m e n t e numerose . 
1 sessi sono d i v i s i » . 
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A l l o r c h é nel f ebbra io de l 1 8 5 2 v i s i t a i per la p r i m a vo l t a l ' i s o l a d i Les ina , i n 
Da lmaz ia , per s t u d i a r v i g l i a n i m a l i i n f e r i o r i e p a r t i c o l a r m e n t e i v e r m i , i m i e i a m i c i 
B o t t e r i e Bog l i ch , a n i m a t i da l l o stesso interesse sc ien t i f i co , m i condussero sul le fa lde 

de i m o n t i che scendono nel la baia d i Socolizza, col la speranza d i po ter raccogl iere 
su que l l a spiaggia un g ran n u m e r o d i a n i m a l i . A v e v o g i à sol levato parecchi sassi e 
messo i n a l coo l u n cer to 
n u m e r o d i n e r e i d i e d i a l t r i 
che topodi e speravo d i t r o 

vare m o l t e prede m i c r o s c o 
piche, quando v i d i sot to u n 

grosso sasso u n a n i m a l e t t o 
v e r m i f o r m e d i co lo r ve rde 
intenso, che si m u o v e v a , 

alla p r o f o n d i t à d i c i rca 
30 c e n t i m e t r i . L o racco ls i 
a l l ' i s tante e r i c o n o b b i che 

i l m i o supposto v e r m e era 
la Bonellia viridis, a n i 
male che p o c h i zoo log i 
hanno la f o r t u n a d i vedere, 

d i cu i la probosc ide t e r 
m i n a i n due a p p e n d i c i l a 
t e ra l i . A v e n d o l o col locato 
in un bac ino , lo t enn i v i v o 
per u n g i o r n o i n t i e r o , con 
gran g io ia m i a e de i m i e i 
compagn i , i q u a l i n o n si 

s tancavano d i osservarne i 
m o v i m e n t i . 11 c o r p o e la 
proboscide hanno una t i n t a 
verde d o v u t a ad una so
stanza co lo ran te , che t inge 

anche l ' a l coo l , m a n o n é a, Bonellia; b, Phascolosoma; c, Pria/rnlus. Grand, naturale. 

cons imi le a l c l o r o f i l l a vege
tale, come credevasi i n passato. I l co rpo è coper to d i m o l t e ve r ruche e p u ò r i t r a r s i 

e s t rozzars i nel m o d o p i ù v a r i o che si possa i m m a g i n a r e , acquis tando f o r m a sfer ica 
od o v a l e ; med ian te una serie d i m o v i m e n t i o n d u l a t o r i i d i r e t t i d a l l ' i n d i e t r o a l l ' i n 
nanz i , la p robosc ide è m a n t e n u t a i n uno stato d i leggera v ib raz ione . Quan tunque 

negl i e sempla r i p i ù gross i , l u n g h i 8 c m . , g iunga appena a l la lunghezza d i poch i cen

t i m e t r i , essendo u n o rgano s t r a o r d i n a r i a m e n t e p r o t r a t t i l e , p u ò ragg iungere la l u n 
ghezza d i mezzo m e t r o . Nel nos t ro v e r m e l ' ape r tu ra boccale si t r o v a al la base del la 

probosc ide , m u n i t a d i u n solco l o n g i t u d i n a l e r i ve s t i t o d i c i g l i a ; l ' ape r tu ra anale giace 

a l l ' e s t r e m i t à del co rpo . Sono i n o l t r e ca ra t te r i s t i che due setole b r e v i e robus te , poco 

discoste d a l l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e . 
G l i esercizi del la m i a Bonellia s i l i m i t a v a n o ad a l l unga r s i e ad accorc ia rs i . I l 

Lacage -Duth ie r s accerta che i n ce r t i casi questo a n i m a l e t t o esce da i suoi nascondig l i 
e s t r i sc ia qua e là , g iovandos i de l la probosc ide , d i cu i le due co rna a n t e r i o r i f u n z i o 

nano c o m e due ventose. La bone l l i a p u ò in s inua r s i nel le fessure p i ù s tret te del le 
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rocce, p e r c h è i l suo co rpo è s t r a o r d i n a r i a m e n t e flessibile. P i ù t a r d i si r i c o n o b b e che 
sul la spiaggia d i Socolizza è uno degl i a n i m a l i m a r i n i p i ù c o m u n i , m a , s iccome scansa 
la luce t r o p p o v i v a , si fa vedere sol tanto du ran te i l crepuscolo m a t t u t i n o . Per r i n 
t r acc ia r l a i n qua lunque ora de l la g io rna t a bisogna scavare la sabbia ghiaiosa fino 
a l la p r o f o n d i t à d i 20 o 3 0 c m . Ogg id ì s app iamo che s ' i n c o n t r a da F i u m e fino alle 
isole Balear i e sul la costa de l C a n a d à ( N u o v a Scozia). 

Questo v e r m e , che po r t a i l n o m e d i B o n e l l i , en tomo logo tor inese , è u n an imale 
special iss imo e m o l t o d iverso dal le f o r m e appa r t enen t i a i g r u p p i a f f i n i : v ive nascosto 

e va soggetto a s ingo la r i m e t a m o r f o s i ; s iccome compare d i rado a l l ' ape r to e non 
è n è u t i l e n è dannoso, passa quasi sempre inosservato ag l i a b i t a n t i del le coste. 

I r a p p o r t i sessuali del le bone l l i e n o n sono m e n o s t r a n i de l l o r o aspetto. I n pas
sato si conoscevano sol tanto le f e m m i n e , d i cu i a b b i a m o t raccia to una breve descr i 
z ione. Per vero d i r e , Lacaze-Duthiers aveva pure vedu to i masch i , m a l i considerava 
come sempl i c i parass i t i . Le cogn iz ion i u l t e r i o r i che r i gua rdano quest i a n i m a l e t t i ci 

f u r o n o r i f e r i t e da l professore Spengel . 
A l l o stato l a rva le i masch i , s i m i l i a v e r m i c i a t t o l i c o p e r t i d i c ig l i a , nuo tano qua 

e l à , seguendo le a b i t u d i n i d i ce r t i t u r b e l l a r i e si f e r m a n o sol tanto quando sono per
v e n u t i i n p r o s s i m i t à del la proboscide d i una f e m m i n a ; a l l o r a si posano su l corpo 
del la l o r o compagna , ne p e r c o r r o n o la s u p e r f ì c i e , passando l u n g o i l solco c iba to e 
finalmente si f e r m a n o i n u n dato p u n t o . Dopo qualche t e m p o penet rano ne l l ' ape r tu ra 
boccale e da questa passano nel l 'esofago, dove t a lvo l t a si agg lomerano i n n u m e r o d i 
15 o 16 e p e r f i n o 18 . I v i c o m p i o n o la l o r o m e t a m o r f o s i , p o i lasciano l 'esofago della 
f e m m i n a che l i ospi ta , d i cu i cercano invece l ' ape r t u r a sessuale, per raccogl ie rs i i n 
n u m e r o d i 10 e p i ù nel la par te an te r io re de l l ' appara to geni ta le , dove si compie la 
fecondazione. Sol tanto nei c i r r i p e d i si possono osservare, come a b b i a m o veduto p iù 
sopra , c o n s i m i l i d i f fe renze ne l l a s t r u t t u r a fisica e nel m o d o d i v i v e r e de i due sessi. 

I l genere Phascolosoma appar t iene ad una f a m i g l i a d i ge f i r e i d i f fu sa i n tu t t i i 

m a r i . Quasi t u t t e le specie d i questo genere e d i a l c u n i a l t r i gener i a f f i n i scavano 
apposite ga l le r ie nei sassi e nel le rocce e v i passano la v i t a . Certe specie, come per 
esempio la Phascolosoma granulatum, l unga 3-5 c m . , s ' i ncon t ra a m i l i o n i i n var ie 
p a r t i del la costa da lma ta e s o p r a t t u t t o nel le insena ture de l la sp iagg ia , r icche di 

vegetazione, m a non è fac i le c a t t u r a r l a , p e r c h è , a f f e r ra t a per la p robosc ide , si lascia 
p iu t to s to d iv ide re i n due p a r t i , a n z i c h é abbandonar s i al n e m i c o . Vo lendo i m p a d r o 

nirsene, bisogna r o m p e r e la roccia col m a r t e l l o , nel q u a l caso i l pove ro v e r m e r iceve, 
come si suol d i r e , i l con to suo. Col loca t i i n una vasca, quest i v e r m i g iac iono da 

p r i n c i p i o sul f o n d o , come m o r t i , col la p robosc ide i n t i e r a m e n t e r a t t r a t t a nel corpo. 

Dopo qualche t empo i n c o m i n c i a n o a m u o v e r s i , s i m i l i a d i t a d i g u a n t i , m a r ipe tono 
da 2 0 a 5 0 vo l t e i l o r o t en t a t iv i p r i m a d i r i u sc i r e a me t t e r e i n m o s t r a l ' e s t r e m i t à 

de l la proboscide , m u n i t a d i piccole append ic i d i g i t i f o r m i . Se p o i la lasciano vedere 

per un is tante , t o rnano i m m e d i a t a m e n t e a nasconder la . I l l o r o s t rano p o r t a m e n t o è 
p e r ò g ius t i f i ca to da l f a t to , che, t r o v a n d o s i i n u n rec ip ien te scoper to , r i m a n g o n o i m 

pacciat i e i n t i m o r i t i , p e r c h è la l o r o nuova d i m o r a è ben d iversa da l la ga l l e r i a scavata 

ne l la roccia i n cui sogl iono t r a t t ene r s i , ne l l a quale le a lghe rossicce e verdognole 

c i rcos tan t i spandono una luce m i t e . Sebbene p r i v i d i occh i , quest i v e r m i sono sensi
b i l i s s i m i a l la luce, come a l t r i a n i m a l i c i ech i . 

Ol t re la probosc ide r e t r a t t i l e , la posiz ione de l l ' ape r tu r a in t e s t ina le , p i ù v ic ina 

a l l ' e s t r e m i t à an te r io re che n o n a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l c o r p o e g iacente sul 

dorso , costi tuisce u n carat tere i m p o r t a n t e per la c lass i f icazione s i s temat ica d i quest i 
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a n i m a l e t t i . A l l e p r o p r i e t à t e s t é menz iona te i l S Ì P U N C U L O (Sipunculus) unisce una 

pel le r e t i co l a t a , c i o è m u n i t a d i r i l i e v i o costole i n senso l o n g i t u d i n a l e e t rasversale . 
I l S Ì P U N C U L O N U D O (Sipunculus nudus), l u n g o 15 c m . , abbonda ne i m a r i d e l l ' E u r o p a 

e i n q u e l l i del le I n d i e o r i e n t a l i e occ iden ta l i , t an to nel le acque basse, quan to a n o t e 
v o l i p r o f o n d i t à , p o i c h é scende f i n o a 44-00 m e t r i . 

I l t e rzo a n i m a l e r a f f i g u r a t o ne l la nost ra inc i s ione è i l Priapulus, d i s t i n t o da un 

aspetto c o s ì ca ra t t e r i s t i co , che r i ch i ede una classif icazione speciale. La par te an te 

r i o r e de l c o r p o , ingrossata a guisa d i c l ava , è la probosc ide , su l la c u i faccia an te r io re , 
t ronca , s i t r o v a l ' ape r tu ra anale abbastanza grossa. Le costole l o n g i t u d i n a l i del la 

proboscide sono coper te d i p u n t i c i n e aguzze; I l co rpo p r o p r i a m e n t e detto è d iv i so 

dal la p robosc ide da uno s t rozzamen to e cerch ia to da so lch i d i s t i n t i . La coda si p r e 
senta i n f o r m a d i u n c iu f f e t t o t e r m i n a l e ; l ' ape r t u r a in tes t ina le si t r o v a su l l i m i t e che 
la d i v i d e da l c o r p o . Le c o g n i z i o n i che a b b i a m o i n t o r n o ai p r i a p u l i vennero raccol te 

da Ehlers . L a presenza de l Priapulus è l i m i t a t a a l le coste dei m a r i s e t t en t r iona l i , 

dove p e r ò questo a n i m a l e t t o è n u m e r o s i s s i m o . La sua area d i d i f fu s ione comprende 
la Groen land ia , l ' I s l anda e la N o r v e g i a fino al le coste b r i t a n n i c h e ; la sua d i m o r a è 

cost i tu i ta da i f o n d i sabbios i o a r g i l l o s i d i va r i a p r o f o n d i t à . P ro t r aendo e r i t i r a n d o la 
proboscide , scava ne l l a sabbia ga l l e r i e l unghe come i l suo co rpo , d i cu i è faci le 
r iconoscere la presenza, osservando le p iccole agg lomeraz ion i d i sabbia che le 
sovrastano. I v i giace t r a n q u i l l a m e n t e , me t t endo i n m o s t r a so l tan to la coda. T u t t i g l i 

osservator i , che lo v i d e r o i n n a t u r a , accennano ai m o v i m e n t i de l la probosc ide , la 
quale scompare a l p i ù l i eve i n d i z i o d i p e r i c o l i e t o r n a ad essere sfoderata d a l l ' a n i 
male appena i l p e r i c o l o è cessato ; l o stesso fa t to venne osservato ne l Sipunculus. 
Un Priapulus, t enu to per t r e se t t imane in u n acqua r io , n o n a c c e n n ò m a i a l b isogno 

di n u t r i r s i . Esposto a l la luce de l sole s i m o s t r a v a p i ù v ivace , r i t i r a v a e sfoderava 
r ap idamen te la p robosc ide , espandeva la g rande appendice caudale e la r i t i r a v a , 
inarcava i l c o r p o , lo d i l a t ava e lo accorc iava , senza seguire ne i suoi m o v i m e n t i u n 

o rd ine fìsso. Per c iò che r i g u a r d a l ' a l i m e n t a z i o n e , è cer to che i l Priapulus è un 
an imale e r b i v o r o e lo d i m o s t r a n o le sostanze contenute nel suo in t e s t i no . 

Un g e f ì r e o c o m u n e su l la costa se t ten t r iona le -occ identa le de l la Ge rman ia e sopra 
tu t to l ungo i b r acc i d i m a r e che bagnano le isole del la F r i s i a occidentale , è YEchiurus 
Pattasti, a n i m a l e l u n g o 1 0 - 1 5 c m . , d i f o r m a c i l i n d r i c a , con una s t rozza tura verso i l 

mezzo de l c o r p o e numerose file t r asversa l i d i piccole pap i l l e b ianchicc ie su l la 
pelle g i a l l o g n o l a ; la p robosc ide , b reve , ha l 'aspetto d i una d i quel le palet te con cu i 
si raccogl ie i l ca rbone e v iene p r o t r a t t a d a l l ' a n i m a l e a l la minacc i a del p i ù l ieve 

per ico lo . L ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e de l co rpo è m u n i t a d i due u n c i n i ; s u l l ' e s t r e m i t à 

pos ter iore si osservano due g h i r l a n d e d i setole aguzze, Questo a n i m a l e scava nel la 
sabbia e ne l l a m e l m a , a d iverse p r o f o n d i t à , special i ga l le r ie i n cu i si t r a t t i ene . Per 

Io p i ù queste ga l l e r i e sono dopp ie , c i o è sco r rono pa ra l l e l amen te a due a due e sono 

r i u n i t e i n f e r i o r m e n t e da una g a l l e r i a t rasversale . , 
I l Semper r i f e r i sce quan to segue i n t o r n o agl i in teressant i r a p p o r t i che passano 

f ra i g e f i r e i e i c o r a l l i : « Nei m a r i t r o p i c a l i v i v e u n genere d i p i cco l i c o r a l l i , a l t u t t o 
pa r t i co l a r e , c h i a m a t o Heteropsammia, d i cu i g l i i n d i v i d u i a lbergano r ego l a rmen te 

u n v e r m e (Aspidosiphon), che appar t i ene a l la classe dei S i p u n c u l i d i . È d i f f i c i l e sco
p r i r e i l v a n t a g g i o che ques t i due a n i m a l i possono r i cava re da l l a l o r o convivenza , m a 
tale van t agg io deve esistere ce r tamente , p o i c h é n o n s ' i n c o n t r a m a i u n cora l lo senza 
que l v e r m e . Io stesso racco l s i n u m e r o s i e sempla r i d e l l ' Heteropsammia Michelini 
nel m a r e de l le isole F i l i p p i n e e n o n ne t r o v a i n e p p u r uno senza v e r m e ; lo stesso 

8. — BREIUI, Aìiimali. Voi. X. 
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r i su l t a dal le figure e dal le desc r i z ion i del le a l t re specie de l genere Heteropsammia, 
p o i c h é d a p p e r t u t t o si osserva ne l co ra l lo i l f o r o ab i ta to da l l ' o sp i t e . L a presenza dei 
s i p u n c u l i d i è i n o l t r e la causa d i a lcune s t rane a n o r m a l i t à ne l la s t r u t t u r a de i co ra l l i 
da essi a b i t a t i , a n o r m a l i t à che f u r o n o considerate o descri t te come ca ra t t e r i specif ici 
del le specie o del genere i n ques t ione . Negl i e sempla r i p i ù g i o v a n i la base de i co ra l l i 
che v i v o n o a l lo scoper to supera d i poco la c i rconferenza de l ca l ice ; neg l i i n d i v i d u i 
pe r fe t t amente s v i l u p p a t i è invece assai p i ù g rande . Pare che questo sia i l p r i m o 
carat tere gener ico , p r o d o t t o da l la presenza de l l 'osp i te , i l quale si fìssa alla base del 
cora l lo g iovan i s s imo , col quale si sv i luppa , m a p i ù r ap idamen te , per m o d o che i l 
v e r m e , per n o n sv i l uppa r s i so l tanto sul la base, è cos t re t to ad i n c u r v a r s i i n una linea 
a sp i ra le . La sua presenza eccita la base de l co ra l lo i n m o d o che questa si sv i luppa 

p i ù r ap idamen te de l calice, sul quale p i ù t a r d i sporge a l q u a n t o . Anche i co ra l l i del 
genere Heterocyatus, come q u e l l i del genere Heteropsammia, sono spesso popola t i 
da i s i p u n c u l i d i , i q u a l i ne m o d i f i c a n o lo s v i l u p p o . 

« 1 s i p u n c u l i d i d à n n o luogo ad a l t re s i n g o l a r i m o d i f i c a z i o n i i n u n a l t r o carat tere 
generico del le f o r m e appar tenen t i ai gener i Heteropsammia ed Heterocyatus. Tut te 
le specie d i quest i due gener i f r equen ta t e da i s i p u n c u l i d i presentano sul la to i n f e r io re 
e sulle p a r t i l a t e ra l i del piede u n v a r i o n u m e r o d i f o r i , desc r i t t i e cons idera t i i n 
t u t t e le opere s is tematiche come cara t te r i speci f ic i o gene r i c i . Ma quest i f o r i non 
concordano per n u l l a colle p a r t i c o l a r i t à de l la f a m i g l i a , a cu i appa r t engono i generi 
t e s t é m e n z i o n a t i , p o i c h é ne l genere Heterocyathus la parete la tera le dei co ra l l i 
dovrebbe essere senza b u c h i , e ne l genere Heteropsammia, che spetta a l g r u p p o dei 
c o r a l l i con pare t i porose, i f o r i desc r i t t i da i n a t u r a l i s t i sono a f fa t to d i v e r s i da que l l i 
p r o p r i i dei c o r a l l i . I n ambedue i casi i f o r i sono p r o d o t t i da l v e r m e d i cu i t r a t t i a m o , 
come r i su l t a da l la i r r e g o l a r i t à de l l o r o n u m e r o e da l la l o r o d iversa pos i z ione ; con 
ducono d i r e t t amen te ne l la c a v i t à a sp i ra le , i n cu i v i v e i l v e r m e , de l quale seguono 
esat tamente la d i rez ione che esso acquista sv i luppandos i . Questi f o r i n o n sono i n 
comunicaz ione colle c a v i t à p r o p r i e de i c o r a l l i ». 

I ge f i re i scendono i n m a r e fino al la p r o f o n d i t à d i 4 5 7 0 m . ; le f o r m e che v i v o n o 
nei f o r i del le rocce, nel le valve dei m o l l u s c h i e i n apposi te ga l le r ie s i t r a t t engono a 
m a g g i o r i p r o f o n d i t à d i quel le che m e n a n o v i t a l i b e r a . Una specie p r o p r i a de l m a r 
Ba l t i co (Halicryptus spinulosus) s ' i ncon t ra ancora v i c i n o a Danzica e pe r f i no a 

Reva l , c i o è i n acque quasi d o l c i , o per lo m e n o i n c o m p a g n i a d i p r e t t i a n i m a l i 
d 'acqua dolce . 

Dopo quel la de i ge f i r e i , m e n z i o n e r e m o ancora u n a p iccola classe d i v e r m i , c o m 
posta d i poche specie e d i u n solo genere, la quale c o m p r e n d e g l i E N T E R O P N E U S T I 

(Enteropneusta), che f o r m a n o u n g r u p p o speciale d i a n i m a l i . Nel la s t r u t t u r a si 

avv i c inano ai v e r m i , m a ne l lo s v i l u p p o r i c o r d a n o g l i e c h i n o d e r m i . I l c o r p o è a l l u n 

gato, l ungo circa 15 c m . , c i l i n d r i c o e assot t ig l ia to ne l la par te pos te r io re t ronca . 

S u l l ' e s t r e m i t à de l la testa si osserva una p robosc ide m o b i l i s s i m a e c o n t r a t t i l e , d i 

f o r m a ovale , m o l t o s t rozzata nel p u n t o i n cu i si unisce al r i m a n e n t e de l c o r p o . Al la 

p robosc ide t i en d i e t ro una po rz ione p ia t t a , che f o r m a i l cosidet to collare, d iv i sa da 

una sor ta d i cerch io dal la par te seguente de l c o r p o , c i rca sette vo l t e p i ù lunga . La 

p r i m a par te del r i m a n e n t e del co rpo presenta d ' a m b o i l a t i una fila compos ta d i 

2 0 fessure t rasversa l i , s o t t i l i e v i c i n i s s i m e , che d i m i n u i s c o n o r e g o l a r m e n t e d i altezza 

d a l l ' i n n a n z i a l l ' i n d i e t r o e rappresentano g l i sbocchi degl i o r g a n i r e s p i r a t o r i i , o fessure 
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branchiali. L a bocca è col locata i n t e r n a m e n t e , s u l l ' o r l o de l co l l a re , a l la base del la 

p robosc ide . Quest i a n i m a l i r i m a n g o n o a f f o n d a t i ne l la m e l m a s o t t o m a r i n a , da c u i 

f a n n o sporgere la probosc ide . Questa è cava e m u n i t a a l l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e d i 
una so t t i l e a p e r t u r a : a l m e n o cosi r i s u l t a 
dal le os se rvaz ion i d i v a r i n a t u r a l i s t i . G i o 
vandos i de l l a p robosc ide , pare che i l nos t ro 

a n i m a l e t t o assorba l 'acqua necessaria a l la 
resp i raz ione , che po i passa ne l l a par te 

an te r io re d e l l ' i n t e s t i n o ed esce da l le fes
sure b r a n c h i a l i , dopo d i ave r p e r d u t o 

l 'ossigeno che conteneva . L a s t r u t t u r a 

s ingolare degl i o r g a n i r e s p i r a t o r i i , s i m i l e 
a quel la d i c e r t i t u n i c a t i e p e r f i n o d i c e r t i 
pesci i n f e r i o r i , indusse i n a t u r a l i s t i a c o n 

siderare g l i en t e ropneus t i come a n i m a l i 
s t re t tamente a f f i n i a i v e r t e b r a t i . L ' i n t e 

stino deg l i en t e ropneus t i n o n con t iene 
mai a l t r o che sabbia , l o r o un i co c i b o ; i 
piccol i o r g a n i s m i o avanz i d i o r g a n i s m i 
che v i sono c o n t e n u t i bas tano a n u t r i r l i . 

Pare Che i l BalanOgloSSUS CÌavigerUS del Balanoglossus clavigeri*. Individuo giovane, 
golfo d i N a p o l i sia fosforescente . F r a le molto ingrandito. 

specie conosciu te due spet tano a l M e d i 

terraneo, una a l la costa danese e u n ' a l t r a a l la costa n o r d - a m e r i c a n a . Una q u i n t a 
specie venne scoperta da l la spediz ione de l Chal lenger ed es t ra t ta dal l 'Oceano A t l a n t i c o 
presso l ' equa tore , a l l a p r o f o n d i t à d i 4 5 0 0 m e t r i . 

G L A S S E Q U A R T A 

_A_IsTBLLIDI (ANNELIDES) 

Il nome stesso di questi vermi appartenenti alla classe più elevata denota che il 

lo ro co rpo è cos t i t u i t o d i u n a serie d i ane l l i o segment i , v i s i b i l i es te rnamente , i cu i 

solchi i n t e r m e d i cons tano d i pa re t i cutanee, che s ' i n t e rnano p i ù o m e n o p r o f o n d a 
mente ne l la c a v i t à de l c o r p o . I l n u m e r o d i ques t i a n e l l i , ugua l i f r a l o r o , è i n d e t e r 

m i n a t o . L a bocca si t r o v a s empre d i e t r o i l p r i m o segmento , s u l l ' a d d o m e e i n quasi 

tut te le specie l a par te dove i n c o m i n c i a l ' i n t e s t ino p u ò essere protesa, a guisa d i 
proboscide scavatr ice e prens i le . L a pos iz ione p i ù elevata degl i a n e l l i d i si d i m o s t r a 

anz i tu t to ne l l a f o r m a e ne l lo s v i l u p p o de l s is tema nervoso , che l i unisce ag l i a r t i 
co la t i s u p e r i o r i , a i q u a l i si a v v i c i n a n o pu re ne l l ' energ ia e nel la v a r i e t à del le m a n i f e 

s t az ion i v i t a l i . N o n conviene ancora p a r l a r n e i n t e r m i n i genera l i p r i m a d i aver preso 
a cons ide ra re u n cer to n u m e r o d i f o r m e e d i g r u p p i , per m o d o da poter raccogl iere 
u n s u f f i c i e n t e co r r edo d i osse rvaz ion i , che si possano col legare ai r agguag l i u l t e r i o r i 

che r i f e r i r e m o p i ù t a r d i . T r o v i a m o rappresenta te ne l l o m b r i c o e nel la m i g n a t t a due 
d i v i s i o n i p r i n c i p a l i , cara t te r izza te dag l i o r g a n i l o c o m o t o r i . Per vero d i r e , i l l o m b r i c o 
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d i m o s t r a d i occupare degnamente i l posto onorevole che g l i venne assegnato, so l tan to 
se lo si palpeggia con grande a t tenzione , facendolo sc ivolare d a l l ' i n d i e t r o a lP innanz i 
f r a le d i t a , per conv ince r s i del la presenza delle setole, p a r t i c o l a r i a l la sua d iv i s ione . 
I l l o m b r i c o appar t i ene ai C H E T O P O D I , m u n i t i d i setole inf isse d i r e t t a m e n t e n e l l ' e p i 
d e r m i d e , o sopra m o n c o n i sporgen t i a guisa d i p i e d i , d i cu i ques t i a n i m a l i si g iovano 
per sorreggers i o per r e m a r e . I l g r u p p o che si oppone a questo consta dei D I S C O F O R I , 
r i u n i t i i n t o r n o a l l a m i g n a t t a . 

1 Chetopodi si d i s t i nguono per la presenza d i fascet t i o c i u f f i l a t e r a l i d i setole, 
ne i q u a l i i l mic roscop io ci palesa una serie d i f o r m a z i o n i e legant iss ime. Queste setole 

i n m i n i a t u r a contengono 

\ v u n c i n i , sp ied i , seghe, co l 

la p reda e per f e r i r l a ; la l o r o d ispos iz ione i n fascet t i ed i n p e t t i n i d i m o s t r a che sono 
essenzialmente o r g a n i l o c o m o t o r i . 

I LOMBRICIDI (Oligochaeta, Lumbrìcidaé) occupano il posto più elevato nella 

classe degl i a n e l l i d i ; quest i v e r m i n o n hanno a r t i r u d i m e n t a l i n è b r anch i e ai l a t i dei 
segment i e sono s p r o v v e d u t i d i append ic i , d i an tenne e d i c i r r i su l la testa. Le loro 

setole, s emp l i c i e poco numerose , sono disposte i n file l a t e r a l i e inf isse i n apposite 
fossicine della pel le . I L O M B R I C I f o r m a n o n a t u r a l m e n t e i l t i p o d i questo g r u p p o . I 

ca ra t t e r i zoo log ic i d i questa f a m i g l i a consis tono ne i s egmen t i n u m e r o s i e b r e v i , i n 

u n lobo cefalico conico , f o r m a n t e u n l a b b r o super io re e nel le setole u n c i n a t e , disposte 

i n 2 o 4 file e poch iss imo sporgen t i da l la pel le . Meno i l cos idet to l a b b r o , che f o r m a 

l ' e s t r e m i t à del co rpo , i l o m b r i c i n o n hanno nessun o r g a n o p a r t i c o l a r e de i sensi; 

mancano c i o è d i occh i e d i o recch i , sebbene siano sens ib i l i a l la luce . V e d i a m o ciò 

che r i fe r i sce i n t o r n o ad essi f l o f f m e i s t e r , i l quale descrisse i n una m o n o g r a f i a i l o m 

b r i c i de l la G e r m a n i a : « Chi ha s tud ia to i l m o d o d i v i v e r e d i ques t i a n i m a l i , a v r à 

t r o v a t o senza d u b b i o u n ser io ostacolo al le sue osservaz ion i n e l l a s o m m a s e n s i t i v i t à 

S O T T O C L A S S E P R I M A 

C H E T O P O D I ( C H A E T O P O D A ) 

t e l l i , f recce , p e t t i n i , r e m i 
l i sc i e s t r i a t i ed a l t r i s t r u 
m e n t i t a g l i e n t i e pungen t i . 

Le f o r m e p i ù s e m p l i c i , chia
mate e r roneamente unc in i 
e setole, spet tano a i l o m 

b r i c i d i p i ù m o d e s t i ; le p iù 
e legant i , con pun te p a r t i 
c o l a r i , d e n t i , d e n t i n i , lame 

e t a g l i e n t i a d o r n a n o a pre
fe renza le f o r m e mar ine . 
F r a g l i a n e l l i d i m a r i n i p re 
d a t o r i poch i f anno uso delle 

l o r o setole per ghe rmi r e 
Gruppo di setole di Chetopodi. Ingrandite 100 volte. 
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che essi d i m o s t r a n o d i n a n z i a l la luce. Una fiamma anche poco b r i l l a n t e basta a 

r e sp inger l i r a p i d a m e n t e nella l o r o buca ; pare t u t t a v i a che la percezione de l l ' e f fe t to 
r i ch ieda u n cer to t e m p o . I n f a t t i , ne i p r i m i i s t an t i , m a l g r a d o la luce, con t inuano a 

m u o v e r s i , p o i si f e r m a n o a l l ' i m p r o v v i s o , come per scru tare g l i a v v e n i m e n t i e final
mente si r i t i r a n o ne l le l o r o buche co l l a mass ima so l l ec i tud ine poss ib i le . Una vo l t a 

r icevuta l ' impress ione , la r ap ida scomparsa del la fiamma n o n basta a i n t e r r o m p e r e 
la l o r o f re t to losa r i t i r a t a , anz i s i d i r e b b e che la acceleri per la legge de l cont ras to . 

Na tu ra lmen te , l ' impre s s ione n o n v iene c o m u n i c a t a a l l ' i n t i e r o co rpo , m a sol tanto ai 

due p r i m i ane l l i o segment i , su i q u a l i si t r o v a n o i fasci d i n e r v i che pa r tono da l 
c ingolo esofageo. U n v e r m e , che aveva i n t r o d o t t o la testa ne l l a buca d i un suo 

v i c ino , oppu re l ' aveva nascosta sot to qualche pezzo d i legno, soppor tava la v ic inanza 

Lombrico comune (Lumbricus agricola). Grandezza naturale. 

p iù i m m e d i a t a de l la fiamma, m a spar iva a l l ' is tante quando aveva la testa scoperta . 

Chi ha ten ta to d i disegnare i n p ieno g i o r n o l ' appara to boccale d i un v e r m e , c o l l o 
cando l ' a n i m a l e t t o i n una scodella p iena d 'acqua, a v r à osservato cer tamente che i l 
v e rme si volge da l l a par te opposta a l l a luce » . 

Quasi t u t t i i l o m b r i c i r i e m p i o n o i l l o r o l a rgo t ubo in tes t ina le precisamente come 
le arenicole , i n g h i o t t e n d o so l t an to la t e r r a r icca d i humus, onde a l imen ta r s i delle 
sostanze a n i m a l i e vege ta l i semi -decompos te , che v i sono contenute . I l nos t ro osser
vatore si e sp r ime nel seguente m o d o i n t o r n o a l Lumbricus agricola, la p i ù grossa 
e p iù robus ta del le specie tedesche, la quale , i n u n suolo f e r t i l e , g iunge n o n d i r ado 
alla lunghezza d i c i rca 4 0 c m . : « La t e r r a r icca d i humus non è suf f ic ien te per 
questi v e r m i , i q u a l i cercano le sostanze vegeta l i decomposte , e, se non ne t r o v a n o , 

t rascinano nel le l o r o buche t u t t o c iò che i n c o n t r a n o sul la p r o p r i a s t rada. T u t t i sanno 
che le pagl iuzze, le p i u m e , le fog l ie , le s t r iscie d i car ta , che al m a t t i n o si vedono 
spuntare da l suolo ne i c o r t i l i e ne i g i a r d i n i , n o n v i si t r o v a n o per opera dei ragazzi , 

ma v i sono t rasc ina t i d u r a n t e la not te da i l o m b r i c i . Poche persone av ranno veduto 
p e r ò i n qua l m o d o un v e r m e , m u n i t o d i s t r u m e n t i c o s ì d e b o l i , possa i m p a d r o n i r s i d i 

oggetti c o s ì v o l u m i n o s i . Conoscendo t u t t a v i a la resistenza opposta da u n v e r m e a ch i 
lo vog l i a es t ra r re da l la sua buca, n o n c ' è da m e r a v i g l i a r s i del la fo rza muscolare d i 

cui è do ta to u n a n i m a l e compos to un i camen te d i m u s c o l i e d i pel le . I l l o m b r i c o 

a f fe r ra nel mezzo i fusce l l i d i pagl ia con tan ta fo rza da sch iacc ia r l i e l i t rascina nel la 

sua buca, i n cui p ian ta senza d i f f i co l t à una grossa penna d i g a l l i n a ; a f f e r ra per la 

punta u n a f o g l i a ve rde d i r o v o e la lacera i n poch i i s t an t i » . 
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I n un ' ope ra m i r a b i l e per o g n i r i g u a r d o , D a r w i n descrive con g rande eff icacia 
l ' i m p o r t a n z a che i l o m b r i c i hanno per l ' u m a n i t à e la pa r t e da essi eserci tata nel la 
s to r i a de l m o n d o e rende g l i o n o r i d o v u t i a quest i a n i m a l e t t i , t an to m a l t r a t t a t i d a l 
l ' u o m o . « I l o m b r i c i », dice i l g rande na tu ra l i s t a inglese, « h a n n o avu to ne l l a s tor ia 
del m o n d o una par te m o l t o p i ù i m p o r t a n t e d i que l lo che m o l t i possano pensare. I n 
quasi t u t t i i paesi u m i d i essi sono n u m e r o s i s s i m i , e per la l o r o m o l e posseggono una 
g rande fo rza musco la re . I n m o l t e p a r t i d ' I n g h i l t e r r a ogn i anno u n a q u a n t i t à d i t e r ra 
asciut ta del peso d i o l t r e a d iec i tonne l la te ( 1 0 . 5 1 6 K g . ) passa pe i l o r o c o r p i ed è 
po r t a t a a l la super f ic ie per o g n i j u g e r o d i t e r r a ; c o s i c c h é t u t t o lo s t ra to superf ic ia le d i 
t e r r a vegetale passa pe i l o r o c o r p i ne l lo spazio d i p o c h i a n n i . Pe l c ro l l a r e delle buche 

p i ù an t iche de i l o m b r i c i , i l t e r r eno vegetale è i n c o n t i n u o , sebbene len to m o v i m e n t o , 
e le pa r t i ce l l e che lo c o m p o n g o n o vengono cos ì sfregate assieme. I n t a l m o d o nuove 
supe r f i c i sono c o n t i n u a m e n t e esposte a l l ' az ione de l l ' ac ido ca rbon ico ne l suolo, e degli 

ac id i dell'humus che sembrano essere ancor p i ù eff icaci ne l d e c o m p o r r e le rocce. La 
p r o d u z i o n e degl i ac id i u m i c i v iene p r o b a b i l m e n t e a f f r e t t a t a du ran t e la digestione 
del le numerose fog l ie s e m i - i n f r a c i d i t e che i l o m b r i c i c o n s u m a n o . Così le par t icel le 
della t e r ra , che f o r m a n o lo s t ra to de l la super f ic ie , v a n n o soggette a c o n d i z i o n i s o m 
m a m e n t e f a v o r e v o l i a l la l o r o decompos iz ione e a l la l o r o d i s in tegraz ione . 

« I l o m b r i c i p reparano i l t e r reno i n m o d o eccellente pe l crescere del le piante 
dal le r a d i c i fibrose e per i s emina t i d ' ogn i sor ta . Essi espongono a l l ' a r i a pe r iod ica 

men te i l t e r r eno vegetale, e lo stacciano per m o d o che nessun sasso p i ù grosso delle 
par t ice l le che possono i n g h i o t t i r e r i m a n e i n esso. Mescolano t u t t o i n t i m a m e n t e , come 
fa i l g i a r d i n i e r e q u a n d o prepara la t e r r a f i n a per le sue p i an te p i ù scelte. I n questo 
stato esso è bene acconcio tanto per t r a t t enere l ' u m i d i t à e assorb i re t u t t e le sostanze 
s o l u b i l i , quan to pel processo de l la n i t r i f i c a z i o n e . 

« Le fog l ie che sono por ta te nel le buche per c ibo , dopo d'essere state sbr iciolate 
i n pezze t t in i , i n pa r t e d ige r i t e , e sa turate dal le secrezioni i n t e s t i n a l i e u r i n a r i e , ven 
gono mescolate con m o l t a t e r r a . Questa t e r r a f o r m a quelVhumus r i c co , d i color 

b r u n o , che copre quasi i n ogn i pa r t e la super f ic ie de l nos t ro g lobo d i u n m a n t o bene 
d e f i n i t o . Hensen mise due l o m b r i c i i n u n rec ip ien te de l d i a m e t r o d i 45 c m . , pieno d i 

sabbia su cu i erano sparse del le f o g l i e ; e queste f u r o n o i n b r e v e t r a t t e en t ro alle 
l o r o buche ad una p r o f o n d i t à d i 7 c e n t i m e t r i e mezzo. Dopo 6 se t t imane c i rca uno 

s t ra to quasi u n i f o r m e d i sabbia, de l lo spessore d i u n c e n t i m e t r o , era conve r t i t o in 

humus per avere a t t raversa to i l canale a l i m e n t a r e d i que i due l o m b r i c i . Certe per

sone credono che le buche dei l o m b r i c i , le q u a l i sovente pene t rano ne l t e r r eno quasi 

pe rpend i co l a rmen te ad una p r o f o n d i t à d i m . 1,50 a m . 1,80, agevo l ino ma te r i a lmen te 

i l suo drenaggio , sebbene i r i g e t t i v i s c i d i a m m u c c h i a t i sul le ape r tu r e del le buche 

imped i scano o a r re s t ino l 'acqua p iovana da l pene t ra re p r o f o n d a m e n t e ne l la ter ra . 

« G l i a rcheo log i debbono essere g r a t i a i l o m b r i c i , de l l ' ave re essi p ro t e t t o e con

servato per u n pe r iodo i n d e f i n i t a m e n t e lungo o g n i ogget to , n o n soggetto a decom

por s i , caduto sul la super f ic ie de l la t e r r a , s o t t e r r a n d o l o sot to a i l o r o r i g e t t i . 

« È s tupendo pensare che t u t t o i l t e r r eno vegetale de l la supe r f i c i e d i una distesa 
erbosa quals ias i è passato e p a s s e r à d i n u o v o o g n i t a n t i a n n i pe l c o r p o de i l o m b r i c i . 

L ' a r a t r o è una del le p i ù an t iche e p i ù u t i l i i n v e n z i o n i d e l l ' u o m o ; m a m o l t o p r i m a 

che esso esistesse la t e r r a era i n f a t t i r e g o l a r m e n t e ara ta , e c o n t i n u a ad essere arata 

da i l o m b r i c i o v e r m i d i t e r ra . Si p u ò me t t e re i n d u b b i o se v i s iano m o l t i a l t r i a n i 

m a l i i q u a l i abb iano avu to una par te t an to i m p o r t a n t e ne l l a s t o r i a de l m o n d o 
quan to que l la avu ta da quest i esseri d a l l ' o r g a n i s m o t an to basso » . 
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Le ipotes i d i D a r w i n , fondate sopra d i l i gen t i s s ime e do t te r i ce rche , d i m o s t r a n o 

col la mass ima evidenza che l ' u o m o ha t o r t o d i persegui tare i l o m b r i c i ; m a , per f o r 

tuna , n o n è m e n cer to che la v i t a so t t e r ranea d i ques t i a n i m a l e t t i l i sot trae quasi 
i n t i e r a m e n t e a l le ins id ie dei l o r o n e m i c i . 

L ' a t t i v i t à de i sensi che d i s t ingue i l l o m b r i c o ci ha i n d o t t i a occuparc i de l suo 

m o d o d i v i v e r e . R i t o r n i a m o p e r ò ancora una v o l t a al le l o r o p a r t i c o l a r i t à ana tomiche , 

che forse m o l t i f r a i nos t r i l e t t o r i si f a r a n n o spiegare sopra u n i n d i v i d u o v i v o da 
qualche a m i c o med ico o na tu ra l i s t a . Quanto a b b i a m o det to p i ù sopra r i spe t to ai vas i 

sanguigni , s i osserva ch i a r amen te ne i l o m b r i c i p i ù p i cco l i e m e n o ben n u t r i t i . Sotto 
la pelle si vede t r a spa r i r e ad occhio n u d o i l vaso p r i n c i p a l e , col suo con tenu to ros 

siccio, che scorre sopra i l canale d igeren te . Malgrado i l suo sangue rosso, i l l o m b r i c o 
figurò per quas i 2 0 0 0 a n n i ne l s is tema f r a g l i a n i m a l i « esangui » , finché L i n n é o 
non g l i a s s e g n ò u n posto f r a g l i a n i m a l i « dal sangue b ianco e f r e d d o , co l cuore m u 
n i to d i v e n t r i c o l o , m a senza a t r i o ». Ecco p e r c h è sovente si s tenta ad acquistare le 
cogn iz ion i p i ù s e m p l i c i . A l vaso dorsa le co r r i sponde su l l ' addome u n secondo vaso 

p r inc ipa le , r i u n i t o a l p r i m o da u n a serie d i anse t r a sve r sa l i . U n l o m b r i c o ben s v i 
luppa to , m o r t o n e l l ' a l c o o l e sezionato dopo la m o r t e , presenta una grande q u a n t i t à 
d i p i cco l i vas i , che s i staccano da i vasi p r i n c i p a l i e se rvono a compene t ra re e n u t r i r e 

i l corpo nel le sue p a r t i p i ù m i n u t e . L ' a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o è cos t i tu i to da i r i v e s t i 
m e n t i cu tane i . I l o m b r i c i e le f o r m e a f f i n i sono e r m a f r o d i t i . N o n t u t t i i gener i dei 
L O M B R I C I N I (Lumbricinà) sono m u n i t i del la c i n t u r a gh i ando la re b ianchicc ia o g i a l 
lognola , la qua le , pa r t endo da l lo spazio compreso f r a i l 2 5 ° e i l 2 9 ° ane l lo , si 
estende sopra a l t r i 4 - 1 0 segmen t i e serve a tenere u n i t i i due sessi du ran te l ' accop
p i amen to . Le uova s i appicc icano a n z i t u t t o ad una secrezione d i gh iando le cutanee, 
che c i r conda t u t t o i n t o r n o i l c o r p o del l o m b r i c o . Questa secrezione s ' indur isce e 
f o r m a una massa cornea , da l l a quale sguscia i l l o m b r i c o , come da u n bozzolo 

r o t o n d o . 
I l l o m b r i c o c o m u n e passa l ' i n v e r n o i n le targo , solo o i n compagn ia d i a l t r i i n d i 

v i d u i de l la stessa specie, s empre a t t o r c i g l i a t i , a l la p r o f o n d i t à d i c i rca 2 m e t r i da l la 

superf ic ie de l suolo . I p r i m i t e p o r i p r i m a v e r i l i l o svegl iano e lo i n v i t a n o a r i s a l i r e 
a l l ' a p e r t o ; n o n è a m i c o del la luce d i u r n a , m a , du ran t e i l crepuscolo m a t t u t i n o e 
serale e ne l cuor de l la no t t e , s o p r a t t u t t o dopo le piogge t i ep ide e t r a n q u i l l e , esce 
dai suoi nascond ig l i pe r andare i n t racc ia d i c ibo , o per s t r ingere u n ' i n t i m a relazione 

con qualche a m i c o e v i c i n o . 
I p o v e r i l o m b r i c i , c o s ì m i t i e m o d e s t i , sono sempre m i n a c c i a t i da una m o r t e 

crudele , che p u ò c o l p i r l i i n cento m o d i d i v e r s i . Nel la schiera degl i a n i m a l i r a p p r e 
sentano ve ramen te i debo l i e g l i oppress i , a cu i n o n sono neppure concesse le p i ù 
innocue e s i lenziose r i u n i o n i n o t t u r n e . « 11 l o m b r i c o » , dice H o f f m e i s t e r , « è uno 

degl i a n i m a l i p i ù accan i tamente persegu i ta t i . L ' u o m o lo d i s t rugge , p e r c h è lo accusa 
d i t i r a r e sot to la t e r r a le g i o v a n i p i an t i ce l l e . F r a i q u a d r u p e d i lo in s id i ano i n m o d o 
pa r t i co la re la ta lpa , i l t opo ragno e i l r i c c i o . I n n u m e r e v o l e è po i la schiera deg l i 
ucce l l i che se ne c ibano , p o i c h é , n o n so l tan to i r apac i , g l i ucce l l i p a l u s t r i e i p a l m i 

ped i , m a anche i g r a n i v o r i lo cons iderano come u n boccone p re l i ba to . I r o s p i , le 
s a l amandre e i t r i t o n i g l i t endono agguat i d u r a n t e la no t te e i pesci i n g h i o t t o n o 

q u e l l i che ab i t ano le sponde dei fiumi e i l l i m o de i l a g h i . G l i a n i m a l i i n f e r i o r i ne 

f a n n o strage. Duran te la not te i ca rab ic i l i i n s i d i a n o senza t regua e ne d i v o r a n o pure 

le l a r v e . Ma i l o ro a c e r r i m i n e m i c i sono i m i r i a p o d i m a g g i o r i , che spesso l i i nducono 

ad usc i re da l le l o r o buche anche d i g i o r n o » . 
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La f a m i g l i a dei L o m b r i c i n i si d i v i d e io una serie d i gener i , a seconda del la f o r m a 
del lobo cefal ico e del la posiz ione del le setole. I l solo genere Lumbricus comprende 
p iù d i 2 0 specie, d i cu i p e r ò so l tan to 2 o 3 (Lumbricus anatomicus e L . agricola), 
sono d i f fuse o v u n q u e i n Ge rman ia . I l L. foetidus, e legantemente c o l o r i t o e s t r ia to d i 
rosso e d i g i a l l o , ha una pred i lez ione pe i l u o g h i sabbiosi e s ' i n c o n t r a spesso nel la 
Marca, sotto la t e r ra soff ice. I l L.puter, b runo- ros so con str iscie p i ù ch iare , s i aggira 
velocemente sot to i l legno i m p u t r i d i t o ; i l L. chloroticus, ve rd icc io , venne r in t racc ia to 
finora solamente n e l l ' H a r z , sul f o n d o del le acque s tagnan t i , ne i pascol i a rg i l los i e 
sulle r i v e sabbiose dei rusce l l i e dei fiumi. Certe specie, come per es. i l L. rubellus, 

hanno due sostanze c o l o r a n t i : una verde , so lub i le ne l l ' acqua , ed una rossa, solubi le 
ne l l ' e te re . L ' az ione d i u n acido quals iasi t r a s f o r m a del resto a l l ' i s t an te la sostanza 
verde nel la sostanza rossa. Vennero pure osservat i pa recch i l o m b r i c i fosforescent i . 

I l o m b r i c i sono c o s m o p o l i t i e s ' i ncon t rano ne l le isole p i ù so l i t a r i e , dove a l l ignano 
beniss imo, p u r c h é si t r o v i n o i n c o n d i z i o n i f a v o r e v o l i a l l o r o s v i l u p p o . V a r i e specie 
vennero r in t r acc ia t e a l la foce del la L e n a ; a lcune sono c i r c u m p o l a r i ed ugua lmente 
c o m u n i n e l l ' A m e r i c a se t tent r ionale come i n E u r o p a ed i n S iber ia . Nel le r eg ion i t r o 
p ica l i de l l ' an t i co e del n u o v o cont inen te si t r o v a n o certe f o r m e gigantesche (Mega-
scolex) lunghe p i ù d i 1 m . , che scavano ne l suolo l a rghe e p r o f o n d e ga l le r ie e 
presentano t a l v o l t a b r i l l a n t i c o l o r i , n o n escluso l ' azzurro-ce les te . 

L 'e legante e sot t i le Phreoryctes Menkeanus, r a f f i g u r a t o ne l testo, è uno dei 
l o m b r i c i p i ù r a r i del la Ge rman ia e f u desc r i t to con m o l t a cura da l L e y d i g . Questo 
a n i m a l e t t o v ive a preferenza nei pozzi del la Ge rman ia m e r i d i o n a l e . D u r a n t e l ' i nve rno 

si r i t i r a nel suolo , come i l o m b r i c i n i ; c o m p a r e a l l ' ape r to p r i n c i p a l m e n t e i n maggio 
e i n g iugno . « V ive a lungo negl i a cqua r i i , i l cu i f o n d o l imacc ioso è coper to d i sassi. 

In generale r i m a n e nascosto sot to i sassi, i n t r ecc i a to , p o s s i b i l m e n t e , coi suo i f r a t e l l i . 

Se la t e m p e r a t u r a è fresca e quando p iove n o n esce da i suoi n a s c o n d i g l i ; quando 
invece fa m o l t o caldo e minacc ia u n t e m p o r a l e esce a l l ' ape r to e co r re qua e l à , m o 

s t randos i i r r e q u i e t o » . Questi v e r m i r i m a n g o n o i n v i s i b i l i n e l l ' a u t u n n o e n e l l ' i n v e r n o 

e r i c o m p a i o n o sol tanto i n m a r z o . Siccome le va l l i sne r i e de l l ' a cqua r io avevano per
du to a poco a poco le r a d i c i , n o n per colpa deg l i a l t r i a n i m a l i , che v i e rano conte

n u t i , si p u ò a r g u i r e che l ' a l imen taz ione de l Phreoryctes cons t i d i sostanze vege ta l i . I 
m o v i m e n t i s e rpen t in i d i questo a n i m a l e sono p iu t to s to r i g i d i e i m p a c c i a t i per lo 

spessore della pelle e pe l sot t i le s t ra to cu taneo-musco la re sot tos tante . I l L e y d i g dice 

con rag ione che questo an ima le n o n v i v e esc lus ivamente ne i p o z z i , m a anche nei 

fossi poco p r o f o n d i ; i n f a t t i io stesso lo t r o v a i i n g r a n n u m e r o i n una vasca d e l l ' o r t o 
bo tan ico d i Cracovia , quasi a l la super f ic ie de l l ' acqua . 

Phreoryctes Menkeanus. Grandezza naturale. 
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V e d i a m o cos ì che v a r i gener i a f f i n i a l l o m b r i c o , come i l Phreoryctes, sono c o m 
pos t i d i specie p re t t amen te acquat iche . I l Criodrilus lacuum, per esempio , v i v e nel 

lago d i Tegel presso B e r l i n o e ne l la Sprea, nel D a n u b i o ( L i n z , Pest) , ne l Po e v ia 

d icendo. A l t r e f o r m e p re fe r i scono l ' acqua salsa, o p p u r e sono a l o f ì l e e si t r a t t engono 

nella m e l m a , su l le r i v e de l m a r e o sul f o n d o del le sal ine. A i gener i sudde t t i si 

Naide proboscidata (Nais proboscidea). Ingrandita 10 volte. 

aggiungono ancora due f a m i g l i e cara t te r izza te da l la piccolezza del corpo e da l la 

presenza eventuale d i pe l i se tolosi . La p r i m a c o m p r e n d e le T U B I F I C I N E (Tubificina). 
Una specie c o m u n i s s i m a d i questa f a m i g l i a è i l Tubifex rìvulorum, v e r m i c i a t t o l o 

lungo 1-2 c m . , ross iccio , t rasparente , che si t r o v a a m i g l i a i a sul f o n d o l imacc ioso e 
p u t r i d o de i fossi e dei ru sce l l i . Quest i v e r m i si fissano col la par te an t e r io re de l co rpo 
nella m e l m a , i n cu i scavano a m p i e ga l l e r i e . L ' e s t r e m i t à pos te r iore che ne spunta s i 
muove cos tantemente o n d u l a n d o ed osc i l l ando , senza d u b b i o per le f u n z i o n i del la 

respi razione. I n generale quest i a n i m a l i sono c o s ì n u m e r o s i che t ingono i n rosso la 

superf ic ie de l f o n d o e n o n cessano d i m u o v e r s i neppure i n presenza del l 'osservatore . 
Se p e r ò si percuote l ' acqua con u n bastone, t u t t a la c o m i t i v a scompare i n u n ba t te r 

d 'occhio ne l le sue buche f e t e n t i . 
Le N A I D I (Naldina), t r a s p a r e n t i e p u l i t e , si c o m p o r t a n o i n m o d o af fa t to d ive r so . 

Per osservare ques t i e legan t i s s imi v e r m i , i q u a l i , g iovandos i delle setole s emp l i c i od 

unc ina te d i cu i sono p r o v v e d u t i , si agg i rano f r a le r a d i c i del le l emne , basta es t rar re 
da uno s tagno o da u n fosso p ieno d i l emne una p iccola q u a n t i t à d i t a l i p ian t ice l l e e 

co l locar le i n u n a m p i o rec ip ien te d i ve t ro , i n cui possano gal leggiare . 
La N A I D E P R O B O S C I D A T A (Nais proboscidea) è m o l t o d i f fusa e venne g i à descr i t ta 

nel secolo X V I I I . Deve i l suo n o m e ad u n sot t i le p r o l u n g a m e n t o del lobo del la testa, 
s i m i l e a d u n tentacolo , che le riesce u t i l e per esplorare i l suo c a m m i n o . L a N A I D E 
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S E N Z A P R O B O S C I D E , p i ù c o m u n e ancora , presenta due occhi come la precedente ed 
ha u n segmento d i testa, sempl icemente a r ro tonda to . Questa ed a l t r e specie a f f i n i 
sono p r o v v e d u t e sul ven t r e d i due f i l e d i setole uncinate ; sui l a t i de l l o r o co rpo si 
osservano alcune setole s e m p l i c i , p i ù lunghe , i l cu i n u m e r o v a r i a f r a 1 e 4 . I n queste 
due specie e nel le f o r m e a f f i n i l ' ape r tu ra boccale si t r o v a sot to l ' e s t r e m i t à an te r iore 
del co rpo , sul la qua le sporgono le anse a n t e r i o r i de l vaso sanguigno e pulsante, 
faci le da r iconoscere per la t i n t a g ia l l a del sangue che v i è con t enu to . Ne l genere 
Chaetogaster l ' e s t r e m i t à an t e r io r e de l co rpo è c o n f o r m a t a i n m o d o a f fa t to d iverso ; 
i l Chaetogaster diaphanus, specie quasi t rasparente come i l c r i s t a l lo , duran te i l 
pe r i odo g i o v a n i l e s ' i ncon t ra spesso a l lo stato parassi ta sul le nos t re chiocciole acqua
t iche . L a testa è t ronca ta t r a sversa lmente e t e r m i n a c o l l ' a p e r t u r a boccale, d i e t ro la 
quale giace la f a r i nge , m u n i t a d i numerose pap i l l e m i n u t i s s i m e ed i n par te p ro t r a t t i l e . 
U n a l t r o carat tere d i s t i n t i v o de l genere consiste ne l le s e m p l i c i file d i setole uncinate . 
T u t t i ques t i v e r m i c i a t t o l i sono r a c c o m a n d a b i l i s s i m i per le osservaz ioni microscopiche , 

p e r c h è si possono col locare f ac i lmen te sot to l ' o b b i e t t i v o , i n una goccia d'acqua, 
coper ta da u n ve t ro leggero e a l l o r a v i si scoprono m o l t i r a p p o r t i o r g a n i c i , i qua l i 

compensano l a rgamen te la fa t ica de l l ' i nves t igaz ione . 

La facoltà di rigenerazione è notevolissima negli Oligocheti, nei quali l'estremità 

del la testa e del la coda si r i f o r m a n o f a c i l m e n t e . Questo f a t t o era g i à conosciuto nel 
secolo XV1I1. Cer t i l o m b r i c i possono avere t a lvo l t a la f o r m a d i una A, per effet to di 

u n processo d i r igeneraz ione o d i gemmaz ione la tera le , o per una sempl ice a n o m a l ì a 

d i sv i l uppo . 
A l l a r igeneraz ione co r r i sponde i n ce r t i casi l ' a t t i t u d i n e a r i p r o d u r s i pe r mezzo d i 

una d iv i s ione spontanea, che d i s t ingue u n g r a n n u m e r o d i f o r m e acqua t i che ; questo 
f a t to venne osservato ne i gener i Lumbriculus, Ctenodrilus, Chaetogaster e Bero. 
Nel genere Chaetogaster la riproduzione asessuale si c o m p i e ne i mes i i n v e r n a l i i n 
t u t t i g l i i n d i v i d u i asessuati, n o n p i ù l u n g h i d i 1,5-2 m m . , e si r i pe t e c o s ì r ap idamente 
e cos ì spesso, che n o n è d i f f ì c i l e i n c o n t r a r e lunghe catene d i i n d i v i d u i , co l loca t i g l i 
u n i d i e t ro g l i a l t r i , i l cu i n u m e r o ascende t a lvo l t a a 1 6 . Da p r i n c ì p i o ques t i i n d i v i d u i 

constano d i t r e so l i segment i , p i ù t a r d i d i q u a t t r o , i n segui to a l la neo - fo rmaz ione 
del la testa. I l genere Bero è do ta to de l la f a c o l t à d i d i v i d e r s i spontaneamente durante 

i l pe r iodo g i o v a n i l e , m a non f o r m a nessuna ca tena ; acquis ta invece u n a testa nuova 

ne l mezzo del co rpo e so l tan to due i n d i v i d u i asessuati r i m a n g o n o a t taccat i l 'uno 
a l l ' a l t r o per qualche t e m p o . 

Assai p i ù numeroso del precedente è l ' o r d i n e de i P O L I C H E T I (Polychaetaé), m u n i t i 
gene ra lmen te d i setole compl i ca t i s s ime , disposte sui l a t i de l c o r p o a guisa d i m o n c o n i 

d i zampe o p i ed i ; i n questo g r u p p o i sessi sono quas i s empre d i v i s i e i s i n g o l i i n d i 
v i d u i si sv i l uppano con una m e t a m o r f o s i c o m p l i c a t a . 

L a p iccola f a m i g l i a dei C A P I T E L L I D I (Capitellidae), i n t o r n o alla qua le E i s ig p u b 
b l i c ò una do t ta m o n o g r a f i a , f o r m a i n cer to m o d o u n passaggio f r a g l i O l igoche t i e i 

Po l i che t i . Questi a n i m a l i , d i v i s i sessualmente, sono l u n g h i e s o t t i l i ; la l o r o lunghezza 

v a r i a f r a 3,5 m m . e 15 c m . ; so l tan to i l Dasybranchus caducus g iunge al la l u n 

ghezza d i 1 m e t r o . Nel suo c o r p o si osservano due p a r t i d i s t i n t e , va le a d i re 

una par te a n t e r i o r e d i co lo r r o s so -v ivo , p i ù cor ta e m u n i t a d i m o n c o n i d i zampe, 

a f f a t to r u d i m e n t a l i e senza append ic i ed una pa r t e pos t e r io re p i ù lunga e m e n o 
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c o l o r i t a , ne l la quale i r u d i m e n t i del le zampe f o r m a n o alcune sporgenze i n s i g n i f i c a n t i , 
m a sono m u n i t i d i b ranch ie s empl i c i o r a m i f i c a t e . Nel la c a v i t à boccale si t r o v a una 

p robosc ide robus t a e p r o t r a t t i l e , coper ta so l tan to d i p a p i l l e , m a d i s a rma ta . Gl i 

occh i , s i m i l i a macch ie d i p i g m e n t o , si t r o v a n o su l lobo de l la testa e i n certe specie 

abbastanza n u m e r o s i per t u t t a la v i t a , i n a l t r e so l t an to du ran t e la g i o v e n t ù e a l lo 

stato adu l t o si r i d u c o n o a due . I l genere Capitello, ha due so l i occhi per t u t t a la 
v i t a e rappresen ta senza 
dubb io lo s tadio d i s v i l u p p o 
p iù recente. G l i occhi eser
ci tano una pa r t e secondar ia 
nella v i t a d i ques t i a n i 

m a l i , che si a f f o n d a n o nel la 
sabbia e ne l l a m e l m a . 

E is ig fece del le r i ce rche 
m o l t o in te ressant i i n t o r n o 
alle p r o p r i e t à d i ada t t a 

mento dei c a p i t e l l i d i , i 
qua l i si ada t tano f a c i l m e n t e 

a v ive re nell'acqua dolce. 
Egl i c o l l o c ò u n g r a n n u 
mero d i G A P I T E L L E (Capi
tello) e d i a l t r i c h e t o p o d i 
(Spio) i n parecchi acquar i 
p ien i d 'acqua m a r i n a , che 

poi s o s t i t u ì con acqua dolce 

dal p r i n c i p i o d i gennaio 
alla fine d i a p r i l e . G l i e sem

p la r i de l genere Spio m o 
r i r o n o t u t t i i n u n m i s c u g l i o 

composto d i 1000 p a r t i 
d 'acqua dolce e 6 0 0 - 7 0 0 

p a r t i d 'acqua m a r i n a ; invece i c a p i t e l l i d i s o p p o r t a r o n o ben i ss imo u n m i s c u g l i o d i 
1000 p a r t i d 'acqua dolce e d i 4 0 0 p a r t i d 'acqua m a r i n a . T r a s p o r t a t i a l l ' i m p r o v v i s o 
da l l ' acqua m a r i n a ne l l ' acqua sa lmas t ra , i n o s t r i a n i m a l e t t i m o r i v a n o sub i to , e, d ' a l t r a 
parte , u n a v o l t a avvezzi a l l ' acqua sa lmas t ra , n o n soppor t avano p i ù l ' acqua m a r i n a . 

Questi e s p e r i m e n t i a p r o n o a i n a t u r a l i s t i u n l a rgo campo d i s tud i su l l ' ada t t amen to 
degl i a n e l l i d i m a r i n i a l l ' acqua dolce , i l quale i n na tu r a si c o m p i e so l tanto con una 

serie d i n u m e r o s e gene raz ion i , a n z i c h é con s i n g o l i i n d i v i d u i , p e r c h è la na tu r a 

dispone d i u n t e m p o i n d e f i n i t a m e n t e l u n g o . 

Parapodo di lleteronereis Oersledii (ingrandito). 

I l g r u p p o degl i E R R A N T I (Errantia) c o m p r e n d e una serie d i f a m i g l i e , compos te 
d i specie m a r i n e , nel le q u a l i le b ranch ie , q u a n d o esistono, si t r o v a n o sui m o n c o n i 
dei p i ed i de l dorso e i cu i segment i sono spesso p r o v v e d u t i d i ten tacol i a r t i c o l a t i . I I 
l obo de l l a testa ha una s t r u t t u r a co r r i sponden t e a l la v i t a nomade d i questi a n i m a l i : 

la pa r t e che sporge su l la bocca ne f o r m a l ' e s t r e m i t à an t e r io r e compos ta d i u n seg

m e n t o ed è m u n i t a d i occhi e d i o r g a n i t a t t i l i ; le f o r m e n o n e r b i v o r e ghe rmi scono 
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la preda col le mascel le unc ina te e coi d e n t i , che spuntano q u a n d o la probosc ide 
v iene p r o t r a t t a . Quasi t u t t i g l i e r r a n t i che menano v i t a l i be ra sono elegantemente 
c o l o r i t i e r i sp l endono d i b e l l i s s i m i r i f l ess i m e t a l l i c i ; la l o r o pel le b r i l l a come i l raso 
e le setole sc in t i l l ano , presentando le t i n t e p i ù svariate che si possano i m m a g i n a r e . 
La figura a pag. 4 2 3 , la quale rappresenta i l pa rapodo d i un segmento d i Hetero-

nereis Oerstedii, vedu to d i p r o f i l o , e f u estratta 
da un 'ope ra de l Quatrefages, na tu r a l i s t a francese, 
p o t r à d i m o s t r a r e a l l e t to re i l m o d o i n cu i si s v o l 
gono le append ic i l a t e r a l i e d o r s a l i de i segment i . 
L a le t tera A rappresen ta i l r a m o super iore , la 
le t te ra B i l r a m o i n f e r i o r e del m o n c o n e del p iede; 
a è u n tentacolo super io re , / u n tentacolo i n f e 
r i o r e , i l cu i piede è c i r conda to da una squama 
l a m e l l i f o r m e (k). T u t t i i segment i possono presen
tare t en taco l i c o n s i m i l i ; b e c sono le l amine t te 
b r a n c h i a l i del r a m o s u p e r i o r e ; i l b i t o r z o l o (d), 
setoloso, passa pe l r a m o i n f e r i o r e ; e ed % sono le 
setole p u n g e n t i . L a l a m i n a b r anch i a l e de l r a m o 
i n f e r i o r e è g ; h rappresenta u n a seconda p r o t u 
beranza setolosa. L a classif icazione de i s ingol i 
gener i si f onda sul le d i f fe renze che s i osservano 
nei r a m i , ne i t en t aco l i , ne l l e b r a n c h i e e nelle 

setole p u n g e n t i . 
L a p r i m a f a m i g l i a de l g r u p p o è que l la delle 

A F R O D I T E E (Aphroditea), ne i cu i m e m b r i i l dorso 
è coper to d i grosse squame (elytra). I n generale 
la testa presenta t re antenne, una cent ra le , picco
l i s s ima nel la nos t ra Hermione hystrix, e due late
r a l i . Tu t t e le a f rod i t ee sono m u n i t e d i 2 - 4 p iccol i 

occh i , g iacent i a l l ' e s t r e m i t à d i p i c c o l i pedunco l i . I n ce r t i gene r i , o l t r e le setole o r d i 
na r i e , s emp l i c i e composte , si osserva pu re u n r i v e s t i m e n t o cos t i t u i t o d i pe l i l ungh i 
e i r idescent i come i l p i u m a g g i o deg l i ucce l l i t r o p i c a l i , s o p r a t t u t t o su i l a t i de l corpo, 

r i v e s t i m e n t o che f o r m a una sor ta d i f e l t r o , d i cu i sono a f f a t to coper te le squame 
d o r s a l i . Special i ape r tu re , col locate sot to i l f e l t r o che r ives te i l dorso , p e r m e t t o n o p e r ò 

a l l ' acqua d i a f f l u i r e alle piccole b ranch ie , che si t r o v a n o sopra i l t en tacolo super iore 
de i segment i . La s t r u t t u r a i n t e r n a d i ques t i a n i m a l i si d i s t ingue per la d i r a m a z i o n e 

del tubo in tes t ina le . F r a le specie del genere Aphrodite coper te d i u n f e l t r o dorsale, 

s ' i ncon t ra o v u n q u e sul le coste europee VAphrodite actdeata, l unga c i r ca 45 c m . I l 

genere Hermione d i f fe r i sce dal genere Aphrodite per la mancanza d i f e l t r o dorsale 
e per a l t r i ca ra t t e r i secondar i . Una del le specie p i ù c o m u n i , p r o p r i e de l Medi te r raneo , 

è l ' H e r m i o n e hystrix. I l l e t to re n o n deve m e r a v i g l i a r s i che i n a t u r a l i s t i abbiano 

r i u n i t o con que l l o de l l ' i s t r i ce u n o de i p iù bei n o m i d i donna , p o i c h é i l nos t ro ve r 

m i c i a t t o l o , quando è ben r i p u l i t o ha u n aspetto e legant i ss imo. Ma le sp ine del la 

be l l i s s ima H e r m i o n e sono anche pegg io r i d i que l le de l l ' i s t r i ce , p o i c h é , essendo p r o v 

vedute d i u n c i n i r i c u r v i , r i m a n g o n o inf isse e si a f fondano ne l la pe l le del le sue v i t t i m e . 

C i o n o n d i m e n o queste a f rod i t ee d i v e n t a n o fac i le preda de i pesci p r e d a t o r i , c o m e i 

g a d i d i ne i m a r i s e t t e n t r i o n a l i e v a r i e specie d i squa l i m i n o r i ne l M e d i t e r r a n e o . Chi 

ha maneggia to anche una vo l t a sola la parete de l lo s tomaco d i u n o squa lo , dura 

Hermione hystrix. Grandezza naturale. 
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Testa di Nereis incerta. 
Ingrandita 4 volte. 

c o m e i l cuo io , s i spiega ben i s s imo p e r c h é questo pesce n o n abbia n u l l a da temere 

da l le a f r o d i t e e . 
Nel suo v iaggio d i c i r c u m n a v i g a z i o n e Schmarda o s s e r v ò sul le coste de i m a r i t r o 

p i ca l i a lcune sp lendide specie d i questa f a m i g l i a e ne r a f f i g u r ò i n un ' ope ra magis t ra le 

lo sp lendore delle t i n t e , d i cu i t u t t a v i a nessun p i t t o r e p u ò r i p r o d u r r e i b e l l i s s i m i 
r i f less i m e t a l l i c i , che v a r i a n o ad ogn i m o v i m e n t o d e l l ' a n i m a l e . 

Una f a m i g l i a pu re m o l t o i m p o r t a n t e è que l la del le N E R E I D I (Nereidea), ne l la 

quale i l cara t tere p reda to re , accompagna to da u n ' a g i l i t à e da una sicurezza d i m o v i 

m e n t i ve ramen te s t r a o r d i n a r i e , s i man i f e s t a co l la m a s 
s ima ev idenza . Ne l l a testa de l l a Nereis incerta, che 
r a f f i g u r i a m o ne l testo, la l e t t e ra (a) rappresenta le 
antenne med iane , la le t te ra (b) le antenne esterne, la 

let tera (e) i t en t aco l i de l la testa. La proboscide p r o 
t ra t ta presenta le due g r a n d i mascel le a p inze (d), le 

qua l i , come g l i o r g a n i boccal i deg l i a n i m a l i a r t i c o l a t i , 
si m u o v o n o o r i z z o n t a l m e n t e l ' u n a c o n t r o l ' a l t r a ; v a r i 
g r u p p i d i d e n t i n i sono r app re sen t a t i da l l a le t te ra (e). I l 
genere Nereis c o m p r e n d e c i rca 8 0 specie conosc iu te ; 
a questo genere se ne aggregano parecch i a l t r i ca ra t 
ter izza t i da l la presenza d i grosse antenne esterne. 

I r a p p o r t i sessuali de l le n e r e i d i presentano a l c u n i 
pun t i s i n g o l a r i s s i m i , che finora nessun na tu ra l i s t a r i u s c ì 
a met tere i n c h i a r o . Si d i s t i ngueva i n passato i l genere 
Heteronereis, d i s t i n t o da i m e m b r i de l genere Nereis per la presenza d i o r g a n i t a t 
t i l i e d i o r g a n i v i s i v i p i ù s v i l u p p a t i a l l ' e s t r e m i t à de l l a testa. Anche g l i o r g a n i r e m a 
to r i presentano u n o s v i l u p p o p i ù pe r fe t to e n e l l ' u l t i m a terza par te de l co rpo i 
segment i sono m e n o e leva t i che n o n ne l la porz ione an te r io re e presentano sui 
cosidet t i r e m i setole p i ù l u n g h e . L a t r a s f o r m a z i o n e de l la Nereis i n una Heteronereis 
ha luogo p r i m a che g l i o r g a n i sessuali acqu i s t ino i l l o r o s v i l u p p o p e r f e t t o . 

I n a l t r i casi g l i i n d i v i d u i d i una sola e medes ima specie (Nereis Humerilii) s i 
c o m p o r t a n o i n m o d o d ive r so : a l c u n i d i v e n t a n o m a t u r i da l l a to sessuale senza u l t e 
r i o r i m o d i f i c a z i o n i ; a l t r i invece , p r i m a d i s v i l u p p a r s i sessualmente, si t r a s f o r m a n o 

in Heteronereis; esiste i n o l t r e una te rza f o r m a e r m a f r o d i t a . 
È pu re a f f ine al le n e r e i d i l ' in teressante P A L O L O (Paiolo viridis), appar tenente al 

g ruppo del le isole Samoa, i n t o r n o al quale Sta i r e P o w e l l r i f e r i s c o n o in teressant i 

osservazioni . Nei mes i d i o t t o b r e e n o v e m b r e questo a n i m a l e t t o compare t u t t i g l i 
ann i i n q u a n t i t à s t r a o r d i n a r i e i n ce r t i p u n t i de l la spiaggia d i S a m o a ; i n n o v e m b r e è 
ancora p i ù n u m e r o s o che n o n i n o t t o b r e ; p e r c i ò g l i i n d i g e n i c h i a m a n o r i spe t t i va 

mente Molatolo levu (passo m i n o r e de l p a l o l o ) e Molatolo lailai (passo magg io re 
del p a l o l o ) i l suo passaggio i n o t t o b r e e i n n o v e m b r e . I due passi d i questo v e r m e 
hanno sempre luogo ne l g i o r n o precedente l ' u l t i m o q u a r t o de l la l u n a ; esso c o m p a r e 
a l lo ra i n n u m e r o c o s ì s t r a o r d i n a r i o da r i c o p r i r e a m p i t r a t t i d i m a r e . G l i a b i t a n t i 
de l l ' i so la F i g i accer tano, che, q u a n d o f ior i sce YErythrina indica, papi l ionacea d i 

co lor rosso-sca r la t to , è segno che i l passaggio del M b l a l o l o è v i c i n o ; quando p o i 
f io r i sce i l Sisi (Eugenia a f f i ne al m i r t o ) , è t e m p o d i badare a l la l u n a . Se a l l ' a l ba la 
l u n a è anco ra m o l t o bassa s u l l ' o r i z z o n t e , si r i c h i e d o n o 10 g i o r n i p r i m a che i n c o m i n c i 
i l sosp i ra to passo de l M b l a l o l o , p e r i o d o d i t e m p o ve ramen te benedet to per que i b r u n i 

i s o l a n i . I n o s t r i v e r m i c o m p a i o n o a l l ' a lba ed aumen tano sempre d i n u m e r o fino a l 
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t r a m o n t o ; 2 o 3 ore dopo sono a f fa t to scompars i . G l i i so lan i d ' o g n i e t à aspettano 
sul la spiaggia i l l au to b o t t i n o , che v i e n l o r o o f fe r to da l m a r e e scendono nel l ' acqua 

per r accog l i e r lo con ele
g a n t i p a n i e r i ; m a n g i a n o 
i v e r m i c r u d i , oppure 
l i avvo lgono i n fogl ie 
f resche per p o i f a r l i a r 
r o s t i r e , cons iderandol i 
a l lo ra come una g h i o t 
t one r i a . Sul la spiaggia 

n o n mancano neppure 
i m e r c a n t i v e n u t i dalle 
r e g i o n i p i ù lontane de l 
l ' i so la , per acquistare la 

preziosa merce e r i v e n 
de r l a a i l o r o compae
sani . 

I v e r m i i n t i e r i sono 

r a r i s s i m i n e d ' enorme 
massa v i v e n t e , c o m 
posta d i f r a m m e n t i a n i 
m a t i l u n g h i 2 - 2 0 m m . , 
quasi s empre sprovve
d u t i d i testa. Questi a n i 
m a l e t t i sono d i v i s i ses
sua lmente ; i maschi 
h a n n o u n a t i n t a v a r i a 

b i l e f r a i l b i a n c o - g i a l l o 
gno lo e i l g i a l l o d 'ocra ; 
le f e m m i n e sono d i color 

a z z u r r o - i n d a c o o verde
scuro . È cer to che la 
fecondaz ione ha luogo 
su l la sp iaggia , m a nes

suno p u ò d i r e con cer
tezza d ' o n d e vengano 

ques t i v e r m i mis t e r ios i , 

che i n t r e g i o r n i scom

pa iono i n t i e r a m e n t e . 

Ne l la f a m i g l i a delle 

F I L L O D O C E E (Phyllo-

doceà), i t en t aco l i d o r 
sa l i e a d d o m i n a l i si 

a l l a r g a n o a guisa d i 

f og l i e . I l c o r p o è m o l t o 

a l l unga to e consta d i 
n u m e r o s i ane l l i o segment i , che se rvono da o r g a n i r e m a t o r i . Cos ì pe r es. i l co rpo 

de l la Phyllodoce laminosa, r a f f i g u r a t a ne l testo, p r o p r i a del le coste f r ances i e i ng l e s i , 

\, Heteronereis; % Phyllodoce laminosa; 3, (llycera; \, Arenicola 
piscatorum. Grandezza naturale. 
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presenta da 3 0 0 a 4 0 0 a n e l l i , e i l Quatrefages accerta che questo v e r m e ragg iunge t a l 

v o l t a la lunghezza d i 6 0 c m . R y m e r Jones ha r ag ione , osservando che esso nuo ta con 

una eleganza i n d e s c r i v i b i l e . Come g l i a l t r i a n e l l i d i p r e d a t o r i , d i g i o r n o r i m a n e t r a n 
q u i l l a m e n t e celato ne l suo nascond ig l io , da c u i esce so l t an to su l f a r de l la no t t e , per 

agg i ra r s i q u a e là i n t racc ia d i p r e d a : so r re t to d a i r e m i , t iene i l c o r p o i n posiz ione 

o r izzon ta le e procede con m o v i m e n t i o n d u l a t i . Dis tende e r a t t r a e a l t e rna t amen te g l i 

o rgan i r e m a t o r i , con u n m o v i m e n t o s i m i l e a q u e l l o de l le zampe dei m i r i a p o d i ; p e r c i ò 
i m o v i m e n t i o n d u l a t i si c o m p i o n o da l lo i n d i e t r o a l lo i n n a n z i . Siccome le s ingole 

par t i de l l o r o c o r p o , essendo i n m o t o costante, m u t a n o incessantemente posiz ione 
rispetto a l la luce, b r i l l a n o d i una sp lend ida i r idescenza , con b e l l i s s i m i r i f l ess i v i o 

le t t i , a z z u r r i e d o r a t i . U n a l t r o genere, r appresen ta to da l l a Torrea vitrea, d i f f u sa 
sulle coste s i c i l i ane , è c o s ì t r asparen te , che, m e n t r e si m u o v e ne l l ' acqua , me t t e i n 

mostra so l t an to g l i o c c h i , due p u n t i ross i e due file d i p u n t i v i o l e t t i , d e r i v a n t i da 

organi g h i a n d o l a r i , g i acen t i a l l a base de i m o n c o n i de l le zampe . I l Quatrefages r i c o 
nobbe le per fe t te a t t i t u d i n i v i s ive de i due occh i d i questo v e r m e nel seguente m o d o : 

esaminando a l m i c r o s c o p i o l ' occh io de l la Torrea, v i d e che su l la parete pos te r io re si 
proiet tava l ' i m m a g i n e esatta d i una par te de l paesaggio, che si estendeva d i n a n z i a l la 

finestra presso la qua le era col locato lo s t r u m e n t o . Una del le c o n d i z i o n i ind ispensa
b i l i a l la per fez ione de l la v i s t a era d u n q u e s t ab i l i t a e n o n mancava neppure l ' a l t r a , 
c ioè la presenza d i una r e t i n a capace d i raccogl iere l ' i m m a g i n e e que l la d i u n n e r v o 

atto a t r a sme t t e re l ' i m p r e s s i o n e a l ce rve l lo . A g g i u n g e r e m o ancora che Io s v i l u p p o 
degli o r g a n i v i s i v i cost i tuisce per l o p i ù una del le d o t i p r i n c i p a l i deg l i E r r a n t i v i v e n t i 
al lo stato l i b e r o . 

La f a m i g l i a de l le G L I C E R E (Glycerea) presenta u n complesso d i ca ra t t e r i a f fa t to 
diverso. I v a r i s egmen t i de l c o r p o a l l unga to e i l l obo cefal ico, con ico , sono ancora 
r ipe tu t amen te ce r ch i a t i . Questi a n i m a l i possono p r o t r a r r e una probosc ide , colossale 
r ispet to a l l a l o r o m o l e e coper ta o v u n q u e d i d e n t i n i e d i piccole v e r r u c h e . È faci le 
osservare i l m o d o i n cu i ne f a n n o uso, s covando l i a l l ' i m p r o v v i s o sot to i sassi, ne l 
suolo sabbioso de l l a sp iaggia , p o i c h é a l l o r a v i s i a f fondano a l p i ù pres to , g iovandos i 
della p robosc ide , che p r o t r a g g o n o e r a t t r aggono con fo r za . Le t i n t e poco spiccate 
del c o r p o c o r r i s p o n d o n o a l l o r o m o d o d i v i v e r e e a l t i m o r e che hanno del la luce. I l 

genere Glycera ha un ' a rea d i d i f f u s i o n e m o l t o a m p i a , la quale comprende la N u o v a 
Zelanda, Va lpa ra i so , i l P e r ù , la Groen land ia e i l Capo N o r d ; m o l t e specie d i questa 
famig l i a v e n n e r o p u r e r i n t r a c c i a t e ne i m a r i d e l l ' E u r o p a cent ra le e m e r i d i o n a l e . 

I S E D E N T A R I O T U B I C O L I (Sedentaria, Tubicolae) f o r m a n o u n secondo s o t t o r 

dine d i che topod i p o l i c h e t i . I n c o m i n c e r e m o a t r a t t a r e d i questo g r u p p o p a r l a n d o 
delPARENicoLA D E I P E S C A T O R I (Arenicola piscatorum), che appar t i ene ad una 

f amig l i a esa t tamente d e l i m i t a t a , i cu i m e m b r i v i v o n o a u n dipresso come le g l icere . 
I l L a m a r c k cons ide rava questa specie t i p i c a come u n l o m b r i c o . L a nos t ra figura 

d imos t r a che i l suo c o r p o , m o l t o asso t t ig l ia to ne l la par te an t e r io re , si d i v i d e i n t re 
po rz ion i p r i n c i p a l i . I l nos t ro v e r m e g iunge a l l a lunghezza d i 22 c m . e v a r i a a lquan to 

di co lore ; q u a n t u n q u e le sue t i n t e p r e d o m i n a n t i s iano i l ve rd i cc io , i l g i a l lo ed i l 
r o s so - s fuma to , n o n sono n e p p u r e r a r i s s i m i g l i i n d i v i d u i m o l t o c h i a r i e q u e l l i quas i 

n e r o - c u p i . Le g r a d a z i o n i d i quest i c o l o r i si accordano del resto colle t i n t e d e l l ' a m 

biente i n c u i v i v e l ' a n i m a l e ; i n f a t t i la v a r i e t à ch i a ra si t r a t t i ene so l tan to su f o n d i 
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p u r a m e n t e arenosi e la v a r i e t à nera s ' incon t ra sui f o n d i m e l m o s i , c o m p o s t i d i u n 
miscug l io d i sostanze organ iche semi-decompos te . T r o v a i ques t i v e r m i d i colore 
oscuro, volgente al verde, nel p o r t o m e l m o s o d i Nizza. La probosc ide , che ha la 
f o r m a d i un calice, p u ò essere p r o t r a t t a o l t r e la test ina t r i a n g o l a r e . I segment i ante
r i o r i de l co rpo presentano sul dorso i so l i fasci d i setole in f i s s i ne i b i t o r z o l i , d ie t ro i 
q u a l i si t r o v a n o , sopra i 13 segment i m e d i a n i , i de l i ca t i s s imi a lbe re l l i b r a n c h i a l i , 
r a m i f i c a t i . L ' u l t i m o terzo de l co rpo è c i l i n d r i c o , senza b r a n c h i e n è m o n c o n i 

d i zampe . 
L ' a r en i co l a dei pescator i popola quasi t u t t e le coste d e l l ' E u r o p a e de l la Groen

l and ia ed è forse l ' un ico v e r m e che abbia u n va lo re reale , p o i c h é , dice i l Wagner , 
ne l la sola isola d i Norde rney , si adoperano t u t t i g l i a n n i ne l la pesca de i mer luzz i 

Arenia fragilis. Grandezza naturale. 

c i rca 9 m i l i o n i e mezzo d i a renicole , per u n va lo re co r r i sponden te a 18 o 2 0 m i l a l i re . 
L ' a r en ico la compare i n q u a n t i t à e n o r m i i n ce r t i t r a t t i sabbiosi de l l a costa e i pesca
t o r i la raccolgono ne l t r a t t o che i l r i f lusso del m a r e lascia scoper to , dove si t rat t iene 

a preferenza . L a caccia d i questo v e r m e n o n è m o l t o d i f f i c i l e , m a r i ch iede una certa 
cogniz ione del le a b i t u d i n i de l la sua v i t a . Come i l o m b r i c i , l ' a r en ico la i n g h i o t t e gran 
copia de l t e r reno i n cu i v i v e , onde i n t r o d u r r e nel lo s tomaco le sostanze organiche che 
le occo r rono per n u t r i r s i . Come i l o m b r i c i , r isale a l la super f ic ie de l suolo per espellere 
la sabbia passata a t t raverso i l suo c o r p o . Le piccole a g g l o m e r a z i o n i d i sabbia, i n d i 
cando l ' e s t r e m i t à del le sue ga l le r ie , svelano la presenza de l v e r m e . Queste gallerie, 

i n t e r n a n d o s i a lquan to ne l suolo , s ' i n c u r v a n o p r o f o n d a m e n t e ; la scossa p i ù leggera 
basta a f a r v i a f fondare l ' a r en ico la col la mass ima v e l o c i t à . Per f a r l a usc i re dal la sua 

d i m o r a , bisogna scavare con u n u n c i n o lo spazio compreso f r a le due ape r tu re della 

ga l l e r i a , m a spesso si estrae i n u t i l m e n t e una no tevole q u a n t i t à d i sabbia . Uscito dal 

suo nascondig l io , i l nos t ro v e r m e si m u o v e l en t amen te e secerne u n l i q u i d o abbon

dante , che macchia d i ve rde -g i a l l i c c io la m a n o che lo tocca. Deposto sul la sabbia, 

t o r n a sub i to ad a f f o n d a r v i s i ne l seguente m o d o : i s egment i a n t e r i o r i de l co rpo d i m i 

nuiscono g rada tamente d i c i rconfe renza e possono p e r c i ò r i e n t r a r e ne i segmenti 

successivi . Quando v i sono r i e n t r a t i t u t t i , l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e de l c o r p o appare 

t ronca ta . I n a l t r i casi i l co rpo f o r m a u n cono regola re , m u n i t o d i u n pe r f e t t o appa

ra to pe r fo r a to r e . R i e n t r a t i i s egment i , i l v e r m e appoggia la testa c o n t r o l a sabbia e 

si apre una v i a p i ù la rga , p r o t r a e n d o i l cono . Ma, s iccome lo spazio acquis ta to è 

s empre t r o p p o s t re t to e n o n pe rme t t e r ebbe al le b ranch ie d i sp iegars i , v i ene al largato 

m e d i a n t e u n r i g o n f i a m e n t o speciale de i s egmen t i , i q u a l i ingrossano appena i l cono 
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si p r o t r a e . I n t a n t o i l co rpo s ' in te rna nel la sabbia e i m o v i m e n t i precedent i si r i n 
n o v a n o . M e n t r e i l v e r m e si a f fonda ne l suo lo , la par te a n t e r i o r e del suo co rpo 

secerne una sostanza viscosa, che serve ad appicc icare lo s t ra to d i sabbia p i ù i n t e r n o 
alla ga l l e r i a c i rcos tante , la quale p e r c i ò 
non p u ò c r o l l a r e . L a ga l le r ia è sempre 
abbastanza la rga p e r c h è le b r a n c h i e 
possano r i ceve re un 'acqua p u r a , n o n 
i n t o r b i d a t a da l l a sabbia n è da l la m e l m a . 

Per r i s a l i r e a l la s u p e r f ì c i e del suolo , 
le a ren ico le si g i o v a n o , n a t u r a l m e n t e , 
dei fascet t i d i setole d i cu i sono p r o v 
vedute. 

La f a m i g l i a del le C L I M E N I E , a c u i 

appart iene YArenia, presenta una d i f 
ferenza no tevo le f r a le va r i e p a r t i de l 

corpo, sebbene m e n o spiccata d i que l l a 
che si osserva nel le a ren ico le . Ne l ge

nere Arenia i l c o r p o n o n è d i v i s o , 
come a l so l i t o , i n t re p a r t i , m a so l t an to 
in due. L a par te a n t e r i o r e , d i co lo r 
ross iccio-sudic io , m u t a d i f o r m a i n 
seguito a spec ia l i s t rozza tu re e c o n 
t r a z i o n i . L a par te pos t e r io re , a l lunga ta , 

è rosso-g ia l l i cc ia . I l Quatrefages, che 
o s s e r v ò questo a n i m a l e su l la costa 

francese, r i f e r i sce d i ave r lo t r o v a t o i n 
g rand iss imo n u m e r o i n una sabbia 
pu l i t i s s ima , asso lu tamente p r i v a d i 
qualsiasi sostanza n u t r i e n t e . T u t t o i l 
canale d igeren te era p ieno d i que l la 
sabbia fina, che r endeva ancora p i ù 
f rag i le i l co rpo de l v e r m e . N o n r iu sc i 

a raccogl iere neppure u n esemplare 
i n t i e ro . 

1 C H E T O T T E R I (Chaetopteridae) 

f o r m a n o una f a m i g l i a s ingo la r i s s ima , 
appar tenente a l s o t t o r d i n e de i seden
t a r i e compos ta de l solo gen. Chae-
topterus, i l cu i c o r p o presenta t r e p a r t i 
o r e g i o n i a f f a t to d iverse . L a par te an te 
r io re p u ò essere paragonata a l la pa r t e 

an te r io re , pu re m o l t o s t rana , del co rpo del le sabelle, d i cu i p a r l e r e m o p i ù t a r d i . La 
testa f o r m a un i m b u t o , in taccato su l l a to dorsale e seguito da nove segment i con 
m o n c o n i d i p i e d i , p i a t t i e a l l u n g a t i , i q u a l i presentano sul m a r g i n e super io re u n 

fascetto d i setole b r u n e . È s ingo la r i s s ima la s t r u t t u r a dei c inque segment i d i c u i si 
c o m p o n e la par te m e d i a n a de l c o r p o . Pa r t endo da l p r i m o segmento , i m o n c o n i de i 
p i e d i s i es tendono a l q u a n t o su l la pa r t e a n t e r i o r e de l co rpo , come due antenne p ia t t e , 
m e n t r e i r a m i i n f e r i o r i d i ques t i p ied i si a l l a rgano e f o r m a n o una sor ta d i co l la re 

9. — BREHM, Animali. Voi. X. 

Chaetopterus. Grandezza naturale. 



4 3 0 Classe quarta: Anellidi. — Sottoclasse prima: Chetopodi 

che s i congiunge s u l l ' a d d o m e . I m o n c o n i s u p e r i o r i de i p i ed i de l secondo segmento 
f o r m a n o coi p recedent i u n pe t t ine dorsa le ; la pel le compresa f r a questo pe t t ine e i 
r a m i i n f e r i o r i t r a s f o r m a t i i n l o b i t r i a n g o l a r i , è s ingo la rmen te g o n f i a e d i co lo r ne ro-
v io laceo . La par te pos te r io re del co rpo consta finalmente d i c i rca 5 0 segment i , che 
appa iono m o l t o l a r g h i a cagione dei m o n c o n i dei p i e d i , m o l t o a l l u n g a t i . 

L a specie descr i t ta (Chaetopterus pergamentaceus) spetta a l le coste del la Nor 
m a n d i a e a l Med i t e r r aneo . Giunge a l la lunghezza d i 22 c m . e v i v e a g r a n d i p r o f o n 
d i t à , i n t u b i l u n g h i c i rca 3 2 c m . , c o m p o s t i d i v a r i s t r a t i e s i m i l i ad una rozza 
pergamena g ia l l i cc i a . Per lo p i ù descr ivono una sp i ra le e sono at taccat i ad u n oggetto 

so l i do . Es t ra t to da l suo t u b o , i l v e r m e riesce poco interessante per la sua grande 
apat ia e rende d i f f i c i l i s s i m o l 'esame a n a t o m i c o , per un ' abbondan te secrezione d i un 
l i q u i d o viscoso e denso, che i m b r a t t a le d i t a e g l i s t r u m e n t i . 

Questo e g l i a l t r i che to t t e r i , che s ' i ncon t rano ne l g o l f o d i N a p o l i , si d is t inguono 
per la l o r o fosforescenza. Secondo le osservazioni d i Pancer i , questo f enomeno p e r ò 
n o n avrebbe luogo senza u n ecc i tamento speciale d e l l ' a n i m a l e . L a sostanza fosfore
scente si d i f f o n d e ne l l ' acqua come una n u v o l e t t a . L ' a n i m a l e b r i l l a d i una luce azzur
r o g n o l a , cos ì v ivace i n u n ambien te oscuro, da pe rme t t e re ag l i a s tan t i d i veder l 'ora 
s u l l ' o r o l o g i o . I l c i ta to na tu ra l i s t a napole tano , che d e d i c ò pa recch i a n n i de l la sua vi ta 
a l lo s tud io del la fosforescenza deg l i a n i m a l i i n f e r i o r i , o s s e r v ò ne i che to t t e r i , e sopra 
t u t t o nel Chaetopterus variopedatus, i l quale scava i n d i v i d u a l m e n t e la sua gal ler ia , 
cementandola con g r a n e l l i d i sabbia, certe ce l lu le e gh iando le p a r t i c o l a r i , che 

p roducono la sostanza fosforescente. 
I l Lacaze-Duthiers r i fe r i sce a l c u n i ragguag l i i m p o r t a n t i i n t o r n o a l m o d o d i vivere 

del Chaetopterus pergamentaceus e a i mezz i adopera t i per c a t t u r a r l o , senza r o v i 

nare l ' an ima le n è la sua ga l l e r ia . Seguendo la l inea del r i f lu s so sulle coste piat te , è 
faci le i ncon t r a r e questo v e r m e sul le distese d i zostera m a r i n a ne l l a sabbia sovrastante 
ad u n fondo m e l m o s o . Quando i l r i f lusso è m o l t o basso, l 'acqua lascia scoper t i questi 

c a m p i d i zostera m a r i n a e a l lo ra , i n mezzo al le lunghe ed oscure ga l l e r i e de l la be l 
l i s s ima Sabella pavonina, s i r i n t r a c c i a n o le e s t r e m i t à de i t u b i g r i g i e b r e v i del 
Chaetopterus. Questo a n i m a l e scava una ga l l e r i a assai p i ù l unga del suo corpo, 

aper ta al le due e s t r e m i t à , la quale si a f fonda ne l suolo , desc r ivendo una u. Pe rc iò 
r i m a n e p iena d 'acqua anche quando i l m a r e si r i t i r a e i l v e r m e p u ò compie re senza 

i n t e r r u z i o n i i suoi m o v i m e n t i r e s p i r a t o r i ne l la sua spaziosa c l imora . Per es t rar re dalla 
sabbia l ' an ima le e la ga l l e r i a senza r o v i n a r l i , b isogna scavare la sabbia circostante, 

tenendo f e r m e le due e s t r e m i t à de l t ubo , senza r i c o r r e r e a l l a re te . 

Lasc iando i n d i spar te le f a m i g l i e compos te de i cos ide t t i C A P I T I B R A N C H I A T I , i qual i 

p e r ò n o n hanno b ranch ie p r o p r i a m e n t e det te , passeremo a t r a t t a r e d i a lcune famig l ie , 

che m e r i t a n o finalmente questo n o m e . Le b r a n c h i e si t r o v a n o a l l ' e s t r e m i t à della 
testa, i n f o r m a d i a l b e r e l l i o fascett i d i fili. L a bocca, m u n i t a d i una probosc ide che 

n o n è p r o t r a t t i l e , n è a r m a t a d i d e n t i , denota u n m o d o d i v ive re p i ù pac i f ico d i quel lo 

del la m a g g i o r par te de i d o r s i b r a n c h i a t i « e r r a n t i » ; questa suppos iz ione è d 'a l t ronde 

c o n f e r m a t a da l f a t to che i n o s t r i v e r m i v i v o n o i n ga l l e r i e , da cu i n o n s i possono far 
uscire che col la v io l enza . 

Colle os t r iche staccate di f resco dai banch i c i vengono recate i r r e g o l a r i masse di 

arena e d i ga l l e r i e arenose, che f o r m a n o le colonie d e l l ' H e r m e l l a alveolata. I t u b e t t i , 
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i, Tubi dell' He rmel la alveolata; 2, Hermella ; 3, Terebella emmalina. 1 e 3 grandezza naturale; 
2, ingrandita. 

composti di minutissimi granelli di sabbia, sono appiccicati irregolarmente gli uni agli 
a l t r i , m a hanno sempre l ' i m b o c c a t u r a l i be r a . Vengono f a b b r i c a t i i so la tamente da l le 

lo ro p r o p r i e t a r i e , m a la sabbia che si t r o v a v a neg l i i n t e r s t i z i compres i f r a l ' uno e 
l ' a l t r o , a poco a poco s i c o m p e n e t r a de l la sostanza viscosa che serve pu re a c e m e n 
ta r l a . I n o s t r i a n i m a l e t t i , d i s t u r b a t i da i r a c c o g l i t o r i d i os t r i che , si sono r i t i r a t i ne i 

l o r o nascond ig l i e d i e t r o l ' ingresso d i ogn i tubo si osserva u n coperch io lucente 

come se fosse d i m e t a l l o . Depos t i i n u n rec ip ien te p ieno d 'acqua m a r i n a , i v e r m i d i 

cui t r a t t i a m o sentono sub i to i l b isogno d i me t t e r s i i n comunicaz ione col m o n d o 
esterno : i l coperch io del la ga l l e r i a si stacca, si sol leva e da l t ubo sottostante f anno 

capo l ino due c i u f f e t t i d i pe l i s o t t i l i . Anche la testa compare , m a si r i t i r a ne l la g a l 

l e r i a a l m i n i m o con ta t to . I l p o v e r o v e r m e è p e r ò i r r e v o c a b i l m e n t e pe rdu to , p e r c h è 
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i l na tu ra l i s t a , per soddisfare la p r o p r i a c u r i o s i t à , d ' a l t ronde ben g ius t i f i ca ta , spezza 
la ga l le r ia e lo r i c h i u d e i n u n p iccolo rec ip ien te , dove esso si abbandona abbastanza 

t r a n q u i l l a m e n t e a l suo des t ino . 
La f o r m a s t rana del la testa d e t e r m i n a l ' u n i o n e dei due g r a n d i t en taco l i , i qua l i 

presentano sul la l o r o superf ic ie t r onca alcune file d i setole p ia t t e , l a rghe e i n par te 
dentel la te , f o r m a n t i una sor ta d i coperch io che serve a ch iudere la ga l l e r i a . P r o b a b i l 

men te anche i due fascetti 
d i f i l i g iacent i i n basso, 
d ' a m b o i l a t i del la bocca, 

rappresen tano g l i o rgan i 
r e s p i r a t o r i ; t u t t av i a no i 
t r o v i a m o ancora le vere 

b ranch ie , foggia te e d i s 

poste come quel le dei d o r s i -
b r a n c h i a t i e sono appunto 
quel le l ingue t t e che si os
servano sopra t u t t i i seg
m e n t i m u n i t i d i m o n c o n i 

d i p i e d i . 11 corpo t e r m i n a 
i n una po rz ione c i l i n d r i c a , 
senza a n e l l i e senza setole. 

Una del le f a m i g l i e p i ù 
estese e p i ù v a r i a b i l i del 
s o t t o r d i n e de i c a p i t i b r a n -
ch i a t i è que l l a del le T E R E -
B E L L E (Terebellacea). I l 

co rpo a l l unga to , m a m o l t o 
r e t r a t t i l e e m o l l e , è r o 

t o n d o e p i ù grosso nella 

par te an te r io re . La testa presenta una fila t rasversale o due fascet t i l a t e r a l i d i tenta

c o l i , t r o p p o n u m e r o s i i n certe specie, come per esempio ne l l a Terebella nebulosa, 
comune nel Medi te r raneo , p e r c h è si possano conta re . Quest i o r g a n i sono a n i m a t i 
con t inuamen te da u n m o v i m e n t o se rpen t ino , si accorc iano , si a l l u n g a n o e s ' in t recciano 

a v icenda, per cu i , n u m e r a n d o l i , si perde i n b reve o g n i t racc ia d i c o n t r o l l o . Siccome 
per lo p i ù hanno una t in ta g i a l l ogno la o rossiccia, i l l o r o aspet to compless ivo è abba

stanza gradevole ed aumen tano d i n u m e r o , dice i l D a l y e l l , co l p rocedere de l t e m p o ; 
negl i i n d i v i d u i g i o v a n i de l la Sabella penicillus, l u n g h i c i rca 8 m m . , n o n se ne con

tano p i ù d i 6 ; invece g l i i n d i v i d u i a d u l t i , l u n g h i 4 0 m m . , ne h a n n o t a l v o l t a p i ù d i 90 . 

Essendo p e r ò f r a g i l i s s i m i , vanno p e r d u t i f a c i lmen te , m a l ' a n i m a l e n o n ne so f f r e , p e r c h è 

non ta rda a r i acqu is ta rne una nuova serie. Nel le specie t i p i c h e del le terebel le si osser
vano parecchie b ranch ie sui segment i a n t e r i o r i de l co rpo . Nel la specie r a f f i g u r a t a nel 

testo osserv iamo t re a l b e r e l l i , e legantemente r a m i f i c a t i . Su i m o n c o n i s u p e r i o r i dei 

p ied i d i tu t te le terebelle spuntano specia l i fascet t i d i pe l i se tolos i . Quest i v e r m i si 

g iovano del le sostanze che l i c i r condano per p repa ra re le l o r o d i m o r e . L a Terebella 

emmalina, p r o p r i a del go l fo d i Discaglia , ed i f ica i suo i t u b i f r a g i l i s s i m i con a rena e 
f r a m m e n t i d i conch ig l i e . 

La Terebella conchilega, c o m u n e i n t u t t i i m a r i d e l l ' E u r o p a cen t ra l e , deve a p p u n t o 

i l suo nome al la g rande p red i l ez ione che d i m o s t r a pei f r a m m e n t i del le conch ig l i e , 

Estremità anteriore del tubo della Terebella conchilega. 
Ingrandita 3 volte e mezzo. 
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sebbene le recen t i osservaz ioni d i Ehlers abb iano d i m o s t r a t o che si serve pu re d i a l t r i 

m a t e r i a l i . I suoi t u b i sono m u n i t i a n t e r i o r m e n t e d i numerose appendic i cave, de s t i 

nate a nascondere i t en taco l i , come r i s u l t a da l la figura annessa al testo. Ehlers r i f e 

risce i n p r o p o s i t o q u a n t o segue: « I l cosidet to « Piano dei g r a n c h i » , poco discosto 

da Spiekerovge , è u n banco d i sabbia , i l quale , d u r a n t e i l r i f l u s so , r i m a n e i n secco 

ed è quasi i n t i e r a m e n t e coper to dal le co s t ruz ion i de l la Sabellaria spinulosa, le cui 

svar ia t i s s ime append ic i sporgono p i ù o m e n o dal la sabbia, sempre i n d i rez ione ve r 
t icale e appa ren temen te v u o t e ; scavando t u t t a v i a con p rudenza i l suolo c i rcostante , 

si possono es t r a r re i t u b i m o l t o a f fonda t i ne l la sabbia, da cui si togl ie la mis te r iosa 
p r o p r i e t a r i a de l la d i m o r a , r ann i cch i a t a sul f o n d o del la ga l l e r i a , la quale n o n è a l t r o 

che la Lanice (Terebella) conchilega. 
« Questi v e r m i c i a t t o l i , r i n c h i u s i ne i l o r o t u b i ca ra t t e r i s t i c i , si conservarono ben i s 

s imo i n u n acqua r io bene aerato e m i p e r m i s e r o d i osservare col la mass ima c o m o d i t à 
possibi le i l m o d o i n cu i ed i f i cano le l o r o d i m o r e , le qua l i erano p e r ò u n po ' diverse 
da que l le cos t ru t te dag l i i n d i v i d u i che v i v o n o a l lo stato l i b e r o , i n q u a n t o c h é , s iccome 

ne l l ' a cqua r io r i m a n e v a n o aper te d ' a m b o le p a r t i , le terebel le le m u n i v a n o al le due 
e s t r e m i t à d i append ic i filiformi, che invece, nei t u b i scavati ne l la sabbia del le spiaggie, 

si osservano so l t an to sul la pa r t e sporgente da l suolo . U n o dei m i e i v e r m i p r i g i o n i e r i 
e d i f i c ò una v o l t a u n t u b o c i l i n d r i c o sopra l ' ape r tu ra m u n i t a d i appendic i filiformi, 
f a t t o che p e r ò si osserva p u r e nel la v i t a l ibe ra . G l i a b i t a n t i del m i o acquar io non 
erano m o l t o es igent i ne l la scelta de i m a t e r i a l i necessari a l la cos t ruz ione dei l o r o t u b i : 

nel la par te i n f e r i o r e ques t i cons tavano sempre d i m i n u t i s s i m i g r a n e l l i d i sabb ia ; 
sol tanto la par te sporgente da l f o n d o de l l ' a cqua r io era r ives t i t a dei f r a m m e n t i p i ù 

d ive r s i . 
« Le m i e terebel le p ro tendevano i l u n g h i t en taco l i da una delle aper tu re del 

tubo e cercavano con ques t i i m a t e r i a l i necessari al le l o r o cos t ruz ion i . Per lo p i ù 
r i f i u t a v a n o le scheggie d i v e t r o e g r a d i v a n o invece i sassolini e i f r a m m e n t i d i 

conchig l ie , che me t t evo sempre a l o r o d ispos iz ione , a f f e r r a n d o l i con u n n u m e r o p i ù 
o meno cons iderevole d i t en taco l i , l i i n t r o d u c e v a n o nel t u b o , i n cui facevano r i e n 
t r a re quasi sempre t u t t i i t en taco l i . Questi p e r ò n o n t a rdavano ad uscire nuovamen te 
dal t ubo c o l l ' e s t r e m i t à an t e r io re d e l l ' a n i m a l e , i l quale a f fe r rava i l f r a m m e n t o d i 
conchigl ia i n par te col l o b o cefal ico e i n par te cogl i scudi a d d o m i n a l i de i p r i m i 
segment i del co rpo , o, per meg l io d i r e , coi l o r o m a r g i n i . Poscia i l v e r m e si d r izzava 

s u l l ' o r l o del t u b o e co l locava i l p iccolo f r a m m e n t o nel luogo prescel to, dove r i m a 
neva appicc ica to , p e r m e t t e n d o a l l ' a n i m a l e d i r i t i r a r s i a l p i ù presto nel t u b o . I g r a 
ne l l i d i sabbia e i f r a m m e n t i p i ù m i n u t i v e n i v a n o app l i ca t i i n questo m o d o a l l ' o r l o 
de l l ' imbocca tu ra del t u b o ; q u a n d o p e r ò l ' a r ch i t e t t o non era soddisfa t to de l l ' opera 

sua, faceva passare parecchie vo l t e i l l obo cefal ico e g l i scudi a d d o m i n a l i a n t e r i o r i 
sul t r a t t o ed i f ica to d i recente, senza d u b b i o a l lo scopo d i consol idare con una m a g g i o r 
q u a n t i t à d i sostanza viscosa le pa r t i ce l l e che v i e rano state app l ica te . Se o f f r i v o al 
ve rme u n f r a m m e n t o d i conch ig l i a t r o p p o grosso per po te r essere i n t r o d o t t o nel 

tubo , per esempio u n mezzo guscio d i m o l l u s c o , l ' a n i m a l e usciva da l t ubo co l l ' e s t re 
m i t à a n t e r i o r e del c o r p o , ne a v v i c i n a v a coi t en taco l i a l l ' i ng re s so i l ma te r i a l e da 

cos t ruz ione , ne pe rco r r eva la super f ic ie col lato a d d o m i n a l e della par te an t e r io re del 

co rpo , q u i n d i appl icava a l t ubo i l f r a m m e n t o d i conch ig l i a . 
« Le m i e osservazioni hanno d i m o s t r a t o che, nel la cos t ruz ione dei t u b i , i t e n 

t a c o l i , m u n i t i i n tu t t a la l o r o lunghezza d i u n solco s c in t i l l an t e , vengono adopera t i 

so l t an to da l v e r m e per cercare e scegliere i m a t e r i a l i d i cu i ha bisogno, c o m ' è facile 
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r iconoscere quando i l v e r m e estrae dal la m e l m a i s i ngo l i g r a n e l l i d i sabbia e l i t r a s 
po r t a ad uno ad uno s u l l ' e s t r e m i t à del la p r o p r i a testa. I t en t aco l i n o n se rvono ad 
a l t r i us i . Per appl icare al t ubo le s ingole par t i ce l l e d i ma te r i a l e , l ' a n i m a l e t t o v i 
spa lma anz i tu t to sul la to i n f e r i o r e una sostanza viscosa, che s ' indur isce i n poco 
t empo ed è una secrezione p rodo t t a da certe gh iandole cutanee, p a r t i c o l a r m e n t e 
numerose sul la super f ic ie sc in t i l l an te del lobo cefal ico e de i l o b i l a t e r a l i degl i a l t r i 
segment i , m a sparse i n o l t r e sul le piastre a d d o m i n a l i e sui t e n t a c o l i . È p robab i l e che 

questa sostanza sia spa lmata sui m a t e r i a l i da cos t ruz ione dal le l abb ra che c i rcondano 
l ' ape r tu ra boccale, m e n t r e i m a t e r i a l i stessi sono t e n u t i f e r m i dal lobo cefal ico. 
I n f a t t i , avendo estrat to un g i o r n o u n v e r m e da l suo tubo per cos t r inge r lo a procac
c iars i una nuova d i m o r a , g l i o f fe r s i u n pezzetto d i ve t ro s m e r i g l i a t o e v i d i che lo 
a f fe r rava col lobo cefal ico e Io c o m p r i m e v a c o n t r o l ' ape r t u r a bocca le ; dopo qualche 
t e m p o i l ve t ro era g i à coper to d i u n r i v e s t i m e n t o cutaneo, co r r i sponden te al cemento 
adoperato ne l la cos t ruz ione del t u b o , i l quale rappresenta que l l a par te del la parete 
della ga l l e r ia edif icata dal v e r m e . Ma p i ù t a r d i i l ma te r i a l e cementa to v iene collocato 
dal le piastre a d d o m i n a l i e da l lobo cefal ico nel p u n t o prescel to da l v e r m e , sia per 
i n g r a n d i r e o per m u n i r e d i appendic i filiformi l ' o r l o de l l ' ingresso del t u b o , sia per 
r i p a r a r e i guast i a v v e n u t i n e l l ' i n t e r n o del la ga l l e r i a , come osservai p i ù vo l t e sezio
nandone va r i e p a r t i » . 

Le s i n g o l a r i appendic i che adornano l ' ingresso dei t u b i , i n certe specie sono 
disposte s i m m e t r i c a m e n t e e i n t a l i casi constano i n m o d o quasi esclusivo del la secre
zione i n d u r i t a delle gh iandole cutanee, a cu i sono f r a m m i s t i poch i c o r p i c i n i estranei . 
Queste f o r m a z i o n i f u r o n o descri t te una vo l t a come spugne cornee, sor te che t o c c ò 
pure del resto a l l ' i n v o l u c r o del le uova del la m i g n a t t a . 

Cediamo o ra la parola a R y m e r Jones, i l quale descr ive con m o l t a efficacia la 
Terebella figulus, i n ten ta al la cos t ruzione de l suo t u b o . Questa specie si serve 
sol tanto d i m e l m a . Es t raendo i l v e r m e dal suo tubo , esso si d i m e n a e si a t to rc ig l ia 
fu r iosamente . Ma, dopo qualche is tante , i n c o m i n c i a ad esplorare coi t en taco l i i l suolo 
c i rcostante , per raccogl iere t u t t o c iò che t r o v a . Se al m a t t i n o si r iposa , come fanno 
a l t re specie, l avo ra nel p o m e r i g g i o e con m a g g i o r zelo verso sera. F r a i t en taco l i , 
a l cun i raccolgono la m e l m a , a l t r i i g r a n e l l i d i sabbia ed a l t r i ancora cercano i f r a m 
m e n t i d i conch ig l i a , che a v v i c i n a n o al co rpo r i p i egandos i sul m e d e s i m o . Mentre i 

t en taco l i l avo rano , la par te an te r io re del co rpo si gon f i a da 45 a 2 0 vo l t e al m i n u t o , 

con un m o v i m e n t o ondu l a to , co r r i sponden te , d i r e t t o d a l l ' i n d i e t r o a l l ' i n n a n z i . Poi 

c o m p a i o n o 4 0 o 12 par t ice l le del ma te r i a l e da cos t ruz ione , p r o b a b i l m e n t e , d i re t te 
p r i m a verso la bocca, le qua l i vengono appl ica te a l l ' o r l o de l t u b o . I n t a n t o i l l abbro 

i n f e r i o r e leviga e cementa la par te n u o v a del t ubo o i l t u b o i n t i e r o . È cer to ad ogni 

m o d o che i m a t e r i a l i da cos t ruz ione vengono a n z i t u t t o i n g h i o t t i t i dal v e r m e . 
« I ten tacol i della Terebella figulus v a r i a n o d i n u m e r o f r a 25 e 5 0 ; sono abba

stanza r o b u s t i ; ben distesi m i s u r a n o in lunghezza 27 c m . , e sono c i o è due vo l t e p iù 

l u n g h i del co rpo e possono esplorare u n t r a t t o d i t e r r eno abbastanza esteso. Ra t t r a t t i 
presentano una t i n t a b r u n i c c i a o volgente al r o s s o - c a r m i n o ; dis tesi pa iono c r i n i d i 
cava l lo , d i co lo re b i anch icc io . 

« Pare imposs ib i l e che l ' a t tenz ione d i un ' a r t i s t a cos ì p iccola possa r i v o l g e r s i 

con t emporaneamen te a tante occupaz ion i d iverse . U n g r u p p o d i t e n t a c o l i cerca i 

m a t e r i a l i da cos t ruz ione , un a l t r o l i raccogl ie , u n te rzo l i t r a spo r t a ne l t u b o ; quest i 

depongono i l l o ro car ico , q u e l l i lo r i p r e n d o n o dopo d i ave r lo lasciato cadere, e 

i n t a n t o la piccola ar tef ice non cessa d i occupars i a p r epa ra r e col la bocca i l m a t e r i a l e 
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e co l locar lo nel p u n t o o p p o r t u n o , o p p u r e leviga convenien temente le r u v i d e pare t i 

del tubo » . 
La Terebella nebulosa, pu re c o m u n i s s i m a , cos ì d e n o m i n a t a per l ' a t t i t u d i n e che 

la d i s t ingue d i po ters i avvo lgere i n una sorta d i nuvo le t t a , i n t r ecc i ando i ten tacol i 
rossicci , p repara sot to i sassi de l la r i v a , per u n sogg iorno t emporaneo , f r a g i l i ga l l e r i e , 
foggiate a guisa d i pe rgo l a t i , che spesso abbandona . Assai p i ù agile delle f o r m e 
a f f i n i , questa terebel la , anche r i n c h i u s a i n u n rec ip ien te d i v e t r o , p u ò g iovars i dei 
ten tacol i , dice i l Quatrefages, come d i a l t r e t t an te cord ice l le a n i m a t e e so l levars i , 

t i r andos i pe l c i u f f o de i cape l l i , come Munchhausen . 

Nel la f a m i g l i a del le S E R P U L A C E E (Serpulacea) le b r anch i e si t r o v a n o su l l ' e s t r e 
m i t à an t e r io r e de l co rpo e l ' acqua, messa i n m o v i m e n t o da i l o r o filamenti l ucc i can t i , 

reca i l c ibo a l l ' a p e r t u r a boccale sot tostante . I l l obo cefa l ico , d i v i s o i n a l t r i a n e l l i d i , 
in questa f a m i g l i a è saldato co l p r i m o segmento , ca ra t te r izza to d a l l ' a p e r t u r a boccale 
e un l a rgo co l l a re separa da l r i m a n e n t e del co rpo la testa c o s ì c o n f o r m a t a . È s ingo

la r i s s ima la cosidet ta va r i az ione del le setole, le q u a l i , ne l la p r i m a par te de l co rpo si 
presentano sul la to dorsale a guisa d i s emp l i c i fili, m e n t r e sul la to a d d o m i n a l e sono 
vere setole u n c i n a t e ; ne l la par te pos te r io re del corpo i fili setolosi si t r o v a n o invece 
s u l l ' a d d o m e . Nel genere Serpula, r i cco d i specie, u n o o due filamenti b r a n c h i a l i 
sono t r a s f o r m a t i i n u n coperch io c l a v i f o r m e , so r re t to da u n filo, che serve a c h i u 

dere la ga l l e r i a , quando l ' a n i m a l e v i si r i t i r a . Le p a r t i c o l a r i t à microscopiche d i 
questo c o p e r c h i o sono i m p o r t a n t i s s i m e per la d i s t inz ione del le specie, p o i c h é , 
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m e n t r e i n una esso è a d o r n o d i d e n t i n i e d i append ic i foggia te a co rona , i n a l t re 
presenta una serie d i aculei m o b i l i o d i a l t re c o n s i m i l i s t r u t t u r e . I l genere Serpula 
presenta i n o l t r e u n la rgo campo d i v a r i a z i o n i ne l l a cos t ruz ione de i suoi t u b i calcarei . 
Tu t t e le specie, ne l p r i m o pe r iodo del la l o r o v i t a , v i v o n o a l lo s tato l i b e r o , m a p re 

sentano sempre una f o r m a soggetta a m e t a m o r f o s i . 
Mol to t e m p o p r i m a che si c o m p i a questa m e t a m o r 
fos i , l ' a n i m a l e t t o secerne u n tubo calcareo, d a p p r i m a 
c i l i n d r i c o ed aper to al le due e s t r e m i t à . A m i s u r a che 
i l p r o p r i e t a r i o de l la d i m o r a si s v i l u p p a , questa va cre
scendo e d i l a t andos i : distesa da p r i n c i p i o l o n g i t u d i n a l 

mente sul t e r r e n o , si appia t t i sce da l la to i n f e r i o r e ed 
acquista su l la super f ic ie supe r io re , l i b e r a , numerose 
s t r iscie , pieghe e sp igo l i e i n certe specie p e r f i n o dent in i 
e in tacca ture s u l l ' a p e r t u r a de l la testa. I n v a r i e fo rme 
la par te che si s v i l u p p a p i ù t a r d i f o r m a una spirale, 
che sporge l i be r amen te sul la base. A l l a secrezione ed 
al la f o r m a z i o n e del t ubo pa r tec ipano i n m o d o par t icolare 
la base del le b r a n c h i e e i l co l l a re de l la testa, i qua l i 
eserci tano i n questo caso la pa r t e che spetta a l cosidetto 
man t e l l o dei m o l l u s c h i , ne l l a f o r m a z i o n e del le conchiglie. 

Le n u m e r o s i s s i m e specie d i se rpule sono diffuse in 
t u t t i i m a r i ed h a n n o u n aspetto e legant i ss imo, quando 
p ro t endono la testa e spiegano i l v e n t a g l i o branchiale , 
p e r c h è i filamenti del le b r a n c h i e sono leggiadramente 

c o l o r i t i i n g i a l l o o i n rosso. I n ce r t i casi si osservano 
sui t en taco l i specia l i macchie t te d i p i g m e n t o , rosse o 
v io le t t e , le q u a l i , secondo i l K o e l l i c k e r , rappresente
rebbero g l i occh i . A l d i so t to d i o g n i macchie t ta giace 

un organo pedunco la to , l a m e l l i f o r m e , che è una sem
plice pa lpebra , la quale si r i p i ega sugl i occh i e l i p ro 

tegge, quando l ' an ima le r i t r a e le an tenne . Anche i vasi 
sanguign i t r a sparen t i f o r m a n o l e g g i a d r i d i s e g n i . i l sangue 

d i quest i a n i m a l e t t i p u ò essere ve rde , rossiccio, g ia l lo
gno lo o a f fa t to i n c o l o r o . 

I l genere Sabella, s t r e t t amen te a f f i ne al genere 
Serpula, ed i f ica , med ian te la secrezione d i una sostanza 

viscosa, ce r t i t u b i flessibili, che acquis tano talvolta 

l 'aspetto del cuo io , come ne l l a be l l i s s ima Sabella uni-
spira del Medi t e r raneo , e i n a l t r i casi , essendo coperte 

d i sabbia e d i f r a m m e n t i d i conch ig l i e , rassomigl iano 

a que l le del le terebel le . 

Le specie del genere Ampliicora devono essere annovera te f r a g l i a n i m a l i p iù 

s t r an i del la fauna ter res t re e popo lano le nos t re coste i n n u m e r o v e r a m e n t e s t raor

d i n a r i o , m a vengono osservate so l tan to dag l i zoo log i , p e r c h è g i u n g o n o appena alla 

lunghezza d i pochi m i l l i m e t r i e v i v o n o in mezzo al le p i an te acqua t iche p i ù fitte e 

sop ra t tu t to f r a g l i i n t r ecc i del le a lghe. Deponendo i n u n r ec ip i en t e p i a t t o u n a m a n 

ciata d i queste p ian te col l i m o e co l l a sabbia che v i r i m a n g o n o a p p i c c i c a t i , dopo un 

paio d ' o r e , si vedono spun ta re dal le alghe m o l t i s s i m i crostacei m i n u t i s s i m i ed 

Amphicora sabella. Ingrandita 
30 volte. 
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a l t r e t t a n t i v e r m i c i a t t o l i , i q u a l i , s p i n t i da l b i sogno d i r e sp i r a r e , si raccolgono quasi 

t u t t i sugl i o r l i del r ec ip ien te , onde asp i ra re l 'ossigeno con tenu to n e l l ' a r i a . I n mezzo 
a t a l i a n i m a l e t t i si p u ò esser ce r t i d i t r o v a r e \ Amphicora, d i cu i t ra lasceremo d i 

menz iona re le d i f f e renze specif iche. D ive r samen te da l le serpulacee, i l nos t ro a n i m a 

le t to ha lasciato i l suo t ubo cutaneo per andare i n t racc ia d i c ibo e d i compagn ia , 

c iò che del res to suol f a re anche q u a n d o si t r o v a i n c o n d i z i o n i n o r m a l i . A b b i a m o 
veduto che per lo p i ù i c a p i t i b r a n c h i a t i hanno v i s t a c a t t i v a : VAmphicora fa ecce

zione a questa regola , essendo m u n i t a d i occh i , non so l tan to a n t e r i o r m e n t e , m a 

anche p o s t e r i o r m e n t e . Nel 1 8 4 8 , quando s tud iavo a Thor shaven nel le isole Feroe 

questo a n i m a l e t t o scoper to da E h r e n b e r g v i c i n o a H e l g o l a n d , scambia i per la testa 
l ' e s t r e m i t à sp rovvedu ta d i b ranch ie , col la quale i l nos t ro v e r m e procede, t r a sc inan
dosi d i e t ro le b r a n c h i e come una scopa. Ma spesso m u t a d i rez ione ed ha i l vantaggio 

d i non aver b i sogno d i v o l t a r s i , p e r c h è d i e t r o le b ranch ie ha u n a l t r o pa io d i 
occhi (a), che g l i i n d i c a n o i l c a m m i n o , e le setole e i m o n c o n i dei p i ed i prestano 

ind i f f e r en t emen te i l l o r o se rv iz io a l l ' i n n a n z i e a l l ' i n d i e t r o . È faci le scambiare la coda 
per la testa, come accadde i n f a t t i a parecchi zoo log i , m a si r iconosce sub i to l ' e r r o r e 

fa t to osservando le p r o p r i e t à de l canale d igerente . Anche la pos iz ione del le due 
vescichette, che rappresen tano g l i o r g a n i u d i t i v i (g), i nd i cano col la mass ima evidenza 
i l posto occupato da l la testa. L a v ivace Amphicora costi tuisce u n g rad i t i s s imo pas
satempo per c h i si t r a t t i ene sul le spiaggie m a r i n e , a l lo scopo d i s tud ia rne da l ve ro 
e col m i c r o s c o p i o l ' i n te ressan t i s s ima fauna . 

A b b i a m o presentato a l l e t to re u n n u m e r o esiguo, r i spe t to al to ta le , m a suff ic iente 
al lo scopo del la nos t ra opera , d i d o r s i b r a n c h i a t i e c a p i t i b r a n c h i a t i m a r i n i , d i cu i 

t ra t t eggeremo per s o m m i capi i l m o d o d i v ive re , r i c o r r e n d o , come al so l i t o , a l 
Quatrefages, celebre na tu ra l i s t a , che l i s t u d i ò con zelo pa r t i co l a r e . 

Quasi t u t t i ques t i a n e l l i d i sono i n grado d i r i m a n e r e d a l l ' u n a a l l ' a l t r a marea ne l 
l i m o o ne l l a sabbia , che le onde lasciano i n secco, oppure nei t u b i co l loca t i 

a l l ' a p e r t o ; nessuno p e r ò v ive al d i sopra del l i m i t e del f lusso, n è i n que l l a zona che 
viene l a m b i t a dal le onde du ran t e i l f lusso. Le a f r o d i t e , le ne re id i e le a renicole r i s a l 
gono t u t t a v i a u n p o ' p i ù i n su del le a l t r e . Sol tan to neg l i s t r a t i i n f e r i o r i de l la zona 

del r i f lusso si possono i n c o n t r a r e alcune specie d i g l icer ie e d i c l i m e n i e . A d eccezione 
d i u n certo n u m e r o d i specie, le q u a l i , come le serpule e le e r m e l l e , v i v o n o i n t u b i 

so l i d i , g l i a n e l l i d i si a f fondano per lo p i ù ne l l ' a r ena o ne l la m e l m a , m a sop ra t tu t t o 
i n un m i s c u g l i o d i sabbia e d i m e l m a , che i l flusso r i c o p r e e lascia scoper to due 
vol te a l g i o r n o . Questi r agguag l i si r i f e r i s cono t u t t a v i a so l tan to a quel le spiaggie i n 

cui i l flusso g iunge ad un 'a l tezza cons iderevole . Nel m a r e A d r i a t i c o , dove invece i l 

l i m i t e del le onde v a r i a t u t t ' a l p i ù d i 3 0 - 5 0 c m . , i v e r m i a r t i c o l a t i r i m a n g o n o per la 
magg io r par te sot to i l l i v e l l o de l l ' acqua , scavano i l o r o t u b i ne l la zona super iore 
l a m b i t a da l m a r e e p re fe r i scono sempre i l suolo i n cui la m e l m a e l 'a rena si mesco
lano per m o d o da presentare una cer ta consis tenza, sempre c o m p a t i b i l e t u t t a v i a 

cogl i scavi che essi devono fa re . Le p r a t e r i e s o t t o m a r i n e d i zostera fo rn i s cono agl i 

ane l l i d i u n sogg io rno co r r i sponden te a tu t te le l o r o esigenze; i n f a t t i essi v i si t r o v a n o 
sempre i n g r a n n u m e r o : i n t a l i l o c a l i t à le specie e r b i v o r e sono p ienamente soddis 

fat te per ogn i r i g u a r d o e le specie c a r n i v o r e seguono le f o r m e a f f i n i . Gl i a n e l l i d i si 

r i t i r a n o v o l o n t i e r i ne l le fessure del le roccie ; le g r a c i l i S i l f i d e , d i cu i c i occuperemo 



138 Classe quarta: Anellidi. — Sottoclasse prima: Chetopodi 

p i ù t a r d i , e le piccole n e r e i d i si nascondono v o l o n t i e r i col le A m f ì c o r i n e f r a le alghe 
co ra l l i ne , anche nei p u n t i p i ù sba t tu t i dal le onde. Nessuno d i quest i a n i m a l i si aggira 
l i b e r a m e n t e ne l l ' acqua , i n p r o s s i m i t à del la costa. L ' a l t o m a r e invece piace a m o l t i , 
a l la t rasparente Torrea vitrea, m a sopra t tu t to alle e t e ronere id i , o t t i m e n u o t a t r i c i , 
p e r c h è m u n i t e d i l a r g h i r e m i ne l la par te pos te r io re del co rpo . 

T u t t a v i a , anche queste specie pelagiche non r i m a n g o n o sempre i n a l to m a r e . I l 
Quatrefages o s s e r v ò per lo m e n o che diverse e t e ronere id i , le q u a l i per lo p i ù v i v o n o 
a no t evo l i distanze da l l a spiaggia, d u r a n t e i l pe r iodo r i p r o d u t t i v o si avv ic inano alla 
r i v a del m a r e e v i si c o m p o r t a n o come g l i a l t r i a n i m a l i p r o p r i del l i t t o r a l e . Invece 

quegl i a n e l l i d i che si t r a t t engono genera lmente su l la spiaggia, d u r a n t e la stagione 
ca t t iva se ne a l l on t anano e quando p o i m o l t a acqua p iovana si mescola al lo strato 
super io re de l l ' acqua m a r i n a , si a f fondano m a g g i o r m e n t e e v a n n o i n a l to mare . 
L 'acqua dolce è u n veleno per m o l t i a n e l l i d i : a lcun i m u o i o n o a l l ' i s t an te appena v i 
sono i m m e r s i ; a l t r i sono c o l p i t i da c o n t o r c i m e n t i c o n v u l s i . 

L a cos t ruz ione e la f o r m a delle ga l l e r i e e de i t u b i hanno pel na tu ra l i s t a un in t e 
resse speciale. A b b i a m o g i à esposto p i ù sopra le l o r o p a r t i c o l a r i t à p iù cara t ter is t iche . 
Le ga l le r ie che solcano la sabbia e la m e l m a vengono scavate col la probosc ide . Rat-
t raendo i l co rpo , i l v e r m e spinge a l l ' i n n a n z i i l l i q u i d o sanguigno che v i è contenuto 
e p ro t r ae con fo rza la probosc ide , la quale penetra i n t i e r a m e n t e nel suolo. Siccome 
quando è protesa, è p iù grossa d e l l ' a n i m a l e , questo n o n stenta ad avanzars i quando 
quel la si r i t i r a . Tale m a n o v r a p u ò r ipe te r s i d iverse vo l t e con s o m m a v e l o c i t à ; p e r c i ò 
poch i m i n u t i secondi bastano ad u n v e r m e lungo parecchi c e n t i m e t r i per af fondars i 

ne l suolo. Le specie che l avo rano i n questo m o d o n o n si cu rano t r o p p o del la dispo
sizione i n t e rna dei t u b i ; a lcune ne re id i ed a l t re f o r m e l i rivestono d i uno strato 
so t t i l e , r i su l t an te da una secrezione de l l o r o co rpo e l i r e n d o n o s i m i l i a q u e l l i delle 
sabelle e dei che to t t e r i . Per quan to d ive r s i possano essere, ossia v i s c i d i e g lu t inos i 
come q u e l l i d i certe sabelle, oppu re f r a g i l i s s i m i come q u e l l i de l le s e r p u l e , t u t t i 
quest i t u b i de r ivano dal le secrezioni degl i a n e l l i d i . T u t t a v i a n o n esiste m a i f r a i l 
v e r m e e la sua casa que l l a re laz ione i n t i m a , che t r o v i a m o f r a la ch iocc io la e i l suo 
n i cch io o f r a un mol lusco quals ias i e la sua conch ig l i a , p e r c h è ques t i a n i m a l i 
sono sempre at taccat i al le salde d i m o r e edi f ica te colle p r o p r i e secrez ioni . Una 

nereide (Nereis fucata) si è u n i t a a l paguro (Pagurus Prideauxii) e convive 
con questo crostaceo ne l lo stesso i n v o l u c r o ; g l i riesce u t i l e , p e r c h è si n u t r e de i suoi 
e sc rement i . 

I n seguito al le osservazioni d i re t t e fa t te sulle s ingole specie deg l i a n e l l i d i cons i 
de r a t i finora, quest i a n i m a l i f u r o n o d i v i s i i n R A P A C I (Rapaces) e L I M I V O R I (Limi-
vora); tale classif icazione n o n p u ò essere p e r ò appl ica ta i n m o d o compless ivo agli 

a n e l l i d i e si r i fe r i sce so l tan to alle s u d d i v i s i o n i dei d o r s i b r a n c h i a t i e dei c a p i t i b r a n 

c h i a t i . V i sono ad ogn i m o d o m o l t i d o r s i b r a n c h i a t i e r b i v o r i e pa recch i c a p i t i b r a n 

ch ia t i c a r n i v o r i , sebbene si accon ten t ino d i prede piccole , c o r r i s p o n d e n t i a l l a s t ru t tu ra 

dei l o ro o rgan i bocca l i . L ' u t i l i t à che ques t i a n i m a l e t t i possono a r reca re a l l ' u o m o si 

l i m i t a a se rv i re d i esca; la Nereis succinea si r ende p e r ò i n d i r e t t a m e n t e u t i l e al la 

u m a n i t à , d i s t ruggendo la te red ine dei pa l i che va a cercare nel le sue ga l l e r i e . I Cinesi 

stessi, i q u a l i ce r t amen te n o n sono es igent i r i spe t to a l l ' a l i m e n t a z i o n e , n o n m a n g i a n o 

a f f a t t o g l i a n e l l i d i ; so l tanto g l i a b i t a n t i del le isole F i g i e Samoa i s c r i v o n o ne l la 
d i s t i n t a dei l o r o p ranz i u n ane l l ide c o m u n e sulle l o r o spiaggie . 

I r agguagl i che a b b i a m o r i f e r i t o i n t o r n o al m o d o d i v i v e r e d i ques t i a n i m a l i si 

c o m p l e t a n o col l 'osservazione del l o r o p o r t a m e n t o neg l i a cqua r i p i c c o l i o g r a n d i . L e 
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specie p i ù d iverse possono essere r inch iuse i n r e c i p i e n t i r i s t r e t t i , senza che si aggre

discano o si d i v o r i n o a v icenda . Quasi t u t t e scansano la luce e i raggi d i r e t t i de l 

sole le mo le s t ano senza a lcun d u b b i o . Le f o r m e , che nel la v i t a l i be ra v i v o n o a l l ' ape r to , 

cercano al p i ù presto possibi le u n nascondig l io o p p o r t u n o ; i sedentar i si t r a t t engono 
quasi c o n t i n u a m e n t e ne i l o r o t u b i . So l t an to quando ne i p icco l i r e c i p i e n t i , i n cu i 

vengono co l loca t i per p o t e r l i s tud ia re , si s v i l u p p a una f e r m e n t a z i o n e a v v e r t i b i l e 
da l l ' o rgano d e l l ' o l f a t t o , cercano d i r i c o v e r a r s i i n u n luogo m i g l i o r e , come a b b i a m o 

detto p i ù s o p r a ; a l l o r a anche le se rpule si a l l on t anano dal la l o r o casa, c iò che n o n 

fanno m a i nel la v i t a l i b e r a . L ' i n q u i e t u d i n e e i l t i m o r e che d i m o s t r a n o al cospetto 
della luce n o n bas terebbero a i nd i ca r e l ' i ndo l e n o t t u r n a degl i a n e l l i d i m a r i n i , se la 

scelta de l la d i m o r a n o n la denotasse i n m o d o i n d i s c u t i b i l e . 

La s to r i a na tu ra l e deg l i a n i m a l i i n f e r i o r i , c o m p r e s i i che topod i m a r i n i , r i m a n e 
molto i m p e r f e t t a , q u a n d o n o n se ne conosca lo s v i l u p p o . Nei che topodi m a r i n i i 
sessi sono d i s t i n t i e ne l l a m a g g i o r par te dei casi osservat i finora l ' u o v o si t r a s f o r m a 

to ta lmente ne l n u o v o i n d i v i d u o . L ' i n t i e r a s u p e r f ì c i e o una sola zona de l l ' uovo si 
r icopre d i c ig l i a v i b r a t i l i , e a l l o ra i l m i n u t i s s i m o a n i m a l e t t o i n c o m i n c i a una v i t a 
indipendente a l lo stato l a rva l e . P r i m a ancora che g l i o r g a n i i n t e r n i si d i v i d a n o , g i o 
vandosi del le c ig l i a , le l a r v e si v o l g o n o e si m u o v o n o , avvol te spesso, come nelle 
arenicole, da u n i n v o l u c r o gela t inoso emesso col le uova . Ment re la l a rva si a l lunga , 

r imane una zona c ig l i a t a , o ne spun tano parecchie a l t r e . Nel co r r i sponden te s tadio 
di sv i luppo de l l a Terebella nebulosa, che r a f f i g u r i a m o nel testo, a l la la rga zona 
p r i m i t i v a si aggiunge a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re una seconda serie d i c ig l i a , p i ù s t re t ta 

(f ìg. 1 e 2 ) e si vede g i à i l p r i n c i p i o de l la m e t a m e r i a del co rpo . Ment re questa p r o 
gredisce, spun tano da l la pel le i r u d i m e n t i i n cu i sono in f i s s i i fascet t i d i setole, 

mentre ne l lo stesso t e m p o si f o r m a n o g l i o r g a n i i n t e r n i , i l t ubo in tes t ina le , g l i occhi 
(f ìg. 3 ) e le serie d i c ig l ia v a n n o scomparendo g rada tamente . La m e t a m o r f o s i c o n 
siste anche i n c i ò , che g l i o r g a n i t e m p o r a n e i , des t ina t i al la v i t a l a rva le , lasciano a 

poco a poco i l posto ag l i o r g a n i p e r m a n e n t i . Giova no ta re che anche q u i le specie 
che p iù t a r d i m e n e r a n n o v i t a sedentar ia , r i nch iuse i n t u b i specia l i , ne l la g i o v e n t ù 

presentano un 'o rgan izzaz ione super io re a que l la che hanno n e l l ' e t à p iù avanzata. Le 
larve del le terebel le e d i a l t re f o r m e sono m u n i t e d i occhi e i n complesso m e n a n o la 
vita dei d o r s i b r a n c h i a t i . P e r c i ò i l l o r o s v i l u p p o u l t e r i o r e è collegato ad una m e t a 

m o r f o s i regress iva . 
V o l g i a m o o ra lo sguardo a l la figura 4 , che ci presenta i l s ingolare processo d i 

r i p roduz ione agamica del le s i l f i de . V e d i a m o una m a d r e col le sue sei g e m m e , piene d i 
speranza, g e m m e nel senso p i ù s t r e t to del la pa ro l a . L ' a n i m a l e spetta al genere 

Myrìanida ed appar t i ene a l la f a m i g l i a del le piccole e m o b i l i s i l f i d e . La p r i m a 
gemma, che s p u n t ò a l l ' e s t r e m i t à pos te r iore del co rpo m a t e r n o , occupa ora ne l la 

catena l ' u l t i m o posto e c o n t i n u a a m a t u r a r e , m e n t r e nuove g e m m e si s v i l u p p a n o 
dalla p r o g e n i t r i c e . I n a l t r i casi, per esempio ne l la Syllìs, m o l t o p r o c l i v e al la g e m 
mazione, questa è accompagnata da una d iv i s i one t rasversale d e l l ' a n i m a l e an te r io re 

che p roduce le g e m m e ; i n t a l i casi g l i u l t i m i a n e l l i o segment i si a l lungano e t ras 

f o r m a n o ne l la g e m m a figliale; f r a ques t i segment i e i l pun to i n cu i la g e m m a si deve 
d iv ide re da l t r o n c o m a t e r n o , s ' inserisce come u n n u o v i s s i m o p r o d o t t o la testa del le 

g e m m e . L a m e t a m o r f o s i degl i a r t i c o l i m a t e r n i i n a r t i c o l i figliali si compie m e n t r e 
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Sviluppo dei chetopodi. Tutte le figure sono ingrandite. 

g l i a r t i c o l i stessi sono g i à p i e n i d i uova , q u a n t u n q u e sia r a r o i l caso i n cu i i l mede
s imo an ima le t to emet ta uova pe l consueto processo sessuale e p roduca contempora
neamente u n dato n u m e r o d i g e m m e . L a regola , concorde col le osservaz ioni fatte in 

a l t re classi d i a n i m a l i , è che l ' a n i m a l e an te r io re è agamo e che invece le gemme 
d iven tano maschi o f e m m i n e . Questo processo si presenta i n m o d o ev ident i ss imo nel 

genere Autolytus. La testa d e l l ' a n i m a l e a n t e r i o r e agamo àe\Y Autolytus cornutus è 
rappresentata dal la figura 7 ; d i f fer i sce da que l la del la g e m m a masch i l e ( f ìg . 5 ) nella 
posiz ione, ne l la f o r m a e ne l la lunghezza dei t en taco l i , m e n t r e a sua vo l t a la testa 
del la g e m m a maschi le si d i s t ingue da que l la del la g e m m a f e m m i n i l e ( f ìg . 6 ) . Maschi 
e f e m m i n e r i su l t ano da un processo d i g e m m a z i o n e ; le l o r o p r o d u t t r i c i agamiche 
debbono invece la l o r o esistenza so l tan to al le uova del la generaz ione sessuale. 

A b b i a m o q u i u n esempio ev iden t i s s imo del la cosidet ta generazione alternata, molto 
d i f fusa negl i a n i m a l i i n f e r i o r i , s ingolare processo r i p r o d u t t i v o , i n cui l ' i n d i v i d u o , che 

si sv i luppa d a l l ' u o v o , n o n ha m a i l 'aspetto e i l v a l o r e , va le a d i r e l ' i m p o r t a n z a fisio
logica , de l l ' an ima le sessuato, m a si m o l t i p l i c a pe r v i a agamica , per scissione, gem

mazione o ge rminaz ione in t e rna e r i t o r n a al la generazione sessuale sol tanto per 

opera dei suoi p r o d o t t i . P e r c i ò , quando i sessi sono d i v i s i , la specie n o n è dunque 

compos ta so lamente dei due sessi, d ive r samen te c o n f o r m a t i e m u n i t i d i caratteri 

d i s t i n t i , ma anche d i una generazione i n t e r m e d i a , agamica , p u r e c o n f o r m a t a i n modo 
pa r t i co la re . È d i f f i c i l e che la generaz ione a l t e rna ta sia s empl i ce e fac i le da in ter 

pretare , come m\V Autolytus. Anche i n questo caso p e r ò le due gene raz ion i alternate 

sono cos ì d iverse , che venne ro descr i t te come parecch i gene r i d i s t i n t i , p r i m a che ne 

venisse scoperto i l legame. G l i i n d i v i d u i agamic i f u r o n o c h i a m a t i Autolytus, i l 
maschio Polybostrichzis e la f e m m i n a Sacconereis. 

N e i l ' I l a p l o s y l l i s spongicola i l co rpo è cos t i tu i to d i 7 0 - 9 0 s e g m e n t i , d i cu i gl i 

u l t i m i 20 o 30 , i n seguito a l la t r a s f o r m a z i o n e dei m o n c o n i de i p i e d i , come pure 
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del le setole e dei m u s c o l i r e l a t i v i , f o r m a n o una g e m m a na t a to r i a , sessuata, che si 
d i v i d e d a l l ' a n i m a l e p rogen i to r e e fende l 'acqua con g rande v e l o c i t à , come f u osser
vato da A l b e r t s ; la s t r u t t u r a 
del co rpo del le f o r m e appa r 
tenent i a l genere Haplosyllis, 
a n i m a l i t a r d i e l e n t i , s t a b i l i t i 
nelle c a v i t à de l le spugne e 

sotto i sassi, ada t tandos i a l le 

esigenze del la v i t a pelagica, 
assicura a l l a discendenza una 

maggiore d i f f u s i o n e . 
Sono in teressant i ss ime le 

m o d a l i t à de l l a g e m m a z i o n e 
della Syllis ramosa, scoperta 

dalla spediz ione de l Chal
lenger ne l m a r e d i A r a f u r a e 
vicino a Z e b ù , una del le isole 
F i l ipp ine , a l l a p r o f o n d i t à d i 

540 -600 p i e d i ( v e d i la figura 
annessa al tes to) . Questo a n i 
male v ive nel le spugne si l icee 
e pa r t i co l a rmen te ne l la b e l 

l issima euplectel la ; i l suo co rpo 
del icat iss imo n o n è p i ù grosso 
di un filo d i r e f e ; o g n i seg
mento presenta d ' a m b o i la t i 
un pa rapodo , t e r m i n a n t e i n 

un c i r r o . I c i r r i h anno due 
lunghezze d iverse , m a si a l t e r 
nano r e g o l a r m e n t e d ' a m b o i 
lati del v e r m e , ne l qua le la 
tendenza a l l a g e m m a z i o n e è 

a d d i r i t t u r a s t r a o r d i n a r i a . Le 
gemme spun tano al le due 
e s t r e m i t à e sui l a t i de l co rpo 
e per lo p i ù i n t u t t i i p u n t i i n 
cui la super f ic ie d e l l ' a n i m a l e 
venne in tacca ta ; n o n vengono 

p e r ò m a i o r i g i n a t e f r a due 
segmenti , m a sempre sopra u n 
segmento, d i f r o n t e a u n piede, 
e per cu i s i t r o v a n o cos tap-

temente f r a due append ic i e 
rappresentano i n cer to m o d o 
l ' appendice mancan t e , a cui p u ò co r r i sponde re u n c i r r o p i ù o m e n o lungo . L a b e l l i s 

s ima figura che t r o v i a m o nel la re laz ione d i G u g l i e l m o M ' I n t o s h i n t o r n o ai che topod i 
r acco l t i d a l l a spediz ione del Challenger, c i presenta u n r a m o p r inc ipa l e , m u n i t o d i 

c inque r a m i accessori , d i p r i m o o r d i n e , per la m a g g i o r par te n o n m e n o l u n g h i de l 

Syllis ramosa. Alquanto impiccolita. 



Classe quarta: Anellidi. — Sottoclasse prima: Chetopodi 

r a m o p r inc ipa l e . Questi c inque r a m i accessori d i p r i m o o r d i n e presentano per parte 
l o r o nove r a m i d i secondo o rd ine ed u n solo r a m o d i t e r z ' o r d i n e . Quasi tu t t e le gemme 
sono t ronca te a l l ' e s t r e m i t à l i b e r a ; la par te da n o i considerata come i l t r o n c o p r i n c i 
pale è t ronca ta a l le due e s t r e m i t à . Solo i n qualche r a r o caso esiste la testa. I n queste 
f o r m e g l i o r g a n i sessuali sono quasi sempre s v i l u p p a t i e d i v i s i i n o r g a n i m a s c h i l i e i n 
o rgan i f e m m i n i l i . Le due sorta d i g e m m e sono m u n i t e d i o c c h i ; ne l le g e m m e d i sesso 
f e m m i n i l e si osservano due occhi sul la to dorsale ed u n occhio assai p i ù svi luppato 
sul lato a d d o m i n a l e , nel p u n t o i n cui a l c u n i p o c h i segment i lo r i un i s cono al t ronco 
m a t e r n o . I n tale pun to de l co rpo l ' a n i m a l e appare p i ù la rgo e a p p i a t t i t o ; i c i r r i 
sono scompars i e vengono sos t i t u i t i da fitti c i u f f i d i setole na ta to r i e . Sono p ien i di 
uova i n t u t t o i l co rpo , compresa la par te basale de i p i e d i , ed è p robab i l i s s imo che 
i n c o m i n c i n o una v i t a i nd ipenden te , come le g e m m e d e l l ' Haplosyllis spongicola, che 
hanno una disposiz ione l ineare r i spe t to a l l ' a n i m a l e p r o g e n i t o r e . L a l o r o organizza
z ione le rende de l resto pe r fe t t amente atte a m e n a r v i t a l i b e r a : i l o r o c i u f f e t t i late
r a l i , m o b i l i , sono o t t i m i o r g a n i n u o t a t o r i e g l i occhi sono d ispos t i per m o d o da 
permet te re a quest i a n i m a l i , che nuo tano a l la super f ic ie de l l ' acqua , d i esercitare le 

l o ro p r o p r i e t à v is ive i n a l to , i n basso e d i fianco. 
Le m o d a l i t à che a b b i a m o esposto t endono a d i m o s t r a r e che o g n i moncone d i 

parapodo, a l lungandos i , si t r a s f o r m a i n una g e m m a , la qua le cont iene una porzione 
del la c a v i t à ce lomica ed una po rz ione de l l ' i n t e s t i no . Colla f o r m a z i o n e d i nuov i 
segment i i l c i r r o cor r i spondente si a l lunga e i n esso si s v i l u p p a n o d i p a r i passo la 
c a v i t à ce lomica e l ' i n t e s t ino . 

I che topodi s ' i ncon t rano i n t u t t i i m a r i ; p e r f i n o i l m a r Ba l t i co ne alberga 
33 specie; de l resto n o n si p u ò d i r e che i n complesso siano p i ù n u m e r o s i ne i mar i 

p i ù ca ld i che n o n i n q u e l l i p i ù f r e d d i , sebbene a lcune f a m i g l i e , come per esempio 
quel la dei C u r i c i d i , acqu is t ino ne i m a r i t r o p i c a l i u n o s v i l u p p o assai considerevole. 
L a par te se t ten t r ionale del Pacif ico è s i ngo l a rmen te pove ra d i che topod i . Certe 
f a m i g l i e , come quel le de i T o m o p t e r i d i , deg l i A n f i n o m i d i e deg l i A l c i o p i d i , spettano 
al la fauna pelagica. Anche i G l i c e r i d i si t r a t t engono quas i t u t t i a l l a superf ic ie del 

m a r e ; certe f o r m e del la l o r o f a m i g l i a d i scendono p e r ò a n o t e v o l i p r o f o n d i t à ( 1 1 5 0 m.) . 
G l i S p i o n i d i , g l i E r m e l l i d i , g l i A n f i c t e n i d i , g l i E s i o n i d i e i S a b e l l i d i , che v i v o n o in 
t u b i special i , p refer i scono le acque poco p r o f o n d e ; lo stesso si p u ò d i r e delle Silfide, 
d i cu i p e r ò alcune specie s ' i ncon t rano p e r f i n o a l la p r o f o n d i t à d i 2 8 0 0 m . A l t r i g rupp i 

non meno sedenta r i o l i be r amen te n a t a n t i , pa r t endo d a l l i m i t e del f lusso e del 
r i f lusso , scendono a g r a n d i p r o f o n d i t à ; c o s ì , per esempio , i T e r e b e l l i d i s ' incon t rano a 

3 2 0 0 m . sot to la super f ic ie de l m a r e , le Nere id i a 2 8 0 0 m . , i C u n i c i d i a 2 1 3 0 m . e i 
P o l i n o i d i pe r f i no a 5 0 0 0 m e t r i . 

Una Glycera, rappresentante de i che topod i m a r i n i , venne r i n t r a c c i a t a i n un 
Iago i n t e r n o del Giappone . 

L a legge che d e t e r m i n a la d i f f u s i o n e b a t i m e t r i c a deg l i a n i m a l i m a r i n i si p u ò 
app l ica re anche ai che topod i , i q u a l i sono rappresen ta t i da n u m e r o s e specie e da 

gener i i n t i e r i a p r o f o n d i t à m o l t o d iverse , ne l la m e d e s i m a zona o r i zzon t a l e . « Un 

esempio cara t te r i s t i co d i questo f a t to » , d ice Eh le r s , « è la Terebellides Stroemii, 
a n i m a l e che s ' incont ra sempre i n c o m p a g n i a del Nephrops norvegicas, crostaceo 

e u r i t e r m e , i n t u t t o i l m a r e A d r i a t i c o , dove i l G r u b e l ' o s s e r v ò su l la sp iaggia dell ' isola 

d i L u s s i n ; io lo t r o v a i sul l i t t o r a l e v i c i n o a F i u m e , i n una r eg ione p i u t t o s t o calda ed 

esposta a f o r t i sbalzi d i t e m p e r a t u r a , m e n t r e , d ' a l t r a par te , s ' i n c o n t r a spesso sulle 

coste de i m a r i a r t i c i , l ungo la spiaggia . L a co l lez ione de l l a P o r c u p i n e cont iene 
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parecch i i n d i v i d u i r acco l t i a l l a p r o f o n d i t à d i 7 8 0 m . , i n un ' acqua che aveva la t e m 

pe ra tu ra d i 8,85 g r a d i G. ed a l t r i poch i e s t r a t t i da l l a p r o f o n d i t à d i 2 0 4 0 m . , a l la 

t e m p e r a t u r a d i 2 ,80 g r a d i C. 
I l professore M ' I n t o s h n o n p o t è s t a b i l i r e nessuna legge su l la d i f fu s ione ver t i ca le 

degl i a n e l l i d i . Cos ì , per esempio, i l Chal lenger raccolse so l tan to 4 specie d i questa 

classe f r a le p r o f o n d i t à d i 1800 e 2 2 0 0 m . , ma ne t r o v ò 22 specie f r a le p r o f o n d i t à 
d i 2201 e 2 7 4 0 m . , 2 0 f r a le p r o f o n d i t à d i 

2741 e 3 6 5 8 m . , 22 f r a le p r o f o n d i t à d i 

3659 e 5 4 8 6 m . e so l tan to 2 a l la p r o f o n d i t à 

d i 5486 m . Gl i a n e l l i d i e s t ra t t i da g r a n d i 
p r o f o n d i t à n o n pe rvengono m a i v i v i a ga l l a 
e sono spesso p i ù o m e n o r o v i n a t i , p e r c h è 

i l l o ro c o r p o è de l i ca t i s s imo, i segment i si 

d i v i d o n o , la c a v i t à a d d o m i n a l e ingrossa e 
le squame e le setole si staccano e cadono. 

N a t u r a l m e n t e , le f o r m e abissal i n o n pos

sono n u t r i r s i d i sostanze vegeta l i , p o i c h é 
negl i s t r a t i m a r i n i , i n cu i si t r a t t engono , 

manca qua ls ias i t raccia d i vegetazione. 
Quando n o n d i v o r a n o d ive r s i a n i m a l e t t i d i 
var ia m o l e , si n u t r o n o d i m e l m a e d i sabbia , 
come i l o m b r i c i , o per m e g l i o d i r e , del le 
sostanze o rgan iche che v i sono contenute . 

1 n a t u r a l i s t i m o d e r n i anne t tono o g g i d ì 
agli a n e l l i d i una p iccola f a m i g l i a d i a n i 
ma le t t i s i n g o l a r i s s i m i , la qua le , p r i m a delle 

dotte r icerche de l Gra f f , v e n i v a r i u n i t a o ra 
ai t r e m a t o d i , o r a ag l i i sopodi ed ora f i n a l 
mente ag l i acar i . Questa f a m i g l i a c o m p r e n d e 
i M I Z O S T O M A T I D I . Le l o r o p a r t i c o l a r i t à si 
fondano sopra specia l i f o r m a z i o n i regres
sive, d e r i v a n t i da l l a v i t a parass i tar ia . I M i z o 

s t o m a t i d i sono a n i m a l e t t i m i n u t i s s i m i : la 
f o r m a p i ù gigantesca del g r u p p o ( M y z o s t o m a 
gigas) g iunge appena a l la lunghezza d i 
7-8 m m . Dai m a r g i n i de l suo c o r p o spor 

gono 10 paia d i append ic i d i g i t i f o r m i ; sul 

lato a d d o m i n a l e si osservano 5 paia d i p i ed i r u d i m e n t a l i , i n a r t i c o l a t i e m u n i t i d ' a m b o 

i la t i a l l ' e s t r e m i t à l i be r a d i u n unc ino Chit inoso e spesso anche d i alcune setole i so
late, d i spos t i i n cerch io e f r a quest i 4 ventose per par te . I l Iato super io re dei M i z o 

s t o m a t i d i , i l c u i co rpo m o l l e è v a r i o p i n t o , g i a l l o o d i co lo r g i a l l o - a r a n c i o , con 

macchie e d isegni p a r t i c o l a r i , è i n t i e r a m e n t e coper to d i c i g l i a . Questi a n i m a l e t t i 

v i v o n o a l lo stato parassi ta sul le A c t i n o m e t r e e sui C r i n o i d i , a n i m a l i a n t i c h i s s i m i , 
come i l o r o parass i t i , d i cu i le o r i g i n i r i sa lgono al le epoche p i ù r em o te d e l l ' a n t i 

c h i t à . Ma , s iccome i C r i n o i d i v i v o n o per la m a g g i o r par te a g rand i s s ime p r o f o n d i t à , 
è p r o b a b i l e che anche i l o r o o s p i t i spe t t ino quas i t u t t i al le o r i g i n e abissal i . 

A) Myzostoma gigas, veduta 'dal lato infe
riore. B) Appendici di Antedon trasformate 
in galle da questo parassita. Ambedue le 
figure sono ingrandite. 
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I g r ad i de l parass i t i smo sono m o l t o d i v e r s i ne i M i z o s t o m a t i d i : a l c u n i s t r i sc iano 
l i be r amen te sul co rpo de i l o r o o s p i t i , a l t r i p roducono special i f o r m a z i o n i s i m i l i a 
galle sul le braccia e sul le append ic i dei c r i n o i d i che l i a lbergano ed a l t r i ancora 
v i v o n o i n coppie , composte d i u n maschio e d i una f e m m i n a , i n cer te f o r m a z i o n i 
vescicoidal i dei l o r o o s p i t i . Giova notare , come f a t t o interessante , che c e r t i ane l l id i 
degenerat i v i v o n o a l lo stato parassi ta sul le A c t i n o m e t r e (Actinometra). 

S O T T O C L A S S E S E C O N D A 

IBUDINEI (HIRUDINAE) 

È più facile sostenere la causa dei lombrici, i quali, in fin dei conti, non sono poi 
tanto an t i pa t i c i , o dei crostacei parass i t i , car ica ture r i d i c o l e , n o n p r i v e d'interesse, 

a n z i c h é p rocu ra re qualche amico al le M I G N A T T E . I l n o m e di ques t i v e r m i è sempre 
collegato a l l ' idea d i u n a n i m a l e che succhia i l sangue dei v e r t e b r a t i e che p e r c i ò 
r i p u g n a a t u t t i , sebbene i n r e a l t à n o n si possa d i r b r u t t o . E p p u r e le m i g n a t t e , t roppo 
note e sanguinar ie r appresen tan t i de l g r u p p o a c u i appa r t engono , ne f o r m a n o so l 
t an to una piccola par te ed hanno d i r i t t o d i p re tendere a d u n a m a g g i o r considera
z ione , t an to per l 'eleganza del la f o r m a , quan to per que l l a dei d i segn i . Considerate 
come parte d i u n t u t t o , occupano t u t t a v i a u n posto speciale n e l l ' e c o n o m i a della 
n a t u r a ; quan tunque poche siano carat ter izzate da u n m o d o d i v i v e r e s t rano e par
t i co la re , c i servono f r a le a l t r e cose a conoscere u n g r u p p o i m p o r t a n t i s s i m o d i 
v e r m i i n t e s t i n a l i . I n f a t t i la re laz ione che passa f r a le m i g n a t t e e i t r e m a t o d i , r i s u l 
tante da l la s t r u t t u r a e dal le a b i t u d i n i del la v i t a , è c o s ì i n t i m a , che ci au tor izza a 
r i u n i r e i n una sola classe colle migna t t e ques t i v e r m i n o n m e t a m e r i c i . 

È facile r iconoscere che le m i g n a t t e sono v e r m i m e t a m e r i c i , g u a r d a n d o , anche 
supe r f i c i a lmen te , i segment i del l o r o c o r p o ; l ' a n a t o m i a c ' i n segna i n o l t r e che esse 
pure sono dotate d i que l p r i v i l e g i o speciale dei che topod i , pe l qua le g l i o r g a n i in te rn i 
p i ù i m p o r t a n t i si r i p e t o n o nei v a r i segment i successivi . L'assenza to ta le d i r u d i m e n t i 
d i p i ed i e d i setole e la presenza d i ventose a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re o al le due estre

m i t à del co rpo , serve a cara t te r izzare la sottoclasse, che c o m p r e n d e g l i I R U D I N E I . 

Scientificamente e praticamente bisogna incominciare dalla famiglia delle 
M I G N A T T E P R O P R I A M E N T E D E T T E (Hirudinea). I n queste e i n a l t r e m i g n a t t e g l i 

s t r e t t i ane l l i , v i s i b i l i es ternamente , n o n f o r m a n o , per ve ro d i r e , i s egment i p r o p r i a 

men te d e t t i , m a , come r i s u l t a da l l a d i s t r i b u z i o n e e da l l a r i p r o d u z i o n e deg l i organi 

i n t e r n i , si r i c h i e d o n o 4 o 5 d i ques t i a n e l l i per f o r m a r e u n segmento . I l l obo della 

testa è u n i t o a l segmento boccale, co l quale f o r m a una ventosa r o t o n d a . Per lo p iù 

la ventosa pos te r iore è d i s t i n t a da l c o r p o e a l d i sopra sbocca l ' i n t e s t i n o . L'esofago 

p u ò essere proteso per m o d o da s v i l u p p a r e t r e p ieghe muscolose , spesso dentel late . 

Ci occuperemo anz i tu t to d i f f u s a m e n t e del le M I G N A T T E M E D I C I N A L I , specie appar

tenent i a l genere Eirudo, nel le q u a l i le pieghe m a s c e l l a r i , s e m i c i r c o l a r i , sono mun i t e 

d i n u m e r o s i d e n t i n i , des t ina t i ad a p r i r e la f e r i t a da c u i ques t i v e r m i v o g l i o n o suc

chiare i l sangue. Queste m i g n a t t e si d i s t i n g u o n o i n o l t r e pe r l ' e n o r m e c a p a c i t à del 

l o r o s tomaco , p r o v v e d u t o d i numerose borse l a t e r a l i . T a l i ed a l t r e p a r t i c o l a r i t à della 
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l o r o s t r u t t u r a debbono p e r ò essere considera te con m a g g i o r a t tenz ione . L e m i g n a t t e 
m e d i c i n a l i hanno diec i occh i , d i s t r i b u i t i , come r i s u l t a da l l a figura 2, i n coppie sug l i 

o t t o ane l l i a n t e r i o r i . I l m ic roscop io c ' i n segna che i l m a r g i n e de l la testa presenta 
i n o l t r e ne l la m i g n a t t a una serie d i o r g a n i , f o g g i a t i a guisa d i ca l i c i , i qua l i sono 

senza d u b b i o specia l i o r g a n i de i sensi , p e r c h è con tengono u n g r a n n u m e r o d i n e r v i . 
Non è p e r ò fac i le s t ab i l i r e se la testa sia t r a s f o r m a t a da quest i ca l i c i i n u n sensibi le 

o rgano t a t t i l e , o p p u r e se i ca l i c i stessi s iano o r g a n i o l f a t t i v i o u d i t i v i . 

Le cosiddet te mascelle del le m i g n a t t e cons tano d i una massa musco la re salda e 

s emic i r co la re . Le fibre m u s c o l a r i s ' i nc roc iano per m o d o che le mascel le acquis tano 

i l m o v i m e n t o speciale d i u n a sega e i d e n t i n i i n f i s s i su l lo sp igo lo , i l cu i n u m e r o va r i a 

fra 60 e 70 , vengono a d o p e r a t i ad u n t e m p o per pungere e pe r sbranare . Le mascelle 

Struttura della mignatta. 

1, Tubo intestinale; a, esofago; b, sacchi ciechi dello stomaco mediani; c, ultimi sacchi ciechi. 2, Estre
mità anteriore del corpo cogli occhi. 3, Mascella della mignatta del cavallo. Tutte le figure sono 
molto ingrandite. 

sono disposte nel modo indicato dalla ferita caratteristica, a tre raggi. L'esofago 
(f ìg . 1 a ) è segui to d a l l o s tomaco ( f ìg . 1 b), m u n i t o d i u n d i c i paia d i sacchi c iech i . 
Na tu ra lmen te d o b b i a m o cons iderare come s tomaco l ' i n t i e r o spazio, che l ' a n i m a l e 

r i e m p i e succh iando i n una v o l t a sola e che si estende fino a l la pun ta es t rema dei 
due u l t i m i e l u n g h i sacchi c iechi ( f ìg . 1 c ) , i q u a l i , come l ' i n t e s t i no breve e s t r e t to , si 
p ro lungano fin presso l ' e s t r e m i t à pos t e r io re . Siccome le pa re t i de l lo s tomaco e quel le 
de l l ' i n tes t ino sono cedevol i e d i l a t a b i l i , s i capisce che la m i g n a t t a possa t r i p l i c a r e e 

quad rup l i ca r e le sue d i m e n s i o n i . I l s i s tema dei vasi s angu ign i è c o m p l i c a t i s s i m o 
nella m i g n a t t a med ic ina l e . Chi s ' interessa a queste p a r t i c o l a r i t à , d i f f i c i l i da spiegare 
nella m i g n a t t a , cerch i d i procacc iars i qua lche esemplare t rasparente del la Nephelis 
vulgaris, specie m o l t o d i f f u s a . Deponendo questo a n i m a l e i n un t ubo d i ve t ro e 

gua rdando lo col la lente i n p iena luce se ne osserva f a c i l m e n t e la c i rco laz ione del 
sangue, la qua le , i n sostanza, è una sempl ice f l u t tuaz ione da u n la to a l l ' a l t r o de l 

corpo . 
Come tu t t e le f o r m e a f f i n i , la m i g n a t t a m e d i c i n a l e è e r m a f r o d i t a ; l ' ape r t u r a ses

suale masch i l e si t r o v a f r a i l 2 4 ° e i l 2 5 ° segmento , l ' a p e r t u r a f e m m i n i l e f r a i l 2 9 ° e 

i l 3 0 ° . L a descr iz ione del m o d o i n cui vengono deposte le uova e la f o r m a z i o n e del le 
capsule r e l a t i v e n o n p u ò essere t racc ia ta senza accennare al le a b i t u d i n i de l la v i t a , 
ca ra t t e r i s t i che d i questo v e r m e , descr i t te egregiamente da l Salzwedel n e l l ' « Aus l and » 
( 1 8 6 2 ) . Le nos t re m i g n a t t e f r e q u e n t a n o v o l o n t i e r i g l i s tagni con fondo l imacc ioso o 

a r g i l l o s o e le pozze me lmose , m a n o n possono v ive re su i f o n d i a renos i . Le acque i n 
cu i si t r a t t e n g o n o devono essere s tagnant i e r icche d i vegetazione. F u o r i de l l ' acqua 

IO. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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n o n resis tono a l ungo e m u o i o n o quasi subi to se la l o ro pozza si dissecca, m a l g r a d o 
la secrezione mucosa d e l l ' i n t e g u m e n t o , che dovrebbe pro tegger le . Di g i o r n o , e sopra t 
t u t t o quando fa caldo, nuo tano a l l eg ramen te ; invece nel le g io rna te f r edde o nebbiose, 
si a t t o r c i g l i a n o per m o d o da conf iccare la testa de l la ventosa pos te r io re , acquis tando 
la f o r m a d i una l i r a . L o stesso accade d i not te e n e l l ' a u t u n n o , s tagione i n cu i si 
a f fondano m a g g i o r m e n t e nel la m e l m a . 

I l l o r o c ibo consiste esc lus ivamente del sangue de i v e r t e b r a t i e de i l i q u i d i ana
l o g h i deg l i i n v e r t e b r a t i . Si dice che i n caso d i b isogno si aggrediscano a v icenda , ma 
ques t i f a t t i sono senza d u b b i o r a r i s s i m i e n o n è d i m o s t r a t o neppure che succhino i l 
sangue deg l i a n i m a l i m o r t i . A d o g n i m o d o aggrediscono so l tan to g l i a n i m a l i v i v i , i 
q u a l i i n par te sono pu re l o r o n e m i c i , come per esempio le ch iocc io le acquaiole, che 
d iven t ano spesso l o r o preda , m a che a l o r o v o l t a danno a t t i va caccia ag l i i n d i v i d u i 
g i o v a n i . La m u t a de l la pel le , la qua le , secondo c e r t i o s se rva to r i , avrebbe luogo ad 
i n t e r v a l l i r e g o l a r i d i a l cun i g i o r n i , n o n venne osservata che una v o l t a i n v a r i mesi 
da l M a r t i n i . « I l processo del la m u t a d u r ò c i r ca due s e t t i m a n e ; le m i g n a t t e , t r anqu i l l e 

e spossate, si s t r ingevano le une c o n t r o le a l t r e , o p p u r e g iacevano supine su l fondo 
del rec ip iente , col la bocca e l ' e s t r e m i t à anale r i v o l t e i n a l t o , ne l l ' a t t egg iamen to carat
te r i s t ico del le migna t t e m o r t e . N o n ne v i d i m o r i r e nessuna d u r a n t e q u e l pe r iodo ; 
t u t t e deposero la pel le ne l lo stesso t e m p o ; r i n n o v a v o spesso l ' acqua de l l o r o r e c i 
p iente , cosa che le lasciava a f fa t to i n d i f f e r e n t i . L a pel le deposta da l le migna t te è 
m o l t o so t t i l e ; r i p u l i t a , pare una e p i d e r m i d e b ianca e quas i t rasparen te , i n cu i sono 
r i p r o d o t t i t u t t i i r i l i e v i e tu t te le depress ioni de l co rpo d e l l ' a n i m a l e ; n o n d i rado si 
stacca da l v e r m e a l e m b i e t a lo ra per t u t t a la s u p e r f ì c i e de l co rpo . Conviene dis t inguere 
da l la m u t a la costante secrezione mucosa, che si p roduce ne i s e rba to i d i migna t te e 
che t a l v o l t a le r i c o p r e i n t i e r a m e n t e d i f i l i e d i s t r i sc ie . 

« Dopo l ' accoppiamento , che r i c o r r e i n p r i m a v e r a , la m i g n a t t a cerca u n giacigl io 

al d i sopra de l l i v e l l o de l l ' acqua , ne l la t e r r a smossa e u m i d a , i n cu i scava gallerie 
col la testa. Sulle sponde deg l i s tagni e del le pozze dove abbondano le m i g n a t t e , questi 
v e r m i s i t r o v a n o spesso r i u n i t i a cen t ina ia , a l la p r o f o n d i t à d i poch i c e n t i m e t r i dal 
suolo . A l c u n i g i o r n i dopo l ' accopp iamento p reparano i l l o r o g i a c i g l i o ; queste faccende 

l i t engono occupat i dal le u l t i m e se t t imane d i magg io a l p r i n c i p i o d i l u g l i o . Verso la 
f ine d i g iugno i n c o m i n c i a n o a m o d e l l a r e i l o r o bozzo l i o capsule del le uova , che 
hanno a l l ' i n c i r c a la f o r m a e le d i m e n s i o n i del le gh iande . L a m i g n a t t a emet te a tale 

scopo da l la bocca u n l i q u i d o viscoso, v e r d i c c i o , col qua le f o r m a u n i n v o l u c r o ane l l i -

f o r m e , de l la lunghezza che deve avere la capsula, che a sua v o l t a s i estende fino 
a l l ' i m b o c c a t u r a d e l l ' o v i d o t t o . I n s i eme ad una sostanza viscosa, ve rd i cc i a o bruna , 

vengono deposte ne l l a capsula 1 0 - 1 6 piccole uova , i n v i s i b i l i ad occhio n u d o , in to rno 

al le q u a l i i l v e r m e agg lomera , col la bocca o r m a i l i b e r a d a l l ' i n v o l u c r o , una sorta d i 

s p u m a b ianch icc ia , s i m i l e a l la sa l iva , che per lo p i ù ha la c i r confe renza d i u n piccolo 

uovo d i ga l l ina . Poi si r i t i r a nel la capsula, ne res t r inge l ' a p e r t u r a i n t e r n a ed esce dal 

bozzolo , d i cu i ch iude i l f o r e l l i n o es terno. R i m a n e t u t t a v i a presso i l bozzo lo ancora 

per qualche g i o r n o » . I n t a n t o , co l p rosc iuga r s i del la s p u m a , che si t r a s f o r m a i n un 
r i v e s t i m e n t o spugnoso, i l bozzolo acquis ta le sue d i m e n s i o n i d e f i n i t i v e ; i neonat i 

sgusciano 4 - 6 se t t imane dopo la depos iz ione de l le u o v a . Sono filiformi e d i colore 

ch ia ro , m a i n complesso r a s somig l i ano ai g e n i t o r i . I l l o r o s v i l u p p o è m o l t o lento. 

Sol tan to a l l ' e t à d i t re a n n i possono essere adopera t i per usi m e d i c i n a l i ; ne l q u i n t o 

anno de l la l o r o v i t a hanno r a g g i u n t o i l l o r o s v i l u p p o p e r f e t t o . Pare che la m i g n a t t a 
possa v ive re 2 0 a n n i . 
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[ N o n avendo vedu to finora nessun s t a b i l i m e n t o i n cu i si p r a t i c h i la co l t u r a del le 

migna t t e , r i c o r r i a m o n u o v a m e n t e a l nos t ro col lega d e l l ' « A u s l a n d ». I l mezzo p i ù 

adat to per conservare una g rande q u a n t i t à d i m i g n a t t e e per m o l t i p l i c a r l e consiste 

nel poter d i spo r r e d i uno stagno na tu r a l e , a l qua le non m a n c h i n o le p r o p r i e t à 

seguent i : I l suo f o n d o dev'essere soff ice , a rg i l loso e m o l l e , l 'acqua dolce, calda e abba

stanza mossa per po te r s i r i c a m b i a r e e p r i v a d i p ian te che possano c o m u n i c a r l e u n 
sapore speciale, come per esempio g l i o n t a n i , che le m i g n a t t e scansano anche a l lo 

stato l i b e r o . I n o l t r e quest i s tagni n o n debbono contenere pesci r apac i , n è rane 

mol to grosse, p e r c h è g l i u n i e le a l t re i n s id i ano le m i g n a t t e ; è pure o p p o r t u n o che 

non possano accedervi g l i ucce l l i p a l u s t r i e acqua t i c i , le ana t re , le fo laghe g r a n d i e 
piccole, i t op i t e r r a g n o l i e i t o p i a cqua io l i , le ch ioccio le m a g g i o r i n è a l t r i m o l l u s c h i . 

Per ve ro d i r e , g l i s tagni d i questa sor ta , c h i a m a t i stagni da mignatte, quando sono 
popola t i da quest i v e r m i , sono r a r i s s i m i , e per lo p i ù bisogna accontentars i d i pozze 

preparate a r t i f i c i a l m e n t e , dette colonie di mignatte, le q u a l i , dopo r i p e t u t i e sper i 

men t i , s i p repa rano ne l seguente m o d o . Conviene scegliere anz i tu t to quel le l o c a l i t à 
mun i t e d i una sorgente o d i u n corso na tu ra l e d 'acqua dolce e calda, dev iab i le a l l ' oc 
correnza, p e r c h è l ' acqua è una cond iz ione essenziale al la v i ta ed al benessere del la 

migna t ta . Scelto i l luogo , v i si depongono genera lmente parecchie co lon ie d i migna t t e , 
divise da u n o spazio d i 1 m . e disposte per m o d o che si possa f ac i lmen te fa rne i l 
g i ro . Ognuna d i queste co lonie r i ch iede una fossa quadra ta , d i 3-5 m . d i lato e del la 
p r o f o n d i t à d i 1 m . , col le sponde coper te d i e rba , le pa re t i i nc l ina t e o b l i q u a m e n t e e i l 

fondo r i ve s t i l o d i uno s t ra to d i a r g i l l a e d i t e r ra pa lus t re , a l to 3 2 c m . Nel cen t ro 
della fossa bisogna scavare una buca d i c i rca mezzo m e t r o quadra to , per o f f r i r e alle 
mignat te u n u l t i m o r i f u g i o neg l i a n n i d i s i c c i t à . Nei l u o g h i i n cu i la na tu ra n o n 
provvede a l r i c a m b i o de l l ' acqua , questo v iene promosso con t u b i d i legno ch ius i da 
fini c r i v e l l i , che i m p e d i s c o n o al le m i g n a t t e d i usc i re da l serbatoio . È pure o p p o r t u n o 
collocare i n t a l i co lonie d i m i g n a t t e a lcune p iante f r a quel le p iù g rad i te a quest i 
v e r m i , come per esempio qua lche cespugl io d i v i m i n i e qua e là una g raminacea dal 

lungo stelo. Siccome le co lon ie cos ì prepara te possono contenere c i rca bOOO migna t t e , 
le qua l i debbono r i m a n e r v i m o l t o t e m p o , b isogna pensare anche alla l o ro a l i m e n t a 

zione, get tando ne l lo s tagno pesc io l i n i ed uova d i r ana ve rde , oppu re sangue ed a l t re 
sostanze c o n s i m i l i . Le uova d i r ana n o n se rvono a n u t r i r e le migna t t e , ma b e n s ì i 
g i r i n i e i p i cco l i r anocch i che ne r i s u l t a n o . La s o c i e t à p ro t e t t r i ce degl i a n i m a l i i n d i c ò 
recentemente a l p u b b l i c o una vera ba rba r i e commessa dagl i a l l eva to r i d i m i g n a t t e . 
Si get tano negl i s tagni i cava l l i e g l i a s in i p r o s s i m i ad essere uccis i , per o f f r i r e a l le 

mignat te del le co lon ie d i a l l evamen to i l l o r o c ibo p red i l e t t o . A l l ' occo r r enza si adope
rano pure le vacche. S iccome lo s t ra to l i q u i d o d i quest i s tagni n o n è abbastanza elevato 
anche n e l l ' i n v e r n o per proteggere le m i g n a t t e dal gelo, conviene r i c o p r i r l o d i r a m i 

di p i n i e d i f rasche d u r a n t e la s tagione r i g i d a . N e l l ' i m p i a n t o d i ta l i co lonie b isogna 

badare i n o l t r e a n o n co l locar le t r o p p o v i c i n o ad a l t re acque, p e r c h è pot rebbe ben i s 
simo accadere che le m i g n a t t e , scavando i l suolo (?) , prendessero, per c o s ì d i r e , i l 
volo . L 'esper ienza ha d i m o s t r a t o per lo m e n o che le m i g n a t t e spa r ivano dal le co lon ie 

d i ta l so r ta , senza essere co lp i t e da nessuna e p i d e m i a . 
Sapp iamo dal Lando i s che u n cer to Enge ls ing , f a rmac i s t a s t ab i l i t o i n A l t enbe rga 

v ic ino a Mi ins t e r , possedeva uno s t a b i l i m e n t o d i i r u d i c o l t u r a , disposto m o l t o r a z i o n a l 
mente . Le sanguisughe g i o v a n i vengono n u t r i t e d i rane , i m m e r s e nel l ' acqua in una 

rete soff ice . Per ev i t a re la c r u d e l t à d i s e rv i r s i d i m a m m i f e r i v i v i ne l l ' a l imen taz ione 
del le m i g n a t t e , le q u a l i t u t t a v i a r i c h i e d o n o un c ibo confacente al le l o ro esigenze, i l 



148 Classe quarta: Anellidi. — Sottoclasse seconda: Irudinei 

p r o p r i e t a r i o d i questo s t ab i l imen to ha cura d i r i e m p i r e parecchi t r u o g o l i d i legno, 
l a r g h i e p i a t t i , d i pann i d i flanella, i n z u p p a t i ne l sangue d i qualche m a m m i f e r o ucciso 
d i fresco e l i lascia gal leggiare nei suoi p icco l i s tagni a r t i f i c i a l i , dove sono subi to 
cope r t i dal le migna t t e . E g l i p ra t ica tu t t av ia questo genere d i a l i m e n t a z i o n e sol tanto 
una vo l ta a l l ' a n n o . Engels ing ha i n o l t r e cu ra d i man tenere t u t t o l ' anno a l lo stesso 
l i v e l l o l 'acqua dei suoi serba to i d i a l l evamento e sop ra t tu t to d i n o n lasciarne solle
vare i l l i v e l l o , p e r c h è a l t r i m e n t i le capsule del le uova , che s i t r o v a n o al l 'a l tezza d i 
1 0 - 1 5 c m . sopra lo specchio de l l ' acqua , nel le pozze cos t ru t te a r t i f i c i a l m e n t e , coperte 
d i zol le erbose e r ives t i t e sui m a r g i n i d i uno s t ra to d i t o r b a soff ice , si t roverebbero 

sot t 'acqua e andrebbero perdute i n m e n o d i 24 o re . 
Per conservare le m i g n a t t e i n m o d o da potersene se rv i r e , è bene tener le i n un 

largo rec ip iente d i v e t r o , c i l i n d r i c o , r i e m p i t o per u n te rzo d i acqua d i fiume e coperto 
con u n p a n n o l i n o d i tela. L 'acqua dev'essere r i n n o v a t a so l tan to quando accenna a 
decompor s i e bisogna man tene r l a , poss ib i lmen te , a l la stessa t e m p e r a t u r a , d i pochi 
g r a d i super iore a l lo zero duran te l ' i n v e r n o e uguale a que l la de l l ' acqua corrente 

nell 'estate. 
Espo r r emo brevemente u n o dei m e t o d i p r epa ra t i per conservare una grande 

q u a n t i t à d i migna t t e . Si prende una bot te d i legno dolce, d iv i sa i n due p a r t i ugual i 
da u n t ramezzo ver t ica le , buchere l la to , pure d i legno. Una del le d i v i s i o n i dev essere 

r i e m p i t a fino a l l 'a l tezza d i c irca 15 c m . da u n miscug l io d i a r g i l l a e d i t o rba , o d i 
erba, po i v i si versa una q u a n t i t à d 'acqua suf f ic ien te , n o n so l tan to a r i c o p r i r e lo strato 
so l ido , m a anche a supera r lo d i qualche c e n t i m e t r o . I n tale par te de l la bo t te si prat ica, 
poss ib i lmente , un f o r o , che si possa ch iudere con u n tu racc io lo d i sughero , destinato 

a far scolare l 'acqua d i t r a t to i n t r a t t o , per r i n n o v a r l a . Una bo t t e d i m e d i a grandezza 
p u ò contenere pers ino 1 0 0 0 migna t t e ed è sempre chiusa con u n panno d i tela. 

La stagione p i ù favorevo le per raccogl iere le m i g n a t t e , che debbono essere con
servate, è l ' au tunno , epoca i n cu i sono p i ù robus te e p i ù sane. Si p u ò anche fa r uso 
d i quel le raccolte i n p r i m a v e r a , m a con m i n o r e sicurezza. Invece que l le raccolte 
nell 'estate non servono affa t to per g l i us i c o m m e r c i a l i , p e r c h è n o n soppor tano i l tras
p o r t o e n o n si possono conservare a l u n g o . L a ca t tu ra del le m i g n a t t e è f a t t a da per
sone, che scendono negl i s tagni p o p o l a t i da quest i v e r m i , col le gambe nude , e ne 
s m u o v o n o i l f o n d o per m o d o da d i s tu rba rne le a b i t a t r i c i . A l l o r a le m i g n a t t e r isalgono 
i n par te a l la super f ic ie del l 'acqua e si p r e n d o n o f ac i lmen te col le m a n i o cou una rete 

dal le magl ie fine; non d i r ado si attaccano al le gambe nude del le persone che vogl iono 
i m p a d r o n i r s e n e , le q u a l i po i le staccano colle debi te p r e c a u z i o n i , per v i a del le ven
tose. Quelle che hanno g i à i n c o m i n c i a t o a succhiare sono i n s e r v i b i l i , m a c iò accade 

d i r ado . Cat turate le m igna t t e , bisogna t r a spor t a r l e nei l u o g h i i n c u i mancano , o dove 
in par te vennero d i s t ru t t e , operazione che r i ch i ede la m a s s i m a caute la . 

Quasi tu t te le migna t t e adoperate ne l la G e r m a n i a p r o v e n g o n o da l l a Po lon ia , dalle 
f r o n t i e r e del la Russia, da l la T u r c h i a e d a l l ' U n g h e r i a . I l m i g l i o r m e t o d o d i t raspor to 

consiste nel col locarne u n n u m e r o n o n t r o p p o cons iderevole i n sacchett i d i te la , che 
bisogna i n u m i d i r e c o n t i n u a m e n t e , depost i sopra apposi te s tuo ie , fissate i n u n carro 

ben sospeso sopra mol l e robus te e chiuso da tu t t e le p a r t i . Dai g r a n d i deposi t i 

del la G e r m a n i a le migna t t e vengono t raspor ta te ne i l u o g h i poco l o n t a n i , i n c u i sono 

r ichies te , i n sacchett i d i tela a v v o l t i i n uno s t ra to d i musco u m i d o e depos t i i n cassettine 

pe r fo ra te . 
Le m i g n a t t e d i cu i s i fa uso i n E u r o p a appar tengono a due^specie p r i n c i p a l i , sud

d iv i se i n var ie sottospecie e v a r i e t à ; queste due specie s o n o : la M I G N A T T A M E D I C I N A L E 
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(Hirudo medicinalis) e la M I G N A T T A O F F I C I N A L E O M I G N A T T A D ' U N G H E R I A ( I L o f f i 
cinali*), m a , anche as t raz ione fa t ta d a l l ' i m p o s s i b i l i t à d i scopr i re qualche carat tere 
ana tomico che ci pe rme t t a d i d i s t ingue r l e , le d i f fe renze del la l o ro colorazione sono 
così poco spiccate, che le supposte specie e sottospecie ne f o r m a n o una sola. Nella 

v a r i e t à ch iamata Hirudo medicinalis l ' addome è quasi i n t i e r a m e n t e nero o sparso 
di macchie su f o n d o n e r o ; questa f o r m a è d i f fusa nella magg io r par te de l l 'Eu ropa , 
vale a d i r e i n F ranc ia , i n 

German ia , nella D a n i m a r c a , 
nel la Svezia, i n Russia e i n 
I n g h i l t e r r a . L ' a l t r a v a r i e t à 

p r inc ipa l e , H.officinalis, è d i 

color v e r d e - o l i v a s t r o - u n i t o 
su l l ' addome e spetta a l l ' E u 
ropa m e r i d i o n a l e e d i sud-est. 
Popola i n n u m e r o s t e r m i n a t o 
le ampie 'pa ludi d i Esseg, i n 
Slavonia . 

A l t r e specie del genere 

Hirudo v i v o n o f u o r i d e l l ' E u 
ropa e vengono pure adope
rate per usi m e d i c i n a l i . Cosi, 

per esempio, YH. troctina è 
d i f fusa ne l l 'A lge r i a e i n tu t ta 
la Barber ia . Queste migna t t e 
vengono cat turate a p re fe 
renza nel la par te se t t en t r io 
nale-occidentale del Marocco, donde si esportano i n I n g h i l t e r r a e n e l l ' A m e r i c a del sud, 
passando per lo s t re t to d i G i b i l t e r r a . Nelle colonie f rances i de l Senegal si fa uso del la 
piccola H. mysomelas, che i negr i fo rn i scono per con t r a t to agl i ospedal i . N e l l ' I n d i a , 
a Pondichery , esiste una specie ind igena , ch i ama ta H. granulosa, f o r m a ve ramente 
colossale, che m o r d e con v io lenza es t rema, per cui spesso si stenta a f e r m a r e l ' e m o r 
ragia p rodo t t a dal le sue f e r i t e . Anche l ' A m e r i c a se t ten t r iona le a lberga alcune specie 
di migna t t e . 

L ' E M O P I C E V O R A C E o M I G N A T T A D E L C A V A L L O (Haemopis vorax) ha pure un 'area 
d i d i f fus ione m o l t o estesa. I n questa specie i l co rpo è p i a t to , con m a r g i n i seghettat i 

poco sp icca tamente ; i den t i sono meno aguzzi . Questa m i g n a t t a è pure carat ter izzata 
dal la t i n t a scura, anz i quasi nera , del c o r p o ; mancano le s t r iscie l o n g i t u d i n a l i sul 
d o r s o ; i l a t i del corpo sono o r l a t i d i g i a l l o . N e l l ' A f r i c a se t tent r ionale quest i v e r m i 
sono u n vero f lagel lo pei cava l l i e per le b o v i n e e f u r o n o s tud ia t i con mol ta cura 
dal G u y o n , medico francese. U n solo bue ne conteneva 27 i n bocca, nel le fauci , nel la 
la r inge e nel la t rachea. Due ore dopo la m o r t e della l o r o v i t t i m a , i vo rac i a n i m a 
le t t i ne succhiavano ancora av idamen te i l sangue, a f fondando a l t e rna tamente la 
testa nel le numerose f e r i t e da essi p ra t ica te . I I vo lgo accerta che sei migna t t e d i 

questa specie bastano a uccidere u n c a v a l l o ; p u ò dars i che c iò non sia ve ro , m a 
senza d u b b i o sono p i ù che su f f i c i en t i per t o r m e n t a r l o i n m o d o insoppor t ab i l e . 
L ' emop ice vorace è spesso confusa con una specie congenere, Aulacostomum gulo, 
colla quale conv ive , i l cu i co rpo d i co lor ve rde -ne r i cc io si assott igl ia m o l t o nel la 

par te a n t e r i o r e ; i den t i sono ancora p i ù scarsi e p i ù ot tus i e lo s tomaco presenta 

Mignatta medicinale (Hirudo medicinalis): 1, veduta disopra; 
2, veduta di fianco, mentre nuota ; 3, faringe sezionata lon
gitudinalmente e ingrandita; 4, bozzolo delle uova, ingrand. 
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sol tanto a l l ' e s t r e m i t à due sacchi c iech i . Una specie d i questa f a m i g l i a , Nephelis vul
garis, m i g n a t t a che g iunge a l la lunghezza d i 5 c m . , popola i n n u m e r o considerevole 
g l i s tagni dei nos t r i paesi e m o l t e acque c o r r e n t i sparse d i cannet i e coper te d i fogl ie 
d i n infee . I l corpo è p i a t t o , g l i ane l l i poco spicca t i , g l i occhi i n n u m e r o d i ot to 
e d ispos t i i n coppie , la f a r inge senza d e n t i . Questa specie si n u t r e d i sostanze a n i m a l i 
e vegeta l i . A b b i a m o osservato p receden temente che g l i i n d i v i d u i g i o v a n i della 
Nephelis vulgaris sono m o l t o ada t t i a l lo s tud io del la c i rco laz ione del sangue nelle 
migna t t e . Agg iunge remo ancora che quest i v e r m i n o n si r i p r o d u c o n o spontanea
mente per d iv i s ione e che g l i i n d i v i d u i d i v i s i a r t i f i c i a l m e n t e n o n si sv i luppano , n è 

r iacquis tano le p a r t i perdute . Giova no ta re t u t t a v i a che i l L e u c k a r t tenne p r ig ion i e r a 
per u n anno una migna t t a , la quale , pu re essendo senza testa, sa l te l lava con grande 

v i v a c i t à al m i n i m o con ta t to . 
Per ch iudere o p p o r t u n a m e n t e questo cap i to lo , r i f e r i r e m o la descr iz ione delle 

ce lebr i sanguisughe d i Ceylon, fa t ta da Schmarda nel suo « Viagg io i n t o r n o al m o n d o ». 
« 1 t o r m e n t i d o v u t i a l le zanzare ed al le b la t te n o n h a n n o i m p o r t a n z a r i spe t to a que l l i , 
ben p i ù t e r r i b i l i , a cui sono esposti o v u n q u e i cacc ia tor i , p e r c h è le selve e le prater ie 
b r u l i c a n o d i piccole migna t t e t e r ragno le , appa r t enen t i a l la Hirudo ceylonica, già 
nota agl i s c r i t t o r i p i ù a n t i c h i . V i v o n o ne l l ' e rba , sot to le fog l i e cadute dagl i a lber i e 

sot to i sassi, m a salgono pure sugl i a l b e r i e sui cespugl i . Sono ve loc iss ime nei loro 
m o v i m e n t i e fiutano senza d u b b i o da l on t ano la p reda . Appena a v v e r t o n o la presenza 
di u n u o m o o d i u n an ima le , convengono dai l u o g h i v i c i n i e p i o m b a n o sulla misera 
v i t t i m a , la quale spesso n o n avver te neppure la l o r o p u n t u r a . Dopo qualche ora, 
essendo ben sazie, si staccano spontaneamente dal co rpo della p reda . G l i ind igeni , 

che ci accompagnavano, avevano cura d i medicare le f e r i t e p r o d o t t e da queste mignat te 
col la calce caustica, che po r t ano sempre seco nel le l o r o scatole d i be te l , oppu re colla 
sal iva resa acre da l betel o dal la calce. T r o v a i na tu ra le che ne r isul tasse una violenta 
i n f i a m m a z i o n e e m i spiegai la na tu r a delle piaghe, che g l i i n d i g e n i avevano ai piedi . 
M o l t i cons iderano i l sugo d i u n l i m o n e (Citrus tuberoides) come u n o t t i m o specifico 
con t ro i l m o r s o d i queste m i g n a t t e . T u t t i ques t i r i m e d i sono o t t i m i per staccare la 
migna t t a dal co rpo del la sua v i t t i m a , m a i r r i t a n o senza a lcun d u b b i o la f e r i t a . Disgra
z ia tamente questi i n s o p p o r t a b i l i a n i m a l e t t i cercano a preferenza i p u n t i i n cu i le loro 
compagne hanno g i à t r o v a t o p r i m a u n b u o n r i s t o r o , p o i c h é la pel le i n f i a m m a t a , più 

calda e compenet ra ta d i sangue, le a l le t ta . Vo lendo preservars i da l le aggressioni di 
questo p icco lo , ma t e r r i b i l e nemico , è ind i spensab i l e r i p a r a r s i i p i e d i con calze di 
cuoio , o d i lana m o l t o grossa, che si m e t t o n o sopra i ca lzoni e si legano sotto le 
g inocch ia . Quelle d i lana sono p iù comode e ne p o r t i a m o sempre u n pa io d i scorta, 

p e r c h è si lacerano f ac i lmen te nel l ' a t t raversare le macchie . T r o v a i spesso v ic ino al 
legaccio delle calze var ie dozzine d i queste m i g n a t t e , che si s fo rzavano d i oltrepas

sa r lo . Duran te la marc i a si s o f f r i v a m e n o , se n o n a l t r o i l p r i m o de l la fila, p e r c h è , 

appena hanno f iu ta to la carne fresca, le m i g n a t t e si lasciano cadere dag l i a lbe r i sui 

passant i . Malgrado tu t te le p recauz ion i pos s ib i l i , ne a v e v a m o su l la nuca , ne i capelli 

o sul le braccia , p e r c h è n o n v i v o n o so l tan to ne l l ' e rba e f r a i cespugl i , m a anche sulle 
p iante d ' a l to fus to » . 

Le nostre acque do lc i ci p e r m e t t o n o d i f a r conoscenza con u n ' a l t r a f a m i g l i a d i 

m i g n a t t e , composta del le C L E P S I N I D E (Clepsinidae), cara t te r izza te da l c o r p o breve e 
p i a t t o , che si assott igl ia g rada tamen te ne l la par te a n t e r i o r e e t e r m i n a col la ventosa 

sulla quale sono fissati g l i occh i . La f a r i n g e , p r i v a d i mascel le , p u ò essere p ro t r a t t a 

come una probosc ide . V a r i e specie del genere Glepsine s ' i n c o n t r a n o sul le fog l i e delle 
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Pontobdella (Pontobdella musicata). Grandezza naturale. 

p iante acquat iche e su l l a to i n f e r i o r e de i sassi. Sono g r i g i e , g i a l logno le o b ianch icc ie : 
appena staccate da l l 'ogge t to a cu i si appoggiavano , a t t o r c ig l i ano i l co rpo e ne i n c u r 
vano i m a r g i n i l a t e r a l i ; tale a b i t u d i n e è a f fa t to cara t te r i s t ica d i questa f a m i g l i a . P r o 

digano a l la p ro l e cure p a r t i c o l a r i . Po r t ano le uova su l l ' addome e i neona t i r i m a n g o n o 
a lungo presso al la m a d r e , a l la quale si at taccano col la ventosa pos ter iore . Le clepsine 

si n u t r o n o p r i n c i p a l m e n t e d i a n i m a l i i n f e r i o r i , m a n o n so l tan to del l o r o sangue; le 
s ingole specie h a n n o p e r ò i l o r o p i a t t i f a v o r i t i ; c o s ì , pe r esempio , la Glepsine com
planata p refer i sce le ch iocc io le acquat iche , la C. flava le l a rve d i zanzare a t u t t i g l i 

a l t r i c i b i . 
Una f o r m a s t r e t t amen te a f f i ne al le c lepsine (Haementeria mexicana) v iene 

adopera ta n e l l ' A m e r i c a cent ra le come la nos t ra m i g n a t t a ; p u ò da r s i i n o l t r e che m o l t e 
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specie d i migna t t e adoperate da i Cinesi per usi m e d i c i n a l i , spe t t ino al le c leps in ide , 
essendo per la m a g g i o r par te d i piccola mo le . 

Anche la P O N T O B D E L L A O M I G N A T T A D E L L E R A Z Z E (Pontobdella muricata) è 
una c leps in ide : si d i s t ingue per le robus te ventose e per le p ro tube ranze che rico
p r o n o la superf ic ie del suo co rpo , d i co lo r g r i g i o - v e r d i c c i o . Si t r a t t i ene a preferenza 
sulle razze. I n s c h i a v i t ù è p iu t tos to t a rda e ot tusa. La sua robus ta muscu la tu ra le 
pe rmet te d i r i m a n e r e a lungo distesa i n posiz ione o r i zzon ta le , a t taccandosi sol tanto 
a qualche oggetto col la ventosa pos te r io re . I n generale p e r ò si lascia penzolare nel 
v u o t o , c o l l ' e s t r e m i t à della testa i n c u r v a t a ne l l ' a t t egg iamento cara t te r i s t i co della 
m a r m o t t a . P u ò da r s i che ne l la v i t a l i be r a questa m i g n a t t a n o n sia cos ì p ig ra come si 
crede. Anche le razze d i g i o r n o r i m a n g o n o quasi i m m o b i l i , m a al ca lar del la notte 
d iven tano al legre e v i v a c i . È p robab i l e che anche la m igna t t a l o r o ospite condiv ida 
questo m o d o d i c o m p o r t a r s i ( 1 ) . 

C L A S S E Q U I N T A 

n^TESDvnjLTEiXjDvrinsrTi (NEMATHELMINTHES) 

Lo scopo principale di questa opera, vale a dire la descrizione della vita degli 
a n i m a l i , nel le classi s u p e r i o r i p u ò essere r agg iun to senza che si tenga conto delle 
m o d i f i c a z i o n i de l la s t r u t t u r a i n t e r n a , d i p e n d e n t i da i r a p p o r t i de l l a v i t a esterna. 
I n t u t t i i g r u p p i ca ra t t e r i s t i c i , non esclusi i m a m m i f e r i , venne ado t ta ta que l l a misu ra 
d i u n i t à ana tomica , che n o n è assolutamente possibi le a t t r i b u i r e a qua lche mani fes ta 
z ione del la v i t a esterna. N a t u r a l m e n t e , i d e n t i , i l r i v e s t i m e n t o de l c o r p o , g l i organi 
l o c o m o t o r i , i n s o m m a tu t te le p a r t i c o l a r i t à p i ù spiccate, devono essere descr i t te colla 
mass ima esattezza, a c c i o c c h é i l le t tore , i g n a r o d i scienze n a t u r a l i , possa giovarsene 
per d i s t inguere le s ingole f o r m e e pa ragonar le f r a l o r o . 

Discendendo nelle classi i n f e r i o r i de l la fauna te r res t re , v e d i a m o cancel lars i p r o 
gress ivamente que l la d iv i s ione n o n ing ius t i f i ca ta f r a i ca ra t t e r i es te rn i ed i n t e r n i , 
necessaria alla descrizione del la v i t a degl i a n i m a l i . Nei casi i n c u i c i occor re i l m i c r o 
scopio per d e t e r m i n a r e sc ien t i f i camente i ca ra t t e r i degl i a n i m a l i , poss iamo esser cert i 

che i l l o r o co rpo non è r i ve s t i t o da u n ab i t o quals ias i e n o n presenta pieghe d i sorta, 
o per lo meno queste non bastano a d i s t i ngue r lo i n nessun m o d o . A m i s u r a che ci 

adden t r e r emo nel le classi d i cui d o b b i a m o ancora t r a t t a r e , si f a r à sempre p iù grande 

la n e c e s s i t à d i schiudere l ' i n t e r n o per f a r c i u n ' i d e a de l l ' e s t e rno . D o v r e m o p e r c o r r e r e i 

sent ier i i n t r i c a t i , e n o n sempre t r o p p o es te t ic i , de l la s to r i a de l lo s v i l u p p o , p o i c h é la 

v i t a d i m o l t i s s i m i n e m a t e l m i n t i si compone d i p r o g r e s s i v i p e r f e z i o n a m e n t i corpore i , 

(1) Secondo le ricerche di Sauson e di JVloquiu-
Taudon la quantità media di sangue che una grossa 
sanguisuga medicinale estrae è di circa 16 gr., e 
tenendo conto della quantità di sangue che scola 
dopo l'applicazione si ha che la sanguisuga fa 
perdere all'ammalato circa 31 grammi di sangue. 
L'uso della sanguisuga in medicina ha incomin
ciato a divenir importante verso i l 1824 e fu in 
massimo favore dal 1812 al 1850, dopo andò di

minuendo poiché si venne a riconoscere che esso 
poteva dar luogo ad inconvenienti gravi, partico
larmente per ciò che riguarda la trasmissione 
delle malattie infettive. Anche quando la sangui
suga non è stata mai adoperata può trasmettere 
germi nocivi come quelli del carbonchio, della set
ticemia, ecc. Cogli scarificatori si tende oggi a 
sostituire l'opera delle sanguisughe. 
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Sviluppo di un Nematoxys. Ingrandito 400 volte. 

d ipenden t i d a l c a m b i a m e n t o d i sogg iorno . Segu i remo i nos t r i p ro t agon i s t i da l la carne 
d i u n an ima le l o r o ospite, n e l l ' i n t e s t i n o d i u n a l t r o e pe r f ino i n que l lo d e l l ' u o m o , 
da l l ' acqua ne l co rpo d i u n a n i m a l e , dal suolo u m i d o ne l p o l m o n e d i una rana , dal la 
c a v i t à a d d o m i n a l e d i u n b ruco o d i una locusta ne l t e r r eno . Una v o l t a superata la 
r ipugnanza che ci d o m i n a d i n a n z i a quest i f a t t i n a t u r a l i , si t r o v a che le m e t a m o r f o s i 
e le m i g r a z i o n i dei v e r m i i n t e s t i na l i sono in teressant i ss ime ed i s t r u t t i v e . Si a m m i r a n o 
ino l t r e i r i s u l t a t i de l la scienza, la quale , med ian t e fa t icos i e s p e r i m e n t i e paz ien t i 
r icerche, r iusc i a smascherare quasi t u t t i ques t i parass i t i del corpo u m a n o ed a spie

gare l ' o r i g i n e del le f o r m e dannos iss ime al la nos t r a esistenza. Ne l la descrizione d i 
questi v e r m i e dei g r u p p i a f f i n i , c i s i amo a t t e n u t i a preferenza a l la sp lendida opera 
di Rodo l fo L e u c k a r t : « I parass i t i d e l l ' u o m o » , come pure al le m o n o g r a f i e d i Schneider , 

di B ù t s c h l i e d i a l t r i a u t o r i , i q u a l i s t ud i a rono ne l m o d o p i ù esatto che si possa 
i m m a g i n a r e l ' a rgomen to d i cu i d i s c o r r i a m o ; v o l e n d o e s p r i m e r c i con un m o t t o clas

sico, p o t r e m m o d i r e p e r c i ò che « a n o i n u l l ' a l t r o r i m a n e » che c i t a r l i t es tua lmente , 
o r i p r o d u r r e le l o r o espos iz ioni . 

I N E M A T E L M I N T I (Nemathelminthes) hanno co rpo filiforme o f u s i f o r m e , sempre 

i na r t i co l a to e senza p i e d i . L a pel le è d u r a ed elastica, l ' i n v o l u c r o musco la re annesso 

sovente assai s v i l u p p a t o . I sessi sono d i v i s i f u o r c h é i n qualche caso r a r i s s i m o . 
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Echinorinco gigante (Echinorhynchus gigas). a, Grandezza natur. ; b, estremità anteriore ingrandita. 

Gli ACANTOCEFALI (Acanthocephali) appartengono tutti al genere Echinorhyn
chus e sono ca ra t t e r i zza t i da una probosc ide coper ta d i parecchie f i l e d i p i cco l i u n c i n i , 
che t a lvo l t a d i v e n t a n o assai numerose . Se la p robosc ide n o n è r i g o n f i a o globosa, 
come accade i n va r i e specie, p u ò essere p r o t r a t t a e r a t t r a t t a d a l l ' a n i m a l e , come u n 
d i to d i guan to , p o i c h é pe l m o v i m e n t o speciale de i d e n t i n i r i v o l t i a l l ' i n d i e t r o , g l i acan

tocefal i concordano cogl i a l t r i n e m a t e l m i n t i ne l l a durezza ed e l a s t i c i t à dei r i v e s t i m e n t i 
cutanei e ne l l a d i s t i n z i o n e de i due sessi; m a ne d i f f e r i scono p e r ò i n m o d o no t evo l i s 
s imo per la mancanza d i u n t ubo in tes t ina le d i s t i n t o e d i u n appara to digerente . 

A l l o stato adu l to , c i o è q u a n d o sono m a t u r i sessualmente, quest i v e r m i v i v o n o 
sol tanto ne l t u b o in tes t ina le de i v e r t e b r a t i ; c o s ì fa , per esempio , VEchinorhynchus 
gigas, che ha la lunghezza e la grossezza del l ' ascar ide ed abi ta l ' i n t e s t i no tenue de l 
maia le . Ma, p r i m a d i pe rven i r e ne l l a l o r o stazione d e f i n i t i v a , g l i e c h i n o r i n c h i debbono 

compie re parecchie m i g r a z i o n i , s i m i l i a quel le a cu i a b b i a m o accennato p i ù sopra . 

I n f a t t i , d u r a n t e i l p e r i o d o g i o v a n i l e , i l n e m a t e l m i n t o t e s t é m e n z i o n a t o , parassita del 
ma ia l e , s i t r a t t i e n e nel le l a rve del m a g g i o l i n o e d i v a r i e specie a f f i n i , che i m a i a l i 
scovano e m a n g i a n o v o l o n t i e r i . Sapp iamo da L e u c k a r t che Y Echinorhynchus proteus, 
c o m u n e i n v a r i pesci , passa la sua g i o v e n t ù n e l l ' i n t e s t i n o de l g a m m a r o (Gammarus), 
i l qua le lo i n g h i o t t e m e n t r e è ancora c i r conda to d a l l ' i n v o l u c r o d e l l ' u o v o . ^Echino
rhynchus monoliferus, c o m u n e i n parecch i r o s i can t i ( c r i ce to , topo campagno lo e 
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g h i r o ) al lo stato larvale v i v e ne i co leo t t e r i e a preferenza i n u n co leo t te ro p r o p r i o 
de l l 'Eu ropa m e r i d i o n a l e (Blaps mucronata). La sua l a rva p u ò t u t t a v i a sv i l uppa r s i 
anche n e l l ' u o m o ; u n na tura l i s ta i t a l i a n o , Galandruccio , ne f u i n f e t t a to e dopo otto 
se t t imane p o t è espellere 33 i n d i v i d u i d i questa specie d i acantocefa l i , i q u a l i in fe t tano 
senza d u b b i o l ' u o m o assai p i ù sovente d i quan to si creda, m a sono poco s tud ia t i dai 
m e d i c i . I n f a t t i i l L a m b ì t r o v ò una v o l t a u n Echinorhynchus i m p e r f e t t a m e n t e s v i l u p 
pato e p e r c i ò n o n classif icabi le n e l l ' i n t e s t i n o tenue d i u n b a m b i n o . U n ' a l t r a specie, 
VEchinorhynchus polymorphus, da l corpo del g a m m a r o passa i n que l lo p i ù caldo 
de l l ' ana t ra per c o m p i e r v i i l suo s v i l u p p o u l t e r i o r e e proseguire i l corso del la sua 
v i t a . I n v a r i pesci m a r i n i , come per esempio nel le sogl iole , da l f ebbra io a l l ' ap r i l e , 

si t r o v a n o ne l mesente r io e ne l tessuto ce l lu la re che c i r conda i l fegato p iccol i ss imi 
acantocefa l i , n o n p i ù l u n g h i d i 1-2 m m . , a v v o l t i i n capsule, la c u i p roven ienza non 
è ancora spiegata. L a p o s s i b i l i t à che pene t r i no ne l co rpo dei pesci sudde t t i , passando 
at t raverso a l la pel le e a l la carne, n o n è m o l t o fonda ta ; p u ò da r s i invece che i n c o m i n 

cino le l o r o m i g r a z i o n i pa r t endo da l l ' i n t e s t i no del pesce e pervengano a l lo stato adulto 
ne l l ' i n t es t ino d i u n a l t r o pesce o d i u n pa lmipede . 

I C H E T O G N A T I (Chaetognataé) f o r m a n o u n p iccolo g r u p p o d i v e r m i interessan
t i s s i m i , i q u a l i sarebbero degn i d i cos t i tu i re u n o r d i n e o una classe speciale e d i essere 
co l loca t i p r i m a dei n e m a t e l m i n t i . Sono v e r m i t r a spa ren t i come i l v e t r o , che spettano 

Sagitta (Sagitta bipunctata). Ingrandita 25 volte. 

esc lus ivamente a l m a r e , sul la cu i super f ic ie si agg i rano a n u o t o , r i u n i t i sovente in 

schiere numerose . Spesso guatano la preda , f e r m i i n pos iz ione o r i z z o n t a l e , come i 
l ucc i , m a n o n d i rado le balzano addosso a l l ' i m p r o v v i s o , come treccie v e l o c i . S i nu t rono 

d i a n i m a l e t t i pelagici e del le l o r o l a r v e . I l l o r o c o r p o snel lo l i r ende m o l t o adat t i a 
questo genere d i caccia. M a r t i n o Slabber , an t i co na tu r a l i s t a olandese, diede l o r o circa 

duecen t ' ann i o r sono i l n o m e d i Sagitta ( t r e cc i e ) ; la pa r t e pos te r io re de l co rpo pre

senta d ' a m b o i l a t i una p inna o r i zzon ta l e , so r re t t a da costole raggia te p i ù du re , come 

le p inne de i pesci, a l la quale si aggiunge p o s t e r i o r m e n t e u n a la rga e g rande pinna 

caudale. I l m o d o d i v ive re d i quest i v e r m i , che concede l o r o una c o s ì g rande m o b i l i t à , 

r i ch iede n a t u r a l m e n t e u n appara to d i o r i en t az ione ben s v i l u p p a t o ; i n f a t t i essi pre

sentano, sul la testa r o t o n d a e ben d i s t i n t a da l co rpo , due occhi e due antenne . Per 

i m p a d r o n i r s i del la preda si g i o v a n o d i u n appa ra to masce l la re r o b u s t o , cos t i tu i to di 

parecchi u n c i n i , d ispos t i g l i u n i d i r i m p e t t o agl i a l t r i . Quest i s t r a n i a n i m a l e t t i , pure 

r appresen ta t i ne l la par te occidenta le de l m a r Bal t ico da l la Sagitta bipunctata, osser

v a t i supe r f i c i a lmen te , r i c o r d a n o i pesci ; G i o r g i o Meissner l i cons ide ra i n f a t t i a i suoi 
t e m p i come v e r t e b r a t i . 
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Poch i g r u p p i d i a n i m a l i hanno per l ' u o m o u n interesse p i ù d i r e t t o dei N E M A T O D I 

(Nematodes), p e r c h è essi c o m p r e n d o n o la m a g g i o r par te deg l i endoparass i t i p i ù 
pe r i co los i . 

Quasi t u t t i ques t i a n i m a l e t t i v i v o n o a l lo s tato parassi ta ne l co rpo deg l i a l t r i a n i 

m a l i , o nel le p i a n t e ; non m a n c a n o t u t t a v i a le f o r m e che m e n a n o v i t a l i be r a ne l suolo 

u m i d o , ne l l ' acqua dolce o nel m a r e , p r o d u t t o r e d i o g n i v i t a . I l m a r e a lberga i n f a t t i 
quasi t u t t i i m e m b r i d i una f a m i g l i a , poch i s s imo conosciuta finora, composta degl i 
U R O L A B I (Urolabea), a n i m a l e t t i s o t t i l i , t r a s p a r e n t i e m i c r o s c o p i c i , d i cu i a l cun i gener i 

r i co rdano i c h e t o p o d i , c o s ì r i ccamen te r app re sen t a t i nel mare , per la presenza d i 
alcune setole isolate disposte s u l l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e del co rpo . Quasi t u t t i i gener i 
desc r i t t i con n o m i d i v e r s i da m o l t i a u t o r i , secondo Schneider , d o v r e b b e r o essere 

Estremità anteriore di un Enoplus. Molto ingrandita. 

r i u n i t i i n u n solo ed un ico genere, Enoplus, ca ra t t e r i zza to da u n certo n u m e r o d i 
m i n u t i s s i m i b i t o r z o l i t a t t i l i , che appa iono su l la pel le ed a cu i appar tengono pure le 
setole sopra menz iona te . Nel la bocca d i certe specie si osservano special i aculei c a v i ; 

mo l t e presentano a l l ' e s t r e m i t à de l la coda una gh iando la filatrice, pa r t i co l a re , che si 
apre a l d i so t to de l la coda. « Appena l ' a n i m a l e ha fissato la coda a qualche pun to 
d 'appoggio , c o n t i n u a ad ag i t a r s i e secerne u n filo argenteo, l ungo sovente parecchi 
m i l l i m e t r i e t rasparente come i l ve t ro . Uno dei capi d i questo f i l o è fisso; d a l l ' a l t r o 
osci l la l i be ramen te ne l l ' acqua i l co rpo d e l l ' a n i m a l e t t o » (Schne ide r ) . Pare che g l i 

enop l i m a r i n i p e r v e n u t i a l lo stato adu l to si t r a t t engano a m a g g i o r i p r o f o n d i t à che 
non al lo stato l a rva l e . Le la rve vennero i n f a t t i r i n t r a c c i a t e da Schneider v i c i n o ad 

Helgoland , ad una p r o f o n d i t à m i n i m a ed anche su l la s u p e r f ì c i e de l l ' a cqua ; s t r i sc ia 
vano sopra tu t te le a lghe. G l i i n d i v i d u i a d u l t i scendevano per lo p i ù a l la p r o f o n d i t à 
d i 4 o 5 m e t r i . 

A l l e specie m a r i n e s i aggregano numerose specie d 'acqua dolce, le q u a l i , con a l t r i 

n ema tod i m i c r o s c o p i c i , d i cu i p a r l e r e m o p i ù t a r d i , venne ro ind ica te da i n a t u r a l i s t i 
an t i ch i e m o d e r n i co l n o m e d i « a n g u i l l u l e acquat iche » , che o g g i d ì n o n è p i ù ammesso. 
Questi v e r m i serpeggiano sul f o n d o l imacc ioso degl i s tagni , o f r a le r a d i c i del le l emne , 
dove l 'occhio de l l ' osse rva tore esperto l i scopre f ac i lmen te , e saminando i n u n ve t ro 
d i o r o l o g i o una piccola q u a n t i t à d i m e l m a contenente avanz i d i vegeta l i ed i n f u s o r i . 

I l B ù t s c h l i ha d i m o s t r a t o che la d iv i s i one s is temat ica f r a i n e m a t o d i m a r i n i e i 
n ema tod i d 'acqua dolce , s t ab i l i t a da l na tu ra l i s t a inglese Bas t ian , n o n è a m m i s s i b i l e , 
p o i c h é n o n è conven ien te ne l l a s i s temat ica d i v i d e r e g l i a n i m a l i secondo l ' ambien te 

in cu i v i v o n o . I l B ù t s c h l i r i f e r i sce q u a n t o segue i n t o r n o a l la fo rza d i resistenza d i 

questi m i n u s c o l i v e r m i c i a t t o l i : « Feci un 'osservazione i n t o r n o a l l ' a f f i n i t à del le specie 
te r ragnole e del le specie m a r i n e , la quale p u ò c h i a r i r e ne l lo stesso t e m p o le diverse 

c o n d i z i o n i d i v i t a i n cu i quest i a n i m a l i possono esistere. D u r a n t e le m i e r icerche r i c e 
vet t i da u n m i o col lega ed amico una zo l l a erbosa, raccol ta ne l p o r t o d i K u x h a v e n , 

f r a i sassi, i n una l o c a l i t à che r i m a n e sot t ' acqua ne l pe r iodo de l f lusso m a r i n o . Nel la 

t e r ra appiccicata a l l ' e rba t r o v a i c inque specie d i n e m a t o d i p r e t t amen te t e r r e s t r i , f r a i 

qua l i po te i classif icare la f o r m a t e r r agno la p i ù d i f fu sa ne i nos t r i paesi, Dorylaimus 
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papillatus. Questo [ fa t to d i m o s t r a che la t e r r a i n cu i v i v o n o i n o s t r i v e r m i c i a t t o l i 
p u ò essere pe r iod icamen te i m p r e g n a t a d 'acqua m a r i n a , senza che essi ne so f f rano . 
P e r c i ò , anche le f o r m e d 'acqua dolce possono avvezzarsi f a c i l m e n t e a v ive re ne l mare 
e n o n m i pare imposs ib i l e che certe f o r m e d 'acqua dolce s ' i n c o n t r i n o p u r e nel l 'acqua 

sa lmas t ra » . 
11 nos t ro osservatore c o m p e n d i a colle seguenti parole le osservazioni da l u i fatte 

i n t o r n o a l la presenza dei n e m a t o d i n o n parass i t i , che n o n v i v o n o nel le sostanze 
decomposte e a cu i appar t engono t u t t i i gene r i , f u o r c h é i l genere Bhabditis (Pelo-
dera, Leptodera) : « Cercai quasi sempre i n v a n o ques t i n e m a t o d i v i v e n t i a l lo stato 
l i be ro ne l l ' acqua , ne l la m e l m a o ne l suolo , f e t en t i per una avanzata decomposizione. 
I n generale la m e l m a del le acque m o l t o f e t e n t i n o n conteneva nessun n e m a t o d o ; lo 
stesso si p u ò d i r e delle masse d i conserve i m p u t r i d i t e ga l legg ian t i al la superf ic ie d i 
t a l i acque. Una r icca fauna d i n e m a t o d i s i s v i l u p p a invece ne l l ' acqua p u r a e corrente, 
c i o è ne i f o n d i m e l m o s i o sabbios i r e l a t i v i , su i sassi, sul le p i an te acquat iche e nel 
r i v e s t i m e n t o verde che s i è f o r m a t o su i f i l a m e n t i del le a lghe. Le specie che vivono 
ne l t e r r eno debbono essere cercate a p re fe renza sul le r a d i c i d i va r i e p i a n t e ; per conto 
m i o le t r o v a i sempre f r a i m u s c h i e i f u n g h i d i v a r i a sor ta e i n mezzo al le radici 
d i a lcune p r o d u z i o n i del le p ian te f ane rogame » . Sapp iamo i n o l t r e che i l suolo argilloso 
n o n è conveniente a l lo sv i l uppo d i ques t i a n i m a l i , m e n t r e invece la sabbia mescolata 

c o l l ' a r g i l l a o la sabbia p u r a si addice ben i ss imo al le l o r o esigenze. 
Tu t te queste osservazioni e quel le d i Schneider , che r i f e r i r e m o quan to p r ima , 

vennero fa t te ne l l a G e r m a n i a c e n t r a l e ; m a le r i ce rche d i a l t r i n a t u r a l i s t i hanno d i m o 
s t ra to che parecchie f o r m e a f f i n i popo lano la F r anc i a , l ' I n d i a o r i en t a l e e l 'Amer ica 

de l n o r d . 

Senza a t tenerc i a i c a r a t t e r i m i n u z i o s i esposti da i n a t u r a l i s t i s i s t emat ic i , t rat te
r e m o adesso d i a l c u n i n e m a t o d i m i c r o s c o p i c i , d i f f u s i d a p p e r t u t t o , i q u a l i , per lo meno 

du ran t e u n pe r iodo del la l o r o v i t a , si t r a t t engono i n qua lche sostanza decomposta. 
Anche ne l la nos t ra figura mancano i sudde t t i e m i n u t i ca ra t t e r i d i s t i n t i v i . Vediamo 

l ' ape r tu ra boccale a r m a t a d i p i cco l i n o d i n i , col l 'esofago che passa i n u n r igonf i a 

m e n t o s fer ico , seguito da l l u n g o tubo in tes t ina le . Siccome l ' a n i m a l e da n o i ra f f igura to 

è una f e m m i n a , poss iamo osservare le uova , disposte c i rca ne l c en t ro del corpo* in 
due c o n d o t t i che s i r i u n i s c o n o i n u n imbocco d i s t i n t o . 

L a f o r m a p i ù no ta d i questo g r u p p o , g i à osservata parecchie vo l t e ne l secolo XV111, 

è I ' A N G U I L L U L A D E L L ' A C E T O (Anguillula aceti deg l i s c r i t t o r i ) , cons idera ta f ino a 

quest i u l t i m i t e m p i come una specie d iversa d e l l ' A N G U I L L U L A D E L G L U T I N E ( A . glu-
tinis deg l i s c r i t t o r i ) , finché Schneider n o n r i c o n o b b e che l ' a n i m a l e t t o da l u i esami

nato p i ù v o l t e p u ò essere con tenu to tan to ne l l ' ace to q u a n t o nel g l u t i n e . 11 g lu t ine non 

è la sostanza che d e t e r m i n a la presenza del le a n g u i l l u l e , m a p iu t to s to i f u n g h i m i c r o 

scopic i che si f o r m a n o r a p i d a m e n t e , ve rsando u n po ' d i aceto su l g l u t i n e . « Esaminando 

a l u n g o l 'aceto s i r i conobbe che l ' a n g u i l l u l a v i s ' i ncon t r a assai p i ù d i r ado d i quanto 

n o n asserissero g l i osse rva to r i p i ù a n t i c h i . Si credet te che questo f a t to dipendesse 

da l l a compos iz ione de l l ' ace to , i l quale o r m a i , i n generale , n o n è p i ù f a t t o d i v ino . 

Questa r ag ione è buona , a l m e n o l i n o ad u n cer to p u n t o . Ne l l ' ace to che s i faceva in 

passato con v i n o o b i r r a , r i m a n e v a n o ancora zucchero ed a l b u m i n a i n abbondanza, 

sostanze m o l t o p r o p i z i e a l l a f o r m a z i o n e de i l u n g h i e p e r c i ò anche de l le angui l lu le , 

p e r c h è nel l ' ace to p u r o queste n o n possono s v i l u p p a r s i n è r i p r o d u r s i , mancando i 
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f u n g h i azo ta t i d i cu i si n u t r o n o . L 'ace to , che si vende dappe r tu t t o o g g i d ì , n o n c o n 

t iene m a i i n d i v i d u i sessualmente m a t u r i , m a so l tan to l a rve , sovente m o r t e , le c u i 

spoglie ga l leggiano a l l a super f ic ie de l l i q u i d o appena lo si scuote. L a cosiddet ta m a d r e 

del l 'aceto cont iene p e r ò anche oggi i n g r a n copia le a n g u i l l u l e i n t u t t i g l i s tadi de l 
lo ro s v i l u p p o . L ' a l l e v a m e n t o del le a n g u i l l u l e n o n r i u s c ì m a i ne l la pasta o t t enu ta 
median te la c o t t u r a d i a m i d o p u r o ; per veder p rosperare quest i v e r m i c i a t t o l i bisogna 

Anguillula dell'aceto (Anguillula aceti-glutinis). Molto ingrandita. 

aggiungerv i u n p o ' d i co l la o u n ' a l t r a sostanza azotata » (Schne ider ) . I n o s t r i v e r m i 

c i a t to l i a l l i gnano invece i n m o d o s t r a o r d i n a r i o nel le sot tocoppe d i f e l t r o , i m p r e g n a t e 
d i b i r r a , che si adoperano nel le b i r r e r i e secondarie . I l n o m e sc ien t i f ico con cu i viene 

indicata o g g i d ì la specie d i cu i t r a t t i a m o è Anguillula aceti-glutinis. 
Quasi t u t t e le a l t r e specie v i v o n o ne l l a t e r r a u m i d a e nelle sostanze pu t r e f a t t e . 

Schneider ne c o n s e r v ò i n t i e r e co lon ie per d i v e r s i a n n i ne i vas i da f i o r i e i n a l t r i 
r ec ip ien t i d i t e r r aco t t a p i e n i d i t e r r a ; s tud iando le l o r o a b i t u d i n i , r i conobbe che 
subiscono d i v e r s i c a m b i a m e n t i successivi , d u r a n t e una m i g r a z i o n e . « Deponendo i n 
un vaso p ieno d i t e r r a u n pezzo d i carne i n decompos iz ione e ve r sandov i so'pra u n 

po' d i sangue o d i la t te , s i p u ò essere c e r t i d i o t tenere una del le specie d i questo 
g r u p p o ; pres i la t e r r a dal le l o c a l i t à p i ù d i v e r s e : m e l m a estrat ta da l l ' acqua , legno 
decomposto t o l t o d a l cavo deg l i a l b e r i , t e r r a d i g i a r d i n o , t e r r a d i campo e v i a d icendo , 
e m i p r o c u r a i queste d iverse specie. Per man tene re l ' u m i d i t à necessaria a l lo s v i l u p p o 
dei n e m a t o d i , b isogna i n a f l ì a r e sovente la t e r r a o tenere coper to i l r ec ip ien te . L a 
decomposiz ione del le d ive rse sostanze n o n dev'essere t r o p p o i n o l t r a t a . Se la t e r r a 

contiene una q u a n t i t à d 'acqua supe r io re a que l l a che p u ò assorbi re , i v e r m i m u o i o n o » . 
1 nos t r i n e m a t o d i p e r c o r r o n o i n t a l i s t az ion i s p e r i m e n t a l i i t r e p e r i o d i de l l o r o s v i 

l u p p o : m e d i a n t e una m u t a del la pel le , l ' e m b r i o n e passa a l lo stato l a rva le e i n tale 
per iodo si d i s t ingue dag l i i n d i v i d u i a d u l t i per la s t r u t t u r a speciale de l la bocca, sovente 
chiusa e pe r la mancanza d i o r g a n i r i p r o d u t t o r i . Perv iene a l lo stato adu l to superando 
un ' a l t r a m u t a de l la pe l le . Ma, come a b b i a m o de t to , i n n a t u r a queste t r a s f o r m a z i o n i 
hanno luogo d u r a n t e una m i g r a z i o n e . « Le l a r v e asessuate d i ques t i a n i m a l i sono 

sparse o v u n q u e i n g r a n d i s s i m o n u m e r o ne l suolo e ne l l ' a cqua ; m a , appena si f o r m a 

presso la l o r o s tazione u n cen t ro d i sostanze decomposte , forse gu ida te d a l l ' o l f a t t o , 

v i si r ecano sub i to s t r i s c i ando ; a l lo ra passano a l lo stato pe r fe t to e i r a m p o l l i che 
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par to r i scono si sv i l uppano a l o r o vo l t a nei l u o g h i ada t t i a i l o ro b i sogn i e d iven tano 
sessualmente m a t u r i . Quando po i ques t i a n i m a l i a t t i a l la r i p r o d u z i o n e hanno vissuto 
per qualche t e m p o i n t a l i sostanze decomposte , sp in t i da u n i s t i n to m i g r a t o r e , abban
donano i l n a t i v o campo d i decomposiz ione e si d i sperdono i n tu t te le d i r e z i o n i . Pro
creano figli, che si aggregano a l b ranco p r i m i t i v o . Sul t e r r eno asciut to la du ra t a della 
mig raz ione è magg io re p e r c h è g l i e m b r i o n i sono racco l t i i n schiere e si d i fendono a 
vicenda da l l ' evaporaz ione c o l l ' u m i d i t à d i cu i è i m p r e g n a t o i l l o r o co rpo . Dopo questa 
m i g r a z i o n e g l i e m b r i o n i passano a l lo stato l a r v a l e ; p r i m a d i raggiungere tale stadio 
d i s v i l u p p o h a n n o una grossezza dopp ia d i que l la a c u i pe rvengono g l i i n d i v i d u i che 

Larva di Pellodera papillosa, circondata dall'involucro embrionale. Ingrandita 400 volte. 

non hanno lasciato i nativi centri di sostanze decomposte. Per vero dire, la mem
brana e m b r i o n a l e si stacca, m a la l a r v a n o n l ' abbandona ed acquis ta u n involucro 
pe r fe t t amente ch iuso , che n o n le impedisce d i m u o v e r s i n è d i v i agg ia re . Ma final
men te s ' i r r ig id i sce e si dis tende i n l inea re t t a . Se questo stato si p r o l u n g a , la larva 
m u o r e . L e cose procedono d iversamente quando g l i e m b r i o n i si disseccano durante 
le l o r o m i g r a z i o n i . Tale c i rcostanza a n z i c h é noc iva è u t i l i s s i m a a l l o r o s v i l u p p o , poiché 
i no s t r i a n i m a l e t t i passano disseccati a l lo stato l a rva le e la m e m b r a n a embrionale 
con t inua a p ro t egge r l i . A l sop ravven i r e d e l l ' u m i d i t à si r ides tano a n u o v a v i t a e tor
nano a disseccarsi se questa cessa. I n t a n t o le l a rve crescono e pe rvengono a l periodo 
adu l to , m a a l l o r a r i c h i e d o n o assolutamente una sostanza u m i d a e azotata. Spezzato 
l ' i n v o l u c r o c is t ico, i n c o m i n c i a n o a n u t r i r s i e subiscono tu t t e le m o d i f i c a z i o n i che le 

r e n d o n o sessualmente m a t u r e . Le la rve che si m u o v o n o l i b e r a m e n t e fiutano da lon
tano t a l i c en t r i d i decompos iz ione . Lasc iando s v i l u p p a r e una co lon ia d i quest i animal i 
i n u n rec ip ien te p ieno d i t e r r a , le l a rve si d i spe rdono co l p rogress ivo procedere della 
decompos iz ione . Versando a lcune goccie d i la t te su l la t e r r a u m i d a d i que l recipiente, 

u n ' o r a dopo questa è coper ta d i m i g l i a i a d i l a rve ». Questo s ingola re esper imento , che 

attesta la presenza d i t a n t i m i n u s c o l i o r g a n i s m i , dice Schneider , era g i à stato fatto 
p i ù d i 1 0 0 a n n i o r sono da u n cer to R o f f o r d i , i l qua le faceva cuocere u n po ' d i farina 

d i f r u m e n t o i n acqua e aceto e deponeva la pasta c o s ì o t t enu ta i n u n sacchetto d i tela, 
che po i co l locava i n un vaso da fiori p ieno d i t e r r a u m i d a ; i n capo a 1 0 o 12 giorni 
la pasta f o r m i c o l a v a d i a n g u i l l u l e . 

Jan de Man t r o v ò su l g rande E t t e r sbe rg , presso W e i m a r , ne l suolo sabbioso e 

coper to d i m u s c h i , n o n m e n o d i 36 specie d i n e m a t o d i v i v e n t i a l lo stato l ibero , di 
cu i 3 2 venne ro pu re da l u i scoperte i n Olanda . « È s t rano » , eg l i d ice , « m a innegabile, 

che que l l a t e r r a n o n conteneva nessuna del le specie che ne i Paesi Bassi abitano 

esc lus ivamente le d u n e ; queste f o r m e sa rebbero d u n q u e l i m i t a t e i n m o d o assoluto 

al le dune che d e l i m i t a n o i l m a r e ? » . E g l i n o n crede n e p p u r e i m p o s s i b i l e che i ve rmi 

d i cu i d i s c o r r i a m o possano essere d i o r i g i n e m a r i n a . 

I l genere Rhabdonema ha u n o s t rano processo d i s v i l u p p o , la cosiddet ta etero-

genia , p o i c h é due gene raz ion i successive p r o d u c o n o v e r m i d i v e r s a m e n t e c o n f o r m a t i 

e d i s t i n t i da a b i t u d i n i d iverse . Cos ì , per esempio , L e u c k a r l r i c o n o b b e che u n verme 
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l u n g o 2 c m . (Rhabdonema nigrovenosum), v ive spesso ne l p o l m o n e del le rane , c h è 
esso è e r m a f r o d i t o , caso r a r o ne i n e m a t o d i ed o r i g i n a n u m e r o s a p ro le , la quale , dal 

p o l m o n e , passa nel l 'esofago e p i ù t a r d i n e l l ' i n t e s t i n o de l l ' osp i te . D i là v iene espulsa 

cog l i e sc rement i e i n p o c h i g i o r n i , s v i l u p p a n d o s i , p roduce una generaz ione i n t e r m e d i a , 
assai p i ù p iccola del le a l t r e , ne l l a qua le i sessi sono d i v i s i e i s i ngo l i i n d i v i d u i menano 

v i t a l i b e r a . Quest i a n i m a l e t t i sono pe r f e t t amen te ugua l i ai m e m b r i del genere (Rhab-
ditis). 1 p r o d o t t i d i questa generaz ione , poco n u m e r o s i , vale a d i r e n o n p i ù d i 2 o 3 

per o g n i f e m m i n a , q u a n d o hanno d i v o r a t o i l co rpo m a t e r n o e ne hanno lacerato la 
pelle, passando per la bocca del le rane , r i t o r n a n o ne l l o r o p o l m o n e e si t r a s f o r m a n o 
i n una generaz ione e r m a f r o d i t a . 

L e u c k a r t scoperse u n processo c o n s i m i l e i n due a l t re specie d i v e r m i , d i cu i una 
è in teressant i ss ima, p e r c h è parass i ta d e l l ' u o m o . Nei paesi ca ld i (Cocinc ina , A l t a I t a l i a ) 

a, femmina di forma Leptodera de l l 'ascar i nigrovenosa ; b, sacco della prole. Ingrandite. 

s'incontra sovente in tutto il percorso dell'intestino umano, come pure nei condotti 
b i l i a r i e ne l pancreas u n nematode (Rhabdonema strongyloides), che d à luogo a 
v io lente d ia r ree . Quest i v e r m i sono s t r a o r d i n a r i a m e n t e f e c o n d i : i l L e u c k a r t ne c o n t ò 
p i ù d i u n m i l i o n e i n una sola evacuazione; usc i t i dal corpo de l l 'osp i te , acquis tano la 
m a t u r i t à sessuale e si r i p r o d u c o n o ; p r e n d o n o i l nome d i Rhabditis stercoralis. La 

lo ro p ro le pe rv iene d a l l ' i n t e s t i n o u m a n o co l l ' acqua i m p u r a e v i o r i g i n a la Rhabdo
nema strongyloides ( 1 ) . 

L ' a l t r o processo d i s v i l u p p o eterogeno si osserva ne l la Allantonema mirabile. 
Questa f o r m a parassi ta ed e r m a f r o d i t a v i v e a spese d i u n coleot te ro m o l t o noc ivo 

(Hylobius pini), senza p e r ò p r eg iud i ca rne la salute. A l l o stato per fe t to g iunge al la 
lunghezza d i 3 m m . , ha la f o r m a d i una fava , è m o l t o regredi ta e la sua c a v i t à 

corporea , abbastanza spaziosa, n o n cont iene a l t r o che g l i o r g a n i sessuali f e m m i n i l i . 
I g i o v a n i si s v i l u p p a n o n e l l ' i n t e r n o del co rpo d e l l ' i n d i v i d u o p rogen i to re e d i v e n 

tano p icco l i ascar id i n o n p i ù l u n g h i d i 0,3 m m . Usc i t i da l la l o r o cul la n a t i v a , pene
t rano ne l l a c a v i t à co rporea de l co leo t te ro . 11 n u m e r o che possono raggiungere va r i a 
f r a 5 0 0 0 e 6 0 0 0 . Da p r i n c i p i o si n u t r o n o dei succhi con t enu t i ne l la c a v i t à corporea 

(1) Lo Strongyloides inteslinalis che, come 
è detto nel testo, venne osservato dapprima in 
persone affette dalla cosidetta diarrea cocincinese, 
si credè causa diretta di questa malattia. Osserva
zioni posteriori del Normand fecero vedere che 
solo pochi europei, che vivono nella Cocincina, 
sono esenti dal sopra detto parassita: ma tuttavia 
non hanno disturbi intestinali. Se intervengono 
processi catarrali dell'intestino, per qualsiasi causa, 
i parassiti aumentano notevolmente e la malattia 

11. — BREHM, Animali. Voi. X. 

intestinale si aggrava. Lo Strongyloides intestinale 
venne trovato anche alle Antille, nel Brasile, in 
Africa ed anche in Europa. Grassi e Parona si 
occuparono del loro studio fra noi. Nel 1880 lo si 
trovò fra i lavoratori della galleria del Gottardo 
insieme coll'anchilostoma. Esso non è infrequente 
negli ammalati di cachessia palustre. Si osservò 
pure in Germania, nel Belgio e nei Paesi Bassi, e 
si citano alcuni casi della sua presenza anche 
nella Prussia orientale e nella Siberia. 
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del l o r o osp i t e ; s iccome i n essi l ' a p e r t u r a boccale è ob l i t e r a t a , la n u t r i z i o n e ha luogo 
per o smos i . Pe rvenu t i ad una data d imens ione , pe r fo r ano la parete d e l l ' i n t e s t i n o , 
onde uscire p iù t a r d i da l l ' ano . P r i m a di lasciare i l l o r o ospite d iven t ano p e r ò parassi t i 

es te rn i , p o i c h é si fissano ne l lo spazio sot to
stante al le e l i t r e , dove p e r c o r r o n o g l i stadi 

u l t e r i o r i del l o r o pe r iodo la rva le per ab
bandonare i l co leo t te ro i n q u a l i t à d i v e r m i 
sessuati e a d u l t i ( f o r m a Rhabditis); p iù 
t a rd i si accoppiano e depongono n u m e 
rose uova m u n i t e d i u n guscio abbastanza 
so l ido , le q u a l i f o rn i s cono a l o r o vol ta 
a l t re t tan te la rve del la f o r m a Rhabditis. 
Queste la rve v i v o n o l i be ramen te per un 
dato pe r iodo d i t e m p o , nel quale acqui
stano un ' ape r tu r a boccale ben svi luppata , 
d i cui si g iovano per m a n g i a r e ; qu ind i 
passano nel le l a rve g iovan i s s ime del mag
g i o l i n o , i n cui c o m p i o n o la l o r o meta
m o r f o s i . 

I n u n ' a l t r a f o r m a d i Rhabditis i rap
p o r t i f r a i l parass i t i smo e la v i t a libera 

sono in te ressan t i s s imi , come sappiamo 
dal Claus. I n questo caso i l parassit ismo 
è f aco l t a t ivo , c i o è p u ò esistere, m a anche 
mancare a f fa t to , senza che la conserva
zione del la specie ne venga per nulla 

minacc ia ta . 
Quando non en t ra i n campo i l pa

r a s s i t i s m o , la serie d i generaz ioni di 

Rhabditis p r o p r i a m e n t e dette è forse i l l i 
m i t a t a . Ma, d i t r a t t o i n t r a t t o , un i n d i 
v iduo a p p r o f i t t a d i qua lche occasione 
o p p o r t u n a per fissarsi n e l l ' A r i o n (Arimi 
empiricorum), dove si m o d i f i c a , giunge 
al la lunghezza d i -4 m m . , acquis tando cioè 

una grossezza d o p p i a d i que l la degl i i n d i 

v i d u i che v i v o n o a l lo stato l i b e r o , ed ac
quis ta u l t e r i o r i m o d i f i c a z i o n i nel la propr ia 

s t r u t t u r a . Questi a n i m a l i non pervengono 

ad una comple t a m a t u r i t à sessuale se non 

hanno abbandona to i l c o r p o de l l 'osp i te ; 

ne l la v i t a l ibe ra o r i g i n a n o nuovamente 

i n d i v i d u i del la f o r m a Rhabditis. Come 
nei casi p receden t i , osse rv iamo anche qui 

uno s v i l u p p o per e terogenia , col la d i f f e 
renza che esso non è necessario, p o i c h é vengono o r ig ina t e due generaz ion i d i 
o rgan izzaz ione d iversa , che si succedono a v i cenda . 

La g rande esperienza acquis ta ta da L e u c k a r t nel campo del pa ras s i t i smo e le sue 

Sferularia (S])hai'rularìa bombi). A, maschio, in 
granchio: a. lo stesso di grandezza naturale 
B, femmina, ingrandita: b. la slessa di gran 
dezza naturale. C, femmina gestante, ingran 
dita: w, individuo emesso; s, sacco degl 
embrioni; c, la stessa di Grandezza naturale 
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a t t i t u d i n i o s se rva t r i c i Io a i u t a rono a scopr i re u n n u o v o n e m a t o d o e ad aumenta re le 

scarze c o g n i z i o n i che a v e v a m o i n t o r n o ad u n ' a l t r a specie, g i à conosciuta precedente
m e n t e . I l p r i m o (Atractonema gibbosum) v i v e a l lo stato parassita nel la c a v i t à c o r 

porea del le l a rve d i una cec idomia (Cecidomya pini), e venne scoperto ins ieme 

zWAllantonema; l ' a l t r a specie v i v e nei b o m b i ; ambedue si r a s somig l i ano m o l t i s s i m o 
nel m o d o d i v i v e r e e ne l l ' o rgan izzaz ione . 

L ' A t r a c t o n e m a s ' i ncon t ra i n g r an n u m e r o nel le larve del le cec idomie che spesso 
contengono p e r f i n o 5 0 i n d i v i d u i d i questa specie, i q u a l i p e r ò non le danneggiano 

m e n o m a m e n t e ; i n f a t t i s ' i nc r i s a l i dano e si t r a s f o r m a n o in inse t t i p e r f e t t i , pure a lbe r 
gando i l o r o pa rass i t i . (I v e r m e a l lo stato pe r f e t to , conosciu to i n q u a l i t à d i parassita 

sol tanto nel sesso f e m m i n i l e , g iunge a l la lunghezza d i 6 m m . « Ha una f o r m a s t ran iss ima 

Anguillula del frumento (Anguillula tritici). Ingrandita. 

e inusa ta : i l co rpo tozzo presenta , a qualche dis tanza d a l l ' e s t r e m i t à conica del la coda, 
una sporgenza g ibbosa m u n i t a d i una larga base, paragonabi le ad un sacco e r n i a r i o 
e giacente su l la to ven t r a l e del v e r m e . A l l o stato adu l to questa g i b b o s i t à occupa p iù 
del la m e t à del c o r p o d e l l ' a n i m a l e . Misu ra i n lunghezza n o n meno d i 0,25 m m . , e 
1,11 m m . i n altezza e i n larghezza » ( L e u c k a r t ) . 

Lo s tud io del le f e m m i n e ne i l o r o d i v e r s i stadi d i s v i l u p p o ha d i m o s t r a t o che 
quella s ingo la re g i b b o s i t à non è a l t r o che una d i la taz ione del la vag ina , che si p ro t rae 
es ternamente ed è piena d i r a m p o l l i . Dal co rpo m a t e r n o , quest i passano nella c a v i t à 

corporea del la l a rva d i cu i sono p a r a s s i t i ; v i p e r c o r r o n o un breve pe r iodo d i s v i l u p p o , 
poi ne escono, acquis tano una pe r fe t t a m a t u r i t à sessuale e si presentano i n f o r m a d i 

i n d i v i d u i d i sesso masch i le e f e m m i n i l e , i q u a l i p rocedono a l l ' a c c o p p i a m e n t o ; c o m 
piuto questo a t to , i masch i m u o i o n o e le f e m m i n e fecondate passano nelle l a rve 

delle cec idomie , dove i l l o r o co rpo subisce la m e t a m o r f o s i descr i t ta p iù sopra . 
Sono s t r e t t amen te a f f i n i a ques t i , ma anche p i ù sp icca t i , i r a p p o r t i d i s v i l u p p o e la 

organizzazione del la Sphaerularia, parassi ta del b o m b o , p o i c h é i n questa specie la 
vagina t u b u l a r e d i v e n t a p r o p o r z i o n a t a m e n t e p i ù grossa del v e r m e , i l quale si a t r o 
fizza, m e n t r e la pa r t e sopra m e n z i o n a t a lo supera i n m o l e 15 o 2 0 0 0 0 v o l t e ! Le f e m 

mine che si sono accoppia te f u o r i de l c o r p o de l l ' osp i t e , dopo la m o r t e de i masch i , 
anche in questo caso d i v e n t a n o v e r m i c i a t t o l i o r d i n a r i , s i m i l i al la f o r m a Rhabditis, 
nel co rpo de i b o m b i , m a so l t an to nel le regine ( f e m m i n e pe r fe t t amen te sv i l uppa t e ) , 
passano l ' i n v e r n o ed acquis tano i l l o r o aspetto ca ra t te r i s t i co . 

Nel g r u p p o del le a n g u i l l u l e n o n t r o v i a m o so l t an to a l cun i v e r m i parassi t i d i a l t r i 

a n i m a l i ; le f o r m e p i ù i m p o r t a n t i e p i ù dannose sono parassite del le p ian te , e ad esse 
Schneider v u o l e sia l i m i t a t o i l n o m e sc ien t i f ico d i Anguillula. L ' A N G U I L L U L A D E L 

F R U M E N T O (Anguillula tritici), conosciuta da l 1743, p roduce una m a la t t i a speciale 
del f r u m e n t o , che i Tedeschi c h i a m a n o podagra o cancrena. « Nel le spighe ammala t e », 
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dice i l K u h n , « i ch icch i sono i n par te o t o t a lmen te d e f o r m a t i : sono p i ù p icco l i , 
a r r o t o n d a t i , ne r i e constano d i un guscio grosso e d u r o , contenente una sostanza 
bianca. Questa sostanza è d i na tu ra po lve rosa ; i n u m i d i t a co l l ' acqua s i d i v i d e i n n u m e 

ros i c o r p i c c i u o l i , i q u a l i , e samina t i a l mic roscop io , denotano d i essere angu i l l u l e , che 
si s v i l u p p a n o g rada tamen te , come le a l t r e i n c o n d i z i o n i ana loghe e i n c o m i n c i a n o a 
m u o v e r s i con grande v i v a c i t à . 1 v e r m i c i a t t o l i c o n t e n u t i ne i c h i c c h i d e f o r m a t i dalla 
ma la t t i a n o n hanno sesso. I l chicco deposto nel t e r r eno u m i d o si a m m o l l i s c e e si decom
p o n e ; m a l ' u m i d i t à r i c h i a m a a l la v i t a i v e r m i c i a t t o l i disseccati che v i sono con tenu t i ; 

i l guscio de l chicco, a m m o l l i t o e decomposto , pe rme t t e l o r o d i a l l on t ana r s i e d i spar
gersi nel suolo . Appena i n c o n t r a n o una tenera p i an t i ce l l a d i f r u m e n t o , v i si a r r a m 

picano ; se i l t e m p o è asciut to r i m a n g o n o i m m o b i l i e senza dar seguo d i v i t a nella 

g e m m a delle f o g l i e ; ma quando p iove tentano d i i nna l za r s i su l lo stelo i n v i a d i s v i 
l u p p o e pe rvengono cosi ne l la g e m m a super io re e ne l la spiga i n f o r m a z i o n e , pros

s ima a s v i l u p p a r s i . I l v e r m i c i a t t o l o invaden te p roduce u n o s v i l u p p o ano rma le delle 
p a r t i del f i o r e , con un processo a f f ine al la f o r m a z i o n e del le gal le p rodo t t e dalle larve 

deg l i inse t t i ; s i o r i g i n a un'escrescenza r o t o n d a , ne l cu i cen t ro si t r o v a l ' an imale t to , 
i l quale si sv i l uppa r a p i d a m e n t e e n o r m a l m e n t e . Le f e m m i n e e m e t t o n o numerose 
uova e m u o i o n o , come pu re i masch i . I n t a n t o l 'escrescenza c o n t i n u a a sv i luppars i , e 
quando i l g rano i n c o m i n c i a a m a t u r a r e , ha g i à quas i r a g g i u n t o la m o l e d i un chicco 

o r d i n a r i o . L a vecchia generazione del le a n g u i l l u l e è a l l o r a es t in ta ; g l i e m b r i o n i sono 
sgusciat i da u n pezzo dal le uova , e p roducono le l a rve asessuate de l con tenu to polve

roso e fibroso del la ga l la . Questa si dissecca ins i eme a i v e r m i c i a t t o l i apparentemente 
p r i v i d i v i t a e f o r m a i cos idet t i ch icch i podagros i del f r u m e n t o , i q u a l i , seminat i coi 
ch icch i sani ne l suolo u m i d o dei c a m p i , v i r i p e t o n o lo stesso processo d i sv i luppo ». 

Le angu i l l u l e p roducono f e n o m e n i ana logh i a quest i anche i n alcune al t re erbe 

selvat iche ; i l K u h n r i conobbe che u n ' a n g u i l l u l a è causa del la m a l a t t i a del cardo dei 
t ess i to r i . I n questa specie la v i t a t r a scor re p rec i samente come n e l l ' a n g u i l l u l a del 
f r u m e n t o ; la medes ima m o r t e apparente de i v e r m i c i a t t o l i ne l le p a r t i secche del fiore 

è seguita da l la l o r o i m m e d i a t a r i su r r ez ione a l s o p r a v v e n i r e d e l l ' u m i d i t à . Siccome 
l ' a tmosfe ra u m i d a p r o m u o v e la sal i ta delle a n g u i l l u l e l ungo g l i s te l i , c i spiega pe rchè 

la ma l a t t i a p rodo t t a da ques t i a n i m a l e t t i i n f i e r i s ca s o p r a t t u t t o nel le annate umide. 

L ' E T E R O D E R A (Heterodera Schachtii) è u n ' a l t r a f o r m a d i nematode , strettamente 

a f f ine al le T i l enche , che ha u n ' i m p o r t a n z a speciale per l ' a g r i c o l t u r a , danneggia alquanto 

le ba rbab ie to le ed è causa del la m a l a t t i a d i queste. S t r u b e l l fece accurate ricerche 

i n t o r n o a l la v i t a d i questo in te ressan t i ss imo v e r m e , d i c u i t r a t t eggeremo brevemente 
i c a ra t t e r i p r i n c i p a l i . 

I due sessi d i f f e r i scono i n m o d o s ingola re ne l l ' a spe t to . I maschi presentano l 'abito 

t i p i c o de i n e m a t o d i : sono s o t t i l i , s i m u o v o n o l i b e r a m e n t e e g i u n g o n o appena al la l u n 

ghezza d i 0 , 8 - 1 , 2 m m . Le f e m m i n e h a n n o invece la f o r m a d i u n l i m o n e allungato 

ai due p o l i , co l la super f ic ie dorsale s e m p r e p i ù convessa de l l a supe r f i c i e addominale . 

L a l o r o m o b i l i t à è r i d o t t a ai m i n i m i t e r m i n i , sebbene s iano dota te d i u n apparato 

muscolare ben s v i l u p p a t o , i l quale p e r ò va s c o m p a r e n d o co l lo s v i l u p p o progressivo 

del le uova , ne l lo stesso m o d o i n cui anche l ' i n t e s t i n o s compare , q u a n d o le uova sono 

pe rvenu te da l la c a v i t à a d d o m i n a l e n e l l ' u t e r o m a t e r n o . I n ta le p e r i o d o d i s v i l u p p o la 

f e m m i n a n o n è p i ù a l t r o che una capsula , o pe r m e g l i o d i r e , u n i n v o l u c r o per le uova. 

Le l a rve sgusciano nel co rpo m a t e r n o e r i m a n g o n o ne l l a capsula m a d r e , i n f o r m a di 

v e r m i c i a t t o l i m o b i l i l u n g h i 0,3 — 0,4- m m . ; d o p o qua lche t e m p o lacerano la capsula 

e ne escono per a t taccars i a l le r a d i c i p i ù v i c i ne , scegl iendo a p re fe renza que l le della 
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barbab ie to la e d i a l t re p iante erbacee, d i cu i i l K u h n c o n t ò per lo meno 180 specie. 

Questi a n i m a l e t t i presentano u n aculeo a l l ' e s t r e m i t à an t e r io re del co rpo , d i cu i si 
g iovano per f o r a r e l ' e p i d e r m i d e del la r ad ice . 

Le l a rve pe rvengono quasi s empre i n g r a n n u m e r o ne l succulento pa rench ima 

i n t e r n o del le p ian te , d i c u i scansano ben i s s imo ne l le l o r o e m i g r a z i o n i i fascet t i cen

t r a l i . F i n a l m e n t e si f e r m a n o i n u n da to p u n t o , sot to l ' e p i d e r m i d e , e v i c o m p i o n o una 

m e t a m o r f o s i . Dopo una m u t a de l la pel le si t r a s f o r m a n o i n una seconda f o r m a la rva le , 

sessile, che ha p r e s s i poco l 'aspet to d i una b o t t i g l i a . Per effe t to d i una n u t r i z i o n e 

abbondante , i l co rpo d i queste l a r v e ingrossa , per m o d o da so l levare l ' e p i d e r m i d e 
della radice e i l v e r m i c i a t t o l o giace i n una sor ta d i c i s t i ; n o n ha p e r ò luogo nel le 
piante la f o r m a z i o n e d i una gal la p r o p r i a m e n t e det ta . 

F i n o a questo p u n t o le l a rve n o n presentano d i f fe renze sessuali, ma queste non 
tardano a c o m p a r i r e . Una par te degl i i n d i v i d u i con t inua a gonf ia re , m e n t r e l ' a l t r a , di 

cui la n u t r i z i o n e s ' i n t e r r o m p e , si f e r m a nel g rado d i s v i l u p p o acquis ta to . Gl i i n d i 
v idu i che c o n t i n u a n o a gonf i a re presentano i n b reve la f o r m a dei l i m o n i , c a r a t t e r i 

stica del le f e m m i n e , e a u m e n t a n d o progress ivamente d i c i r confe renza , p r e m o n o con t ro 
l ' ep ide rmide del la rad ice , che i n f i n e si lacera, e a l l o r a i n o s t r i a n i m a l e t t i escono da l l a 

pianta c o l l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l c o r p o ; p i ù t a r d i p o i , quando si sono t r a s f o r m a t i 
in capsule per g l i e m b r i o n i , d i v e n t a n o t r a spa ren t i e s i staccano a f f a t t o . 

Le l a rve m a s c h i l i , d i cu i lo s v i l u p p o , come a b b i a m o vedu to , è stato i n t e r r o t t o , 
mu tano la pel le , deponendo i l precedente ab i to l a rva le , si assot t igl iano a lquanto e r i a c 
quis tano la f o r m a dei n e m a t o d i , i n seguito a d iverse n e o - f o r m a z i o n i nel la l o r o o rga 

nizzazione. Giun te a m a t u r a z i o n e , p e r f o r a n o la vecchia m e m b r a n a l a rva le e l ' ep ide r 
mide del la rad ice col l o r o aculeo, si spa rpag l i ano a l l ' ape r to e vanno i n cerca delle 
f e m m i n e i m m o b i l i nel le l o r o s taz ion i d i r i poso , i n attesa de l l ' accopp iamento . L ' i n t i e r o 
sv i luppo de l l ' uovo fino a l la m a t u r i t à sessuale d e l l ' a n i m a l e è assai m o d i f i c a t o dal le c i r 
costanze esterne e a f f r e t t a to da l caldo u m i d o , per m o d o che ne l corso d i u n anno si 
p roducono i n m e d i a da 6 a 7 generaz ion i d i v e r m i . 

Questi v e r m i sono spesso dannos i s s imi al le p i an t ag ion i d i barbab ie to le , che 

ta lvo l ta possono r o v i n a r e a d d i r i t t u r a . 
A b b i a m o pa r l a to parecchie v o l t e del la r i s u r r e z i o n e de i r o t i f e r i e dei n e m a t o d i 

mic roscop ic i , m a n o n s a r à d i s o p p o r t u n o descr ivere u n p o ' p i ù m i n u t a m e n t e questo 
s ingolare f e n o m e n o . I l celebre Needham, che aveva scoperto l ' angu i l l u l a del f r u m e n t o , 
diede nel 1 7 4 4 a l Baker , na tu r a l i s t a inglese, a lcune gal le d i f r u m e n t o ; 27 ann i dopo , 
nel 1 7 7 1 , Baker r i u s c ì a r i a n i m a r e , per mezzo d e l l ' u m a n i t à , le a n g u i l l u l e del f r u 
men to . È certo che quest i a n i m a l e t t i r i t o r n a n o al la v i t a anche dopo 2 0 a n n i d i d i s 

seccamento, p u r c h é , n a t u r a l m e n t e , s iano s ta t i conserva t i con cura . Spa l lanzan i , g rande 
avversar io del la t eo r i a de l la cosidet ta generazione spontanea, sapeva g i à nel secolo X V I I I 

che una delle c o n d i z i o n i essenziali per la v i t a del le a n g u i l l u l e e dei r o t i f e r i g iacent i 
nei m u s c h i de i t e t t i , consiste ne l l ' avere i l co rpo coper to da uno s t ra to d i musco o d i 
sabbia, p i ù o meno a l to . E g l i disseccava e i n u m i d i v a i m e d e s i m i a n i m a l e t t i con esito 

uguale, m a i l n u m e r o deg l i i n d i v i d u i r i susc i t a t i andava sempre scemando e nessuno 
pervenne a l la sedicesima r i s u r r e z i o n e . Queste bes t io l ine soppor t ano rea lmente s t r aor 

d ina r i e vicende d i amb ien t e . Dava ine , che ha s tud ia to e descr i t to la s tor ia na tura le 

de l l ' angu i l l u l a del f r u m e n t o , c o l l o c ò a lcune la rve d i 3 ann i sot to la macch ina p n e u 
mat ica , dopo d i aver p r o v v e d u t o al c o m p l e t o disseccamento .de l l ' a r i a , e le l a s c i ò per 

5 g i o r n i ne l v u o t o . Quasi t u t t e le l a rve sopravv isse ro , dopo una permanenza d i 3 ore 

ne l l ' acqua p u r a . Ma le angu i l l u l e adul te si c o m p o r t a n o i n m o d o ben d iverso dalle 
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l a rve , p e r c h è dotate d i m i n o r e v i t a l i t à , cara t tere che i n generale s ' i ncon t ra so l tanto 

nel le a n g u i l l u l e che v i v o n o i n l uogh i a l t e rna tamente asciut t i ed u m i d i . Per o t tenere u n 
r i su l t a to soddisfacente dag l i e spe r imen t i d i cu i d i s c o r r i a m o , facendo disseccare le 
angu i l l u l e , b isogna avvo lger le ne l l ' a rena fina, p e r c h è i n t a l caso la super f ic ie i r r e g o 
lare d i questa d e t e r m i n a una d i s t r i b u z i o n e i r r ego la re del l ' acqua, la qua le permet te ai 
v e r m i c i a t t o l i d i assorbire l ' u m i d i t à che si d i legua e d i r i t i r a r s i i n sens ib i lmen te . Quando 
invece si f a n n o seccare sopra un ve t ro l iscio con qua lche goccia d 'acqua pura e se 
l ' e spe r imento si fa i n u n ambien te caldo, l ' u l t i m o s tadio de l l ' evaporaz ione si compie 
c o s ì r a p i d a m e n t e , che le angu i l l u l e e i r o t i f e r i r i m a n g o n o ad u n t r a t t o i n c o l l a t i sul 

ve t ro , e se c o n t i n u a n o a disseccarsi , la l o r o pel le e i l o r o o r g a n i i n t e r n i si lacerano 

comple t amen te . 

Gli ASCARIDI formano il centro della famiglia seguente. In qualsiasi ascaride di 

med ia grandezza si vedono ad occhio n u d o le l a b b r a , b e n d i s t in t e da l co rpo . U n labbro 
occupa i l cen t ro del la faccia dorsale (a .della nos t ra figura); le a l t re due labbra si 

toccano sul la l inea med iana del ven t re (&). 
L 'esame mic roscop ico d i m o s t r a che i l labbro 
super io re presenta i n due fossicine la te ra l i un 

m i n u t i s s i m o organo t a t t i l e , d i f o r m a conica ; le 
due l abbra l a t e r a l i hanno uno d i quest i organi 
per par te . I n t u t t i g l i ascar id i è notevole la 
grande d i f f e renza che passa f r a i maschi e le 
f e m m i n e ; i maschi sono p i ù p icco l i delle loro 
compagne e si d i s t i n g u o n o per l ' e s t r e m i t à 
addomina l e unc ina ta e r i c u r v a . Disgraziata
men te la s tor ia de l la v i t a degl i ascar idi e sopra 

t u t t o que l la del la specie p i ù i m p o r t a n t e (Ascaris lumbricoides), che v i v e nel tubo 
in tes t ina le d e l l ' u o m o , non è ancora pe r fe t t amen te conosciu ta . 

La specie t e s t é menz iona ta è uno dei parassi t i p i ù c o m u n i d e l l ' u o m o e grat if ica 
de l la sua presenza le razze caucasiche e le razze nere d i f fuse i n t u t t o i l g lobo . Per lo 
p i ù s ' i ncon t ra i so la tamente o i n n u m e r o l i m i t a t o , m a i n cer t i casi p u ò f o r m a r e g rupp i 

d i 1 0 0 e t a lo ra d i 1 0 0 0 e pe r f i no 2 0 0 0 i n d i v i d u i . La sua d i m o r a ab i tua le è l ' intest ino 
tenue, da l quale passa ne l lo s tomaco . Gl i e sempla r i m a g g i o r i g i u n g o n o al la lunghezza 

d i 1 6 - 1 8 c m . ; i m i n o r i si s m a r r i s c o n o p e r f i n o nel fegato. T ra l a sce remo d i descrivere 

le circostanze i n cui si p u ò ve r i f i c a r e una pe r fo raz ione del le pa re t i i n t e s t i na l i e addo
m i n a l i , un ' i nvas ione d i quest i parassi t i nella vescica e v ia d i cendo . N o n è r i so l t a finora 

l ' i m p o r t a n t e quest ione del m o d o i n cui l 'ascar ide l o m b r i c o i d e s ' i n t roduce ne l corpo 

u m a n o . Le uova deposte d a l l ' a n i m a l e che mena v i t a l i be r a h a n n o una forza d i resi
stenza ve ramen te prodig iosa c o n t r o le in f luenze a tmos fe r i che e i l i q u i d i d ' ogn i sorta. 

Si s v i l u p p a n o t an to nel l ' acqua (pianto nel la t e r ra u m i d a , e, come la tenia dei gat t i , 

pare che pe rvengano nel tubo in tes t ina le d e l l ' u o m o i n f o r m a d i a n i m a l e t t i non più 

l u n g h i di mezzo m i l l i m e t r o . L e u c k a r t r i fe r i sce q u a n t o segue i n t o r n o al la supposizione 

che i g i o v a n i parass i t i , ancora a v v o l t i nel guscio d e l l ' u o v o , possano m i g r a r e : « Data 

la g rande abbondanza degl i ascar id i e l ' i m m e n s a f e c o n d i t à del le l o r o f e m m i n e , le qual i 

eme t tono c i rca 60 m i l i o n i d i uova a l l ' a n n o , si spiega che queste uova si spargano dap

p e r t u t t o . N o n a b b i a m o b isogno d i r i c o r r e r e ai depos i t i d i c o n c i m e , n è al le comun ica 
z i o n i nascoste f r a i pozzi e le cloache v i c i n e o al le tame sparso nei c a m p i per m o t i v a r e 

un s i m i l e asserto. La p ioggia ed a l t r e cause d i f f o n d o n o le uova de l l ' a scar ide l o m b r i c o i d e 

Testa di Ascaris, Ascaride. Ingrandita. 
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in cercine sempre p i ù a m p i e e i n cen t r i d ' i n f e z i o n e l i m i t a t i , m a n u m e r o s i s s i m i . 

Siccome queste uova conservano per m o l t i a n n i la l o ro v i t a l i t à , m a l g r a d o le c o n d i z i o n i 

più s f a v o r e v o l i d e l l ' a m b i e n t e es terno, m a l g r a d o i l gelo e la s i c c i t à , essendo piccol iss ime, 
vengono t raspor ta te o v u n q u e ; p e r c i ò i c a m p i e i g i a r d i n i , 

le case e i c o r t i l i o f f r o n o a quest i g e r m i i n f e t t i v i c o m o d i 
mezzi d i t r a s p o r t o . N o n c ' è b isogno d i l ambicca r s i i l 

cervel lo per spiegare i n a l t r i m o d i la l o r o d i f f u s i o n e . Le 

f r u t t a che r accog l i amo , la rapa estrat ta dal suolo per 
essere mang ia t a c ruda , p e r f i n o l 'acqua che a t t i n g i a m o al 
ruscello per dissetarc i , sono tu t te circostanze f a v o r e v o l i 

al la d i f f u s i o n e ed a l lo s v i l u p p o d i u n uovo . L a m a g g i o r 
d i f fus ione del le uova , i l n u m e r o p iù considerevole della 

popolazione in fe t t a , la m e n o accurata p reparaz ione dei 
c ib i e la pu l iz ia p i ù o meno scrupolosa de l l ' amb ien t e i n 
cui si v i v e , aumen tano n o t e v o l m e n t e i l n u m e r o d i questi 
parassit i d e l l ' u o m o ». Grassi accerta d i aver d i m o s t r a l o 

spe r imen ta lmen te l ' i n t r o d u z i o n e d i re t t a dell'Ascaris 
lumbricoides ne l co rpo u m a n o , m a g iova no ta re che i n 
ta l i r i cerche g l i e r r o r i sono f r e q u e n t i s s i m i , per non d i r e 
i n e v i t a b i l i , e ad ogn i m o d o è cer to che non tu t t e le 
specie d i ascar id i si c o m p o r t a n o come la f o r m a paras
sita d e l l ' u o m o ; i n f a t t i , per esempio , que l lo del ga t to ha 

un ospite i n t e r m e d i o ( 1 ) . 
L ' A s c a r i s lumbricoides non o n o r a della sua presenza 

sol tanto l ' u o m o , m a anche i l m a i a l e ; i n v ia eccezionale 
l ' uomo r iceve a sua v o l t a da i ga t t i e dai cani VAscaris 
mystax, d i cui le uova hanno una resistenza v i t a l e vera 
mente s t r a o r d i n a r i a , p o i c h é i l l o ro s v i l u p p o si compie 
per f ino quando sono conservate ne l l ' a l coo l o n e l l ' a c i d o 
c r o m i c o , i n q u a l i t à d i p repa ra t i m ic ro scop i c i . Nei nos t r i 
paesi le bov ine e i cava l l i sono assai moles ta t i d a l 
l ' A s c a r i s megalocephala. Le f e m m i n e d i questa specie 
g iungono a l la lunghezza d i 36 c m . e s ' i ncon t rano t a lvo l t a 

i n n u m e r o d i 1 0 0 0 nel lo stesso ospi te . 

U n a l t r o c o m u n i s s i m o parassita d e l l ' u o m o è l ' O s -

S I U R O , appar tenente a l genere Oxyuris. T u t t i g l i oss iu-
r i d i sono v e r m i c i a t t o l i n o n p iù l u n g h i d i 2 o 3 c m . , col la 
coda foggia ta a lesina e l abbra poco sv i luppa te . Le f e m 
m i n e d e l l ' Oxyuris vermicularis, che ab i ta i l co rpo 
u m a n o , sono lunghe 1 0 m m . , i masch i 4 m m . Sono f r e q u e n t i s s i m i nei b a m b i n i e 

negl i a d u l t i , ne l le persone agiate e nel vo lgo e spet tano ai parass i t i p i ù moles t i e 
più i n v a d e n t i . È p r o b a b i l i s s i m o , se n o n assolutamente d i m o s t r a t o , che anche ne l 

Ascaride lombricoide (Ascaris 
lumbricoides). Grandezza na
turale. 1, maschio; 2, fem
mina ; 3, uovo, molto ingrand. 

(1) Crediamo utile di aggiungere qualche mag
giore ragguaglio alle notizie sommarie date nel 
testo intorno all'ascaride lombricoide, uno dei 
vermi parassiti dell'uomo più frequenti nel nostro 
paese. Questo verme parassita è conosciuto da 

tempo antichissimo. Hippocrate lo indicò col nome 
di "FAutvq-; Aristotile: EXp.iv^ aTpo'-ypXvi ; Plinio: 
Tinea rolunda; Celso : Lumbricus leres, ecc. Lo 
sviluppo dell'embrione si fa nell'acqua o nella 
terra umida dopo uno stato di incubazione più o 
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processo n o r m a l e de l lo s v i l u p p o d i quest i v e r m i , le uova vengano emesse e r i e n 
t r i n o nel co rpo de l l 'ospi te per mezzo del la bocca. Le c o r r e n t i aeree possono t r a spor 
ta r le sug l i ogget t i p i ù d i v e r s i , come g i à supponeva i l Leeuwenhoek . « Pers ino g l i 

meno lungo secondo la temperatura circostante. A 
temperatura media lo sviluppo impiega da trenta 
a quaranta giorni. L'embrione è cilindrico, lungo 
da 250 a 300 millesimi di millimetro. Nei primi 
tempi della sua formazione lo si scorge a muo
versi nell'interno dell'uovo dove può rimanere, a 
quanto pare, fino a cinque anni allo stato di vita 
latente. L'embrione non esce dall'uovo fino a tanto 
che questo rimane nella terra umida o nell'acqua: 
ma solo quando è introdotto nell'intestino e l ' in
volucro dell'uovo viene rammollito dai succhi 
gastrici, secondo le ricerche del Davaine fatte spe
rimentando sul topo. I l Davaine crede che l'em
brione dell'Ascaride lombricoide non possa trovare 
che nell'intestino tenue dell'uomo l'ambiente fa
vorevole per l'ulteriore suo sviluppo, e conchiude 
che esso entra direttamente nell'uomo senza passare 
per un ospite intermedio. Schneider, Leuckart e 
Linstow ammisero invece che l'ascaride lombri
coide prima di giungere nell'uomo passi in un 
altro animale che i l Linstow, ad esempio, crede 
sia un Miriapodo, i l Julus guttulatus. 

Tenendo conto di molti fatti di osservazione, 
dell'essersi trovati ascaridi lombricoidi in bambini 
lattanti e soprattutto delle ricerche sperimentali 
del Davaine, del Grassi e del Calandruccio, le idee 
del Linstow non appaiono accettabili. Si può cre
dere, in conclusione, che l'uovo dell'ascaride lom
bricoide, emesso cogli escrementi dall'uomo, dà 
origine ad un embrione in un tempo che varia da 
qualche settimana ad uno o due anni. Se allora 
viene riportato nell'intestino dell'uomo coll'acqua, 
ad esempio, l'embrione viene messo in libertà e 
questo senza cambiare abito e senza alcuna mi
grazione giunge allo stato adulto. Non sono provate 
le conclusioni del Radu di uno sviluppo viviparo 
delle uova nel corpo delle femmine. Meno cono
sciuti sono gli stadi pei quali passa i l verme dalla 
sua uscita dall'uovo fino allo stato adulto nell'in
testino dell'uomo. Si sa tuttavia che la sua evolu
zione e assai rapida, poiché la femmina è già in 
grado di emettere le uova dopo un mese. Le di
mensioni del parassita adulto sono, a quanto pare, 
variabili. Secondo i l Davaine, il maschio é lungo 
da 15 a 17 centimetri e la femmina da 20 a 25 
centimetri con una larghezza massima di 4 mil l i 
metri. Secondo il Kùchenmeister la femmina può 
raggiungere la lunghezza di 40 centimetri ed una 
larghezza di 6 mill imetri . Secondo il Morland, essa 
può giungere anche a 45 centimetri di lunghezza. 
T maschi sono sempre 3 o 4 volle meno numerosi 
delle femmine. 

Secondo i l Siebold, i l Leuckart ed altri, questi 
nematodi sarebbero nocevoli all'ospite anche per 
una sostanza oleosa che sembra trovarsi princi
palmente nei rigonfìamcnli vescicolari delle loro 

fibre muscolari, sostanza che conserva la sua pro
prietà irritante anche nell'animale tenuto nel
l'alcool per vario tempo. 

Si ammette generalmente che l'ascaride lom
bricoide ha allo stato adulto una vita breve, un 
anno circa, e la femmina morirebbe o sarebbe 
emessa dopo la deposizione delle uova. L'ascaride 
lombricoide è raramente solitario: generalmente 
ve ne sono parecchi nell'intestino: nei climi tem
perati da due a sei, nei climi tropicali sono spesso 
in numero maggiore. Cobbold, Kùchenmeister, 
Martin, Morland ed altri parlano di un numero 
grande (qualche centinaio) di individui stati espulsi 
da bambini alle Antille, in Africa, ecc. È bene 
notare che la presenza dell'Ascaride lombricoide 
non esclude l'esistenza nell'intestino di altre specie 
di parassiti, come l'ossiuro, i l tricocefalo o varie 
specie di cestodi o trematodi. 

L'ascaride lombricoide si osserva parassito so
prattutto nei bambini colla maggior frequenza dai 
sei ai dieci anni: ma si può trovare nell'uomo a 
qualunque età (si citano alcuni casi della sua pre
senza in individui di 78 e 85 anni). Esso è in ge
nerale più frequente nelle campagne che nelle 
città, e ciò è in rapporto coll'uso in queste ultime 
di acqua più pura. 

Generalmente gli ascaridi lombricoidi vengono 
emessi colle feci; ma non sono rari i casi di indi
vidui usciti dalla bocca o che anche hanno preso 
altre vie attraverso al corpo dell'ospite. I l parassita 
che risale dall'esofago può anche introdursi per la 
glottide nelle vie respiratorie e determinare la 
morte dell'ospite per soffocazione. I l parassita può 
anche mettersi nelle vie biliari dandovi origine a 
lesioni assai gravi, oppure può passare dall'inte
stino nella cavità peritoneale perforando l'intestino 
stesso; e finalmente ricorderemo che può intro
dursi anche negli apparati genito-urinarii. 

L'ascaride lombricoide non è da considerarsi 
come parassita innocuo come i l volgo spesso crede; 
oltre ai gravi processi patologici a cui può dar 
luogo nel suo uscire, come sopra è stato detto, la 
sua presenza nell'intestino dell'uomo può in via r i 
flessa dar luogo a fenomeni isterici, epilettici, ecc., 
che per lo più scompaiono colla sua eliminazione. 

L'ascaride lombricoide è un parassita cosmo
polita ed è soprattutto frequente nelle regioni 
tropicali. 

Un altra specie di ascaride, l'Ascaris mystax è 
comune nell'intestino tenue del gatto e del cane e 
talvolta si trova pure nell'uomo. I l suo sviluppo è 
simile a quello della specie precedente. Esso è allo 
stato adulto lungo solo da 40 a 60 mill imetri nel 
maschio e largo 1 millimetro e nella femmina 
da 60 a 110 mill imetri con una larghezza di poco 
meno di 2 mill imetri . 
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u o m i n i e g l i a n i m a l i possono c o n t r i b u i r e nei m o d i p i ù d i v e r s i a l lo sv i luppo d i 

questa in fez ione , f a v o r i t a in m o d o pa r t i co l a r e da l la leggerezza e 
dal la piccolezza del le uova . Per spiegare i l m i o asserto con u n 

esempio, m i basta accennare al le mosche e r i c o r d a r e le r e l az ion i 
che passano f r a quest i a n i m a l i e g l i a l i m e n t i d e l l ' u o m o e g l i ogge t t i 

p iù i m m o n d i » . 

Per d i f ender s i dagl i oss iur i si r i ch i ede una scrupolosa p u l i z i a , 
che p e r ò n o n basta sempre a t e n e r l i l o n t a n i . L e f r u t t a n o n abba

stanza lavate bastano a i n fe t t a r e i l nos t ro o r g a n i s m o ; L e u c k a r t 
accerta p e r f i n o che la f a r i n a col la quale i f o r n a i e i pas t icc ie r i s p o l 

ver izzano le l o r o m e r c i n o n è sempre p r i v a d i g e r m i d i o s s i u r i d i , 
d i cu i le uova , appiccicate sovente ai ch icch i de i cerea l i , essendo 
m i n u t i s s i m e , resis tono p e r f i n o al la l o r o mac inaz ione ( 1 ) . 

La famosa FILARIA DI MEDINA appartiene al genere Filaria, 
carat ter izzato da l co rpo filiforme ; l ' e s t r e m i t à an t e r io re della testa 

p u ò essere m o l t o d iversa , secondo la presenza o la mancanza d i 
labbra e d i p i cco l i b i t o r z o l i . I masch i si d i s t i nguono per l ' e s t r e m i t à 
caudale c i r c o n v o l u t a come una sp i ra le . Conosciamo o g g i d ì 4 0 specie 
d i queste filarie, parassite dei m a m m i f e r i e deg l i uccel l i e s iamo 
au tor izza t i so l tan to a suppor r e che g l i i n d i v i d u i g i o v a n i si d i f f o n 
dano quando la l o r o m o l e è ancora microscop ica . I g n o r i a m o t u t t o r a , 
per lo m e n o i n g r a n par te , la s tor ia del la v i t a e de l lo s v i l u p p o del la 
famosa F I L A R I A D I M E D I N A (Filaria medinensis). Quando si è s ta
b i l i t o ne l tessuto conne t t ivo d e l l ' u o m o , questo parassi ta g iunge a l la 
lunghezza d i 3-4 m . , con u n d i a m e t r o d i 2 m m . e produce col la 
sua presenza t u m o r i m a l i g n i . Nel le u m i d e r e g i o n i t r o p i c a l i e sub
t r o p i c a l i , f u o r c h é i n A m e r i c a , i b i a n c h i e g l i i n d i g e n i sono v i s i t a t i 
da questo moles to parassita. Quando si riesce ad a f f e r r a r l o nel la 
piaga aper ta , si tenta d i a r r o t o l a r l o sopra u n c i l i n d r e t t o , operazione 
che r i ch iede parecch i g i o r n i , e che, se è i n t e r r o t t a per la r o t t u r a 
del v e r m e , p u ò dar luogo a pernic iose i n f i a m m a z i o n i . Queste p e r ò 

non si man i fe s t ano s e m p r e : i n f a t t i , u n t a r t a r o s t ab i l i t o a Pest, al 
quale m o l t i a n n i o r sono vennero s t rappate due filarie, g u a r ì pe r 

fe t tamente i n poco t e m p o . 
L a filaria d i Medina è v i v i p a r a ; si dice anz i che la presenza dei 

neonat i nel la f e r i t a la i r r i t i e la r enda p i ù do lorosa . P u ò dars i che 
così accada r ea lmen te , m a , secondo o g n i p r o b a b i l i t à , i l l o r o s v i 

luppo si c o m p i e a l l ' ape r to . 
Le r i ce rche d i Fedschenko h a n n o d i m o s t r a t o ad ogn i m o d o che 

g l i e m b r i o n i d i questo v e r m e si s tab i l i scono ne l co rpo de i g r a n -

c h i o l i n i d 'acqua dolce , dove m u t a n o la p e l l e ; non è p e r ò accertato Oscuro (Oxyurh 
finora che possano pe rven i r e nel c o r p o u m a n o co l l ' acqua i m p u r a e l'ermicuiaris), 

r ,, ,., • . Ingrandito. 
da questo r i t o r n a r e a l lo stato l i b e r o ; n o n sapp iamo neppure se si 
a l l o n t a n i n o da l lo s tomaco come le t r i c h i n e , o se si i n t r o d u c a n o d i r e t t amen te 

" 1 (1) L'ossiuro è verme parassita dell'uomo cono- L'inizio dello sviluppo dell'embrione si compie 
sciuto da tempo antichissimo, esso è r'Aajtstjts di nell'uovo quando questo è ancora nell'utero ma-
Hippocrate, i l Lumbriculus di Adrovandi, ecc. terno. Alla sua emissione l'uovo racchiude un 
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nel la pelle ( 1 ) . Un parassita d e l l ' u o m o a f f ine al precedente e p r o p r i o del le r eg ion i 
t r o p i c a l i è la Filaria bancrof'ti, che si stabil isce ne l tessuto so t toce l lu la re ; a l lo stato 

embrione giriniforme. Pare che lo sviluppo del
l'embrione possa avvenire anche direttamente nel
l'intestino dell'uomo senza una fase di vita libera: 
ma la cosa è tuttora controversa. Pare tuttavia più 
accettabile l'idea che le uova cogli embrioni maturi 
sono normalmente emesse colle feci rimanendo i l 
parassita per un tempo più o meno lungo allo stato 
di vita latente fino a che non venga introdotto di 
nuovo nell'intestino dell'uomo. L'embrione resiste 
poco all'azione prolungata dell'acqua, perciò si può 
ritenere che questa meno facilmente è veicolo per 
l'infezione dell'uomo. L'uovo mescolato colla pol
vere che risulta dal disseccarsi delle sostanze fecali 
può in molte guise, come facilmente si intende, es
sere introdotto nel corpo dell'uomo. Non vi è ospite 
intermedio per lo sviluppo dell'ossiuro. 

Giunto l'uovo nello stomaco dell'uomo l'invo
lucro si rammollisce per opera del succo gastrico e 
l'embrione ne esce e si porta nella parte superiore 
dell'intestino tenue ove subisce una o due mute e 
crescendo in pari tempo di mole assai rapidamente. 
La maggior parte degli individui si accoppiano nel
l'intestino tenue. Dopo la fecondazione le femmine 
passano nel cieco con un piccolo numero di ma
schi ; mentre la maggior parte di questi ultimi sta 
nell'ileo. I maschi muoiono dopo l'accoppiamento. 
Le femmine fecondate stanno nel cieco fino a che 
sia compiuto lo sviluppo delle uova, poscia proce
dendo lungo i l colon arrivano al retto nel quale 
emettono una parte delle loro uova e cercano di 
uscire dall'intestino dando luogo ad un prurito ca
ratteristico nella regione anale. 

I l numero di ossiuri che si può trovare in un 
solo ospite è molto variabile; talvolta può essere 
grandissimo: la loro presenza non esclude quella 
di altri parassiti. L'ossiurosipuò trovare nell'uomo 
in tutte le età: ma è più frequente nei bambini. 
Talvolta gli ossiuri vengono emessi dalla bocca. 

L'ossiuro è, a quanto pare fino ad ora, paras
sita esclusivo dell'uomo ed è probabilmente co
smopolita. 

(1) Alle poche notizie date nel testo intorno 
alla filaria di Medina crediamo utile aggiungere le 
seguenti: Questo nematode parassita è noto da 
tempo assai antico : pare che Mose stesso lo cono
scesse benissimo e si può credere col Bartholin 
che i « serpenti di fuoco », da cui gli israeliti furono 
molestati nel loro soggiorno lungo i l Mar Rosso, 
fossero appunto i vermi in questione. Agatharchide 
di Gnido (140 a 150 anni avanti Cristo) ne parla in 
modo chiaro. Leonida di Alessandria al principio 
del I I I secolo dopo Cristo lo conobbe pure e lo 
descrisse, e cosi si dica dei medici arabi, ecc. 

La filaria di Medina è vivipara. L'embrione è 
piccolissimo ed è dotato di una grande resistenza, 
anche ad un parziale disseccamento. Si è detto o 
ripetuto da molti che il verme penetra nell'uomo 

per la pelle o per via dei pori o per la guaina dei 
peli, ecc., ma tutto ciò non è soddisfacente. Si fu i l 
Fedschenko che scoprì le migrazioni dell'animale. 
Leuckart, tenendo conto della rassomiglianza del
l'embrione della filaria di Medina con quello del 
Cucullanus aveva pensato che i l primo diventato 
libero nell'acqua emigrasse nel corpo dei Cyclops 
ed aveva consigliato al Fedschenko di fare ricerche 
in proposito. Questo naturalista, durante la sua 
esplorazione del Turkestan, riuscì a dimostrare che 
l'embrione della filaria penetra nel Cyclops e si 
trasforma in una larva speciale. 

Le giovani Filarie restano in questo stato più 
o meno lungamente aspettando le condizioni favo
revoli ad un loro ulteriore sviluppo. Questo pare 
si realizzi nel modo seguente: Nelle regioni tor
ride dove si osserva la dracontiasi (infezione delle 
filarie adulte sotto la pelle) l'acqua è scarsa, uomini 
ed animali sono spesso obbligati a bere acque sta
gnanti nelle quali pullulano i Cyclops. Questi facil
mente vengono introdotti coll'acqua nel canal dige
rente dell'uomo dove muoiono lasciando in liberlà 
le larve di filaria di Medina che contengono. Lo 
sviluppo ulteriore delle larve di filaria nell'inte
stino dell'uomo non è ancora ben noto ; pare tut
tavia si debba ammettere che queste larve giunte 
a maturità sessuale si accoppiano ; i l maschio muore 
in seguito e la femmina perfora la parete intesti
nale e va a collocarsi negli organi dell'ospite, dove 
cresce ancora e dopo un tempo variabile da 8 mesi 
a 2 anni la femmina appare sotto la pelle dalla 
quale si può estrarre più o meno facilmente. 

La filaria che appare così sotto alla pelle è 
sempre una femmina adulta la quale è ridotta, si 
può dire, ad una sorta di sacco tubolare pieno di 
una immensa quantità di embrioni microscopici. 
La sua lunghezza media è di 50 a 80 cm. per una 
larghezza di mezzo millimetro o di circa 2. La 
lunghezza indicata nel testo di 4 metri, che è stata 
ammessa dallo Schneider. dal Gallandant, dal Ro-
kitansky, appare esagerata e dovuta a misurazioni 
non ben fatte. 

I l parassita fa la sua apparizione di preferenza 
sotto la pelle delle gambe e dei piedi (la qual cosa 
aveva fatto credere alla sua penetrazione per la 
pelle dall'esterno negli individui che camminano 
nell'acqua dei ruscelli) ; ma si può trovare anche 
presso a che in tutte le regioni della superficie 
del corpo. 

Appena i l parassita si trova sotto la pelle è 
d'uopo estrarlo. Ciò da tempo assai antico si suol 
fare arrotolandolo lentamente sopra un piccolo 
bastoncino di legno. 

La filaria di Medina si può trovare nell'uomo 
di tutte le razze e a tutte le età. Si osserva più 
frequente da giugno ad agosto. Questo parassita 
pare si trovi anche nel bue, nel cavallo, ed anche 
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l a rva l e v i v e nel sangue u m a n o , come u n cos ì det to E M A T O Z O O ; a l lo stato adu l to c o r r i 
sponde al la Filaria sanguinis hominis ( 1 ) . 

N o n s app i amo ancora se i l cosidet to Verme Loa sia una f d a r i a . Giunge al la l u n 
ghezza d i 5 c m . e s ' i n c o n t r a sovente ne l g lobo ocu la re dei n e g r i , ai qua l i p roduce 

v i o l e n t i d o l o r i . Venne ro r i n t r a c c i a t i sovente ne l la lente c r i s t a l l i n a d i v a r i E u r o p e i , 

a f fe t t i da ca tara t ta , c e r t i v e r m i c i a t t o l i , l u n g h i p o c h i m i l l i m e t r i , che parevano f i l a r i e , 
m a la l o r o p roven ienza è a f fa t to i g n o t a . 

in mammiferi selvatici. A questo proposito sono 
necessarie più ampie ricerche. 

La filaria di Medina è originaria, pare, del
l'antico continente. Non si trova in Europa, è fre
quente in Africa ed in Asia. Essa è endemica in 
qualche località dell'America del Sud, importatavi 
dagli schiavi neri. 

Un'altra specie di filaria, la Filaria immitis 
di Leidy, merita di essere qui ricordata. 11 maschio 
è lungo da 12 a 18 cm. e largo mm. 0,7 a 0,9 con 
coda sottile, attorcigliata come un cavaturaccioli ; 
la femmina è lunga da 25 a 30 centimetri e larga 
mm. 1,0 a 1,3. Questa specie vive di preferenza 
nel cuore destro dei cani. Essa può anche trovarsi 
nell'uomo. 

Lo sviluppo della Filaria immitis venne stu
diato dal Grassi e dal Noè, i quali hanno dimostrato 
che le zanzare assorbono le larve delle filarie suc
chiando i l sangue dei cani infetti. Le larve delle 
filarie penetrano nei tubuli di Malpighi dove subi
scono una serie di cambiamenti e dopo dodici 
giorni perforano l'organo da esse abitato e pene
trano nella cavità addominale; le larve cresciute a 
0,9 mm. entrano nel capo e da ultimo nel labium 
dove attendono la prossima puntura di un cane. 
Nel cane alberga pure un'altra specie, la Filaria 
recondita con larve che vivono nel sangue. L'ospite 
intermedio per essa è la pulce del cane. 

(1) Questa specie è molto importante ed è stata 
oggetto di molti recenti studi. Essa venne varia-
mente denominata: anche Trichina cystica dal 
Salisbury nel 1868, Filaria sanguinis hominis 
dal Lewis nel 1872, Filaria sanguinis hominis 
aegyptiaca dal Sonsino nel 1875, Filaria Wuche-
reri da Silva Lima nel 1877, Filaria sanguinis 
hominis noclurna dal Masson nel 1891, ecc. Verme 
adulto e parassita dei vasi sanguigni o linfatici. Gli 
embrioni numerosissimi e molto piccoli, lunghi 
da 125 a 300 millesimi di millimetro e larghi da 
7 ad 11 millesimi di millimetro, si possono tro
vare ovunque nel sangue. Essi invadono la circo
lazione periferica soltanto di notte durante i l sonno 
dell'uomo. Durante i l giorno scompaiono dalla cir
colazione periferica. Manson ha dimostrato che i l 
loro apparire e sparire periodici nella circolazione 
periferica coincidono colle alternative di sonno e 
di veglia. Invertendo le ore di sonno e di veglia 
si dà luogo ad una inversione correlativa delle ore 
di migrazione del parassita. Questo fenomeno, se
condo Linstow, dipende dal fatto che durante i l 

sonno i vasi cutanei periferici si dilatano alquanto, 
mentre durante la veglia sono ristretti: le filarie 
non possono attraversare i l sistema dei capillari 
della pelle ristretti e riposano nelle diramazioni 
sanguigne maggiori nella profondità della cute. 
Questo fenomeno periodico si osserva in tutti i 
cl imi. 

Gli embrioni della filaria possono uscire dal 
corpo dell'uomo per vie diverse : orina, lacrime, 
varici linfatiche, ecc., ma quelle che escono per 
tali vie sono condannate a perire. L'animale non 
può proseguire la sua evoluzione se non a condi
zione di passare dal sangue dell'uomo nello sto
maco di una zanzara che è i l suo ospite intermedio. 
La zanzara viene appunto a pungere l'ospite infetto 
durante i l sonno di questo quando le larve della 
zanzara si trovano nella circolazione periferica e 
ne succhia col sangue un buon numero. Dopo che 
ha succhiato la zanzara va ad assopirsi presso al
l'acqua e mentre digerisce i l sangue conduce a 
maturità le proprie uova. Dopo 4 o 5 giorni va 
nell'acqua a deporre le uova e vi muore. 

Le giovani larve di filaria che erano penetrate 
nella zanzara in parte sono digerite da questa e in 
parte risalendo nella porzione toracica del canal 
digerente si salvano e continuano i l loro sviluppo 
e quando la zanzara è caduta nell'acqua esce dal 
corpo del suo ospite e fa vita libera nell'acqua 
stessa aspettando le condizioni favorevoli per pro
seguire i l suo sviluppo. Queste si troveranno nel 
caso che esse vengano ingerite coll'acqua dal
l'uomo o da qualche altro animale nel quale 
possano vivere. 

L'uomo piglia la filaria del sangue bevendo 
l'acqua che la contiene allo stato di larva. Non si 
conoscono esattamente le modificazioni che la larva 
della filaria subisce nel canal digerente dell'uomo 
fino all'apparire dei suoi embrioni nel sangue. La 
femmina è vivipara. Gravi assai sono le malattie 
alle quali dà origine questo parassita ed hanno 
avuto vari nomi: filariosi, chiluria, emato-chi-
luria endemica dei paesi caldi, ematuria inter
tropicale, ecc. Pare che anche Yelefantiasi degli 
arabi debba essere attribuita all'azione della filaria 
in questione. 

La Filaria bancrofti è nota in tutti i paesi 
tropicali. In Europa non si osserva che negli indi
vidui chilurici o elefantiasici che provengono dai 
paesi ove essa è endemica. 
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Grazie al le recent i r i ce rche d i L e u c k a r t magg io r luce si è fa t t a su l la s to r i a degl i 
S T R O N G I L I D I (Strongylidae), p o i c h é a lmeno si r i u s c ì a seguire d i r e t t a m e n t e i p e r i o d i 
del la v i t a d i alcune s ingole specie. U n carat tere i m p o r t a n t e d i questa f a m i g l i a con
siste n e l l ' e s t r e m i t à pos te r iore del masch io , c i rcondata da u n co l la re speciale, foggiato 
a scodella o a ven to la e so r re t to sovente da ingrossament i s i m i l i a costole. Questi 
v e r m i v i v o n o a preferenza ne i m a m m i f e r i e n o n s ' i n c o n t r a n o so l tan to ne l l ' i n t e s t ino , 
m a anche nei p o l m o n i e i n a l t r i o r g a n i . U n ospi te f r equen te d e l l ' i n t e s t i n o del cane è 

i l Dochmius trigonocephalus. Le sue 
uova s i s v i l u p p a n o nel la t e r r a umida , 
o r i g i n a n d o i n poch i g i o r n i cer t i ver
m i c i a t t o l i non p i ù l u n g h i d i 0,5 m m . , 
i l c u i c o r p o « abbastanza tozzo si as
so t t ig l i a ne l l a par te an t e r io re e si 
p r o l u n g a p o s t e r i o r m e n t e i n una coda 
so t t i l e , d i cu i la p u n t a cost i tuisce un 'ap
pendice d i s t i n t a . M u t a n d o parecchie 
vo l t e la pel le , ques t i v e r m i si s v i l u p 

pano , p e r d o n o i d e n t i f a r i n g e i , m a poi 
cessano d i m a n g i a r e e d i crescere, 
sebbene r i m a n g a n o ancora v i v i per 

mes i i n t i e r i nel l i m o n a t i v o » . I l corso 
u l t e r i o r e del la l o r o v i t a d ipende dal 

poter penet rare d i r e t t amen te ne l lo s tomaco e ne l l ' i n t e s t i no del cane, dove , dopo altre 
m u t e del la pel le , acquis tano la f o r m a e la m o l e d e f i n i t i v a . 

Uno dei p i ù per ico los i endoparass i t i d e l l ' u o m o appar t i ene pure ag l i s t r o n g i l i d i e 

p rende i l n o m e d i D O C M I O D U O D E N A L E (Dochmius duodenalis) ( 1 ) , i l quale venne 
osservato i n tu t te le r eg ion i t r o p i c a l i e sub t rop i ca l i de l l ' an t i co e de l nuovo con
t inen te , m a anche i n I t a l i a , n e l l ' U n g h e r i a , ne l la Sassonia, lungo i l corso del Reno 

e u l t i m a m e n t e anche i n va r i e m i n i e r e , nel le cos t ruz ion i del le ga l le r ie e nel le grandi 
f a b b r i c h e d i tegole. Questo v e r m e giunge a l la lunghezza d i 10-18 m m . , e, nelle 

Dochmius. 'a, intiero ; b, estremità caudale, ingran
dita ; c, armatura boccale di Dochmius duodenalis, 
ingrandita. 

(1) Questo parassita venne scoperto da Angelo 
Dubini nel maggio del 1838 nell'intestino di una 
giovane contadina morta all'ospedale di Milano, e 
per lungo tempo lo si considerò come un parassita 
inoffensivo. Si sa oggi che esso invece è uno dei 
pal'assiti più temibili dell'uomo. Nel 1843 i l Dubini 
lo descrisse col nome di Anehi/losloma, duodenale, 
nel 1851 i l Siebold lo chiamò Si ronr/i/1 us quadri-
denlalus, nel 1860 i l Molili lo disse: Dochmius 
anchylostomum, il Leuckart nel 1876 lo chiamò: 
Dochmius duodenalis, il Railliel nel 1885: Unci
narla duodenalis. 

Le uova emesse colle feci dall'ospite dànno 
luogo soprattutto nell'acqua ad un embrione che 
assume la forma di larva rabdiliforme, la quale 
può rimanere lungamente in questo stato nell'acqua 
fangosa : pare che l'acqua pura gli sia letale. l'Issa 
finirà ad ogni modo per perire se non può pene-
Irare nell'intestino dell'uomo. L'uomo si infetto di 
questo parassita particolarmente col l'acqua. 

Giuntoil parassita nell'inteslinolenue dell'uomo 

con mute successive della pelle arriva allo stato 
adulto. Nello sviluppo di questo parassita non vi 
ò ospite intermedio. L'accoppiamento si fa nell'in
testino dell'uomo. 

La malattia a cui dà luogo Vanchilostomiasi è 
caratterizzata, come risulta dalle ricerche di Grassi, 
Bozzolo, Concato, ecc., da una grande diminuzione 
del numero dei globuli rossi del sangue, e quindi 
da una grave anemia. 

L'anchiloslomiasi è mollo diffusa sulla terra. 
In Italia V Anehi/losloma duodenale venne tro
vato a Pavia, a Milano, a Firenze, a Garignano 
nel 1860, a Novara, a Brescia, in Sicilia, ecc., ed 
è la causa delle anemie non rare negli operai 
delle risaie. 

In certe regioni d'America l'anchilostoma ò 
frequentissimo e assai pericoloso, soprattutto alle 
AntiIle e al Brasile dove dà origine alla clorosi 
tropicale, alla cachessia acquosa, al mal-corni', 
al Tun-Tun. wW'Opilacao, ecc. 



Eustrongilo gigante 173 

l o c a l i t à predet te , f r equen ta l ' i n t e s t ino tenue d e l l ' u o m o ; abbonda i n m o d o p a r t i c o 

lare ne i l u o g h i i n cu i le persone sono m o l t o agg lomera te e bevono acqua i m p u r a . 

Quando è p a r t i c o l a r m e n t e n u m e r o s o i n u n dato i n d i v i d u o , p roduce g r a v i ma la t t i e , 

che hanno t a lvo l t a esito letale p e r c h è accompagnate da e m o r r a g i e i n t e s t i na l i , p r o 

dotte da l le f e r i t e che esso p ra t i ca ne l l a mucosa in tes t ina le e nei vasi r e l a t i v i , d i 
cui succhia i l sangue. Queste ma la t t i e sono conosciute coi n o m i d i clorosi egiziana, 
docmiosi, morbo dei minatori, ecc. L ' i n f e z i o n e d e r i v a da l fa t to che i g e r m i del ve rme , 
pe rvenu t i a l l ' ape r to col le evacuaz ion i umane , si s v i l u p p a n o nel le pozze d i cu i l ' u o m o 
beve t a lvo l t a l 'acqua i m p u r a ; g i u n t i ne l co rpo u m a n o , v i s i 

sv i luppano ed acquis tano la m a t u r i t à sessuale. N a t u r a l 
men te , la f r equenza d i questa i n fez ione a n d r à sempre 
aumen tando co l l ' aumen ta r e degli i n d i v i d u i de l per icoloso 
parassita i n t r o d o t t i ne l c o r p o u m a n o . G l i ope ra i adde t t i ai 
l a v o r i del la ga l le r ia de l Go t t a rdo venne ro c o l p i t i da g r a v i 
mala t t ie per opera de l Dochmius duodenalis, d i cu i lo s v i 
luppo era s t r a o r d i n a r i a m e n t e f a v o r i t o da l le c o n d i z i o n i 
speciali d i que l l a v o r o . 

P ross imo af f ine al Dochmius è i l genere Eustrongylus, 
rappresenta to esc lus ivamente dall 'EusTRONGiLO G I G A N T E 

(Eustrongylus gigas), d i cu i le f e m m i n e g iungono al la 

lunghezza d i 1 m . Si ann ida a p re fe renza ne i r e n i de l l u p o , del cane, del la vo lpe , 
del l 'orso l ab ia to e de l gh io t tone , m a anche l ' u o m o non va esente da questo parassita, 
i l quale p e r ò , per f o r t u n a , lo f r equen ta so l tanto i n casi eccezionali e ad ogni m o d o è 
d i f f i c i l i s s i m o r iconoscere con certezza la sua presenza nel corpo u m a n o . I l celebre 
e l m i n t o l o g o Bremser , d i V ienna , p a r l a n d o d i questo i m p o r t a n t e a rgomen to nel la sua 
opera i n t i t o l a t a Vermi vivi in uomini vivi, accenna con severe parole ag l i e r r o r i 
v o l o n t a r i o i n v o l o n t a r i , che i n a t u r a l i s t i v a n n o sempre r i pe t endo quando si t r a t t a 
dei v e r m i parass i t i e che pa iono f a t t i apposta per esaltare la mente d e l l ' u o m o e 
sopra t tu t to que l la del la d o n n a . Questi e r r o r i si f o n d a n o per lo p i ù sopra qualche fa t to 
r ipugnan te . U n eus t rong i lo g igante , da cui una donna credeva d i essere af fe t ta , non 
era a l t r o che l ' i n t e s t i no d i u n ' a n a t r a ( 1 ) . 

I l p iccolo Ollulanus tricuspis, pu re appar tenente al la f a m i g l i a degl i s t r o n g i l i d i , 
presenta u n processo d i s v i l u p p o u n po ' d ive r so . Le f e m m i n e , lunghe 1 m m . , v i v o n o 
i n g r and i s s imo n u m e r o coi masch i n e l l ' i n t e s t i n o dei g a t t i ; m a i l o r o r a m p o l l i pe r 

vengono p e r ò a l l ' a p e r t o per la v i a na tu ra l e e d i r e t t a . Usc i t i da l co rpo del ga t to , 

Testa di Cuculiano elegante 
(Cucullanus elegans). 

Ingrandita. 

(1) L'eustrongilo gigante venne osservato per 
la prima volta nel 1570 da Giovanni di Clamorgan, 
signore di Soane e capitano di caccia. Dopo di lui 
molti altri lo menzionarono ma ritenendolo spesso 
un serpente. La sua vera natura fu riconosciuta 
dal Redi e dal Vallisneri. Esso si trova in molti 
animali, lupo, volpe, cavallo, bue, martora, foca, ecc., 
senza essere tuttavia molto frequente. Esso è ovi
paro e le sue uova non hanno una grande resistenza 
il che spiega forse la rarità degli individui adulti. 
L'origine dell'infezione negli animali sopra detti 
non è nota. I l Balbiani ha dimostrato che dalle 
uova si sviluppa nell'acqua o nella terra umida un 
embrione che vive parecchi anni senza uscire dal 

guscio: pare si debba ammettere un ospite inter
medio che si troverebbe fra i pesci. 

L'eustrongilo gigante si trova qualche volta 
anche nell'uomo ; ma la maggior parte dei casi 
descritti sono da ritenersi erronei essendosi fatto 
confusione coli'Ascaris lumbricoides o con coaguli 
di fibrina; i l Blanchard ritiene sei casi veramente 
provati di presenza di questo parassita nell'uomo. 
A quanto si sa l'eustrongilo gigante avrebbe una 
area di diffusione assai ampia, e oltre che nelle 
varie regioni europee, sarebbe stato osservato 
nel Canadà, negli Stati Uniti , nel Paraguay, nel 
Chili, ecc. 
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p r o b a b i l m e n t e si disseccano e aspettano d i r i sorgere i n grazia dei t o p i , da l cu i s tomaco 
escono, come le t r i c h i n e , per i n s inua r s i ne i m u s c o l i e i n a l t r i o r g a n i , dove si a t t o r c i 
g l i ano e si r i posano du ran t e u n pe r iodo d i t e m p o p i ù o meno l u n g o . Se i l topo ha la 

f o r t u n a d i n o n essere d i v o r a t o da un 
gat to , g l i o l l u l a n i incapsu la t i n o n r ag 
g iungono lo scopo de l la l o r o v i t a . Ma, 
se i l topo penetra ne l lo s tomaco d i un 
ga t to , i l bando è t o l t o pei suoi osp i t i ; 
i l con ta t to col succo gas t r ico del gatto 
l i r idesta a nuova v i t a la quale p e r ò 
t e r m i n a prosa icamente ne l l ' i n t e s t i no 
del l o r o ospi te , ge t tando cosi le basi 
d i u n n u o v o cic lo d i s v i l u p p o , nel 
quale i l topo serve d i a n f i t r i o n e in t e r 

m e d i a r i o a l l ' O l l u l a n u s . 
La v i t a del C U C U L L A N O E L E G A N T E 

{Cucullanus elegans, v e d i la figura 
annessa al tes to) , scorre i n m o d o ana
logo, ma un p o ' m e n o r i p u g n a n t e . In 
questa specie, parassi ta dei pesci, la 
c a v i t à boccale con t iene una capsula 
e l l i t t i ca , con pare t i r es i s ten t i e brune. 

« Le f e m m i n e sono v i v i p a r e ; i loro 
r a m p o l l i sgusciano ne l corpo m a 
te rno da l f r ag i l e i n v o l u c r o de l l ' uovo . 
Negl i e sempla r i p i ù gross i , l u n g h i da 
l a 2 c m . , si t r o v a n o a m i g l i a i a . P ro 
t e t t i da una pel le r u v i d a , i v e r m i per

venu t i a l l ' ape r to si t r a t t engono ta lvol ta 
ne l l ' acqua per qua lche se t t imana e v i 
si agg i rano finché n o n t r o v i n o modo 

d ' i n f e t t a r e u n ospi te i n t e r m e d i a r i o . 
Per lo p i ù scelgono a ta le scopo i pic

co l i c i c l o p i , n u m e r o s i s s i m i ne l le acque 
dei n o s t r i paesi . Negl i acquar i p iu t 
tosto p i cco l i c o m p i o n o quas i sempre 

le l o r o m i g r a z i o n i dopo poche ore e 
spesso i n tale q u a n t i t à da con ta r l i a 

dozz ine . Se i l n u m e r o de i parassi t i è 

t r o p p o g rande , l 'ospi te m u o r e dopo di 

aver percorso lo s v i l u p p o embr iona le , 

m a n o n p roduce la m o r t e de i suoi pa
rass i t i , i q u a l i sono ancora p i en i d i 
v i t a parecch i g i o r n i dopo » . I nos t r i 

m i n u s c o l i a n i m a l e t t i pe rvengono ne l l o r o p r i m o ospi te a l la lunghezza d i 2 m m . , dopo 

svar ia te t r a s f o r m a z i o n i esterne ed i n t e r n e . Ma i l l o r o s v i l u p p o pe r f e t t o si c o m p i e so l 

tan to q u a n d o sono stat i i n g h i o t t i t i da u n pesce co i c i c l o p i ; ch i pres ta l o r o questo 

se rv iz io è per lo p i ù i l pesce pers ico . 

a b 

Singamo tracheale (Stjngamus trachealis). a, femmina 
b, maschio. Ingranditi 18 volte. 
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L ' u l t i m o s t r o n g i l i d e d i c u i d o b b i a m o occuparc i è p r o b a b i l m e n t e no to e poco 
g rad i to a quel la par te de i nos t r i l e t t o r i , che ha una p red i lez ione pa r t i co la re per g l i 

ucce l l i . Esso è i l Syngamus trachealis, ospite fatale del le uccel l iere e dei p o l l a i . I l suo 

nome gener ico ind ica la l o c a l i t à i n cu i si t r a t t engono g l i i n d i v i d u i pe rvenu t i ad una 

perfe t ta m a t u r i t à sessuale; tale l o c a l i t à è rappresenta ta da l la t rachea degl i uccel l i p i ù 
d ivers i e s o p r a t t u t t o degl i i n d i v i d u i p iù d e b o l i , nei qua l i i l parassita s ' incont ra sempre 

in coppie s t r e t t amente u n i t e . G l i uccel l i eme t tono spesso i l Syngamus. m a in n u m e r o 
scarso; i n c e r t i ucce l l i esso è ta lora cos ì numeroso da i n f i a m m a r e tu t t a la trachea, 
succhiandone i l sangue da l le pa re t i e i n ce r t i casi la o t t u r a per m o d o da uccidere i l 

suo ospite. Estrassi una vo l t a da l la t rachea d i una taccola a lp ina non meno d i 05 coppie 
di Syngamus. 

Ehlers descr ive e spiega la sempl ice m i g r a z i o n e d i questo parassita. L ' i n d i z i o p iù 
sicuro de l l ' i n f ez ione consiste ne l l a presenza del le uova del v e r m e negl i escrement i 
degli ucce l l i . Questi p e r ò deno tano spesso la m a l a t t i a da cui sono a f f e t t i co l l ' e spu l -
sione d i qua lche parassita, preceduta da specia l i accessi d i tosse. D u r a n t i g l i accessi d i 
soffocazione p r o d o t t i negl i uccel l i da l la presenza de l v e r m e nella t rachea, le uova m a t u r e 

passano da questa ne l la c a v i t à boccale, vengono i n g h i o t t i t e e si sv i l uppano a l l ' ape r to , 
appena si t r o v a n o nel le o p p o r t u n e c o n d i z i o n i d i u m i d i t à e d i t empera tu ra , o r i g i n a n d o 
piccol i e m b r i o n i filiformi, con testa ot tusa ed e s t r e m i t à della coda aguzza. Le uova 
ingh io t t i t e dagl i ucce l l i co i c i b i , pene t rando nel la l a r inge , v i r i m a n g o n o appese e si 
sv i luppano nel le v i e r e sp i r a to r i e , dove pervengono ad una per fe t ta m a t u r i t à sessuale. 
« Questi f a t t i i n d i c a n o agl i a l l e v a t o r i dei v o l a t i l i domes t i c i , e degli uccel l i da gabbia 
e da ucce l l ie ra i l m o d o d i ev i ta re la d i f f u s i o n e de l nos t ro per icoloso parassita. Giova 
esaminare a n z i t u t t o g l i uccel l i a f fe t t i da tosse ed esplorarne g l i escrement i , onde r i c o 
noscere se contengano uova d i s i n g a m i ; g l i uccel l i a f f e t t i da questa ma la t t i a devono 
essere i so la t i e t e n u t i i n osse rvaz ione ; q u e l l i compe ra t i i n r eg ion i infe t te dal grave 
m o r b o sot topost i ad u n esame scrupoloso . Se la m a l a t t i a si d i f fonde m o l t o , bisogna 
i n t e r v e n i r e con mezz i d i v e r s i secondo le l o c a l i t à : badare anz i tu t to che g l i escrementi 
degli uccel l i a m m a l a t i n o n i n sud i c ino i r e c i p i e n t i dei c ib i o delle bevande e non f o r 
m i n o sul t e r r eno u m i d o special i c en t r i d ' in fez ione , che d à n n o luogo a n u o v i casi d i 
mala t t i a negl i ucce l l i . È pe rn ic ios i s s ima per la d i f fu s ione d i questa ma la t t i a l ' ab i tud ine 

che hanno ce r t i a l l e v a t o r i d i ucce l l i d i get tare , nei depos i t i dei cosidet t i v e r m i della 
f a r ina , qua lche cadavere d i ucce l lo , per fa re ingrassare i v e r m i , p o i c h é i s i ngami con
tenut i nel le spogl ie degl i ucce l l i , possono s v i l u p p a r s i ben iss imo nei luogh i u m i d i , e, 

i m p i n g u e n d o i v e r m i , p e r v e n i r e con quest i ne l co rpo degl i uccel l i ». 

Dopo il 1860 nessun verme intestinale fece parlar tanto di sé come la TRICHINA 

(Trichina spiralis), r a f f i g u r a t a ne l testo, che è i l p i ù per icoloso d i t u t t i i parass i t i , 
i l quale , con a l t r i gener i ed i l T R I C O C E F A L O , pu re annovera to f r a i parass i t i d e l l ' u o m o , 
f o r m a la f a m i g l i a dei T R I C O T R A C H E L I D I . Per v e r o d i r e , i l processo v i ta le della t r i ch ina 

differ isce i n u n p u n t o essenziale da q u e l l o dei n e m a t o d i che a b b i a m o s tudia to finora, 

i n q u a n t o c h è l ' i n d i v i d u o g iovane n o n pe rv iene a l l ' ape r to per s v i l u p p a r s i , m a invece 
passa d a l l ' i n t e s t i n o d e l l ' u o m o o d e l l ' a n i m a l e i n cu i v i v e , nei suoi m u s c o l i . Come ho 
detto, pe r questo r i g u a r d o la t r i c h i n a si stacca da i n e m a t o d i precedent i ; m a i n t u t t i 

g l i a l t r i r a p p o r t i del la v i t a c o r r i s p o n d e al concet to compless ivo d i quest i v e r m i , r i s u l 

tante dal le osservaz ioni p receden t i . I l pe r i co lo da l quale i l m o n d o i n t i e r o si v ide m i n a c 
ciato per causa del la t r i c h i n a , ebbe u n ef fe t to sa lu tare , p o i c h é indusse i n a t u r a l i s t i a 

vincere que l l a r i pugnanza che i i aveva sempre t e n u t i l on t an i da l lo s tud io dei v e r m i 
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i n t e s t i n a l i . La t r i c h i n a fece a lungo concorrenza ai discorsi che si r i f e r i s c o n o a l la pioggia 
e a l bel t empo nel le conversaz ion i dei sa lo t t i , de i ca f fè e del le b i r r a r i e . A lcune i n f e 
z i o n i p rodo t t e r i p e t u t a m e n t e da l la t r i c h i n a , mise ro i n mos t r a o r r i b i l i sofferenze umane 

e l ' an ima le , a cu i p r i m a nessuno aveva badato , d ivenne ad un 
t r a t t o una delle f o r m e p i ù note del la sua classe, grazie alle 
assidue r icerche fat te da i d o t t i i n t o r n o al la sua na tura , al 
m o d o i n cui si sv i luppa e ai mezz i p i ù acconci per difenders i 
p ra t i camente da l la sua presenza. Vennero pubbl ica te parecchie 
m o n o g r a f i e , f r a cu i p r i m e g g i a n o quel le d i L e u c k a r t e di 
Pagenstecher, t r a t t a t i p o p o l a r i des t ina t i a t r a n q u i l l i z z a r e e ad 
i s t r u i r e le masse, p o i una magis t ra le d i V i r c h o w , d i f fusa come 
le a l t re a m i g l i a i a d i e sempla r i . I g o v e r n i p u b b l i c a r o n o i s t r u 
z ion i acconcie i n t o r n o al la sorvegl ianza del c o m m e r c i o della 
carne, e f u pe r f ino creato u n nuovo i m p i e g o , que l lo d i « Ispet
tore de l la t r i c h i n a » ; t u t t o c iò a vantaggio de i maes t r i di 
scuola de i v i l l a g g i , ai q u a l i la t r i c h i n a , un ico beneficio che 
le s i possa a t t r i b u i r e , fece concedere u n a u m e n t o d i stipendio 
per l 'assidua ispezione dei m a i a l i mace l l a t i ne i v i l l a g g i . 

I p r i m i esempi accer ta t i del la presenza del la t r i c h i n a incap
sulata ne i musco l i d e l l ' u o m o r i sa lgono press'a poco a 50 anni 
fa , e i l n o m e d i Trichina spiralis venne dato a questo paras
si ta ne l 1836 da l na tu ra l i s t a inglese O w e n . E g l i accenna alla 
rassomigl ianza d i questo v e r m i c i a t t o l o a t t o r c i g l i a t o nel la sua 
capsula con u n capello avvo l to a sp i ra le , donde la paro la greca 
Thrix, Tricos ( p e l o ) . I parass i t i , sebbene n u m e r o s i s s i m i , non 
parevano dannos i , e i n f a t t i la m a l a t t i a p u ò ^ e s s e r e domata 
quando i l nemico è incapsu la to . So l tan to 8 a n n i dopo si r ico
nobbe che tu t te le t r i c h i n e g i o v a n i sono n e m a t o d i ; m a la loro 
presenza n e l l ' u o m o era considerata come u n o « s m a r r i m e n t o »; 
si credeva c i o è che questo ed a l t r i v e r m i i n t e s t i n a l i del l 'uomo 

e deg l i a n i m a l i , i n u n da to s tadio de l l o r o s v i l u p p o , sbaglias

sero strada, e pene t rando i n u n ospite m u n i t o d i o rgan i ina
d a t t i a l processo u l t e r i o r e de l la l o r o v i t a , degenerassero, 

r i ch iudendos i i n apposi te capsule. Ciò d i m o s t r ò ad ogn i modo 

che le t r i c h i n e secernono i n d i v i d u a l m e n t e la l o r o capsula. Più 
t a r d i accurate r i ce rche fa t te i n p r o p o s i t o d i m o s t r a r o n o , che, 
t an to ne l l ' i n t e s t ino de l t opo quan to i n que l lo de l cane, le t r i 

ch ine i n t r o d o t t e co l l a carne perdevano le capsule, crescevano, 

e i n b reve erano atte a l la r i p r o d u z i o n e ; i n o l t r e si r iconobbe 

i l f a t to p i ù i m p o r t a n t e che si r i f e r i sce a l l ' i n f e z i o n e prodotta 
da l la t r i c h i n a , vale a d i r e che le t r i c h i n e nate ne l lo stomaco 

del l o r o ospite n o n escono dal suo co rpo , m a pene t rano ne i suo i m u s c o l i . I l p r i m o 

caso r u m o r o s o d i una in fez ione d i t r i c h i n a , seguita da m o r t e , f u osservato a Dresda, 

i n un u o m o , i l 27 gennaio 1 8 0 0 : i l professore Zenker ne v a l u t ò t u t t a l ' i m p o r t a n z a e 

r i u s c ì a sp iegar lo pe r fe t t amen te , g raz ie p u r t r o p p o ad una ser ie d i casi i so la t i e di 
vere ep idemie d i cu i f u r o n o v i t t i m e m o l t e persone. Una del le p i ù i m p o r t a n t i è quella 

d i H e t t s t à d t , i n c u i , sopra 159 a m m a l a t i , ne m o r i r o n o 2 8 . L ' e n o r m e d i f f u s i o n e del 

parassi ta f u d i m o s t r a t a da u n fa t to osservato i n A m b u r g o , dove u n m a i a l e comperato 

Maschio di Trichina 
spiralis. Ingrandito. 
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a Va lpa ra i so , d u r a n t e la t raversa ta , s e r v ì d i c ibo a l l ' equ ipagg io e produsse l ' i n fez ione . 
Ma i n b reve si r i conobbe che la sorgente quasi esclusiva d e l l ' i m p o r t a z i o n e del v e r m e 

n e l l ' u o m o è i l ma ia le . R i t o r n e r e m o sopra questo a r g o m e n t o , q u a n d o a v r e m o esposto 
e s tud ia to i l processo v i ta le de l la t r i c h i n a . 

Le t r i c h i n e sessualmente m a t u r e o T R I C H I N E I N T E S T I N A L I v i v o n o sol tanto n e l l ' i n 
test ino d e l l ' u o m o e d i v a r i m a m m i f e r i e u c c e l l i , dove si s v i l u p p a n o , si r i p r o d u c o n o e a 

poco a poco m u o i o n o . Le f e m m i n e superano d i r ado la lunghezza d i 3 m m . , e i maschi 

sono l u n g h i d i 1,5 m m . Lo s v i l u p p o d i ques t i v e r m i c i a t t o l i procede ne l tubo i n t e s t i 

nale, cosi r a p i d a m e n t e che la n u o v a g e n e r a z i ó n e compare g ià 5 g i o r n i dopo l ' i n t r o 
duzione del la vecchia . 1 v e r m i c i a t t o l i si vedono a occhio nudo . Nei due sessi la bocca 
giace a l l ' e s t r e m i t à an te r io re de l co rpo , i l 

quale ingrossa fin verso i l mezzo, po i 
to rna ad assot t ig l iars i fino a l l ' e s t r e m i t à 
poster iore , o t tusamente a r r o t o n d a t a . 

L ' a p e r t u r a per la quale escono g l i e m 
b r i o n i , g i à sgusciat i dal le uova n e l l ' o v i 

dot to , è poco discosta d a l l ' e s t r e m i t à a n 
ter iore de l co rpo ; l ' e s t r e m i t à caudale de l 
maschio è cara t te r izza ta da due sporgenze 
aguzze. Le t r i c h i n e contenute ne l l ' i n t e s t i no 
d e l l ' u o m o e d i ce r t i a n i m a l i n o n passano 
m a i da l l ' i n t e s t i no ne i m u s c o l i , m a n o r 

ma lmen te v i r i m a n g o n o 5 e p i ù se t t imane . I l n u m e r o de i r a m p o l l i p r o d o t t i da o g n i 
f e m m i n a ascende a parecchie m i g l i a i a . Le cel lule del le uova si f o r m a n o nel la par te 
super iore de l t u b o in t e s t i na l e ; g l i e m b r i o n i giacciono nel la par te i n f e r i o r e , agg lo 
m e r a t i g l i u n i sopra e c o n t r o g l i a l t r i : g i u n t i a m a t u r a z i o n e m i s u r a n o appena i n 
lunghezza la dec ima pa r t e d i u n m i l l i m e t r o . Si t r a t t engono poco t empo ne l la d i m o r a 

dei g e n i t o r i e i l l o r o b i o g r a f o p u ò i n t i t o l a r e i l p r i m o cap i to lo che si r i fe r i sce a l la 
l o ro i n f a n z i a : 

Le trichine in viaggio. Ma i l con tenu to d i questo cap i to lo è m o l t o ince r to . Si 
crede che i n o s t r i v e r m i c i a t t o l i pene t r i no ne i vas i sangu ign i so l tan to i n casi ecce
z i o n a l i , per essere t r a s p o r t a t i da l sangue i n c i rco laz ione in qualche lon tana par te de l 

corpo . È p r o b a b i l e che la l o r o s t rada s ' i n t e r n i ne l cosidet to tessuto conne t t ivo che 
r iveste e compene t r a i m u s c o l i . L ' abbondanza de l tessuto conne t t ivo è sempre i n 
r a p p o r t o con u n m a g g i o r n u m e r o d i t r i c h i n e i n v i agg io . Pare ad o g n i m o d o che le 
m i g r a z i o n i d i ques t i a n i m a l e t t i nel le p a r t i p i ù lon tane da l t ronco siano assai p i ù l i m i 

tate d i que l le d i r e t t e a l le p a r t i p i ù v i c ine . Le p a r t i v i s i ta te con m a g g i o r e f requenza 
sono i l d i a f r a m m a , i m u s c o l i m a s t i c a t o r i , va le a d i r e que i g r u p p i d i m u s c o l i necessari 
al la r e sp i raz ione ed a l la mas t i caz ione , i q u a l i si t r o v a n o i n u n ' a t t i v i t à quas i costante. 
I l m o v i m e n t o stesso de i m u s c o l i favor i sce i l v iaggio del le t r i c h i n e m i g r a n t i . T e r m i n a t o 

i l p e r i odo de l v iagg io , si en t ra i n que l l o i n cu i le 
Trichine invadono i muscoli. Cederemo la pa ro la al V i r c h o w , i l quale descrive 

con m o l t a ef f icacia tale pe r iodo ed i l r e l a t i v o i ncapsu l amen to . « Quando una t r i c h i n a 

g iovane è penet ra ta i n una fibra musco la re , seguita , da quan to pare , a m u o v e r s i per 

u n cer to t r a t t o . Pe r fo ra le p i ù s o t t i l i pa r t i ce l l e f o r m a n t i i l con tenu to della fibra e p r o 
b a b i l m e n t e i n c o m i n c i a g i à ad eserci tare un 'az ione noc iva su l la compos iz ione i n t e r n a 

del la fibra stessa. È cer to che ne assorbe i n par te i l con tenu to . È m u n i t a d i bocca, 
esofago e canale d i g e r e n t e ; cresce m o l t o ne l corso d i poche s e t t i m a n e ; p e r c i ò è ch ia ro 

12. — BKEHM, Animali. Voi. X. 

Trichina incapsulata nelle fibre muscolari umane. 
Ingrandita. 
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che deve n u t r i r s i e deve r icavare i l p r o p r i o c ibo da l l ' amb ien t e i n cu i si t r o v a . Quando 
intacca in ta l m o d o la sostanza muscolare , la sostanza del la carne , p roduce u n effet to 
i r r i t a n t e sul le p a r t i c i r cos t an t i . 

« Per fa rs i un ' idea d i questo effe t to bisogna r i c o r d a r s i la cos t i tuz ione de i musco l i . 
Ogni l e m b o d i carne, anche esaminato ad occhio nudo , consiste d i fascet t i d i fibre, 
d ispost i pa ra l l e l amente g l i un i accanto ag l i a l t r i e t e n u t i ins ieme da u n del icato tes
suto conne t t ivo . Con u n ago l i n o , è fac i le d iv ide re o g n i s ingolo fascetto i n fasci p iù 
p icco l i e sudd iv ide re quest i u l t i m i a l o r o vo l t a i n fibre m i n o r i . Anche le fibre esami
nate al mic roscop io , appa iono composte . Es te rnamente sono c i rconda te da u n i n v o 
luc ro c i l i n d r i c o , anis to , ne l quale giace la ve ra sostanza del la carne, composta a sua 
vo l ta d i m i n u t i s s i m i g r a n u l i , d ispos t i l o n g i t u d i n a l m e n t e a guisa d i finissimi filamenti 
( l ì b r i l l e p r i m i t i v e ) ; t rasversa lmente pa iono p ias t re l le s o t t i l i e p r e n d o n o p e r c i ò i l nome 
d i d i sch i ca rnos i . F r a i g r a n u l i t e s t é m e n z i o n a t i si osservano, a p i c c o l i i n t e r v a l l i , certe 
p r o d u z i o n i nucleate, che sono i cosi de t t i co rpusco l i m u s c o l a r i . L ' e f f e t t o d is t ruggi tore , 
esercitato dal le t r i c h i n e , si mani fes ta i n m o d o pa r t i co la re su l la sostanza carnosa p ro 
p r i amen te detta e a p p u n t o sui g r a n u l i , sul le fibrille p r i m i t i v e e sui d i sch i . Questi 
vanno scomparendo i n g r a n par te dal le fibre, le q u a l i d i m a g r a n o per e f fe t to della loro 
scomparsa. L ' e f f e t to i r r i t a n t e è invece p r o d o t t o p a r t i c o l a r m e n t e s u l l ' i n v o l u c r o e sui 
co rpusco l i musco la r i e con maggiore energia ne i p u n t i i n cu i la t r i c h i n a r i m a n e più 
a lungo . L ' i n v o l u c r o si ispessisce grada tamente , i nuc le i de i co rpusco l i musco la r i si 
m o l t i p l i c a n o , i co rpusco l i stessi ingrossano, m e n t r e f r a l ' u n o e l ' a l t r o si deposita una 
sostanza du ra , e c o s ì , a poco a poco, va f o r m a n d o s i i n t o r n o a l l ' a n i m a l e una sostanza 
p i ù sol ida e compat ta , ne l la quale si possono d i s t inguere ancora per m o l t o tempo 
l ' i n v o l u c r o esterno e la par te i n t e r n a . 

« Ingrossando, l ' an ima le t t o con t inua ad a t t o r c i g l i a r s i , i n c u r v a l ' e s t r e m i t à cefalica 
e l ' e s t r e m i t à caudale e giace a v v o l t o a sp i ra le come la m o l l a d i u n o r o l o g i o . Questi 
processi si c o m p i o n o da 3 a 5 se t t imane dopo l ' i m m i g r a z i o n e de l v e r m e . La capsula 
i n t an to con t i nua a sv i l uppa r s i , p e r c h è ingrossa i l con tenu to . L a sua par te centrale , in 
cu i l ' an ima le t t o giace a t t o r c i g l i a t o , esamina ta con u n med ioc re i n g r a n d i m e n t o , si pre

senta i n f o r m a d i una massa ch ia ra , d i f o r m a ovale o s fer ica , ne l la quale si discerne 
beniss imo i l v e r m e . Sopra e sot to questo p u n t o si osservano genera lmente due appen
d i c i , p i ù scure a luce r if lessa, b ianchicc ie a luce trasmessa, le q u a l i vanno assottigliandosi 

g rada tamen te e t e r m i n a n o a qualche dis tanza i n due e s t r e m i t à t r onche o arrotondate . 
Spesso si avv ic inano a lquan to nel la f o r m a a l la sezione de l l ' ango lo i n t e r n o del l 'occhio. 

Var iano m o l t i s s i m o d i lunghezza, anche ne l la medes ima capsula. T a l v o l t a mancano 
af fa t to e la capsula ha f o r m a sempl ice , ovale , o p p u r e è t ronca ta o pe r f i no depressa 

alle due e s t r e m i t à . Le p a r t i s u p e r i o r i de l le prees is tent i fibre m u s c o l a r i si a t rof izzano; 

invece, i n cer t i casi, si osserva ne l tessuto c o n n e t t i v o che le avvolge un'escrescenza 
e pe r f i no uno sv i l uppo di n u o v i vas i . 

« Queste t r a s f o r m a z i o n i r i c h i e d o n o u n pe r iodo d i v a r i mes i e le capsule cont inuano 

ancora a m o d i f i c a r s i dopo l ' i m m i g r a z i o n e de i v e r m i . Per lo p i ù secernono una certa 

q u a n t i t à d i sal i calcarei , o, come si suol d i r e , si r i ve s tono d i calce. Se la massa cal 

carea è m o l t o abbondante , f inisce per r i c o p r i r e i n t i e r a m e n t e l ' a n i m a l e , che scompare 

a f fa t to e n o n è v i s ib i l e neppure col m i c r o s c o p i o ; q u a n t u n q u e i l leso , r i m a n e al lora 
nascosto nel suo guscio calcareo come u n uovo d 'uccel lo ». 

Non sapp iamo per quan to t e m p o la t r i c h i n a possa r i m a n e r e incapsu la ta i n questo 

m o d o , senza perdere la f a c o l t à d i r i p r o d u r s i , q u a n d o venga t r a spor t a t a i n u n acconcio 

canal d ige ren te : m o l t i a n n i d i ce r to e forse m o l t i decenn i . G l i u o m i n i e g l i a n i m a l i , 
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che hanno res is t i to a l la v io len ta e do lo rosa ma la t t i a da cu i è accompagnata u n ' i n v a 
sione i n massa d i t r i c h i n e , e ne i q u a l i le f i b r e m u s c o l a r i d i s t r u t t e sono state sur rogate 

da nuove f o r m a z i o n i , sono i m m u n i da l le sg rad i t i s s ime vis i te u l t e r i o r i de i l o r o o sp i t i . 

Un caso in teressant i ss imo, r e l a t i v o a questo f a t t o , è i l seguente. Ne l 1 8 4 5 , dopo una i spe

zione scolastica fa t t a i n una c i t t ad ina del la Sassonia, le sette persone che v i avevano 

preso par te , fecero colaz ione i n una t r a t t o r i a . Mang ia rono salsiccie e p rosc iu t to , i n a f -

l ì a n d o l i con v i n o b ianco e nero . Tu t t e e sette si a m m a l a r o n o g r a v e m e n t e ; qua t t r o m o r i 

rono , e, s iccome l ' o t t avo c o n v i t a t o , che aveva bevu to u n solo b icchiere d i v i n o nero , 
r imase i l leso, si s o s p e t t ò u n avve lenamen to p r o d o t t o da l v i n o b ianco . Sebbene la cosa 
n o n fosse per n u l l a d i m o s t r a t a , i l t r a t t o r e dove t te a l lon tana r s i da l la c i t t à . Nel 1863 , 

una d i quel le persone, gua r i t e da l la g rave m a l a t t i a , dovet te f a r s i operare u n t u m o r e 
che le si era sv i luppa to nel co l lo : i l professore Langenbeck , me t t endo a n u d o i m u s c o l i 

del paziente per o p e r a r l o , v i r i n t r a c c i ò una grande q u a n t i t à d i t r i c h i n e incapsulate e i 
f e n o m e n i de l la ma la t t i a , a t t r i b u i t i a l supposto avve l enamen to , vennero spiegat i con 
una t r i c h i n o s i . 

Per g iungere a l lo stato adu l to ed acquis tare una pe r fe t t a m a t u r i t à sessuale, la t r i 
ch ina deve passare nel canale d igeren te d e l l ' u o m o o d i c e r t i a n i m a l i . Le osservazioni 
e g l i e spe r imen t i f a t t i finora i n p r o p o s i t o d i m o s t r a n o che ques t ' u l t ima fase d i sv i luppo 
e q u e s t ' u l t i m o pe r iodo d i v i t a si c o m p i o n o ne i seguenti a n i m a l i : caval lo , maia le , 
con ig l io , lepre , cavia, sorc io , topo , ga t to , cane, r i c c i o , v i t e l l o , gh ianda ia , c o l o m b o , tac

chino e p o l l o . Questo elenco a n d r à senza d u b b i o aumen tando col t empo . La genera
zione delle t r i c h i n e g i o v a n i n o n e m i g r a p e r ò m a i ne i m u s c o l i degl i ucce l l i ; i m a m m i 
f e r i , d i cu i l ' u o m o si n u t r e n o r m a l m e n t e ( c o n i g l i , l e p r i e b o v i n e ) , vanno soggett i a l la 
t r i ch inos i so l tan to i n circostanze a f fa t to special i e p e r c i ò n o n possono essere cons ide

r a t i come una sorgente d ' i n fez ione per l ' u o m o . T u t t i sanno che bisogna concentrare 
sul maia le le m i s u r e p r e v e n t i v e , p e r c h è i sorc i e i t o p i d i cu i si nu t r e occas ionalmente , 
sono g l i i n t e r m e d i a r i de l l ' i n f ez ione . 

I l T R I C O C E F A L O (Trichocephalus dispar), parassita d e l l ' u o m o , come la t r i c h i n a , 
appar t iene a l la stessa f a m i g l i a , m a è a f fa t to i n n o c u o . Giunge a l la lunghezza d i 3 c m . 
La par te an t e r io r e del co rpo , che cont iene u n esofago r e l a t i vamen te lungo , è c a p i l 
lare e si i n s inua per l o p i ù ne l l a mucosa de l l ' i n t e s t i no c ieco ; la par te pos ter iore è p i ù 
grossa e o t tusamente a r r o t o n d a t a . L a sua presenza n o n è meno f requen te d i que l la 
del l 'ascaride e sono u g u a l i le occasioni d ' i n g h i o t t i r n e per caso le uova . Queste r i m a n 
gono l u n g h i mes i e t a lvo l t a p e r f i n o u n anno o due nel l ' acqua e ne l suolo , dove i l 
l o ro sv i l uppo s i c o m p i e m o l t o l en t amen te e p u ò essere i n t e r r o t t o da r i p e t u t i dissec
cament i . G l i e s p e r i m e n t i f a t t i da L e u c k a r t i n t o r n o a l l ' a l imen t az ione de l t r i cocefa lo 
della pecora (Trichocephalus a f f i n i s ) e d i que l lo de l ma ia l e ( T . crenatus), c i au to 

r izzano a suppor r e che anche lo s v i l u p p o del t r i cocefa lo d e l l ' u o m o si c o m p i a senza 

l ' i n t e r v e n t o d i nessun ospi te i n t e r m e d i a r i o ; p e r c i ò anche le persone p i ù a m a n t i del la 
pu l iz ia n o n v a n n o esenti da l p e r i c o l o d i esserne v i s i t a te . 

La famiglia dei GORDII (Gordiidae) è caratterizzata da varie interessanti parti
c o l a r i t à d i s t r u t t u r a e d i a b i t u d i n i . 11 Gordius aquaticus, cos ì d e n o m i n a t o da L i n n é o , 
è conosc iu to da secoli e m e n z i o n a l o nel le opere d i s tor ia na tura le . I l suo n o m e a n t i 

ch i ss imo d i « V i t e l l o d 'acqua » è ancora usato da l Gesner ne l 1 5 5 0 . G l i s t r an i s s imi 
c o n t o r c i m e n t i , i g r u p p i a n n o d a t i che ques t i a n i m a l i , i so la t i o r i u n i t i i n b r a n c h e t t i , 

f o r m a n o su l f o n d o del le acque, l i fecero paragonare a l nodo g o r d i a n o e come tale si 
p r e s e n t ò a l pastore G ò z e , d i Q u e d l i n b u r g , au to re de l la pregia ta « S tor ia na tu ra le dei 
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v e r m i in t e s t ina l i » , i l genere che o g g i d ì c h i a m i a m o Mermis, la cu i v i t a mis te r iosa , 
accompagnata da i m m i g r a z i o n i ne l corpo d i v a r i inse t t i , g l i parve inesp l i cab i le . 

I g o r d i i si d i v i d o n o i n due gener i . I l genere Gordius è rappresenta to ne i nos t r i 

paesi da var ie specie, che in passato ven ivano r i u n i t e sot to i l n o m e compless ivo d i 
Gordius aquaticus, ch i ama to v o l g a r m e n t e i n tedesco « V i t e l l o d 'acqua ». La l u n 
ghezza media del maschio var ia f r a 10 e 15 c m . ; ce r t i i n d i v i d u i p e r ò g iungono perf ino 
a quel la d i 3 0 c m . La lunghezza med ia della f e m m i n a è d i c i rca 10 c m . I l d i ame t ro 
d i u n maschio d i grandezza media var ia f r a due q u i n t i d i m i l l i m e t r o e u n mezzo m i l l i 

m e t r o ; le f e m m i n e sono u n po ' p iù grosse. La t in ta 
b r u n a del co rpo presenta m o l t e s f u m a t u r e . I masch i sono 
sempre d i co lore p i ù scuro e t a l v o l t a pe r f i no ner icc i , 
passando da u n b r i l l a n t e g r i g i o - t o p o a l b r u n o - n e r o più 
scuro e p i ù l uc ido , che p u ò t r a s f o r m a r s i i n u n nero 
schiet to i n va r i e p a r t i de l co rpo . La t i n t a delle f e m m i n e 
è invece p i ù chiara e opaca ; da l g ia l lo - i sabe l l a passa 
al b r u n o - g i a l l o p i ù car ico . Sul la l inea mediana de l l ' ad 
d o m e e del dorso scorre i n a m b i d u e i sessi una striscia 
l ong i tud ina l e p i ù scura, pu re v i s i b i l e nel masch io , quan
tunque scuro. Negl i i n d i v i d u i a d u l t i i l t u b o intest inale è 
r u d i m e n t a l e e pare che i n tale s tadio d i s v i l u p p o perfet to 
i nos t r i v e r m i cessino d i n u t r i r s i . R i t o r n e r e m o p i ù ta rd i 
sopra questo a rgomen to . Giova no ta re ad o g n i modo 
che n o n è possibi le suppor r e u n ' a l i m e n t a z i o n e per assor

b i m e n t o cutaneo, t r a t t andos i d i a n i m a l i v i v e n t i a l lo stato l i b e r o . U n carat tere comune 
a tu t te le specie del genere Gordius consiste n e l l ' e s t r e m i t à caudale b i fo rca ta del 

maschio (ved i la figura annessa a l tes to) . 
A l l o stato adu l to , i g o r d i i si t r a t t engono nel le acque basse, s t agnan t i o cor ren t i . 

I l S iebold ne par la nel seguente m o d o : « Duran te un 'escurs ione zoologica da me fatta 
nel la r iden te val la ta d i Wiesen , i n Svizzera, esp lora i f r a S t r e i tbe rg e Muggendor f le 
pozze lasciate i n una va l l e t t a laterale da u n ruscel lo disseccato, ed ebbi la f o r t u n a d i 
t r o v a r v i due g o r d i i v i v i , i qua l i m ' indussero a r i v o l g e r e la m i a a t tenz ione sopra questi 
a n i m a l e t t i . Le m i e fa t iche non r i m a s e r o senza p r e m i o , p o i c h é , dopo r i pe tu t e esplora

z i o n i d i quel le l o c a l i t à , raccolsi per Io meno una c i n q u a n t i n a d i quest i v e r m i filiformi 
appar tenen t i al Gordius aquaticus e a l Gordius subbifurcus, m a per la maggior 

par te a questa seconda specie. I maschi d o m i n a v a n o i n ambedue le specie. Del resto 
non era fac i le r i n t r a c c i a r l i , p e r c h è , grazie a l la l o r o t i n t a scura, passavano inosservati 

i n mezzo alle sostanze vegetal i g iacent i i n maceraz ione sul f o n d o de l l ' acqua , sia che si 

al lungassero isola tamente , serpeggiando con lentezza, sia che si aggomitolassero tu t t i 

ins ieme. M o l t i sporgevano f r a i sassi e le r a d i c i so l t an to col la par te an t e r io r e del corpo, 
a l t r i r i m a n e v a n o pa rz i a lmen te a f fonda t i ne l la m e l m a , p e r c i ò p i ù diff ìc i l i da vedere. 

« Sapendo di aver che fare con parass i t i usc i t i da l c o r p o d i a l t r i a n i m a l i , i nve 

s t igai le v ic inanze dei luogh i in cu i l i avevo t r o v a t i , co l la speranza d i scopr i re gl i 

a n i m a l i che l i avevano osp i ta t i p r eceden temen te ; osservai i n que l l a va l l a t a divers i 

co leo t te r i appa r t enen t i al g r u p p o dei c a r a b i c i , d e i q u a l i parecchi g iacevano nel l 'acqua, 

annegat i : p e r f o r a i a t u t t i quei co leo t te r i l ' a d d o m e , ed estrassi da una Feronia mela-
naria u n Gordius aquaticus masch io . 

« R iconobb i da un a l t r o fa t to che i g o r d i i sono n u m e r o s i s s i m i ne i d i n t o r n i d i 

S t r e i tbe rg . L ' o s t e del v i l l a g g i o , i l quale reggeva pure l ' u f f i c i o postale , conosceva 
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Larva di Gordius aquaticus. 

a, con proboscide sfoderata; b, con proboscide rientrata; c, due 
esemplari nella zampa della larva di efimera. Tutte le figure 
sono molto ingrandite. 

ben i s s imo i v e r m i filiformi a cu i m ' in te ressavo t a n t o ; egl i m i disse i n f a t t i d i averne 
vedu t i parecchi ne l la vasca col locata d i n a n z i a l la fon tana , d i e t r o alla casa, dove p e r v e 

n ivano co l l ' acqua che scor reva pei condo t t i ; p e r c i ò aveva raccomanda to a l la s e r v i t ù , 

quando ven iva ad a t t ingere acqua per bere, d i osservar bene se qualche v e r m e fili

f o r m e n o n si fosse in s inua to co l l ' acqua ne l rec ip ien te col locato sot to i l t ubo del la 

pompa . Questi ragguagl i m ' i ndusse ro ad esplorare a l t re vasche del v i l l a g g i o , nel le 
qua l i t r o v a i ancora parecchi g o r d i i » . 1 f a t t i osservat i da S iebold lo convinsero che 
i l g o r d i o lungo d i v e r s i cen 
t i m e t r i , r ige t t a to da una 
pastorel la del paese, doveva 

esser stato i n g h i o t t i t o dal la 
ragazza co l l ' acqua che so

leva bere . 
Come si è det to p i ù 

sopra, i g o r d i i p e rvenu t i 
al lo stato adu l to non sono 
p i ù parass i t i , m a passano 
la magg io r par te del la l o r o 
v i t a i n a l t r i a n i m a l i , p r i m a 

d i r agg iungerne V u l t i m o 
per iodo . L e d i l i g e n t i r i 
cerche del Meissner c i 

hanno spiegato le i m m i 

g raz ion i del le l o r o l a rve ne l c o r p o d i ce r t i inse t t i . I p icco l i g o r d i i appena sgusciati 
dalle uova sono s ingo l a r i e m i n u s c o l i a n i m a l e t t i , n o n p i ù l u n g h i d i Vis d i m i l l i m e t r o , 
i qua l i suscitano la m e r a v i g l i a del na tu ra l i s t a , sia pe r la l o r o mo le p icco l i ss ima, 

r i spet to a quel la degl i i n d i v i d u i a d u l t i , che g i u n g o n o t a l v o l t a pe r f ino a l la lunghezza 
d i 3 0 c m . , sia per l 'aspet to e per l ' o rgan izzaz ione . I l l o r o co rpo c i l i n d r i c o consta d i 
una par te an t e r io r e p i ù grossa e d i un 'appendice caudale p iù so t t i le . Dal corpo p u ò 
essere p r o t r a t t a una sor ta d i testa, a r m a t a d i due ce rch i m u n i t i d i 6 p iccol i u n c i n i , 
dal la quale , ne l lo s v o l g i m e n t o c o m p l e t o , sporge i n o l t r e una proboscide cornea. I nos t r i 
a n i m a l e t t i si g iovano d i queste a r m i per t r a f igge re a n z i t u t t o i l guscio del l o r o uovo . 
Ma, s iccome r i m a n e v a n o i m m o b i l i sul f o n d o de l l ' acquar io a cen t ina ia ed era ch ia ro 
che n o n potevano cercare l 'ospi te agognato con una escursione, Meissner g e t t ò una 
q u a n t i t à d i l a rve d i e f i m e r e e d i mosche p r i m a v e r i l i ne l rec ip ien te i n cu i si t r ovavano 
i p iccol i g o r d i i , i q u a l i le invasero sub i to , cercando i p u n t i m e n o res is tent i nel le a r t i 
co laz ion i del le zampe . Giovandos i poscia de l l ' appa ra to unc ina to , p r a t i c a r o n o u n f o r e l -
l i n o ne l co rpo de l l ' osp i te , onde i n t e r n a r s i t r a le file m u s c o l a r i del le zampe e d i f f o n d e r s i 
i n t u t t o i l co rpo del le l a rve deg l i i n se t t i , m e d i a n t e u n m o v i m e n t o a l t e rna to del la testa, 
che p ro t r aevano e facevano r i e n t r a r e ne l co rpo . Compiu t a la l o ro i m m i g r a z i o n e pas
sano i n u n pe r iodo d i r iposo e s ' incapsulano, come le t r i c h i n e m u s c o l a r i . Essi hanno 
per g l i i n se t t i che l i osp i tano l ' i m p o r t a n z a delle t r i c h i n e m u s c o l a r i : i n f a t t i , se l i v i s i 
tano i n n u m e r o t r o p p o cons iderevole , per esempio in 4 0 , l i ucc idono senza f a l l o . 

I l V i l l o t , au tore d i accura t i s tud i sui g o r d i i , p r a t i ca t i a Grenoble , sua pa t r i a , r i f e 
risce m o l t i r agguag l i i m p o r t a n t i s s i m i i n t o r n o al processo u l t e r i o r e del la lo ro v i t a e al le 
l o r o m i g r a z i o n i . Pare che nel la v i t a l ibe ra ques t i v e r m i scansino le l a rve del le e f imere . 
Le l a rve dei Gordius f r e q u e n t a n o le l a rve d e i d i t t e r i dei gener i Corethra e Chironomus, 
insegui te p e r ò accani tamente da v a r i pesci, come per esempio i l F O X I N U S L A E V I S ed 
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a l t r i ; i n questo m o d o i g iovan i g o r d i i pe rvengono nel t ubo in tes t ina le dei n o s t r i pesci 
d 'acqua dolce. I v i g i u n t i , sono a v v o l t i dal la mucosa in tes t ina le ed acquis tano u n nuovo 
r i v e s t i m e n t o o c i s t i ; passano 5 o 6 mesi i n tale s tadio d i s v i l u p p o , p r i m a d i compie re 
l ' u l t i m a m e t a m o r f o s i ; secondo a l t r i n a t u r a l i s t i f r equen te rebbero pure parecchi inset t i 
acquat ic i p reda to r i (Cambici), nei qua l i c o m p i r e b b e r o la l o r o m e t a m o r f o s i ( 1 ) . 

I MERMITIDI (Mermitidae) formano una famiglia affine, i cui membri pervengono, 

ne l sesso f e m m i n i l e , al la lunghezza d i 10 ,5 c m . I masch i sono assai meno numeros i 
e m o l t o p i ù p i cco l i de l le f e m m i n e ; i n a m b i d u e i sessi manca l ' ape r t u r a anale. Questi 

v e r m i c o m p a i o n o a l l ' ape r to p r i n c i p a l m e n t e ne l 
l 'estate, dopo le t i ep ide piogge n o t t u r n e ; siccome 
ta lvo l ta si f anno vedere a m i g l i a i a , d iedero or ig ine 
al la leggenda del la cosiddet ta « p iogg ia d i v e r m i ». 
Per lo p iù r i m a n g o n o a t t o r c i g l i a t i nel suolo, isola
t amente o i n g o m i t o l i ; bagnando la t e r r a i n cui si 
t r o v a n o , si me t tono i n m o v i m e n t o e compaiono 
alla superf ic ie del suolo . I l p i ù l ieve conta t to è 
t u t t av i a suff ic iente per f a r l i m u o v e r e con ve loc i t à . 

Le l o r o uova hanno una f o r m a s t raniss ima: 
paiono len t icchie m u n i t e sui l a t i a p p i a t t i t i d i due 

appendic i , t e r m i n a n t i i n due c i u f f e t t i . Nel Mermis albicans le uova vengono deposte 
i n estate e le l a rve ne sgusciano sol tanto nel la p r i m a v e r a successiva. Dopo u n breve 
soggiorno nel t e r r eno vanno i n t raccia d ' in se t t i e d i l a rve d ' i n se t t i e penet rano nella 
l o ro c a v i t à addomina l e , per t r a s f o r m a r s i ed acquis tare i l l o r o s v i l u p p o pe r f e t to . Sono 

i n grado d i i m p r e n d e r e v iaggi m o l t o l u n g h i , r i spe t to al le l o r o d i m e n s i o n i (8 m m . ) ; 

Uova e larve di Mermis. Ingrandite. 

(1) I casi di parassitismo dei gordii nell'uomo 
vennero studiati dal Bacounin nell'anno 1790. con 
esperimenti notevoli pubblicati nelle Memorie 
della R. Accademia delle Scienze di Torino. Egli 
dice: « Io sospettavo che i Gordius potessero es
sere nocevoli a motivo di qualche qualità caustica, 
come le cantaridi. Perciò ne feci ingoiare a dei 
cani, dei gatti e degli uccelli. Nessuno di questi 
animali lasciò scorgere di soffrirne. Incoraggiato 
da questi esperimenti ne ingoiai io stesso due dei 
più grossi in un bicchier d'acqua. Ne provai al 
principio una sorla di malessere che si dileguò in 
breve Impegnai un giovane a ingoiarne sei di 
varia grossezza. Egli non ne sofferse nulla ». 

Dopo le ricerche del Bacounin i casi registrati 
di gordii parassiti nell'uomo non sono scarsi. 11 
Degland parla di un gordio vomilalo da un fan
ciullo di otto anni. I l Diesing parla, secondo Kir-
Iland, di un gordio evacuato da una giovanetti* 
dell'Ohio. 

Nell'anno 1874, il professor Pavesi, come rife
risce i l Camerano, ebbe due gordii trovali a 
Brescia sul tavolo di dissezione presso un cadavere 
umano. Allora il prof. Balsamo Crivelli, al quale i 
due gordii erano stali mandati, suppose che fos
sero provenienti dall'acqua adoperala per la lava-
Iura dei cadaveri e del tavolo. La cosa ('possibile: 
ma siccome vi sono altri casi ben accertati di 

gordii adulti parassiti dell'uomo , è verosimile 
che fossero tali anche quelli. I l prof. Camerano e 
i l dott. Cerruti descrissero nel Giornale della 
R. Accademia di Medicina di Torino del 1888, 
un individuo di gordio adulto parassita nell'uomo 
stato osservato dal dott. Cerruti nell'anno 1875 in 
Piemonte, nella borgata Trabucco, Valle Superiore 
Mosso (Biellese). Un bambino di 7 anni era da "24 
ore a letto, travagliato da forti dolori di stomaco. 
Fu visitato dal dott. G. B. Cerruti. 11 giorno se
guente i l bambino vomitava delle mucosità abbon
danti senza traccia di sostanze alimentari indi
geste, e in quelle mucosità si trovò un gordio 
femmina della lunghezza di 19 cm., appartenente 
alla specie : Gordius Villoti, Rosa. Dopo l'emis
sione del gordio i l bambino si trovò guarito. 

Nell'anno 1881, i dott. M. Fiori e D. Rosa, co
municarono all'Accademia di Medicina di Torino 
un caso di parassitismo di un gordio adulto, osser
vato in un detenuto ricoverato nell'infermeria delle 
carceri della città slessa. Nel 1897, i l Blanchard 
osservò un analogo caso di parassitismo di un'altra 
specie di gordio : i l Paragordius tricuspidatns, 
L. Dufour, in un giovinetto di 15 anni del dipar
timento della Charente. 

È da notare che i gordii non sono rari nelle 
acque dei pozzi e delle fontane, e che l'uomo be
vendo quelle acque, può inavvertentemente intro-
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quando i l t e m p o è u m i d o salgono p e r f i n o sug l i a l b e r i e pene t rano nei b r u c h i del la 

Carpocapsa pomana, che v i v o n o ne l la po lpa del le pere e del le mele . Ma i n generale 
le l o r o la rve s ' i ncon t r ano a preferenza nei b r u c h i del le f a r f a l l e , nelle locuste e i n a l t r i 

inse t t i , dove p e r ò n o n s ' incapsulano, m a , g iun te a ma tu raz ione , si accoppiano a l l ' ape r to 
e depongono le uova . 

G L A S S E S E S T A 

PLATELMI1TTI (PLATHELMINTHES) 

In tutte quelle classi del regno animale di cui non conosciamo i membri per 

ave r l i i n c o n t r a t i ne l la v i t a q u o t i d i a n a , o p p u r e pei d a n n i o per l ' u t i l i t à che ci a r recano, 

non poss iamo o r i e n t a r c i med ian t e desc r i z ion i genera l i , d e r i v a n t i da una q u a n t i t à d i 
osservazioni isolate, m a d o b b i a m o pe rco r r e r e la v i a per la quale la scienza è per
venuta al le conc lus ion i o r m a i accertate. Come indica i l l o r o nome , i u l a t e l m i n t i sono 
genera lmente v e r m i a p p i a t t i t i , ne l lo stesso m o d o i n cui i n e m a t o d i hanno corpo 
tondeggiante . Bisogna p e r ò d i r e « genera lmente » , p e r c h è , nel la sezione ver t ica le , 
m o l t i v e r m i d i questa classe appa iono r o t o n d i . I l l o r o corpo m o l l e si lacera col la 
massima f a c i l i t à ; anche questo cara t tere n o n concor re a r enderne p i ù ch ia ra la 
descrizione. Ma, s iccome è p r o b a b i l e che la m a g g i o r parte dei nos t r i l e t t o r i n o n abbia 
m a i vedu to u n p l a t e l m i n t o , è ind ispensabi le avere sot to g l i occh i , v i v o o m o r t o , 
a lmeno u n i n d i v i d u o , appar tenente ad una specie d i questo numeroso e v a r i a b i l i s s i m o 

durre nel suo organismo le larve microscopiche 
dei gordii stessi, le quali è possibile possano com
pire nell'uomo l'intero loro sviluppo e giungere 
allo stato adulto, filiforme. Dice i l Camerano a 
questo proposito: « Le larve di Gordius possono 
essere introdotte nell'uomo coi legumi crudi, colle 
insalate, soprattutto con quella sorta che si suol 
raccogliere nei prati. Non credo tuttavia che dato 
anche che alcune larve di gordii si sviluppino nel
l'uomo, ciò possa dar luogo a gravi conseguenze, 
poiché gli individui adulti hanno d'uopo di ritor
nare nell'acqua per dar opera alla riproduzione «. 

Intorno allo sviluppo dei gordii lo stesso autore 
dice: « i l ciclo evolutivo dei gordii si divide negli 
stadi principali seguenti: 1° Uovo; 2° Periodo 
larvale con larva provvista di un prolungamento 
proboscidale più o meno sviluppato, talvolta rudi
mentale, armato di stiletti ed uncini; 3° Metamor
fosi; 4° Periodo giovanile. Giovani con corpo fili
forme, con organi sessuali non completamente 
sviluppati; 5° Stato adulto, con corpo filiforme più 
o meno lungo, talvolta lunghissimo, con organi 
riproduttori completamente sviluppati ed atti a 
funzionare ». 

1° Alle varie specie di gordii non corrisponde 
un ospite fisso. 

2° In via normale i gordii si possono consi
derare come parassiti degli insetti. 

3° Lo sviluppo si compie normalmente, dalla 
larva armata allo stato adulto in un solo ospite. 

4° I gordii adulti si trovano prevalentemente 
negli insetti. 

5° Le larve libere armate posson penetrare 
in molte sorta di animali acquatici (larve di insetti, 
molluschi, pesci, anfibi, ecc.), o direttamente at
traverso la pelle o cogli alimenti. In questi casi 
le larve si trovano incapsulate in varie parti del 
corpo: ma non é che molto eccezionalmente che 
possono trovarsi in condizione da poter compire 
la loro metamorfosi e giungere allo stato adulto. 

Secondo le ricerche del Camerano che si è 
occupato a lungo dello studio dei gordii, questi 
animali si possono raggruppare nei generi: Chor-
dodes, Parachordodes, Paragordius e Gordius. 
In Italia si sono fino ad ora osservate le specie se
guenti: Cordodes Tellinii, Camer.; Parachor
dodes violaceus, Baird.;P. alpestris,Villot; P.gem-
malus, Villot; P. pustidosus, Raird.; P Tolosanus, 
Dujard.; Paragordius stylosus, Linstow; Gordius 
Pioltii, Camer.; G. Villoti, Uosa. Lo stesso au
tore nella sua Monografia dei Gordii, pubblicata 
nelle Memorie della R. Accademia delle Scienze 
di Torino nell'anno 1897, descrive 56 specie di 
gordii sparsi per tutte le regioni terrestri. Da 
quell'epoca molte altre specie vennero descritte 
ed il loro numero non è ora lontano dal centinaio. 
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gruppo d i a n i m a l i i n f e r i o r i . Per f o r t u n a non abb iamo bisogno di r i c o r r e r e ad un 
cestode conservato ne l l ' a l coo l , m a poss iamo fare la desiderata conoscenza d i parecchi 
eleganti p l a t e l m i n t i , che v i v o n o al lo stato l i be ro i n na tura . Chi ab i ta presso qualche 
stagno o qualche pozza d 'acqua stagnante, popola ta d i canne e r i cope r t a i n parte d i 
n infee , ch i p u ò andarsene a d i p o r t o lungo u n rusce l lo , i l c u i le t to sia coperto di 
ghia ia e d i sassolini , se si f a r à accompagnare da u n na tu ra l i s t a , v i t r o v e r à fac i lmente 
la Planaria, ve ro t ipo dei P l a t e l m i n t i . V i c i n o a Graz, m i a residenza passata, si t r o -

basta sol levare qualche sasso per vede rv i sul lato i n f e r i o r e la Planaria gonocephala, 
verdicc ia o d i co lor v e r d e - b r u n o , la quale sc ivola sul la p ie t ra che la sorregge, appog
g i a n d o v i i l lato addomina le e sol levando leggermente la testa co i l o b i l a te ra l i fog
g i a t i a guisa d i o recchi . Nel l 'aspet to si avv ic ina al le l imacc ie ; ma alla magg io r parte 
degl i osservator i fa l 'ef fe t to d i u n ve rm e ed è faci le conv ince r s i del la r e l a t iva delica
tezza del suo corpo , ten tando d i prendere colle d i t a o con una p inza g l i esemplari 
p i ù p iccol i per depo r l i i n una bo t t ig l i a p r o n t a a r i c e v e r l i . T a l i l aceraz ion i i n v o l o n 
ta r ie , oppure l 'accurata sezione del le p lanar ie raccolte d i m o s t r a n o che i l o ro organi 
i n t e r n i non sono, come nella magg io r par te degl i a n e l l i d i e de i n e m a t o d i , r inch ius i 
i n una c a v i t à addomina le p i ù o meno spaziosa, c i rconda ta da u n i n v o l u c r o dermo 
muscolare , m a a v v o l t i invece i n uno s t ra to d i sostanza fioccosa e fibrosa, che occupa 
l ' i n t i e r o co rpo . P e r c i ò quest i v e r m i si c h i a m a n o « pa rench ima tos i », vocabolo che 
non ha i n questo caso grande s ign i f ica to . 

Le stesse osservazioni fa t te sulla p l ana r i a da n o i prescelta, si possono ripetere 

sul le a l t re f o r m e dei p l a t e l m i n t i , sui cestodi, su i t r e m a t o d i ed a l t r i a n i m a l i . I l posto 
elevato che essi occupano nel ciclo dei v e r m i t i p i c i , i n cu i f o r m a n o una classe dist inta, 
non d ipende da i luogh i che sogl iono ab i ta re , n è dal le a b i t u d i n i parassite, che d i s t in 

guono certe f o r m e , m a dai ca ra t t e r i d e r i v a n t i dal l 'aspet to e da l l a s t r u t t u r a . Ma, rispetto 
al la r i u n i o n e d i f a m i g l i e parassite e d i a l t re che m e n a n o v i t a i nd ipenden te , dobbiamo 
r ipe te re la medes ima osservazione interessante, a l la qua le a b b i a m o accennato t ra t 

tando dei n e m a t o d i e delle m igna t t e , che ci cos t r inge a r i f l e t t e r e su l la vera natura di 

quest i r a p p o r t i d i parentela. I passaggi t ra le f o r m e l ibe re e le f o r m e parassite sono 
cos ì g r a d u a t i , i pe r iod i della v i ta l ibera e de l la v i t a parassita si a l t e rnano i n una sola 

e medes ima specie per modo da i n d u r c i a conch iudere che la v i t a parassita r i su l t i 
sempl icemente da u n progress ivo ada t t amen to . T r a t t e n i a m o c i ancora per qualche 

istante i n t o r n o a queste cons ide raz ion i , che c o n t r i b u i r a n n o a spiegarci la causa per 

cui g l i a n i m a t i menano una vi ta t an to d iversa , e scegl iamo a ta le scopo la rana e i 

suoi 15 parass i t i . Ci si possono presentare i casi seguent i . P r i m o caso: Una coppia d i 

rane , cosa s t ran i ss ima , conteneva g i à i n s è t u t t i i parass i t i . Secondo caso: Secondo 

l ' ipo tes i appoggia ta da Agassiz, si t r o v a r o n o p r e s s o c h é nel medes imo t e m p o , i n m o l t i 

l u o g h i i n cui le c o n d i z i o n i e rano f a v o r e v o l i a l f e n o m e n o , numerose rane ne l cu i corpo 

v iveva ora una ed o ra un ' a l t r a specie d i v e r m i i n t e s t i n a l i . Terzo caso: Nè le rane , n è 

Planaria gonocephala. Ingrandita. 

vano a m i g l i a i a g l i i n d i 
v i d u i d i una specie d is t in ta , 
sia nel la M u r , sia i n pa
recchi ruscel l i e scoli d i 

p ra te r i e che sboccano in 
quel t o r r en te montano . 

Dove l ' acqua , scorrendo 
m e n o r ap idamen te , lascia 
f e r m e le ghia ie sottostanti , 
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i v e r m i i n t e s t i n a l i c o m p a r v e r o a l l ' i m p r o v v i s o e i n m o d o inesp l icab i le , ma le rane 
r i s u l t a r o n o da l l a g radua ta t r a s f o r m a z i o n e d i v e r t e b r a t i p e s c i f o r m i e i l o r o v e r m i 

i n t e s t i na l i venne ro pure p r o d o t t i d a l l ' a d a t t a m e n t o dei v e r m i , l i b e r i i n o r ig ine , al la 

v i ta pa ra s s i t a r i a ; p u ò dars i p e r c i ò che t a l i v e r m i i n t e s t i n a l i si s iano già t r o v a t i i n 
par te negl i an tena t i del le rane , d i aspetto d ive r so , e i n par te so l tanto nel le rane , come 
v i sono r i n t r a c c i a t i o g g i d ì . 

Sul te rzo caso so l tan to si p u ò r ag iona re . G l i a l t r i due bisogna a m m e t t e r l i senza 

discutere , p e r c h é anche la t eor ia d i Agassiz sul le cause del la p roven ienza e sulla d i f 
fus ione geograf ica m a n c a d i quals ias i f o n d a m e n t o sc ien t i f i co . Ma, per capi re che un 

v e r m e in tes t ina le aveva, m o l t e m i g l i a i a d ' a n n i fa , an tena t i che v ivevano a l lo stato 
l ibe ro , n o n conv iene scegliere a p p u n t o una del le specie p iù compl ica te nel l o r o p r o 

cesso d i s v i l u p p o . È invece m o l t o p l aus ib i l e l ' i po te s i che una specie d i m i g n a t t a , la 
quale v iveva occas iona lmente sui pesci, abb ia po tu to d iven ta re u n per fe t to parassita. 

S u p p o n i a m o che tale m i g n a t t a , vissuta s empre i n acque pover i s s ime d i pesci e costret ta 
a buscarsi la v i t a qua o là , venga t r a spor t a t a i n un 'acqua r i cch i s s ima d i pesci, a l m e n o 
in cer t i p u n t i . Si f o r m e r à senza d u b b i o una v a r i e t à , la quale , avvezzandosi a menare 

una v i t a i ndo len te a spese de i pesci, n o n t a r d e r à a presentare ne l l ' appara to a l i m e n 
tare e l o c o m o t o r e i m p o r t a n t i a l t e r a z i o n i , sp iegabi l i s s ime e f ac i l i da prevedere . C o n 
t inuando l ' i s o l a m e n t o d i questa v a r i e t à , i n c i rcostanze ugua lmen te f a v o r e v o l i , m e n t r e 
la specie o r i g i n a r i a , local izzata i n acque scarse d i pesci a v r à smesso le a b i t u d i n i 
parassite, nel corso d i qualche m i g l i a i a d ' a n n i , da l la v a r i e t à che p r i m a era cos ì poco 
diversa, si f o r m e r à una specie n u o v a , d i s t i n t a dal m o d o d i v ive re e da l la s t r u t t u r a , 
una vera specie d i parassi ta esterno (ectoparass i ta) . Chi a m m e t t e queste sempl i c i 
conc lus ion i ( le q u a l i d ' a l t r onde n o n possono essere sment i t e con certezza) deve c re 

dere che t u t t i i v e r m i parass i t i d e r i v i n o da f o r m e o r i g i n a r i a m e n t e i n d i p e n d e n t i . 
I P l a t e l m i n t i si d i v i d o n o in t r e o r d i n i : 1° C E S T O D I (Cestodes); 2° T R E M A T O D I 

(Trematodes), co i D I C E M I D I (Bicyaemidae) e g l i O R T O N E T T I D I (Orthonectidae) ; 
3° T U R B E L L A R I (Turbellarìa) co i N E M E R T I N I (Nemertini). 

Seguendo i l p iano de l la nos t ra opera , va le a d i r e u n p r o c e d i m e n t o opposto a 
quel lo che si osserva i n na tu ra , consistente ne l passare dal le f o r m e p i ù compl ica te e 
moderne a quel le p i ù s e m p l i c i e p i ù an t iche , i n c o m i n c e r e m o i l nos t ro discorso coi 
cestodi. Per v a r i r i g u a r d i quest i c i si presentano come i p l a t e l m i n t i meno c o m p l i c a t i , 
ma so l tan to apparen temente , p o i c h é i ca ra t t e r i p i ù sempl i c i che osserv iamo nel la 
lo ro organizzaz ione , d ipendono da processi d i s v i l u p p o reg ress iv i , da f e n o m e n i secon
da r i , d i p e n d e n t i da l la v i t a parass i t a r ia . Le f o r m e p i ù an t iche d e l l ' i n t i e r a classe sono 
i T u r b e l l a r i , i q u a l i d e r i v a n o forse i n par te dagl i i n f u s o r i i e si un iscono ai N e m e r t i n i 

col c ic lo p i ù elevato del le l o r o f o r m e . A i T u r b e l l a r i si un i scono i T r e m a t o d i , che a 
loro v o l t a debbono essere cons idera t i come i p r o g e n i t o r i dei cestodi e dei v e r m i 
a r t i co la t i s i m i l i a l le m i g n a t t e d i cu i a b b i a m o g i à t r a t t a to p r i m a d i s tudiare i n e m a t o d i . 
I n e m a t o d i stessi si p resentano m o l t o i so la tamente e non è fac i le s t ab i l i r e i r a p p o r t i 
che possono avere con a l t r i g r u p p i d i v e r m i . 

I cestodi sono p o p o l a r i come le t r i c h i n e e n o t i anche al le persone af fa t to ignare 
d i m e d i c i n a , le q u a l i ne pa r l ano spesso con d iscre ta cogniz ione d i causa. Le buone 
massaie, desiderose d i man tenere nel la l o r o cuc ina un ' i g i en i ca pu l i z i a , hanno i l dovere 
d i s t ud i a re le m e t a m o r f o s i e le m i g r a z i o n i i n v o l o n t a r i e d i quest i v e r m i , r i vo lgendo 
s o p r a t t u t t o la l o r o a t tenz ione a l la s t r u t t u r a d i que l lo s t rano a n i m a l e a cu i si d à i l 

n o m e d i Tenia ed al le m i g r a z i o n i che ha l ' a b i t u d i n e d i compie re nel pe r iodo g iovan i l e 

del la sua v i t a . È cer to p e r ò che una tenia conservata i n un rec ip ien te pieno d ' a lcoo l , 
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secondo l 'usanza dei muse i , r i p u g n a a chicchessia. Ma n o n c ' è b i sogno d i r i c o r r e r e 
al la tenia d e l l ' u o m o . Si p u ò scegliere que l la del cane, del ga t to , del la r ana o de i pesci. 
E g iova notare i n o l t r e che spesso p resen t i amo senza sc rupolo sul le nostre mense agli 
o sp i t i che c i o n o r a n o del la l o r o presenza, come una vera g h i o t t o n e r i a , una salsa 

composta con certe p a r t i i n t e r n e del la beccaccia, t u t t ' a l t r o che appet i tose . 

O R D I N E P R I M O 

O E S T O 3D I (CESTODES) 

Entriamo subito nel cuore dell'argomento e intendiamoci anzitutto sulle parti 
cos t i tuen t i de l l a « Tenia » , sul la s t r u t t u r a e s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a n i m a l e isolato o 
f o r m a n t e una co lon ia , d i c u i non è possibi le spiegare la rag ione senza s tudiarne i l 
processo d i s v i l u p p o . Ci a t t en i amo per o ra al g r u p p o dei T E M I D I P R O P R I A M E N T E D E T T I 

(Taeniadae), a l quale appar t engono va r i e specie d i parass i t i d e l l ' u o m o , p e r c h è la 
l o ro s tor ia na tura le è nota i n tu t t e le sue p a r t i c o l a r i t à , m e n t r e a i pos te r i spetta lo 
s tud io esatto deg l i a l t r i g r u p p i ( 4 ) . 

T u t t i sanno che la tenia , ne l m o d o i n cu i si presenta n e l l ' u o m o e i n m o l t i an ima l i , 
consta del la testa, con u n breve collo f i l i f o r m e e d i u n cer to n u m e r o d i articoli, ma 
nessuno è i n g rado d i spiegare c iò che i n questo caso s ' in tenda per artìcoli. I n un 
piccolo g r u p p o d i specie la testa de l la tenia presenta una corona d i u n c i n i , disposta 
sopra una piccola sporgenza p r o b o s c i d i f o r m e , d i cu i si g iova per at taccarsi a l l ' in te 
s t ino del suo ospite i n v o l o n t a r i o . N o n bisogna credere t u t t a v i a che le specie p r ive di 
u n c i n i s iano m e n o tenaci e lo d i m o s t r a la tenia senza u n c i n i , che t o r m e n t a l 'uomo 

sotto i l n o m e d i Taenia saginata. la qua le è assai p iù d i f f ì c i l e da v ince re e da espel
lere de l la Taenia soliwn, che r a f f i g u r i a m o nel testo. I n t o r n o a l la testa si osservano 
q u a t t r o ventose, le q u a l i eserci tano i l medes imo u f f i c i o che spetta a l le ventose addo

mi) I l gruppo dei Cestodi è stato ed è oggetto di 
numerosissimi studi. Oltre ad 80 sono i generi con 
più di 300 specie che ora si conoscono. Essi, se
guendo i l Baun, si possono raggruppare nei gruppi 
seguenti: 1° BOTRIOCEEALOIDEI (esemp.: Ligula, 
Diplocotyle, Dibot rioce)>halus, A ucistrocephalus, 
Amphicotyle, Ptychobothrinm, Amphitretus) ; 
2° TETRAFILLIIIEI (esemp.: Calliobolhriitm, Phijl-
lobothrinm, Ichlhyotaenia); 3° C . i c L O F I L L I D E I 
(esemp.: Mesocesloidcs, Acolrus, Amabiìia-Tclra
tio! li ri us, A implori' phala-Dipy I id in ni -Dava i n ra-
Taenia); 4» ECIIINOROTRIDEI (esemp.: Echinobo-
thriinu); 5" BINCOBOTRIDEI (esemp.: Rhynchobo-
Ihrius). 1 cestodi adulti, aggiunge i l Braun, vivono 
quasi solo nel canal digerente dei vertebrali, quasi 
tulli nell'intestino tenue. Nello stomaco di pesci 
marini vivono, a quanto sembra, alcuni Uincobo-
Ir idi . Alcuni Botriocefali possono colla lesta ficcarsi 
nelle appendici piloriche dei pesci ; altri cestodi 
penetrano colla testa nel canale coledoco, altri 
ancora si trovano nel pancreas delle pecore, ecc. 

I cestodi considerati nel loro ambiente durante 
la vita dell'ospite sono vermi agili e possono mu
tare di luogo, risalire nell'esofago, e se vi sono 
fistole fra l'intestino ed altri organi, essi possono 
giungere ad esempio nella cavità viscerale, nella 
vescica ovinaria, ecc. La vita dei cestodi adulti è 
di durata variabile: molti non vivono a quanto 
pare più di un anno (le ligule, ad esempio, vivono 
solo pochi giorni), certe specie parassite dell'uomo 
possono invece vivere parecchi ed anche molti 
anni. Gli autori hanno descritto numerosi casi di 
formazioni anomale nelle varie parti dei cestodi: 
come proglottidi fenestrate,aumento o diminuzione 
nel numero normale delle ventose dello scolice, 
mancanza degli uncini, catene di proglottidi for
cute, ecc. 

I Greci chiamarono i vermi nastriformi s'Xu.tvSes 
7vXaTeìa.t od anche xnpia, fascia; i Romani Udissero: 
Taenia, Taeniola. Le proglottidi vennero chiamate 
Vermes cucurbitini; i cisticerchi ebbero nome 
XaXafct, o grano di grandine. 
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m i n a l i dei t r e m a t o d i . Ce rch i amo i n v a n o ne l la ten ia u n ' a p e r t u r a boccale ed u n tubo 

in t e s t ina l e : come g l i acan tocefa l i , questo v e r m e si t r o v a ne l la f o r t u n a t a cond iz ione 

d i n o n aver b i sogno d i mang ia r e , p o i c h é si n u t r e per osmos i , succhiando con tu t t a la 
superf ic ie del suo c o r p o una suf f ic ien te q u a n t i t à d i c ibo . 

Negl i a n i m a l i s u p e r i o r i l ' a s so rb imen to cutaneo d i sostanze a l i m e n t a r i é r a r i s s i m o ; 

si osserva invece sovente neg l i a n i m a l i i n f e r i o r i , grazie alle p r o p r i e t à de i r i v e s t i 

m e n t i de l l o r o c o r p o . N o n poss iamo negare l ' i p o t e s i che g l i an tena t i de i cestodi , 
t r a s f o r m a n d o s i g r ada t amen te i n a n i m a l i pa ras s i t i , abb iano ces

sato d i n u t r i r s i col la bocca, per assorbi re i n v o l o n t a r i a m e n t e g l i 
a l i m e n t i per mezzo del la pel le e che i l l o r o t u b o in tes t ina le , 
d iven tando i n u t i l e , col t e m p o sia scomparso a f f a t t o . 

Come a b b i a m o det to p i ù sopra , s i d à i l n o m e d i « co l lo » a 
quel la par te i n a r t i c o l a t a del c o r p o del la t en ia , che segue i m m e 

dia tamente la testa. V e d r e m o i n segui to che questa par te appa r 
tiene nel m o d o p i ù i n t i m o alla testa. I l co l lo è seguito da i 

« cos idet t i » a r t i c o l i . Que l l i che vengono sub i to dopo i l co l lo si 
d i s t inguono appena g l i u n i dagl i a l t r i , m a , a m i s u r a che se ne 
a l lon tanano , si f a n n o p iù d i s t i n t i ; a l la e s t r e m i t à del la tenia , dove, 
come si suol d i r e , sono « m a t u r i » , sono r i u n i t i cos ì lassamente 
che i l l o r o ospi te p u ò espel ler l i i so la tamente o i n p icco l i g r u p p i 
di due o t r e . Chi conosce u n po ' da v i c i n o la t en ia sa beniss imo 
che g l i a r t i c o l i n o n sono a l t r o che g e m m e , le q u a l i si staccano 

d a l l ' e s t r e m i t à an t e r io re d e l l ' a n i m a l e , c i o è da l la testa e dal co l lo , 
per cu i riesce vana o g n i espulsione del v e r m e , finché n o n c o m 

pare la testa, capace d i r i f o r m a r e tu t t a la catena. T u t t a v i a s ' i n 

d u g i ò m o l t o p r i m a d i cons iderare la tenia come una colonia d i Tenia comune [Taenia 
a n i m a l i , p e r c h è g l i a r t i c o l i del le specie, che si possono osser
vare p i ù f a c i l m e n t e , n o n pa iono d i cer to i n d i v i d u i i n d i p e n d e n t i . 
Si m u o v o n o poch i s s imo o t u t t ' a l p i ù come o rgan i s taccat i ; come 

l ' an imale da cu i si s taccano, sono p r i v i d i bocca e d i canale d ige ren te ; i n generale 
si presentano i n f o r m a d i s e m p l i c i sacchi d i uova , come nel la tenia del la r ana . La 

cosa è u n poco d ive r sa i n ce r t i gener i d i tenie dei pesci, nel le q u a l i g l i a r t i c o l i stac
cati segui tano a v i v e r e p a r e c c h i ^ g i o r n i , m u o v e n d o s i con grande v i v a c i t à . Ma o g n i 

dubb io scompare cons iderando quest i cos idde t t i a r t i c o l i ne l la catena de l lo s v i l u p p o 
comple to e c o n f r o n t a n d o l i col la generaz ione a l t e rna ta d i m o l t i a l t r i a n i m a l i e spe
c ia lmente dei t r e m a t o d i . Si r iconosce a l l o r a che la ten ia consta d i due sor ta d ' i n d i 
v i d u i a f fa t to d i v e r s i . 

Nel la t en ia s egu i r emo i p rogress i de l la generazione del le n u t r i c i , p r o d o t t a da l l a 

testa col suo co l lo i n a r t i c o l a t o , generazione che per qualche t e m p o procede i so la ta 
mente, senza g e m m e . Ma, q u a n d o la tenia si è fissata bene ne l suo ospi te , a t taccandosi 
a l l ' i n t e s t i no co l la testa, procede a l la f o r m a z i o n e del la sua progenie , facendo spuntare 
i p r o p r i i r a m p o l l i d a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l c o r p o . Questi cos ide t t i a r t i c o l i della 

tenia , per q u a n t o poco i n d i p e n d e n t i possano appa r i r e , r appresen tano ad ogni m o d o 

g l i a n i m a l i sessuati , la f o r m a p iù elevata col la qua le si ch iude i l c ic lo d i p r o d u z i o n e 
e d i s v i l u p p o . Le m a n i f e s t a z i o n i esterne del la v i t a spontanea de l la tenia sono cos ì 

scarse e l i m i t a t e i n o g n i s tad io del suo s v i l u p p o , che bisogna deciders i a r i n u n z i a r e 
ad o g n i idea an t iqua ta per cons idera re , n o n p i ù la t en ia i n t i e r a , m a i suoi a r t i c o l i 

m a t u r i , come s ingo l i i n d i v i d u i . L ' a t t i v i t à de l la tenia s i r iduce ad u n a l l u n g a m e n t o , 

solium). a, grandezza 
naturale ; b, testa in
grandita. 



188 Classe sesta: Platelminti. — Ordine primo: Cestodi 

ad u n accorc iamento , ad u n m o v i m e n t o o n d u l a t o r i o , che si p ropaga a t u t t i g l i 
a r t i c o l i . La testa, i n d i v i d u o d i o r d i n e i n f e r i o r e al p r o d u t t o r e del la catena d i a r t i c o l i , 
r appresenta ne l lo stesso t e m p o u n o rgano al serviz io del la co lon ia , compos ta p e r c i ò 
d i due sorta d i i n d i v i d u i , d i aspetto e d i a t t i t u d i n i d iverse , d i cu i la r i u n i o n e f o r m a un 
solo ed un ico complesso. Questa ipo tes i , che bisogna conoscere a f o n d o per f a r s i un'idea 
del processo v i t a l e d i m o l t i a n i m a l i i n f e r i o r i , è c o n f e r m a t a dal le associazioni costituite 
dal le ap i e da a l t r i i m e n o t t e r i . Uno sciame d 'api è u n ' u n i t à , a l la c u i f o r m a z i o n e con
c o r r o n o parecchie sor ta d i i n d i v i d u i , i q u a l i s v i l u p p a n o la l o r o a t t i v i t à i n m o d o affatto 

d iverso . Da questo complesso, p i ù ind ipenden te ne i suoi m e m b r i , si scende senza 
d i f f i co l t à a l l ' i d e a del le colonie del le tenie , compos te d i i n d i v i d u i r i u n i t i e a quelle 
d i m o l t i a n i m a l i appa r t enen t i al g r u p p o dei p o l i p i , i n cu i l ' i n d i v i d u o è p iu t tos to una 
idea che n o n una r e a l t à , consta de l complesso d i m o l t i i n d i v i d u i i n c o m p l e t i . R icor 

d i a m o i n p ropos i to le paro le de l p o e t a : 

« Verso i l Tutto, costante, ognor t'avvia, 
« E se i l Tutto tu stesso esser non puoi, 
« Fa che util parte d'esso almen tu sia ». 

Embrione csacanto di Tenia. 
Ingrandito. 

A tu t te queste s o c i e t à d i a n i m a l i m u l t i f o r m i m a n c a « i l cen t ro d i r e t t i v o supe
r i o r e » , che deve cara t ter izzare l ' o r d i n e super io re deg l i s t a t i . Ma dove ci conduce la 
tenia ! Occup iamoc i de i suoi « m e m b r i u t i l i » , finché, g i u n t i a ma tu raz ione , non 

procedano con una abbondan te p roduz ione d i uova 
al r i n n o v a m e n t o del c ic lo d i s v i l u p p o ne l quale si 
aggira la specie. 

Nei p r i m i a r t i c o l i p i a t t i de l la t en ia si osserva per 
lo p i ù ad occhio n u d o l ' o v a r i o , che consiste d i un 
t r o n c o med iano e d i r a m i l a t e r a l i i r r e g o l a r i . Quest'or
gano è p ieno zeppo d i u o v a . A t t r a v e r s o al solido 

guscio d e l l ' u o v o , che t a l v o l t a è d o p p i o , si vede un 
e m b r i o n e s fer ico , m u n i t o d i t r e coppie d i u n c i n i . Se 
qua lcuno che, conoscendo la s to r ia de l lo sviluppo 

degl i a l t r i v e r m i i n t e s t i n a l i , si t rovasse d i f r o n t e a l la t en ia , a l u i t u t t o r a ignota, 

cons iderando la resistenza del guscio, l ' a r m a t u r a degl i e m b r i o n i e i l f a t to che le uova 

pervengono i n massa a l l ' ape r to , sarebbe i n d o t t o a s u p p o r r e che le tenie possano 
a f f r o n t a r e tu t te le i n t e m p e r i e poss ib i l i , l ' u m i d o e la s i c c i t à , i l con ta t to con sostanze 

decomposte o f e r m e n t a t e , senza che i l l o r o con t enu to ne so f f r a , sarebbe, ripeto, 
disposto a credere che siano dest inate , dopo una i n f i n i t a serie d i v icende, a pene

t ra re i n qualche a n i m a l e , dove l ' e m b r i o n e esacanto d i v e n t a l i b e r o , e, giovandosi 

del le sue sei pun te aguzze, si reca i n u n o rgano d e t e r m i n a t o del suo ospite. Così 

accade i n f a t t i . A l c ic lo d i questo s v i l u p p o , al qua le t endono le l a rve esocante, mig ran t i , 

appa r t engono queg l i s tadi e que l le f o r m e , che, d u r a n t e u n secolo, venne ro indicati 
ne l s is tema col n o m e d i « v e r m i vesc ico la r i » , come gener i d i a n i m a l i ind ipenden t i 

e che anche i p r o f a n i conoscono col la d e n o m i n a z i o n e d i c i s t i ce rch i . E rano chiamati 

v e r m i vesc ico la r i , p e r c h è i l l o r o co rpo , fogg ia to a guisa d i vescica, è g o n f i o e pieno 

d i un l i q u i d o speciale. La l o r o p ros s ima a f f i n i t à col le tenie si r i c o n o b b e da l confronto 

del le l o ro teste, le q u a l i non sono a l t r o che vere teste d i tenie . A l l o r c h é , c i r ca 5 0 anni 

fa , s ' i n c o m i n c i ò a tener d i e t r o alle tracce del le m i g r a z i o n i d i v e r m i pa rass i t i , s i sup

pose che i c i s t i ce rch i , cos ì palesemente a f f i n i al le tenie , fossero i n d i v i d u i s m a r r i t i , 

p e r v e n u t i d u r a n t e la l o ro m i g r a z i o n e i n qualche o rgano dove , t r o v a n d o s i a disagio, 
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si a m m a l a v a n o e d iven t avano i d r o p i c i . I c i s t i ce rch i d u n q u e , p i ù n o t i d i t u t t i , a n z i c h é 

ne l l ' i n t e s t i no , si e rano conf icca t i nel la carne , dove m e n a v a n o un'esistenza compas 

s ionevole , a f fa t to c o n t r a r i a a l lo scopo del la l o r o v i t a . 
K i i chenmei s t e r ebbe i l g rande m e r i t o d i aver d i m o s t r a t o con una serie d i p rove 

e d i e s p e r i m e n t i che la f o r m a del v e r m e vescicolare è la f o r m a n o r m a l e , lo stato d i 

sv i luppo speciale ad una serie d i tenie , r i s o l v e n d o i n questo m o d o l ' i m p o r t a n t e que 
st ione dei r a p p o r t i t a n t i d iscussi , che si osservano f r a i c i s t i ce rch i e le tenie . N o n fa 

s tupi re che nascessero e q u i v o c i d i n a t u r a t r a g i c o m i c a . Nel Congresso zoologico r i u n i t o 

a Gotha ne l 1 8 5 1 , i l nos t ro amico K i i c h e n m e i s t e r sostenne la sua teor ia col f ana t i smo 

delle p r o p r i e c o n v i n z i o n i , e, s iccome era g i à r i u sc i to parecchie v o l t e a t r a s f o r m a r e 
in una bel la tenia n e l l ' i n t e s t i n o de l cane i c i s t i ce rch i del con ig l i o , propose d i fa re u n 
esper imento i n p r o p o s i t o d u r a n t e una seduta del Congresso. E b b i l ' onore d i assistere 

i l K i i chenmei s t e r , ins ieme ad u n a l t r o g iovane na tu ra l i s t a . I c i s t icerchi del con ig l io , 
erano p r o n t i , m a i l cane mancava . K ù c h e n m e i s t e r credet te d i po ter fare l ' e spe r imento 

servendosi d i u n ga t to ; p e r c i ò , ch iuso i n u n sacco uno sp lend ido gat tone, ci r e c a m m o 
in una can t ina de l t ea t ro , che era stata messa a d ispos iz ione dei n a t u r a l i s t i , per i n s i 
nuare i c i s t i ce rch i ne l ga t to . Questo, forse presago del b r u t t o t i r o che s tavano per 
f a r g l i , s i d i m e n a v a con f u r o r e , g r a f f i a v a t u t t o e t u t t i e sputava i c i s t i ce rch i che g l i 
met tevano i n bocca. F i n a l m e n t e s i r i u s c ì a f a r g l i e l i i n g h i o t t i r e per fo rza . Due g i o r n i 
dopo la v i t t i m a de l la scienza venne i m m o l a t a , m a v i c e r c a m m o i n v a n o la p i ù piccola 

traccia d i c i s t i ce rch i o d i tenie i n c i p i e n t i . N a t u r a l m e n t e q u e l l ' i n c i d e n t e senza c o n 
seguenza non i m p e d i i l progresso del le c o g n i z i o n i che si andavano acquis tando 

i n t o r n o a ques t i f a t t i . Si r i c o n o b b e che cer t i c i s t i ce rch i po tevano s v i l u p p a r s i i n tenie 

sol tanto i n date specie d i a n i m a l i . 
G l i e s p e r i m e n t i f a t t i da K i i chenme i s t e r , i q u a l i p e r m e t t o n o a l l 'osserva tore d i c o n 

t ro l l a r e e d i g u i d a r e i p r o c e d i m e n t i che i n na tu r a vanno soggett i a m o l t e e v e n t u a l i t à , 
vennero r i p e t u t i parecchie cen t ina ia d i vo l t e per due v ie d iverse . I n u n caso si t r a t 
tava d i r iconoscere quale fosse l ' a n i m a l e , ne l cu i i n t e s t ino i l cist icerco v iven t e i n u n 
a l t ro a n i m a l e potesse t r a s f o r m a r s i i n una co lon ia d i t e n i e ; n e l l ' a l t r o caso bisognava 
scopri re la v i a seguita dal le l a r v e esocante fino a l la m e t a m o r f o s i i n c i s t i ce rch i . I r a m 

p o l l i , ch ius i nel le uova , n o n pe rvengono a l l ' ape r to . È necessario che le uova pene t r i no 

nello s tomaco d i u n da to a n i m a l e , per esempio quel le del la ten ia del gat to ne l lo 
stomaco de l so rc io , que l le de l la ten ia de l cane ne l lo s tomaco de l con ig l io o de l la 
lepre, per sch iuders i sot to l ' i n f l u e n z a deg l i ac id i gas t r i c i ne l lo spazio d i poche ore , e 

lasciar l i b e r o i l passaggio a l l ' e m b r i o n e esocante. Queste la rve o r m a i l ibe re n o n t a r 
dano a me t t e r s i i n m o t o , p e r f o r a n o le pa re t i de l lo s tomaco e a poco a poco p e r v e n 

gono neg l i o r g a n i p i ù d i v e r s i , dove debbono t r a s f o r m a r s i . Per lo p i ù la m è t a d i t a l i 
m i g r a z i o n i è i l fegato . A l c u n e penet rano pers ino ne l le ossa ; i l cenuro del le pecore, 
ad esempio, g iunge r e g o l a r m e n t e fino al ce rve l lo . Pe rvenu ta al la m è t a , la m i n u t i s s i m a 

bes t io l ina , deponendo g l i u n c i n i o r m a i i n u t i l i , s ' incapsula i n u n i n v o l u c r o i n cu i 
mi su ra Vio d i m m . E n t r a cosi i n u n secondo pe r iodo v i t a l e , ne l quale si t r a s f o r m a 
nel cos ide t to c i s t icerco . N e l l ' i n t e r n o del co rpo r o t o n d o ( f i g . a) si raccogl ie u n l i q u i d o , 
che c o n t i n u a a d i l a t a r l o e lo t r a s f o r m a i n una so r ta d i b o l l i c i n a , sul la cui parete si 

sv i l uppa , c o m e segno d i u n a t t i v o processo o rgan ico , una rete d i vasi t r a spa ren t i . 
I n b r e v e c o m p a r e una p ro tube ranza , r i v o l t a verso l ' i n t e r n o del la b o l l i c i n a , la 

quale r appresen ta i l r u d i m e n t o del la testa del la ten ia . Questa è incavata es te rnamente 
e pare u n d i t o d i guan to r i e n t r a t o nel la p a l m a del guan to stesso. I n tale c a v i t à g i a 

c iono le ventose e la co rona d i a c u l e i ; p e r c i ò , quando la p ro tube ranza v iene protesa, 
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queste p a r t i sporgono sul la sua superf ic ie esterna, m e n t r e la super f ic ie de l la spor
genza r i v o l t a a l l ' i n d e n t r o ne d iven t a l'asse. Se questo appara to viene proteso, c iò che 
p e r ò accade d i rado ne i l u o g h i i n cu i si t r a t t engono i c i s t i ce rch i , ne r i su l t a la testa 
del la tenia , col co l lo i na r t i co l a to , m a spesso rugoso e co l la vescica annessa ( f i g . b). 

Ma i n certe specie n o n si f o r m a sul la vescicola una sola testa d i 
t en i a : v i spun tano spesso numeros i r u d i m e n t i d i testa, oppure 
vescicole dal le q u a l i sporgono le teste d i tenia . S tud ie remo con 
magg io r cura questo f enomeno nel le specie i n discorso. 11 verme 
r i m a n e a l lo stato d i vescicola f i n c h é deve t r a t t eners i nei pun t i di 
f o r m a z i o n e del la vescicola stessa. I l c is t icerco del maia le non va 
soggetto ad a lcun m u t a m e n t o ne i musco l i i n cui si t ra t t iene . I l 
c is t icerco che v ive ne l fegato o nel mesentere de l conig l io non 
raggiunge i l suo s v i l u p p o per fe t to se l ' an ima le m u o r e d i mor te 
na tura le . Ma se l ' u o m o m a n g i a c ruda o non abbastanza cotta la 
carne d i u n ma ia l e i n f e t t o da questo parassi ta , i n seguito alla 
t rascuranza delle a u t o r i t à m u n i c i p a l i addette a l l ' u f f i c i o d'igiene, 
se i l con ig l io passa ne l lo s tomaco d i u n cane, o i l sorcio abitato 
da i c is t icerchi i n que l lo d i un gat to , i l c is t icerco si t r a s fo rma in 
tenia . I l p r i m o m u t a m e n t o consiste ne l la comparsa completa 
del la testa, i l secondo ne l distacco del la vescica caudale, la quale 
viene sempl icemente d ige r i t a . L a testa f o r m a adesso co l collo un 

an ima le ind ipenden te , che rappresenta la generazione in termedia 
del la nu t r i ce , la quale , da l lo s tomaco d e l l ' a n i m a l e ab i t a to , sc ivola ne l tubo intestinale, 
fino ad un dato pun to , v i si fissa e produce la generazione finale, g l i i n d i v i d u i ses
sua t i , sotto f o r m a d i a r t i c o l i o g e m m e . Per r i assumere b r e v e m e n t e i f a t t i esposti, 
d i r e m o che nel la v i t a del la tenia si succedono g l i s tad i seguent i , accompagnat i da 
r i p e t u t i c a m b i a m e n t i d i d o m i c i l i o : l ' e m b r i o n e esocanto, i l c is t icerco, la testa della 

tenia senza a r t i c o l i , i l v e r m e p r o p r i a m e n t e de t to e l ' a r t i c o l o isola to o an ima le gene
r a t o r e . Siccome p e r ò la l a rva esocanta si t r a s f o r m a d i r e t t a m e n t e ne l la vescicola, la 
testa del la tenia spunta sopra questa, come una g e m m a e questo è a p p u n t o i l terreno 
su l quale crescono g l i a r t i c o l i . Bisogna d i s t inguere p e r c i ò t r e gene raz ion i , d i cui l ' u l 
t i m a sola é sv i luppa t a sessualmente, m e n t r e le due p receden t i sono so l tan to stadi 
p r e p a r a t o r i . 

Dopo queste n o z i o n i p r e l i m i n a r i s a r à p i ù faci le in tendere i r a p p o r t i che passano 

f r a le va r i e specie de l genere T E N I A (Taenia). Cons ide r iamone a n z i t u t t o parecchie, 
d i cu i la f o r m a vescicolare , conosciuta i n passato col n o m e d i Oysticercus, cist icerchi, 

consta d i una vescica con una sola testa. F r a queste specie n a t u r a l m e n t e le più 

i m p o r t a n t i sono quel le che i n f e t t a n o l ' u o m o . La Taenia solium ( f i g . a eh) è più 

nota del le a l t r e e conosciuta da m a g g i o r t e m p o . Giunge a l l a lunghezza d i 2 -3 m . La 

testa rassomig l i a a l la capocchia d i uno sp i l l o d i grossezza m e d i a . Sul la protuberanza 

f r o n t a l e si osserva una corona d i u n c i n i d i due sor ta , i q u a l i , per la l o r o f o r m a tozza, 

d i f f e r i s cono da q u e l l i del le a l t r e tenie , r i u n i t e i n passato a l la t en ia d e l l ' u o m o i n una 

sola e m e d e s i m a specie. I l co l lo è l u n g o c i rca 15 m m . e i l n u m e r o degl i a r t i co l i 

m a t u r i e i m m a t u r i , f o r m a n t i la catena, v a r i a f r a 7 0 0 e 8 0 0 . L a f o r m a deg l i ar t icol i 

è m o l t o d ive r sa ne i d i v e r s i t r a t t i . So l t an to n e l l ' u l t i m o t r a t t o essi presentano una 

f o r m a decisamente a l l u n g a t a ; m e n t r e po i i gusci delle uova d i v e n t a n o p i ù grossi, 
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appare l ' o v a r i o r a m i f i c a t o . Basta vedere u n o d i ques t i a r t i c o l i m a t u r i per poter accer

tare se l ' i n d i v i d u o a cu i esso appar t iene a l b e r g h i una Taenia solium o u n ' a l t r a specie. 
L ' o v a r i o de l l a T. solium presenta da 7 a 10 r a m i per par te , che si r a m i f i c a n o ancora . 

E u n f a t t o o r m a i cer to che l ' u o m o ha c o m u n e col ma ia l e l ' a l l evamen to d i questa 
t e n i a ; lo d i m o s t r a n o i n m o d o assoluto i l c o n f r o n t o degl i u n c i n i e del le a l t re p a r t i 
c o m p o n e n t i la testa de l la tenia con q u e l l i del c is t icerco del maia le e n u m e r o s i espe

r i m e n t i , s empre r i p e t u t i c o l l o stesso r i s u l t a t o . Dopo i l 1850 venne ro sac r i f i ca t i m o l t i 
m a i a l e t t i e m a i a l i a d u l t i , per osservarne i 

c i s t i ce rch i , dopo d i aver i n t r o d o t t o ne l 

lo ro co rpo u n cer to n u m e r o d i a r t i c o l i 

m a t u r i de l le Taenia solium. T r a s c o r r o n o 
circa due mes i e mezzo d a l l ' i n t r o d u z i o n e 
delle uova ne l ma ia l e p r i m a che i c i s t i -
cerchi abb iano c o m p i u t o i l l o r o s v i l u p p o 

nei musco l i d e l l ' a n i m a l e . I c i s t i ce rch i de l la 

Taenia solium n o n s i t r o v a n o so l tan to 
nel ma ia le , m a anche i n a l t r i a n i m a l i , 

per esempio , ne l l a sc inda e ne l cane. È 
certo po i che anche l ' u o m o , se per caso 

ingh io t t e le uova , d à o r i g i n e a l lo s v i l u p p o 
dei c i s t i ce rch i n e i suo i m u s c o l i ; quest i 

parassi t i vengono r i n t r a c c i a t i p e r f i n o ne l 
cuore e t a l v o l t a n e l l ' o c c h i o e ne l ce rve l lo . 

Per accer ta rs i i n m o d o assoluto che i c i s t i ce rch i de l ma ia le si t r a s f o r m a n o n e l 
l ' u o m o ne l l a Taenia solium, b i sogna che una persona ne i n g h i o t t a v o l o n t a r i a m e n t e 
o i n v o l o n t a r i a m e n t e u n cer to n u m e r o , p e r m e t t e n d o po i agl i osserva tor i d i s tud ia re 
le conseguenze de l suo opera to . I l K ù c h e n m e i s t e r , a l t amen te benemer i t o per la s to r i a 
natura le de l l a t en ia , p e n s ò d i s o m m i n i s t r a r e quest i parass i t i ai condanna t i a m o r t e , 
ben in teso, a l o r o insapu ta , i n una buona mines t r a cond i t a con salciccie sminuzza te , 

onde poter r i conoscere p i ù t a r d i ne l l a sezione cadaver ica dei r e i l 'esistenza dei c i s t i -

cerchi e i l p r i n c i p i o de l l a l o r o m e t a m o r f o s i . U n a l t r o na tu ra l i s t a t r o v ò , m e d i a n t e u n 
adeguato compenso p e c u n i a r i o , u n pove ro d i a v o l o che i n g h i o t t ì la t en ia e finalmente 

l ' amore de l la v e r i t à e de l la scienza indusse parecchi zoo log i a s t r ingere i n t i m e r e l a 
z i o n i co i c i s t i ce rch i e co l la t en ia , s p e r i m e n t a n d o n e g l i e f fe t t i su l la p r o p r i a persona . 
Pare che si r i c h i e d a n o t r e mes i e mezzo d a l l ' i n t r o d u z i o n e de i c i s t icerchi ne l lo s to 

maco fino a l la espuls ione de i p r i m i segment i m a t u r i . L a tenia p u ò v i v e r e da 10 a 

12 a n n i e anche d i p i ù , p u r c h é accudi ta i n m o d o raz iona le . 

Un'altra tenia che viene nell'uomo è la Taenia saginata, che può raggiungere la 

lunghezza d i 4 m . ed è p i ù grossa, p i ù robus ta e p i ù m o b i l e de l la precedente. Queste 
due specie si d i s t i n g u o n o f a c i l m e n t e l ' u n a d a l l ' a l t r a , p e r c h è la testa della T. saginata 
è p r i v a d i u n c i n i e presenta so l t an to le q u a t t r o robus t i s s ime ventose. Anche g l i a r t i 
col i m a t u r i sono f a c i l i da r iconoscere , i n q u a n t o c h è l ' o v a r i o è m u n i t o d i 2 0 - 3 5 fitte 
d i r a m a z i o n i l a t e r a l i , para l le le . La d i f f u s i o n e d i questa specie n o n è i n f e r i o r e a que l l a 

de l la Taenia solium; i n G e r m a n i a a n d ò a u m e n t a n d o dopo la scoperta del la t r i c h i n a , 
p e r c h è la gente, spaventata da que l parassi ta , d i m i n u ì l 'uso del la carne su ina , c ruda , 
m a i n c o m i n c i ò a m a n g i a r e p i ù sovente carne c ruda o n o n abbastanza cot ta , d i m a n z o 

e d i v i t e l l o . Sapevamo da u n pezzo che g l i A b i s s i n i e rano m o l t o t o r m e n t a t i da una 
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a, testa; b, articolo di Taenia solium; c, testa; 
d, articolo di Taenia saginala. Ingranditi. 
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ten ia , de r ivan t e , d icevano i v i a g g i a t o r i a n t i c h i e m o d e r n i , ne l le l o r o r e l a z i o n i , da l l 'uso 
d i mang ia r e carne c ruda . I M a o m e t t a n i e g l i Eu rope i , che si as tengono da questo c ibo, 
sono r i s p a r m i a t i da l la t en ia , la quale p e r ò si sv i luppa sub i to ne l l o r o c o r p o , appena 
accettano g l i usi del paese. P e r ò la carne d i cu i si c ibano g l i A b i s s i n i n o n è carne d i 
ma ia le , m a p iu t tos to d i pecore e d i b o v i n e . A l t r i r a p p o r t i m e d i c i , secondo i qua l i 
ce r t i b a m b i n i e rano s ta t i i n f e t t a t i da l l a tenia , dopo d i aver m a n g i a t o carne c ruda d i 
v i t e l l o raschiata , fecero s u p p o r r e a l L e u c k a r t che i l c is t icerco del la Taenia saginata 
v i v a ne i m u s c o l i del le b o v i n e , e le r i ce rche fa t te i n p r o p o s i t o c o n f e r m a r o n o i suoi 
sospet t i . Bisogna p e r c i ò lasciare i n d i spar te l 'uso del la carne b o v i n a c ruda , colla 
medes ima cura con cu i g iova astenersi da l l a carne su ina . Pare che i v i t e l l i e i buoi 
i n f e t t i da l la tenia s iano m o l t o r a r i e questa è la rag ione per cui la Taenia saginata 
d e l l ' u o m o r imase igno ta f i n o a poch i a n n i fa ne l lo s tadio vescicolare . I l m o d o p a r t i 
colare d i n u t r i z i o n e de i r u m i n a n t i l i espone assai m e n o degl i a l t r i a n i m a l i al pericolo 

d i i n g h i o t t i r e tenie i n t i e r e con m i g l i a i a d i uova . A Graz , dove passai m o l t i a n n i , la 
Taenia saginata è senza d u b b i o la f o r m a p i ù f r e q u e n t e . I n que l la c i t t à si mangia 
poch iss ima carne suina i n f o r m a d i salsiccie o d i s a l ame ,come i n T u r i n g i a , m a è invece 
f r e q u e n t i s s i m o l 'uso d i raschiare la carne d i bue , c ruda e m a n g i a r l a con spezie, ol io 
e aceto: non esiste un c ibo p i ù f avo revo le a l la d i f f u s i o n e de l la Taenia saginata ( 1 ) . 

(1) L'embrione esacanto della T. saginata rimane 
allo slato di vita latente chiuso nel suo involucro 
lino a tanto che venga col mezzo dell'acqua o degli 
alimenti nell'intestino del bue, della giraffa e forse 
anche in altre specie di ruminanti. L'ospite suo 
di gran lunga preferito è tuttavia i l bue. In questo 
animale l'embrione esacanto dà origine al Cysti-
cercns bovis, che essendo piccolo può passare fa
cilmente inosservato. Sono necessari da 3 a 6 mesi 
pel suo completo sviluppo, i l quale si compie di 
preferenza nei muscoli striati nel loro tessuto con
nettivo intermuscolare: ma può trovarsi anche in 
altri organi. Non si conosce con precisione i l 
tempo durante i l quale i l cisticerco può vivere nel 
caso in cui esso non possa passare nel suo ospite 
definitivo che è normalmente l'uomo. I l cisticerco 
viene introdolto nel corpo dell'uomo colla carne 
cruda o non ben cotta. Le esperienze fatte in pro
posito dal Perroncito operando sopra cisticerchi 
isolali, dimostrano che i l parassita muore alla tem
peratura di 47 o 48 centigradi. Ma come osserva 
i l Blanchard, nelle condizioni ordinarie il cisticerco 
proletto dai tessuti circostanti è più diflicile da 
uccidere. Ad esempio, le carni cotte sulla grati
cola sono ben cotte alla periferia, mentre nella loro 
parte mediana sono sanguinolente, e i l cisticerco 
che si Irova nella loro parte centrale non muore. 
Ciò spiega come coll'uso che si è recentemente dif
fuso del mangiare la carne sanguinolenta, la Tenia 
inerme vada divenendo ogni giorno più frequente. 

L'accrescimento della tenia nell' intestino del
l'uomo è relativamente assai rapido e dalle ricerche 
del Perroncito risulta essere di circa 72 mill imetri 
al giorno colla produzione giornaliera pure di 
13 o 14 segmenti o proglottidi. La lunghezza totale 
della catena di proglottidi è assai variabile; Kiichen
meister la dice di 8 o i) metri, Laboullière da f», (3 

ad 8 m. ; ma essa può giungere anche a l i o 15 m. 
I l Blanchard considera la lunghezza media della 
tenia in discorso da 8 a 10 m., ritenendo erronee 
le lunghezze di 24 e 36 m. date da alcuni autori. 

Intorno alla durata della vita della tenia adulta 
crediamo utile di r i fer ire le parole del Blanchard: 
(( Appena la tenia ha segnalata la sua presenza, i l 
malato cerca di liberarsene, perciò i dati relativi 
alla longevità della tenia sono alquanto incerti. 
Mialhes ha pubblicato l'osservazione di una tenia 
che ha durato più di 3 anni ; Sudas e Maublanc 
l'anno vista durare 4 anni, Strandberg 5 anni e 
mezzo, Lebail 8 anni, Sudas e Delpech 9 anni, 
Sudas e van Peteghen 10 anni, Mérat e Gomez 12 
e 15 anni. Wawruch riferisce qualche caso in cui 
la malattia ha persistito durante 15, 25 ed anche 
35 anni. In tutti questi casi l'espulsione del paras
sita è stata provocata dall'azione di un medica
mento: non si tratta perciò di morte naturale. Ciò 
che si conosce intorno alla caduta dei segmenti e 
della loro produzione continua e non interrotta 
nella regione del collo della tenia ci fa conchiu
dere che l'esistenza della tenia non ha per limite 
che quella dell'ospite che alberga ». Senza uscire 
dal dominio dei fatti usuali, riteniamo a 15 anni 
la longevità della tenia inerme e supponiamo che 
lutti i segmenti rimangano attaccati gli uni agli 
altri; alla line di questo tempo si sarà formata una 
catena lunga circa 400 in. e costituita pressoché di 
7500 segmenti contenenti più di 650 milioni d'uova. 

Nell'intestino dell'uomo la tenia inerme si fissa 
generalmente a poca distanza dal piloro, talvolta 
anche nella prima porzione del duodeno, mette 
la sua testa fra le villosità e aderisce fortemente 
colle sue ventose alla parete dell'intestino. Spesso 
nell'intestino si trova un solo individuo: ma in 
numerosi casi ne sono slati osserxati parecchi ed 



Tenia nana 

Olt re la Taenia solium e la T. saginata v enne ro osservate ne l co rpo u m a n o , 

al lo stato pe r fe t to d i v e r m i c o m p l e t i , a l t r e quattro tenie , p u r t r o p p o finora assai 

meno conosciute del le due p receden t i . È d i f f i c i l e s t u d i a r l e p e r c h è v i v o n o f u o r i de l 

l 'Europa ed anche p e r c h è , i n par te , debbono essere considerate come parass i t i 
acc identa l i . 

La T E N I A N A N A (Taenia nana) g iunge a l la lunghezza d i 2 c m . e la sua larghezza 

mass ima non supera 0,5 m m . Sul la testa presenta q u a t t r o ventose tondegg ian t i ed 

una sempl ice corona d i 2 2 - 2 4 p i c c o l i s s i m i u n c i n i . Questo v e r m e venne r i n t r a c c i a t o 
sol tanto q u a t t r o v o l t e n e l l ' u o m o con certezza assoluta . La p r i m a v o l t a lo t r o v ò 

Bi lharz i n Cai ro , r i u n i t o i n g r a n n u m e r o n e l l ' i n t e s t i n o tenue d i u n ragazzo ; L e u c k a r t 

c o n s t a t ò per la seconda v o l t a la sua presenza ne l co rpo u m a n o , i n seguito al le i n d i 
cazioni d i u n cer to do t t . Holac , che aveva esaminato a Belgrado una b a m b i n a d i sette 

ann i , figlia d i p o v e r i g e n i t o r i , l a qua le emise 50 v e r m i d i questa specie. Gl i osp i t i 
i n t e r m e d i a r i de l la Taenia nana sono t u t t o r a i g n o t i . L e u c k a r t osserva i n p ropos i to 
quan to segue : « 11 f a t to che i n ambedue i casi si t r a t t ava d i b a m b i n i i n f e t t i da 

questo parassi ta , c i au to r i zza a s u p p o r r e che la sua f o r m a g iovan i l e venga i m p o r t a t a 
da qualche inset to o da una ch iocc io la . H a l l i c h accerta che ne i d i n t o r n i d i Belgrado i 
ragazzi , t r a s t u l l a n d o s i , m a n g i a n o sovente una ch iocc io l ina bianca » . Grassi o s s e r v ò 

anche in qualche caso la tenia inerme vive insieme 
ad allre specie di tenia e particolarmente colla 
Taenia solium. Nella massima parte dei casi i l 
parassita è emesso dall'apertura anale; in via ecce
zionale può essere espulso col vomito. 

La tenia inerme è soprattutto parassita degli 
adulti: ma non è fatto raro i l trovarla nei bambini 
e nei vecchi. È da ricordarsi soprattutto la sua pre
senza perfino in neonati. Nel 1830, Miiller fece 
evacuare ad un bambino di cinque giorni una tenia 
lunga un piede e mezzo. Nel 1871, Armor vide al 
Long-Island Hospital di Brooklyn, un bambino di 
tre giorni evacuare dei segmenti maturi di tenia. 
Questi fatti, sono per ora diffìcili da spiegare. 

La tenia inerme, è diffusa si può dire ovunque 
si trovano l'uomo ed i l bue, e come già sopra è 
stato detto, la sua frequenza va facendosi sempre 
maggiore col diffondersi dell'uso di mangiare la 
carne del bue cruda, o poca cotta e sanguinolenta. 
Nelle località tuttavia dove l'esame preventivo della 
carne da macello è fatto con cura, la sua frequenza 
accenna a diminuire. 

Nell'uomo i l cisticerco della tenia inerme è 
stato trovato parassita assai raramente. 

Ricordiamo nel gruppo delle tenie con capo 
inerme, la Taenia africana, Linstow, recente
mente descritta sopra due esemplari trovati in un 
soldato di razza nera dei contorni del lago Nyassa. 
Il suo cisticei'co vive forse nello Zebù, la carne 
dei quali, gli indigeni sogliono mangiare cruda. 

La Taenia solium, Linn., è specie nota da 
lungo tempo sebbene spesso confusa colla Taenia 
saginata e la denominazione di Solium si trova 
già in Arnoldus Villanovanus che fiorì nel prin
cipio del 1300 ed equivale a cingulum, cintura, 
catena. Nel 1700, Andry diede alla parola solium 
un'altra spiegazione e la ritenne derivata da solus, 
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solitario, credendo che non si trovasse mai più 
di uno di questi vermi nell'intestino dell'uomo. Di 
qui ne venne la denominazione comune e volgare 
di vermi solitari. Ma più tardi i l Leuckart, ridonò 
alla parola solium i l significato di catena. 

Lo sviluppo dell'embrione esacanto della Taenia 
solium si fa normalmente nel maiale e si trasforma 
nel Cysticercus cellulosae. Eccezionalmente lo svi
luppo dell'embrione può aver luogo pure nel ci
gnale, nel capriolo, nel montone, nell'orso, ned 
cane, nel gatto, nelle scimmie e perfino nell'uomo, 
dove è stato trovato nel connettivo intermuscolare 
ed anche nel cervello. Rispetto a quest'ultimo or
gano i l Kùchenmeister, nel 1868, ha pubblicato 
88 casi. I l cisticerco si trova pure frequentemente 
nell'occhio e nei suoi annessi. I fenomeni pato
logici provocati nell'uomo dalla presenza dei ci si i -
cerchi variano secondo la sede dei parassiti. Quelli 
che stanno nei muscoli sono, a meno che si trovino 
in grande numero, poco gravi. La stessa cosa non 
si può dire di quelli che stanno nel cuore; ma più 
temibili sono quelli intra-oculari. La stessa cosa si 
dica pei cisticerchi del cervello, i quali possono 
dar luogo a fenomeni epilettiformi, a crampi, para
lisi, disturbi mentali, ecc., spesso seguiti da morte. 

La longevità dei cisticerchi nell'uomo pare sia 
notevole anche di parecchi anni. 

Il cislicercus cellulosae introdotto colla carne 
del maiale nel canal digerente dell'uomo dà ori
gine alla Tuona solium adulta, la quale è più corta 
della Taenia saginata. Davoine dà alla prima una 
lunghezza da 6 a 8 metri. 

l,a Taenia solium pare occupi sulla terra l'area 
di distribuzione del maiale. Oggi questa tenia va 
facendosi sempre più rara, la qual cosa è dovuta 
ad una migliori 1 sorveglianza esercitata sulle carni 
del maiale destinate alla alimentazione pubblica. 
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due vo l t e questo v e r m e a l lo stato adu l to i n due g i o v a n i s i c i l i a n i , che ne e r ano i n f e t t i 
a m i g l i a i a , e ne t r o v ò una vo l t a le uova nel le de iez ion i d i u n a ragazza, a M i l a n o . La 

presenza d i questo parassita, sempre n u m e r o s i s s i m o , n o n è i n n o c u a pe l paz ien te : 
c o n v u l s i o n i e p i l e t t i f o r m i , pe rd i t a de l la m e m o r i a , f ame l u p i n a e t a l o r a p e r f i n o feno
m e n i d i m e n i n g i t e si man i fe s t ano spesso per causa sua. 

U n ' a l t r a specie (Taenia flavopunctata) venne osservata una v o l t a con certezza 

assoluta da l W e i n l a n d nel co rpo u m a n o ; i l Le idy credet te pure d i t r o v a r l a n e l l ' A m e 
r i ca del n o r d ; u n te rzo caso che s i r i f e r i sce a l l ' I t a l i a è ancora i nce r t o . T u t t i e tre 

ques t i casi si r i f e r i s c o n o a b a m b i n i d i e t à v a r i a b i l e f r a 19 mesi e 3 a n n i e debbono 
p r o b a b i l m e n t e essere a t t r i b u i t i ad una in fez ione accidentale , p r o d o t t a da qualche 

inse t to , che faceva le p a r t i d i ospi te i n t e r m e d i a r i o . 
Dava ine descrisse una terza specie d i tenia (Taenia madagascariensis), osservata 

ne l l ' i so la d i Mayot te i n b a m b i n i d i e t à v a r i a b i l e f r a 16 mesi e 2 a n n i ; L e u c k a r t r i f e 
risce u n a l t r o caso, che r i g u a r d a i b a m b i n i d i u n m i s s i o n a r i o s t ab i l i t o i n Gina. 
Essendo anche q u i le c i rcostanze analoghe a que l le r i f e r i t e r i spe t to al le due specie 
precedent i , è p r o b a b i l i s s i m o che si t r a t t i d i una in fez ione p r o d o t t a mang iando , forse 
i n c i d e n t a l m e n t e , in se t t i con tenen t i le f o r m e g i o v a n i l i . 

L o stesso caso si r ipe te senza d u b b i o r i spe t to ad una q u a r t a specie d i tenia 
(Taenia cucumerina), per ve ro d i r e , g i à considerata da L i n n é o come u n parassita 
d e l l ' u o m o , m a s tud ia ta so l tan to i n quest i u l t i m i t e m p i , i n cu i si r i c o n o b b e che non è 

r a r i s s i m a nei b a m b i n i . Questo v e r m e , c o m u n i s s i m o nei cani e ne i g a t t i , ha u n p r o 
cesso v i t a l e abbastanza interessante. Nel la f o r m a g iovan i l e s ' i ncon t r a nei t r i code t t i 
dei cani (Trichodectes canis), che passano t a lvo l t a anche sui g a t t i . I can i , dando att iva 
caccia ai l o r o ec toparass i t i , si i n fe t t ano colle l a r v e de l la Taenia cucumerina, che 
pe rvengono ne l l o r o corpo a c o m p l e t a m a t u r a z i o n e . Le u o v a vengono emesse cogli 
escrement i e sono mang ia te da i Trichodectes, i n se t t i m a s t i c a t o r i , d i v e r s i per questo 
r i g u a r d o da i l o r o a f f i n i aculeat i e s u c c h i a t o r i ; i l l o r o i n t e s t i no v iene pe r fo ra to dagli 
e m b r i o n i d i v e n t a t i l i b e r i e ques t i pe rvengono nel la c a v i t à co rpo rea , dove si r iposano. 

Il cane ed il gatto albergano ancora alcune specie di tenie con stadio vescicolare 
e d i c is t icerco, nel le q u a l i c i o è la vescicola d à o r i g i n e , per u n processo d i gemma

zione , ad una sola testa d i tenia . L a Taenia marginata g iunge ne l cane ad una 
per fe t t a m a t u r i t à sessuale; a l lo stato adu l to n o n è per icolosa per l ' u o m o ma i l 

suo c is t icerco, che i n generale v i v e n e l l ' e p i p l o o n e nel fegato dei r u m i n a n t i e dei 
m a i a l i , penetra t a l v o l t a anche ne l co rpo u m a n o . I s i s t ema t i c i p i ù a n t i c h i lo chia

m a v a n o Gysticercus tenuicollis. Ma la ten ia p i ù c o m u n e de l cane è la Taenia 
serrata, d i s t in t a da una dopp ia f i l a d i u n c i n i p i ù grossi e p i ù p i c c o l i . A l l o stato 

vescicolare v i v e nel la lepre e ne l c o n i g l i o . G l i i n n u m e r e v o l i e s p e r i m e n t i prat icat i 

sul cane e su l con ig l io per lo s tud io del la Taenia serrata c o n t r i b u i r o n o i n modo 

essenziale ad aumen ta re le c o g n i z i o n i de i n a t u r a l i s t i i n t o r n o al processo v i ta le di 

t u t t e le tenie i n generale . La tenia p i ù c o m u n e del ga t to è la Taenia crassicollis, 
con testa assai sv i l uppa t a , co l lo co r to e grosso. I l p r o v e r b i o che d i c e : « Quando 

n o n c ' è i l ga t to , i t o p i ba l l ano » , n o n si r i f e r i sce d i ce r to ai c i s t i ce rch i nascosti 

nel topo ( c h i a m a t i Gysticercus fasciolaris), i l cu i b u o n t e m p o i n c o m i n c i a quando 
i l topo è m a n g i a t o da l ga t to . 

Una tenia interessantissima pel modo in cui si presenta nel periodo vescicolare 

è la Taenia coenurus, la qua le acquis ta una pe r fe t t a m a t u r i t à sessuale sol tanto 
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nel cane. I n questo s tadio d i s v i l u p p o è no ta da poco t e m p o , c i o è dopo i progress i 

f a t t i da l le r i ce rche sc ien t i f i che i n t o r n o al le t en ie . Invece a l lo stato vescicolare è 

conosciuta da u n pezzo, i n q u a l i t à d i Coenurus, parassi ta , che, a l loga to nel ce r 

ve l lo del le pecore, d à luogo a l cosidet to capostorno d i ques t i a n i m a l i . Anche i l 

corso d i questa m a l a t t i a venne s tud ia to con r i p e t u t i ed acconci e spe r imen t i . Nelle 

pecore, i n cu i f u r o n o i n t r o d o t t e le uova de l la t en i a d i cu i d i s c o r r i a m o , i p r i m i 

s i n t o m i del male si m a n i f e s t a r o n o dopo 17 g i o r n i . È faci le osservare nel l o r o cer

vel lo g l i e m b r i o n i esocanti , t r a s f o r m a t i i n vescichette grosse come p i se l l i . Ma, 

d iversamente da i c i s t i ce rch i , queste vescichet te n o n d à n n o o r i g i n e ad una sola 

tenia , m a ad u n g r u p p o d i t r e o q u a t t r o e p i ù t a r d i anche ad u n n u m e r o m a g 
giore d i i n d i v i d u i n u o v i , p o i c h é spesso da a l t r i p u n t i d i o g n i vescichetta spun tano , 

in mezzo al le a l t r e , nuove teste d i t en ia , per cu i i l l o r o n u m e r o p u ò sal i re a 

parecchie cen t ina i a . L ' i r r i t a z i o n e , la pressione p r o d o t t a da l l a vescica sul le p a r t i 
c i rcos tan t i , d à n n o o r i g i n e a que l le i n f i a m m a z i o n i e a quel le m a l a t t i e del cerve l lo , 

che si man i fe s t ano ne l le pecore e che le t raggono a m o r t e . L a d i f fu s ione ed i l 
r i t o r n o de l la m a l a t t i a possono i n cer to m o d o essere i m p e d i t i so l tanto se le teste 

delle pecore m o r t e sono accu ra t amen te seppel l i te e messe al r i p a r o da i den t i dei 
cani . Nel v i l l a g g i o i n cu i passai la m i a i n f a n z i a , t u t t i g l i a n n i si a m m a l a v a qualche 
pecora. A poca dis tanza da l paese giaceva uno scor t i ca to io aper to , ne l quale , d i 
notte, conven ivano t u t t i i can i del la l o c a l i t à . Nessuno supponeva a l lo ra che appun to 

i cani potessero d i f f o n d e r e n u o v a m e n t e la m a l a t t i a nei pascol i , nel le stal le, nel le 
cascine. Ogg id ì p e r ò i p rogress i de l l ' i g i ene hanno d i m i n u i t o a lquan to questo p e r i 
colo e so l tan to i can i r a n d a g i possono t r a smet te re l ' i n f ez ione . Ne l lo s tomaco del 
cane la vescica de l cenuro si dissolve r a p i d a m e n t e ; tu t te le tes tol ine d iven tano 

l ibere ; ognuna d i esse f o n d a una co lon ia a catena e d a l l ' u n i c o uovo che r i u s c ì a 
sv i luppa r s i , u l t i m a t o lo s v i l u p p o del la t en ia , p rov i ene una discendenza d i parecchie 

mig l i a t a d i i n d i v i d u i . 
I l cosidet to E C H I N O C O C C O (Echinococcus de i s i s t emat ic i p i ù a n t i c h i ) , è u n paras

sita d e l l ' u o m o n o n m o l t o f r equen t e , m a per ico los i s s imo i n date c i rcos tanze; la sua 
presenza p u ò essere m o r t a l e pe r l ' u o m o e per d i v e r s i a n i m a l i ( r u m i n a n t i , m a i a l i , 

sc inde) . Ne l lo s tadio vescicolare v i v e pu re ne l cane. Questo v e r m e (Taenia echi
nococcus) è cos ì p icco lo , che supera d i poco la lunghezza d i 4 m m . , g iungendo 
appena a l la larghezza d i V3 d i m i l l i m e t r o ; per questa rag ione p a s s ò inosservato ai 
p r i m i n a t u r a l i s t i che si o c c u p a r o n o del le tenie e f u conosciu to so l tan to dopo g l i 

s tudi p i ù recen t i f a t t i i n t o r n o ai v e r m i vesc ico la r i . Dif fer isce dal le a l t re tenie pel 

fat to che i l suo te rzo a r t i c o l o è g i à a t to a l la r i p r o d u z i o n e ed è lungo come i due 
p r i m i r i u n i t i i n s i eme col la testa. L a vescicola p r o d o t t a d a l l ' e m b r i o n e esacanto 

f o r m a > p p u n t o , come ne l la specie precedente , i l n i d o d i m o l t i s s i m e tes tol ine, le 
qua l i n o n spun tano d i r e t t a m e n t e su l l a parete del la vescicola , m a i n capsule spe-

cial i ' s p o r g e n t i sopra ta le parete , su l la cu i faccia esterna i l p r i m o r u d i m e n t o del le 
testol ine si s v i l u p p a i n f o r m a d i un ' append ice cava. Questa sporgenza cava si r ip iega 

n e l l ' i n t e r n o del le capsule d ' i ncubaz ione , nelle q u a l i p i ù t a r d i spuntano le tes tol ine 

d e l l e , t en ie , at taccate ad u n pedunco lo so t t i l e . Le s ingole capsule d ' incubaz ione 

contengono i n m e d i a 12-15 e p i ù d i r ado 2 0 tes tol ine ed hanno u n d i a m e t r o d i 
1 m m . 0 1 Va m m . Le d i m e n s i o n i del la vescicola d e l l ' Echinococcus sono p e r ò 

v a r i a b i l i s s i m e , p r i m a che si p r o d u c a n o le capsule d ' i ncubaz ione . L e u c k a r t ne o s s e r v ò 

parecchie , i l cu i d i a m e t r o n o n superava 1 m m . , m a ne t r o v ò m o l t e a l t re vuo t e , 
g r o s s e ' c o m e uova d i ga l l i na . Ol t re questa f o r m a sempl ice , t e s t é descr i t ta , esiste la 
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f o r m a composta , che d à luogo al la p roduz ione delle cosidette vescicole figlie, 
esterne e in t e rne , per m o d o che la vescicola o r ig ina le comprende t u t t a una poste
r i t à d i vescicole fa t te a sua i m m a g i n e e somig l ianza . Non d i r ado lo s v i l u p p o viene 
i n t e r r o t t o e a l l o r a , sulle vescicole m a t e r n e o figliali, n o n spunta neppure una capsula 
d ' i ncubaz ione colle r e l a t ive tes to l ine . L ' i n t i e r a f o r m a z i o n e perde i l suo carat tere d i 
a n i m a l e parassi ta e pare una sempl ice bo l l a d 'acqua ( i d a t i d e ) . 

Nessun a l t r o parassi ta d e l l ' u o m o , dice i l L e u c k a r t , p u ò essere paragonato allo 
echinococco per la v a r i e t à del le sue m a n i f e s t a z i o n i . Pe r f i no i c i s t i ce rch i del maia le , 

a n n o v e r a t i con rag ione f r a g l i e l m i n t i p i ù d i f f u s i , 
per la l o r o presenza i n o rgan i t an to d ive r s i , per 
questo r i g u a r d o sono m o l t o i n f e r i o r i a l l ' Echi
nococcus, a l quale è dato d i penet rare i n q u a l 
siasi o rgano del co rpo u m a n o , i n f e t t ando ta lvol ta 
anche le ossa. Ma n o n t u t t i ques t i o r g a n i lo a lber
gano con uguale f requenza . Come i l cisticerco, 
VEchinococcus ha le sue s taz ioni pred i le t te , che 
v is i ta p i ù o m e n o sovente, secondo i casi. Per 
ve ro d i r e , le s taz ion i p red i l e t t e da quest i due 
parass i t i sono m o l t o diverse . I l tessuto cellulare 
compreso f r a i m u s c o l i , c o s ì g r a d i t o ai c is t icerchi , 
è r a r a m e n t e sede d e l l ' E c h i n o c o c c u s . Anche nel 

cerve l lo e ne l l ' occh io i l c is t icerco appare assai p i ù spesso del l ' echinococco, i l quale, 
per par te sua, f r equen ta i v i scer i d isdegnat i da l c is t icerco e sop ra t t u t t o i l fegato, nel 
quale acquista sovente la mo le del la testa d i u n b a m b i n o . P r o b a b i l m e n t e i l cane è 
l ' un ico mezzo d i t r a spor to de l la tenia Echinococcus, che ha d i f fusa i n t u t t o i l globo. 
I n Is landa, dove una g r a n par te de l la popolaz ione ne è i u f e t t a , questo parassita è 
d iven t a to u n ve ro f lage l lo de l paese; lo stesso si p u ò d i r e d i certe p a r t i d e l l ' A u 
s t r a l i a e dei B u r i e t i , p o p o l i s i b e r i a n i , quas i p i ù sud ic i dei can i . P u r t r o p p o oggidì 

l 'echinococco n o n è r a r o neppure ne i n o s t r i paesi e i n fe t t a a p re fe renza le persone 
che v i v o n o i n t i m a m e n t e coi can i , come i pas to r i , i beccai , le vecchie z i te l le e via 

d icendo. Le persone a m a n t i dei cani esclamano sovente : « I l cane è l ' an ima le più 
p u l i t o del m o n d o ! » oppure « I l m i o cane n o n ha t e n i e » . No , i l cane n o n è un 

a n i m a l e p u l i t o e chi si lascia leccare dai cani i n c o r r e s empre ne l pe r i co lo d ' in fe t 
tars i c o l i ' E c h i n o c o c c u s , p o i c h é , degne l e t t r i c i e s i m p a t i c i l e t t o r i , a m m e t t e n d o pure 
che i v o s t r i cani n o n siano a f f e t t i da l la i nnocua Taenia cucumerina da i grossi e 

v i s i b i l i a r t i c o l i , p o t r a n n o i n f e t t a r v i f a c i l m e n t e col la m i n u s c o l a e per ico losa Taenia 
echinococcus. 

L'e lenco del le tenie , d i cu i la v i t a è col legata al l 'es is tenza u m a n a e a quella 

dei n o s t r i cani domes t i c i , dev'essere c o m p l e t a t o con u n ' a l t r a specie, appartenente 

a l la f a m i g l i a dei B O T R I O C E F A L I D I {BotlmocephaUdae), la qua le p rende i l nome 

d i B O T R I O C E F A L O (Bothriocephalus latus). I b o t r i o c e f a l i d i d i f f e r i s c o n o dal le tenie 
per la f o r m a app ia t t i t a del la testa, m u n i t a d ' a m b o i l a t i d i u n a ventosa a l l u n 

gata e p r o f o n d a . A l l o stato adu l t o quas i t u t t e le specie v i v o n o neg l i a n i m a l i dal 

sangue f r eddo e s o p r a t t u t t o nei p e s c i ; a lcune f r e q u e n t a n o g l i ucce l l i e i m a m 

m i f e r i ; la p i ù i m p o r t a n t e , n a t u r a l m e n t e , è que l la d e l l ' u o m o . Nessun a l t r a tenia 
u m a n a g iunge a l la lunghezza del Botltriocephalus latus, c i o è da 5 a 8 m m . con 

a) Taenia echinococcus, ingrandita; 
b, individuo ingrandito di echino
cocco. 
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a, estremità della testa; 6, articoli 
maturi del Botriocefalo di gran
dezza naturale ; c, testa di Botrio
cefalo ingrandita. 

3000-4-000 a r t i c o l i b r e v i e l a r g h i . La testa è c l a v i f o r m e , lunga 1 m i l l i m e t r o e 
larga Va m i l l i m e t r o . 

L e u c k a r t r i fe r i sce quan to segue i n t o r n o al la d i f f u s i o n e del bo t r ioce fa lo : « Ment re 

le tenie d e l l ' u o m o da i gross i a r t i c o l i e i n p a r t i c o l a r m o d o la Taenia saginata, 
f o r m a p r i v a d i u n c i n i , debbono essere annove ra t e f r a i parass i t i c o s m o p o l i t i , l 'area 

d i d i f fu s ione de l Bothriocephalus latus è assai p i ù r i s t r e t t a e la sua presenza m o l t o 
l i m i t a t a . F u o r i d e l l ' E u r o p a questo v e r m e n o n f u osservato finora con certezza asso

luta che i n poche l o c a l i t à . V e r i i l i accerta che n o n è c o m u n e , m a neppure r a r i s s i m o , 
n e l l ' A m e r i c a s e t t en t r i ona l e ; Baelz e J j i m a lo c redono 
f requente ne l Giappone . Anche i n E u r o p a si l i m i t a a 

pochi paesi e r e g i o n i isolate , f r a cu i p r i m e g g i a n o le 
coste o r i e n t a l i de l Mar Ba l t i co e la Svizzera occ iden 
tale, ne l la qua le f u r o n o osservat i i p r i m i casi d ' i n f e 

zione p rodo t t a da l Bothriocephalus. I n passato l 'area 
di d i f fus ione d i questo v e r m e era l i m i t a t a al le r i v e 
dei l agh i d i Bie ler , d i M u r t e n , d i Neunburge r e d i G i 

nevra . Anche o g g i d ì queste l o c a l i t à f o r m a n o i l cen t ro 
del la sua p a t r i a , sebbene i n ce r t i paesi, come per 

esempio a G inev ra , dove p r i m a , dice Odier , i n fe t t ava 
un qua r to de l la popo laz ione , co l t e m p o sia d iven t a to 
assai p i ù r a r o . Ma g i o v a no ta re , d ' a l t r a par te , che 
anche ogg i , ne i d i s t r e t t i l i t t o r a l i de i l agh i t e s t é m e n 
z iona t i , sopra c inque persone adul te , per lo meno una 
è affet ta da questa t en ia . Invece , per lo p i ù ne vanno 
esenti i b a m b i n i i n f e r i o r i a 1 0 a n n i . Nel la p r o v i n c i a d i N o r d b o t t e n i n Svezia, t u t t i g l i 
ab i t an t i de l la costa, r i c c h i o p o v e r i , g i o v a n i o vecch i , sono moles t a t i da l bo t r ioce fa lo . 
Lo stesso dicesi de i pesca tor i del go l fo d i K u r i s c h . A P i e t r o b u r g o le persone affet te 

dal bo t r ioce fa lo f o r m a n o i l 1 0 per cento del la p o p o l a z i o n e » . I l bo t r ioce fa lo è pu re 
un ospite c o m u n e d e l l ' u o m o nel la Bussia cent ra le , ne l la Po lon ia e ne l t e r r i t o r i o d i 
Kasan ; si osserva invece p i ù d i r ado a Mosca. I n Dan imarca sopra 2 0 0 a m m a l a t i d i 
tenia, 2 0 sono i n f e t t i da l Bothriocephalus latus. I n Franc ia e i n I t a l i a questo v e r m e 
s ' incont ra nel le r e g i o n i c o n f i n a n t i co l la Sv izze ra ; venne pure osservato i n Olanda e 
nel Belgio . In G e r m a n i a s ' i ncon t ra l ungo le coste del la Prussia o r i en ta le , m a anche 
in A m b u r g o , a B e r l i n o e ne l l 'Ass ia Benana . Sono p a r t i c o l a r m e n t e interessant i i r a p 
p o r t i del la sua presenza a Monaco, dove c o m p a r v e dopo i l 1 8 8 0 ; sopra 27 persone 
ammala t e d i t en ia , 8 e rano in fe t t e da l bo t r i oce fa lo ; nessuna aveva lasciato Monaco e 

i suoi c o n t o r n i da u n pezzo, m a c inque d i esse si erano t r a t t enu te per u n t empo 

abbastanza lungo sul lago d i S t a rnbe rg . « Siccome p r i m a n o n si era m a i osservato 
un caso analogo, è leci to s u p p o r r e che la m a g g i o r e a f f luenza d i gente sul le r i v e del 
lago d i S t a rnbe rg , i cu i pesci sono t r a sc ina t i fino a Monaco, abbia p romosso n e l l ' u l 

t i m o decennio t rascorso un a u m e n t o d i s v i l u p p o del Bothriocephalus. Questa regione, 
o r m a i t an to f r equen ta t a , r iceve t te i n regalo dai Russi e dag l i Svizzer i che v i si recano, 

le uova del Bothriocephalus, d i cu i f o r m a o g g i d ì u n vero cent ro d ' in fez ione » 
( L e u c k a r t ) . 

Questa s ingo la r i s s ima area d i d i f f u s i o n e d i m o s t r a , a lmeno secondo o g n i p r o b a 

b i l i t à , che i pesci sono g l i o sp i t i i n t e r m e d i a r i del nos t ro parassi ta . Così r i su l t a i n f a t t i 

dal le r i ce rche del B r a u n . Questo na tu ra l i s t a r i u s c ì a t r ova re i c i s t icerchi de l b o t r i o 

cefalo ne l l a Losa vulgaris e p a r t i c o l a r m e n t e ne l lucc io . Cibando i can i e i ga t t i 
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con quest i pesci o t tenne Io s v i l u p p o per fe t to della t en ia , che si s v i l u p p ò i n o l t r e i n t re 
s tudent i d i Dorpa t , i q u a l i si e rano o f f e r t i spontaneamente a l nos t ro collega come 
s t r u m e n t i d ' i nves t igaz ion i sc ien t i f iche . 

Le uova del bo t r ioce fa lo r i c h i e d o n o un pe r iodo d ' incubaz ione v a r i a b i l e f r a 3 set
t i m a n e e 8 mes i , secondo le c o n d i z i o n i a tmosfer iche e l 'al tezza de l lo s t ra to d'acqua 
che le sovrasta. G iun to i l m o m e n t o o p p o r t u n o , ne sguscia u n e m b r i o n e r o t o n d o , 
coper to d i l unghe c ig l ia v i b r a t i l i , che con t i nua a v i v e r e ed a m u o v e r s i nel l 'acqua 
per una se t t imana . L o s v i l u p p o u l t e r i o r e d i questo a n i m a l e t t o , m u n i t o d i una corona 
d i u n c i n i r o b u s t i e f a l c i f o r m i ne l la par te a n t e r i o r e , è t u t t o r a i gno to . P u ò dars i che 

pene t r i d i r e t t a m e n t e ne i pesci, i n cu i t r o v a n o r i ce t to i c i s t i ce rch i , e che, pe r fo rando 
la parete in tes t ina le , pervenga nel lo s t ra to musco la re , m a forse , p r i m a d i i n t r o d u r s i 
ne i pesci, cerca u n ospite i n t e r m e d i a r i o , u n g r a n c h i o l i n o o quals ias i a l t r o an imale t to 
acquat ico, che p u ò essere rappresen ta to anche da u n pesc io l ino , ne l quale si ins inua 
e r i m a n e i n r iposo per u n cer to pe r iodo d i t e m p o , f i n c h é n o n venga m a n g i a t o da un 

lucc io o da una Iota . 
I l bo t r ioce fa lo lato non è del resto la sola specie del genere parassi ta d e l l ' u o m o ; 

o g g i d ì ne conosciamo a l t r e due, sebbene m o l t o l i m i t a t e e n o n è escluso che possano 
t rovarsene diverse a l t re nel le p o p o l a z i o n i i t t io fage ( 1 ) . 

Una delle due specie t e s t é menz iona te (Bothriocephalus cordatus) è assai p i ù pic
cola del bo t r ioce fa lo lato ed ha una testa, la quale , vedu ta d i p r o f i l o , appare breve e 
foggia ta a cuore . F i n o r a questo parassi ta venne osservato u n a vo l t a sola ne l l ' uomo 
e p i ù prec isamente a Godhavn nel la Groen land ia occ iden t a l e ; è p e r ò m o l t o comune 
nei can i del le r eg ion i a r t i che , nel le foche e ne l t r i checo . 

U n a l t r a specie f r equen ta l ' u o m o a l lo stato l a rva l e , i n cui t u t t a v i a perv iene alla 
lunghezza d i 3 0 c m . , ne l l a Cina e ne l Giappone , ann idandos i ne l tessuto connet t ivo 

sot tostante al per i toneo , nel la regione rena le . Questo v e r m e (Bothriocephalus ligu-
loides) venne osservato finora so lamente due vo l t e . 

Non sapp iamo ancora con certezza se quest i due v e r m i s iano parass i t i accidentali 
d e l l ' u o m o , o parass i t i s t ab i l i come la Taenia solium e la T. saginata. L a specie 

p r o p r i a del la Groen land ia e i l b o t r i o c e f a l o l a to , a l lo stato d i c i s t i ce rch i , v i v o n o nel 
co rpo d i u n pesce, c iò che spiega la l o r o presenza i n a l t r i a n i m a l i . R i g u a r d o poi al 
Bothriocephalus liguloides n o n poss iamo d i r n u l l a , t an to p i ù che si t r a t t a d i una 
f o r m a m o d i f i c a t a . 

Appa r t i ene ancora ai b o t r i o c e f a l i d i una tenia (lchistocephalus solidus), che, allo 
stato i m p e r f e t t o , s ' incont ra nella c a v i t à a d d o m i n a l e del gasterosteo c o m u n e ; m o r t o 

i l suo ospi te , se ne a l lon tana , perviene ne l l ' acqua ed è d i v o r a t a da i p a l m i p e d i e dagli 

ucce l l i pa lus t r i i n generale, nel cu i i n t e s t ino acquis ta una pe r fe t t a m a t u r i t à sessuale. 

Cogli e sc rement i degl i uccel l i la sua [ t roie r i t o r n a ne l l ' acqua e da questa passa nuo
vamen te nel gasterosteo c o m u n e . 

(1) Il botriocefalo lato si osserva soprattutto 
negli adulti, ma nei paesi dove è endemico si 
può Irovare in individui di tutte le eia. Esso è 
particolarmente frequente nei pescatori e nelle 
popolazioni che si nutrono abbondantemente di 
pesci. I pesci poco cotti o leggermente affumi
cati contengono spesso le larve ancora vive del 
parassita. 

In alcuni luoghi, come a Parigi e a Ginevra, 

il botriocefalo tende a diminuire nella propor
zione dal 10 per cento all'uno per cento. 

Il botriocefalo lato talvolta non produce nel
l'uomo disturbi notevoli; altre volte invece dà 
luogo a disturbi gastrici e nervosi ritiessi; in 
alcuni casi anche può dar luogo a grave anemia. 
In Italia è un parassita non frequente e preva
lentemente limitato alla regione dei grandi laghi 
della parte settentrionale. 
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Poco d ive r so da questo è i l processo v i t a l e de l la L I G U L A (Ligula simplicissima), 
c o m u n e i n va r i e l o c a l i t à , come per esempio ne i l agh i d 'acqua dolce e sa lmas t ra del la 

contea d i Mansfield. Marsha l l ne pa r l a ne l seguente m o d o : « I pescator i del paese 

devono c o m b a t t e r e con una t e r r i b i l e c a l a m i t à , i gno ta a q u e l l i d i a l t r e r e g i o n i : g l i 
a l b u r n i da essi pescati sono i n g r a n d i s s i m a par te i n f e t t i da un parassita lungo 3 0 m i l 

l i m e t r i e l a rgo i n p r o p o r z i o n e , c h i a m a t o L I G U L A (Ligula simplicissima). U n solo 

pesce ne cont iene t a l v o l t a 15 i n d i v i d u i , i q u a l i , c o m p r i m e n d o i v i sce r i e la m u s c o 

la tura dorsale , r e n d o n o i l v e n t r e e n o r m e m e n t e g o n f i o . I pescator i r iconoscono i pesci 
i n f e t t i da l la « testa aguzza » , come essi d i c o n o ; c iò n o n v u o l d i r e che la testa sia 

p i ù piccola neg l i i n d i v i d u i a m m a l a t i che n o n ne i sani , m a lo appare p e r c h è i l t ronco 
ingrossa a lquan to . Non l i p o r t a n o su l merca to e sono cos t re t t i a ge t t a r l i v i a ; v i sono 

dei g i o r n i i n cu i i r e s i d u i dei pesci e le l i gu le si agg lomerano a d d i r i t t u r a i n cer t i 
p u n t i de l la r i v a . 

Questo v e r m e è pu re c o m u n i s s i m o i n v a r i e p a r t i d e l l ' I t a l i a , m a la popo laz ione , 
eminen temen te p ra t i ca , m a n g i a i pesci e i l o r o parass i t i , c h i a m a n d o l i Maccheroni 
piatti e r i n g r a z i a i l b u o n Dio de l rega lo prez ioso , che d i m i n u i s c e i l prezzo del 
pesce e ne a u m e n t a le d i m e n s i o n i . 

« I n q u a l m o d o ques t i v e r m i pe rvengono ne i pesci? I parass i t i con t enu t i ne l c o r p o 
degl i ucce l l i acquat ic i n o n sono i n d i v i d u i sessuati 'e da ques t i le uova de l parassi ta 
cadono ne l l ' acqua cog l i e sc rement i dove p r o b a b i l m e n t e , con u n p roced imen to ana

logo a que l l o del le a l t r e specie, ne sguscia l ' e m b r i o n e . Questo, spontaneamente o 
passivamente, pene t ra n e l l ' i n t e s t i n o d i u n pesce, passando per la bocca o per le aper
ture b r a n c h i a l i , p e r f o r a la parete de l t u b o digerente e s ' ins inua ne l la c a v i t à a d d o m i 
nale, dove si s v i l u p p a ed acquis ta una pe r fe t t a m a t u r i t à sessuale. I l pesce i n f e t t o si 

a m m a l a d i p e r i t o n i t e c ron i ca , va le a d i r e d ' i n f i a m m a z i o n e de l pe r i toneo , perde le 
squame, si m u o v e a s tento , sc ivola con fa t ica su l la s u p e r f ì c i e de l l ' acqua e d iven ta 

facile p reda deg l i ucce l l i acqua t i c i , con g rande b e n e f ì z i o de l suo parassi ta , d i cu i la 

l a rva v e r m i f o r m e ragg iunge i n poch i s s imo t e m p o ne l co rpo de l l 'osp i te la sua per fe t ta 
m a t u r i t à sessuale, emet te le uova e r i c o m i n c i a i l so l i to c ic lo d i s v i l u p p o ». Anche 
a l t r i gener i d i tenie v i v o n o a l lo s tato pe r fe t to i n pa r t e ne i pesci e i n par te n e g l i 
uccel l i acqua t i c i , ne i q u a l i f u r o n o i n t r o d o t t i da i pesci . Per l o p i ù la l o r o segmenta
zione è poch i s s imo spiccata, come ne i t r e m a t o d i ; p u ò l i m i t a r s i p e r f i n o ad una s e m 

plice r i p e t i z i o n e deg l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i , senza m a n i f e s t a r s i es te rnamente , f a t to d i 
grande i m p o r t a n z a teore t ica , che c i conduce a l genere Caryophyllaeus, t en ia n o n 

segmentata , m u n i t a so l tan to d i s e m p l i c i o r g a n i r i p r o d u t t o r i , la quale po t rebbe essere 
considerata come u n t r e m a t o d e senza appara to d igeren te . P i ù ancora del le tenie p r o 
p r i a m e n t e det te , r i c o r d a n o i t r e m a t o d i que i gener i appa r t enen t i a l la f a m i g l i a del le 

Tetraphyllidea, la cu i testa è m u n i t a d i q u a t t r o ventose m o b i l i s s i m e , sovente p e d u n 

colate, ne l le q u a l i g l i a r t i c o l i m a t u r i m e n a n o v i t a isolata du ran t e u n pe r iodo d i t empo 

p i ù lungo . 
T u t t i ques t i v e r m i v i v o n o ne i pesci e a p r e f e r e n z a neg l i squa l i e nel le razze, 

nel cu i t u b o in tes t ina le p e r v e n g o n o con a l t r i pesci , i n s i d i a t i e d i v o r a t i da i l o r o 

osp i t i d e f i n i t i v i . 
T e r m i n i a m o i l nos t ro discorso i n t o r n o a questo i m p o r t a n t i s s i m o g r u p p o d i v e r m i , 

co l la speranza che i n o s t r i l e t t o r i n o n si s iano lasc ia t i d isgustare d a l l ' a r g o m e n t o , 

p o c h i s s i m o seducente per s è stesso, ed abb iano seguito con interesse la concatena

z ione de i f a t t i che si osservano ne l processo d i s v i l u p p o del le tenie , lasciando per 

questa v o l t a i n d i spa r te quals ias i idea poet ica , o genia le . Cons iderando le nos t re 
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osservazioni , p o t r a n n o conv incers i d ' a l t r onde che le supposte dissonanze de l la na tura 
si cancel lano quando si osserva u n vasto o r izzon te da u n p u n t o d i v is ta p i ù elevato. 

« Se a te non è la intonazione ignota 
Del gran canto onde echeggia l'universo, 
Non dissonanza nel più vario verso 
Udrai, ma accordo nell'eterna nota ». (RÙCKERT). 

O R D I N E S E C O N D O 

TRE UVE -A_ TODI (TREMATODES) 

L'ordine dei trematodi, piuttosto ristretto, non diede mai origine a grandi discus
s ion i f r a i n a t u r a l i s t i . Questi v e r m i sono quasi t u t t i f o g l i f o r m i , a p p i a t t i t i , n o n mol to 

l u n g h i e m u n i t i d i ventose ne l la par te an t e r io r e e centrale e a l l ' e s t r e m i t à posteriore 
del co rpo . I l canale d igerente presenta sempre una sola ape r tu ra , che è l ' aper tura 
boccale e per lo p i ù è b i fo rca to . N o n esistono vasi s angu ign i , ma s u l l ' e s t r e m i t à poste
r i o r e de l l ' an ima le si osserva u n appara to vascolare, s im i l e al s is tema dei vasi acqui
f e r i dei t u r b e l l a r i , m a che i n r e a l t à è u n organo d i secrezione. 1 sessi sono r i u n i t i . I 
t r e m a t o d i s u p e r i o r i p r endono i l n o m e di « parass i t i es terni » e si sv i luppano senza 
m e t a m o r f o s i ; i gener i i n f e r i o r i invece vanno soggett i ad una m e t a m o r f o s i m o l t o com
pl ica ta , con generaz ion i a l te rna te , e passano i l pe r iodo g iovan i l e del la l o r o v i t a i n un 

a l t r o osp i te ; pe rvenu t i a l lo stato adu l t o , si s tab i l i scono ne l l 'osp i te d e f i n i t i v o . L'osser
vazione che a b b i a m o po tu to fare sul la r i p a r t i z i o n e dei v e r m i m i g n a t t i f o r m i , che cioè 
le m igna t t e s u p e r i o r i si at taccano ad a n i m a l i s u p e r i o r i e le m i g n a t t e i n f e r i o r i ad 

a n i m a l i i n f e r i o r i , si r i n n o v a i n u n a l t r o senso nei t r e m a t o d i . I t r e m a t o d i super ior i 
sono v inco l a t i esc lus ivamente ai pesc i ; i t r e m a t o d i i n f e r i o r i invece sono sparsi nelle 
p iù d iverse classi d i a n i m a l i ; t u t t a v i a , finché vanno soggetti ad una m e t a m o r f o s i e 

ad una m i g r a z i o n e , ubb id i scono p iu t tos to a l l a regola da n o i r i conosc iu ta nei nema

t o d i , passando i l pe r i odo g iovan i l e i n u n ospi te i n f e r i o r e , per acquis tare la m a t u r i t à 
sessuale i n qualche ve r t eb ra to e t a l v o l t a p e r f i n o n e l l ' u o m o . 

I t r e m a t o d i si d i v i d o n o i n due s o t t o r d i n i : 1° P O L I S T O M I (Polystomeae) ; 2 ° D I 

S T O M I (Distomeae). 

I P O L I S T O M I presentano a l l ' e s t r e m i t à an t e r io r e del co rpo due piccole ventose 

la te ra l i ed una ventosa p iù grossa o parecchie ventose m i n o r i a l l ' e s t r e m i t à posteriore, 
m u n i t a in cer t i casi d i u n c i n i d i at tacco. Sono (piasi t u t t i parass i t i es te rn i e depon

gono poche uova grosse, dal le qua l i si s v i l u p p a n o g l i e m b r i o n i , senza generazione 
a l te rna ta , m a in cer t i casi con una m e t a m o r f o s i . Nel la l o r o q u a l i t à d i parassiti 

es te rn i , sono cara t te r izza t i da una serie d i p r o p r i e t à pos i t ive e p a r t i c o l a r m e n t e da 

appara t i p rens i l i e d i a t tacco; essendo poi assai m e n o degenera t i de i parass i t i i n t e r n i , 

l o r o a f f i n i , sono spesso m u n i t i d i occh i , o r g a n i che invece mancano a f fa t to ne i D I S T O M I 

a l lo stato pe r fe t to . I d i s t o m i presentano i n o l t r e t u t t ' a l p i ù due ventose e n o n hanno 

m a i u n c i n i d i a t tacco; p r o d u c o n o p e r ò n u m e r o s e uova , p iu t to s to p icco le , che si sv i 

luppano con u n processo d i generazione a l t e rna ta , per cui da u n solo u o v o de r iva un 
magg io r n u m e r o d i d i scenden t i . G l i endoparass i t i s tentano assai p i ù de i parassit i 

es terni ad in s inua r s i nel l o ro ospi te d e f i n i t i v o , i n cu i p e r v e n g o n o ad una perfe t ta 
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m a t u r i t à sessuale; le l o r o uova , sebbene p icco le e numerose , vanno pe rdu te i n una 

percentua le assai m a g g i o r e d i que l l a dei l o r o a f f i n i es tern i e la conservazione del la 

specie d iven t e r ebbe m o l t o p r o b l e m a t i c a , se la generazione a l t e rna ta n o n compensasse 
i l n u m e r o degl i i n d i v i d u i . 

Nei p o l i s t o m i t r o v i a m o u n genere conosciu to da m o l t o t e m p o e descr i t to nel 

secolo X V I I I col n o m e d i Tristomum o Epibdella. I l n o m e d i Tristomum, che 
s ignif ica tre bocche, d e r i v a da l f a t to che f 

i n quest i v e r m i , a l d i sopra de l l ' ape r tu ra 

boccale, si osservano due piccole ventose, 
che pa iono due a l t re bocche. La nos t ra 

incis ione ( f i g . 1) rappresenta VEpibdella 
hippoglossi, parassita c o m u n e d e l l ' i p p o -
glosso c o m u n e , r i p r o d o t t o i n grandezza 

naturale , pe r fe t t amen te disteso e c o l -
l ' e s t r e m i t à an t e r io re r ip iega ta su l ven t r e . 
La piccola ape r tu ra boccale giace d i e t r o 
le due ventose a n t e r i o r i . La ventosa poste

r io re è m o l t o appar iscente ; osse rvan
dola con a t tenzione , v i si d i scernono con 
un m e d i o c r e i n g r a n d i m e n t o due u n c i n i 

p iù grossi ed u n u n c i n o p i cco l i s s imo . I l 
professore Van Beneden senior d i L ò w e n , 

autore d i accurate r i ce rche i n t o r n o a 
questo a n i m a l e , t r o v ò u n mezzo n o n meno 
semplice che ingegnoso per tener v i v e le 
epibdel le du ran t e a lcune s e t t i m a n e ; egl i 

le col locava t u t t i i g i o r n i i n u n os t r ica 
fresca. I l nos t ro v e r m e assume sovente 

l ' a t t egg iamen to p red i l e t t o da l la s angu i 
suga, conf iccando l ' e s t r e m i t à de l la testa 
nella ventosa pos te r io re . Dis tende i n o l t r e i l c o r p o , come la sanguisuga, oppu re lo 
accorcia, a l l a rgando lo , m a n o n ha l ' e l a s t i c i t à della m i g n a t t a . È b ianco , come la faccia 

i n f e r i o r e del le sogl io le i n cu i v i v e . 
kWEpibdella s i col legano a l t r i g ene r i p u r e ca ra t t e r i zza t i dal la presenza d i una 

grande ventosa a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re del c o r p o ; m a l g r a d o i l l o r o m o d o d i v i v e r e , 
m o n o t o n o ed u n i f o r m e i n s o m m o g rado , si r e n d o n o in teressant i per le l o r o f o r m e 

quasi sempre graz ios i ss ime. Per c o n f e r m a r e questo asserto, e s a m i n i a m o due specie 
appa r t enen t i ai gener i d i cu i d i s c o r r i a m o . Sul la t r i g l i a (Trigla hirundo) t r o v i a m o 

abbastanza sovente i l T R O C O P O (Trochopus tubiporus), u n o d i que i p o l i s t o m i etto 
parass i t i , m u n i t i d i occhi anche a l lo stato a d u l t o . Gl i occhi sono i n n u m e r o d i q u a t t r o 

e si t r o v a n o f r a le due g r a n d i ventose a n t e r i o r i e la p icco l i s s ima ape r tu ra boccale. I l 
co rpo , e l l i t t i c o ed a l l unga to , t e r m i n a i n una g rande ventosa, s i m i l e ad una roset ta , 

sostenuta da nove sporgenze raggia te e c i rconda ta da u n o r l o f r a n g i a t o . 
Una del le f o r m e p i ù s i n g o l a r i d i questo g r u p p o é la Cyclatella annelidicola, la 

cui bocca è c i r conda ta da una corona d i an tenne c ig l ia te . I l co rpo , ovale , p i a t to e 

b ianco , è p r o f o n d a m e n t e in taccato ne l la par te pos te r io re e la g rande ventosa giace 

1, Epibdella, di grandezza naturale; 2, Trochopus] 
3, Cyclatella, ingranditi. 
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sopra u n peduncolo , che spunta da l l ' ango lo de l l ' i n t acca tu ra . Anche q u i l ' o rgano suc
chia tore è sostenuto da o t to ragg i e c i r conda to da u n del icato o r l o cutaneo. Salda
men te at taccato a l l ' o sp i t e per mezzo del la ventosa, l ' a n i m a l e è i n g rado d i m u o v e r s i 
l i be ramen te i n tu t te le d i r e z i o n i , med ian te i l suo f less ib i le ed elastico peduncolo . È 
uno de i poch i t r e m a t o d i che si a t tacch ino ag l i a n e l l i d i e i n p a r t i c o l a r m o d o ad una 
Clymene, che v ive i n apposi te ga l l e r i e . 

Disgraz ia tamente , lo spazio, che a b b i a m o sempre l i m i t a t o , n o n c i pe rmet te di 
estenderci i n t o r n o ad a l t re f o r m e a f f i n i , n è d i t r a t t ene rc i sul le interessant iss ime U D O -
N E L L E . Questi s t r a n i a n i m a l e t t i si fissano su i parass i t i de i pesci (Caligus e Lernea), 
m a se ne g iovano come sempl ice mezzo d i l ocomoz ione e d i d i m o r a e si nu t rono 

esclusivamente a spese dei pesci. 

Presentiamo ora al lettore alcuni esempi di un'altra famiglia, ricca di forme, i 
cu i m e m b r i presentano per lo p i ù a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l co rpo o t to ventose 
disposte i n due file. T r o v i a m o i n questa f a m i g l i a uno dei f e n o m e n i p i ù merav ig l ios i 
de l la fauna te r res t re , i l D I P L O Z O O (Diplozoon paradoxum), r a f f i g u r a t o ne l testo. 

Questo an ima le consta d i due p a r t i esa t tamente u g u a l i , che hanno ambedue tut te 
le q u a l i t à d i u n a n i m a l e i n t i e r o : sono due i n d i v i d u i r i u n i t i ne l mezzo de l corpo, 
n o n come i f r a t e l l i s iamesi , m a i n croce. Le due e s t r e m i t à a n t e r i o r i de l corpo, 
acumina te , presentano u n ' a p e r t u r a boccale d i s t i n t a e due piccole ventose. Premendo 

l ' a n i m a l e e servendosi d i una buona lente d ' i n g r a n d i m e n t o , si vede i l t ubo in te
s t ina le , compos to d i u n canale cent ra le e d i numerose d i r a m a z i o n i l a t e ra l i , i l 
quale , come t u t t i g l i a l t r i o r g a n i , scorre separa tamente nel le due p a r t i del verme. 

A l l ' e s t r e m i t à pos te r io re dei due suppos t i i n d i v i d u i si osservano i n un ' infossa tura 
due o r g a n i d i at tacco, c o m p o s t i d i q u a t t r o ventose, sostenute da certe p a r t i dure, 
i l cu i complesso ha l 'aspet to d i una fibbia. Le due m e t à del d ip lozoo hanno un 

appara to r i p r o d u t t o r e comple t amen te e r m a f r o d i t o , i l quale concorda i n tu t te le 
p a r t i isolate cogl i o r g a n i r i p r o d u t t o r i deg l i a l t r i t r e m a t o d i . 

I I d ip lozoo v i v e sul le b ranch ie d i v a r i e specie d i c i p r i n i , sul gob ione , sul f r e 
ga ro lo , e v i a d icendo . Rimase pei n a t u r a l i s t i u n ve ro e n i m m a anche v e n t ' a n n i dopo 

la sua scoper ta ; m a u n be l g i o r n o S iebold t r o v ò la so luz ione de l lo s t rano p r o 
b l ema . Eg l i r i conobbe che sul le b ranch ie del f r e g a r o l o u n a l t r o parassi ta faceva 
sempre compagn ia a l D I P L O Z O O N . Era u n v e r m e c h i a m a t o D I P O R P A , conosciuto 

anche p r i m a . « C o n f r o n t a n d o i due parass i t i si v ide che la sempl ice Diporpa 
doveva t r o v a r s i i n u n cer to r a p p o r t o col d o p p i o Diplozoon, p e r c h è l ' e s t r e m i t à 
boccale, le due ventose l a t e r a l i e i l t u b o in te s t ina le de l la Diporpa concordavano 

pe r f e t t amen te col le p a r t i c o r r i s p o n d e n t i de l Diplozoon. I due o r g a n i d i attacco, di 

na tu r a cornea, g iacent i a l l ' e s t r e m i t à a d d o m i n a l e de l la Diporpa, presentavano ap

p u n t o g l i stessi ca ra t t e r i degl i o t t o o r g a n i d i a t tacco, i s o l a t i , che si osservano alle 

due e s t r e m i t à a d d o m i n a l i del Diplozoon. As t r az ione f a t t a da l c o r p o dopp io del 

Diplozoon, la d i f f e renza che passa f r a ques t i due a n i m a l i consiste nel f a t to che la 

Diporpa n o n presenta t racc ia d i o r g a n i r i p r o d u t t o r i , m e n t r e i l Diplozoon ne è 

m u n i t o i n ambedue le p a r t i p o s t e r i o r i de l suo c o r p o , nel la m o l e s empre mino re 

del la Diporpa, m u n i t a i n o l t r e d i una ventosa d i e t r o i l cen t ro de l la super f ic ie addo

m i n a l e , nel p u n t o preciso i n cu i si f o n d o n o i due c o r p i de l Diplozoon ». 

Q u e s t ' u l t i m o asserto non è pe r f e t t amen te esatto, come r i s u l t a da l le recent i osser

v a z i o n i d i Zel ler , i l qua le r i u s c ì ad a l levare ne l l ' acqua p u r a le d i p o r p e dal le uova 

del d ip lozoo e ad osservare l ' u n i o n e d i due d i p o r p e . Lo s v i l u p p o d e l l ' e m b r i o n e 
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d e b 

a, Diplozoo (Diplozoon paradoxum); b, uovo; <, larva; </, Diporpa che vive isolatamente. 

contenuto nell'uovo allungato (b), e munito di un lungo filamento corneo, richie-

dette c i rca 4 4 g i o r n i . L ' a n i m a l e t t o neona to , lungo a u n dipresso 0 ,20 m m . (e) , è 

c igl ia to e presenta due o c c h i ; presenta a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l co rpo due so l i 
o rgan i d i a t tacco. « Quest i a n i m a l e t t i , appena sgusciat i da l le uova , sono v i v a c i s 

s imi e n o n cessano d i m u o v e r s i : i n f a t t i , o ra sc ivo lano t r a n q u i l l a m e n t e ne l l ' acqua 
ed ora v i si agg i rano a n u o t o con una v e l o c i t à s t r a o r d i n a r i a ; guizzano i n l inea 
re t ta come f recc ie , t o r n a n o i n d i e t r o , si vo lgono ne l m o d o p i ù v a r i o che si possa 

i m m a g i n a r e e t a l v o l t a si a r rovesc iano p e r f i n o sul dorso . A d occhio n u d o pare che 

i l l o r o co rpo r i m a n g a i m m o b i l e ; osse rvando l i col m i c r o s c o p i o si r iconosce invece 
che la testa e l ' a d d o m e s ' i n c u r v a n o l ' una c o n t r o l ' a l t r o , per m o d o da f o r m a r e 

quasi u n ce rch io . Nuo tando , ques t i a n i m a l e t t i r i p i egano i l o r o u n c i n i m o b i l i s s i m i 
sul le e s t r e m i t à dei p e d u n c o l i e l i t engono a l ungo distesi sul le p a r e t i l a t e r a l i del 

co rpo » . 
Se i l d i p l o z o o n o n p u ò adagia rs i sul le b r a n c h i e de i pesci che sogl iono o s p i 

t a r l o , i n poche ore s ' indebol isce e m u o r e . Zel ler n o n ebbe occasione d i osservare 
i l m o d o i n cu i si s tabi l isce sui c i p r i n i , m a in l u g l i o e i n agosto t r o v ò spesso sul le 
b r a n c h i e de l Phoxinus laevis p i ù d i 100 d i p o r p e i n una v o l t a e r i conobbe quel le 

che v i si e rano s t ab i l i t e per le p r i m e . L a Diporpa adu l t a ha co rpo app i a t t i t o e 
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l a n c e t t i f o r m e . Presenta su l la superf ic ie addomina le una piccola ventosa e sul dorso, 
u n po ' p i ù i n d i e t r o , una sporgenza aguzza. Si credette per m o l t o t e m p o che le 
d i p o r p e si collocassero l 'una con t ro l ' a l t r a colle l o r o ventose per f o r m a r e i l d ip lozoo ; 
Zeller d i m o s t r ò invece che ogn i i n d i v i d u o a f f e r r a col la p r o p r i a ventosa la spor
genza dorsale d e l l ' a l t r o . Questa r i u n i o n e si c o m p i e p e r ò so l tan to dopo var ie set

t i m a n e o dopo qualche mese; i n tale 
pe r iodo d i t e m p o le s ingole d iporpe , 
come i l Diplozoon, succhiano i l sangue 
dal le b r anch i e de l pesce. L ' un i ca d i f f e 
renza i m p o r t a n t e delle d ipo rpe isolate 
consiste ne l la posizione del secondo 
e n o n d i r ado del te rzo pa io d i o r 
gan i d i attacco s u l l ' e s t r e m i t à poste
r i o r e de l co rpo . 

U n ' a l t r a f o r m a , che, senza essere 
u n an ima le d o p p i o , non è meno singo
lare del la precedente, si fissa sulle 
b r a n c h i e del m e r l u z z o (Merluccius 
vulgaris) e p rende i l n o m e d i Antìio-
cotyle merluccii. Nessun a l t r o t rema-
tode è do ta to d i m e z z i p i ù acconci 
per fissarsi su l co rpo de l suo ospite. 
Per ve ro d i r e , le due piccole ventose 
g iacen t i a l l ' e s t r e m i t à an te r io re del 

co rpo , n o n sono m o l t o ef f icaci e ven
gono adopera te so l tan to d i t r a t to in 
t r a t t o , per fissare la ventosa boccale e 
l ' a p e r t u r a boccale ( f i g . 2 a), quando 

l ' a n i m a l e m a n g i a . Ma sot to i l p r o l u n 
gamen to peduncolare de l co rpo si os
servano due pe r f ez iona t i o rgan i di 

i , Dactyiocotyie; % Amhocotyie. ingranditi. a t t a c c o . I d u e o rgan i s u p e r i o r i , convessi 
s u p e r i o r m e n t e e p i a t t i ne l la par te in fe 

r i o r e , presentano sul la to i n f e r i o r e q u a t t r o u n c i n i ed una p iccola ventosa peduncolata, 

d i na tu ra speciale. A l l ' e s t r e m i t à pos te r iore si osservano p e r ò a l t r e t re paia d i ventose 

peduncola te , disposte s i m m e t r i c a m e n t e . Le due l inee ondu la t e , che, pa r t endo dal 
l 'esofago, p e r c o r r o n o i l co rpo e s ' inc roc iano presso i l g rande appara to d i attacco, 

f o r m a n o colle l o r o r a m i f i c a z i o n i i l t u b o in t e s t i na l e . 

I l v e r m e d i cui p a r l i a m o è i n cer to m o d o una va r i az ione a r t i s t i ca , sopra u n tema 

p i ù sempl ice , a l quale è r imas t a fedele una seconda specie che a b b i a m o scelta, vivente 

sul le b ranch ie del Merlangus pollachius e no ta sot to i l n o m e d i Dactylocotyle 
pollachii ( f i g . 1) . Del resto si conoscono c i rca 3 0 gener i d i ques t i t r e m a t o d i supe

r i o r i , che n o n vanno sogget t i a nessuna m e t a m o r f o s i e questo n u m e r o potrebbe 

essere f a c i l m e n t e d u p l i c a t o e t r i p l i c a t o da i n a t u r a l i s t i che f a n n o raccol ta d i an ima l i 

sopra l i d i l o n t a n i . L o scopo del la nos t ra opera ci v ie ta d i t r a t t e n e r c i u l t e r i o r m e n t e 
sopra questo g r u p p o d i v e r m i . 

C i t e remo t u t t a v i a a l t r e due f o r m e , che si accostano a l la d i v i s i o n e seguente, p e r c h è 

spet tano al la schiera degli endoparass i t i . Sono V Aspidogaster conchicola e i l 
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Polystomum integerrimum ( v e d i la figura annessa al tes to) . Del p r i m o conosc iamo 

l ' ana tomia ed a l cun i s tadi de l lo s v i l u p p o , m a n o n a b b i a m o nessun ragguagl io i n t o r n o 
alle sue m i g r a z i o n i . Vive nel p e r i c a r d i o d i a l cun i m o l l u s c h i n o s t r a l i . 

Le d i l i g e n t i r i ce rche d i Zel ler h a n n o invece messo i n ch i a ro le m i g r a z i o n i del 

Polystomum integerrimum, che v i v e nel la vescica de l le rane . Questo a n i m a l e , i l cu i 
corpo è p ia t to e l eggermente ane l l a to , g iunge 
al la lunghezza d i 8 -10 m m . Si d i s t i ngue dag l i 

a l t r i t r e m a l o d i per le r a m i f i c a z i o n i e le i n f o s -

sature d i cu i è m u n i t o i l suo t ubo in tes t ina le 
ed é cara t te r izza to sop ra t t u t t o da u n disco g i a 
cente a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l co rpo , su l 
quale si t r o v a n o t r e paia d i ventose e due grossi 
u n c i n i . Nel la v i t a l i be r a i p o l i s t o m i depongono 

le lo ro uova b r u n i c c i e , v i s i b i l i ad occhio n u d o , 
d i re t t amente ne l l ' acqua , dopo d i aver lasciato 
la vescica del le rane . La deposiz ione del le uova 
ha luogo i n p r i m a v e r a , quando le rane sono 
uscite dal le l o r o d i m o r e i n v e r n a l i . I l pe r i odo 
d ' incubaz ione v a r i a f r a 1 4 e 4 0 g i o r n i : cos ì 
a lmeno f u osservato n e l l ' a l l e v a m e n t o p ra t i ca to 
nel l 'acqua p u r a , i n una camera spaziosa. Nella 
vi ta l i be ra , dice Zel ler , n o n d u r a m e n o d i un 
mese e mezzo o due mes i . « L ' a n i m a l e t t o m a 
tu ro , p r o n t o a sgusciare d a l l ' u o v o » , con t i nua i l 
nos t ro col lega, « v i giace co l disco caudale 
r i v o l t o verso l ' e s t r e m i t à peduncola ta d e l l ' u o v o , 
volgendo la testa da l la par te opposta , dove 

l 'uovo si apre per mezzo d i u n coperch io , i l n , , . , . 
r r ' Polystomum integerrimum. a, larva. 

quale, so l levandos i , n o n f o r m a una l inea u n i t a , Ambedue le figure sono ingrandite. 
ma presenta u n o r l o s m e r l a t o . I l coperch io é 
piccolo e i l v e r m i c i a t t o l o p r o s s i m o a sgusciare i n c o n t r a su f f i c i en t i d i f f i c o l t à per uscire 

da l l ' ape r tu ra , per cu i spesso si t rasc ina d i e t r o per un b u o n t r a t t o i l guscio d e l l ' u o v o . 
« I l v e r m i c i a t t o l o sgusciato d a l l ' u o v o ( f i g . a, l a rva d i Polystomum integerrimum) 

è un a n i m a l e t t o v ivac i s s imo e m o b i l e , che nuo ta a l l eg ramen te ne l l ' acqua , g iovandos i 

del p r o p r i o r i v e s t i m e n t o c i g l i a t o : cont rae i l co rpo e lo dis tende, lo piega e lo volge 
d i fianco; co l l a testa abbassata fa u n ' a r d i t a cap r io la . E cos ì con t inua per ore ed ore ». 
Gl i i n d i v i d u i g i o v a n i d i f f e r i s cono a l q u a n t o dag l i a d u l t i ; a n z i t u t t o pel r i v e s t i m e n t o 

c ig l ia to , i l quale , pa r t endo da l la testa, scor re sui l a t i del co rpo , e i n secondo luogo 
per la mancanza d i ventose sul disco. I 10 u n c i n i , d i cu i questo è m u n i t o , spet tano 

agli i n d i v i d u i a d u l t i . I l passaggio a l la v i t a parass i ta r ia si c o m p i e so l tan to i n v ia ecce
zionale med ian t e una i m m i g r a z i o n e i n rane d i u n anno o due ; per lo p i ù ha luogo 

nei g i r i n i , dove i g i o v a n i p o l i s t o m i , cosa s t rana , fissano la l o r o d i m o r a nel la c a v i t à 

b r anch ia l e . I v i depongono l ' ab i to c ig l i a to , ca ra t te r i s t i co del pe r iodo g iovan i l e . Disgra 

z ia tamente Zel ler n o n r i u s c ì a r i conoscere per quale v i a i n o s t r i parass i t i passano 
dal la c a v i t à b ranch ia le ne l la vescica dei l o r o o s p i t i . I n questo s tadio del la l o r o m i s t e 

r iosa esistenza conservano i q u a t t r o occh i , che senza d u b b i o erano u t i l i s s i m i ag l i 
i n d i v i d u i che m e n a v a n o v i t a l i b e r a . 
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E n t r i a m o adesso ne l c ic lo de i d i s t o m i , i cosidet t i T R E M A T O D I E N D O P A R A S S I T I , i 
q u a l i , come a b b i a m o vedu to , si d i s t i nguono da i precedent i per una magg io re s e m p l i 
c i t à de l l ' appara to succiatore e d i at tacco. Mer i t ano d i essere cons ide ra t i i n m o d o par
t i co la re , p e r c h è ne l le l o r o schiere si annoverano a l c u n i i m p o r t a n t i parass i t i de l l ' uomo 

e deg l i a n i m a l i domes t i c i ed anche p e r c h è i l l o r o s v i l u p p o e i l passaggio dal le f o r m e 
g i o v a n i l i a l lo stato adu l to si c o m p i e med ian te una concatenazione d i f e n o m e n i stranis

s i m i , d i f f i c i l i da se
gu i r e , m a la cui solu
zione è p e r ò p i ù che 

soddisfacente. Questi 
t r e m a t o d i , soggetti a 
m e t a m o r f o s i , fu rono 
i p r i m i v e r m i in te 

s t i n a l i scoper t i da l 
l ' u o m o , e, con a l t r i 
a n i m a l i i n f e r i o r i , i s p i 
r a r o n o a Steenstrup 

l ' idea de l la r i p r o d u 
z ione median te ge

n e r a z i o n i a l te rnant i , 

c i o è la t eor ia delle 
generazioni alternate. 

Dal le uova dei d i 

s t o m i , quas i sempre 

e r m a f r o d i t i , sguscia 
u n e m b r i o n e p i r i 

f o r m e , a l lunga to , co
per to d i c ig l ia , i l quale 

presenta a l l ' e s t r e m i t à an te r io re , p i ù la rga , una m a c c h i a foggia ta a x\ s i osservano 

i n o l t r e i n questo a n i m a l e t t o i r u d i m e n t i d i u n s is tema vascolare , acqueo e talora 
anche una fossicina succiat r ice , la bocca e l ' i n t e s t ino . G iovandos i de l suo ab i to cigl ia to, 

i l nos t ro e m b r i o n e nuo ta a l l eg ramente ne l l ' acqua , i n t racc ia d i u n a n i m a l e t t o acqua
t ico , che per lo p i ù consiste i n una ch iocc io la , ne l quale si s tabi l isce, per t r a s fo rmars i 

i n u n cosidet to « tubo e m b r i o n a l e » o « n u t r i c e » , deponendo l ' a b i t o c ig l i a to . Questo 

t ubo e m b r i o n a l e è d i s t r u t t u r a d ive r sa : i n f a t t i , o ra assume f o r m a c i l i n d r i c a , acuminata 

a n t e r i o r m e n t e n e l l ' e s t r e m i t à cefal ica, conica , e si assot t ig l ia p o s t e r i o r m e n t e i n una 

sor ta d i coda, p resentando d i e t r o i l mezzo del c o r p o b r e v i a p p e n d i c i l a t e r a l i ; è mun i to 

d i bocca e d i tubo in tes t ina le . L ' a n i m a l e t t o d i cu i d i s c o r r i a m o prende i l nome di 
R E D I A , da l celebre na tu ra l i s t a i t a l i a n o , Francesco Red i , m o r t o ne l 1 0 9 7 . che lo sco

perse. In a l t r i casi i l t ubo e m b r i o n a l e r i m a n e sempl i ce , d i f o r m a p i ù o meno ovale, 

senza append ic i , senza bocca e senza i n t e s t i n o : p rende a l l o r a i l n o m e d i S P O R O C I S T I . 

Le due sor ta d i t u b i e m b r i o n a l i si s v i l u p p a n o r a p i d a m e n t e n e l c o r p o dei loro 

o s p i t i , o r i g i n a n d o certe pa l l o t t o l e spec ia l i , che sono i nuclei germinali, i q u a l i si 

s v i l u p p a n o come le uova degl i a n i m a l i e p r o d u c o n o una seconda generazione d i tub i 

e m b r i o n a l i , o le cosidet te C E R C A R I E . Queste cercar ie r a s s o m i g l i a n o g i à i n cer to modo 

al d i s t o m a a d u l t o : v i si osservano la ventosa , la bocca e l ' i n t e s t i n o , m a i n generale 

sono p r o v v e d u t e d i o rgan i l a r v a l i p r o v v i s o r i , d i una macch ia r o t o n d a , d i u n apparato 

pungente e d i un ' append ice caudale , m o b i l e , che le rende s i m i l i a i g i r i n i de l le rane 

Cercarie: a, cercaria natante; b, strisciante; c, incapsulata. 
Molto ingrandite. 
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nel l ' aspet to es terno. Queste cercar ie sono l a rve d i d i s t o m i . Pervenute ad una data 

d imens ione , i l t ubo e m b r i o n a l e si apre e a l l o r a escono da l c o r p o del l o r o ospi te . I n 

tale pe r iodo d i t empo si g iovano assai de i l o r o o r g a n i l a r v a l i p r o v v i s o r i , p o i c h é v a n n o 

in cerca d i un n u o v o ospi te . L a macch ia oculare n o n basta ad a iu ta r le ne l la l o r o d i f 

ficile i m p r e s a ; è cer to che i n questo caso en t r ano i n c a m p o a l t r i e l e m e n t i , m a la l o r o 

appendice caudale, m o b i l i s s i m a , è senza d u b b i o u n o t t i m o r e m o . F i n a l m e n t e r iescono 
a t rova re u n n u o v o ospi te , che p u ò essere u n a n i m a l e « 

acquatico quals ias i , u n v e r m e , una r ana e v i a d i c e n d o ; 

ma si t ra t t a d i pene t ra re ne l suo c o r p o : p e r c i ò bisogna 

adoperare l ' appara to pungente ed a i u t a r l o coi m o v i m e n t i 
r o t a t o r i de l l ' appendice caudale . Dopo u n a rduo l a v o r o , 
la cercar ia è penet ra ta nel c o r p o del la sua v i t t i m a . 

Depone a l l o r a la coda, o r m a i d iven ta t a i n u t i l e , s ' i n 
capsula e si t r a s f o r m a i n u n g iovane d i s t o m a , ancora 
asessuato. I n tale s tadio d i s v i l u p p o aspetta che i l suo 

ospite p r o v v i s o r i o venga d i v o r a t o da u n a l t r o a n i m a l e , 
nel cu i s tomaco o ne l cu i in tes t ino l 'ospi te sia d ige r i t o e 
si dissolva la capsula de l p iccolo d i s t o m a , i l quale p e r ò 

non subisce nessun m u t a m e n t o . Dopo m o l t e v i v e n d e , a 
cui vanno p u r e soggette le f o r m e a f f i n i , i l nos t ro i n t e 
ressante a n i m a l e t t o perv iene i n u n posto s icuro e cerca 
nel suo ospi te d e f i n i t i v o , p o i c h é g l i a l t r i n o n erano che 
ospi t i t e m p o r a n e i , g l i o r g a n i p i ù acconci per r a g g i u n 

gere la sua per fe t ta m a t u r i t à sessuale e p r o d u r r e uova . 
Questi o r g a n i possono essere: l ' i n t e s t i no , la vescica, o 
i condo t t i b i l i a r i . Le uova cadono ne l l ' acqua cogl i escrement i de l l 'osp i te d e f i n i t i v o e 
a l lora r i c o m i n c i a i l n u o v o c ic lo d i s v i l u p p o . — Nel caso m e n z i o n a t o p i ù sopra, i n 
cui i nuc le i g e r m i n a l i n o n p r o d u c o n o cercar ie , m a n u o v i t u b i e m b r i o n a l i , si c o m p i e 

esclusivamente la p r o d u z i o n e del le cercar ie . 
R i cap i to l ando i r agguag l i t e s t é r i f e r i t i , v e d i a m o che i l processo d i s v i l u p p o p r o 

cede nel seguente m o d o : 1° e m b r i o n e natante n e l l ' a c q u a ; 2° uno o due t u b i 
e m b r i o n a l i ne l p r i m o ospi te i n t e r m e d i a r i o ; 3 ° cercar ia na tante ne l l ' a cqua ; A° d i s t oma 
giovane incapsu la to ne l secondo ospi te i n t e r m e d i a r i o ; 5° d i s toma sessuato, i n t r o d o t t o 

i n v o l o n t a r i a m e n t e ne l l ' o sp i t e d e f i n i t i v o , che m a n g i ò i l secondo ospi te i n t e r m e d i a r i o . 
Questo processo d i s v i l u p p o p u ò t u t t a v i a s e m p l i f i c a r s i a lquan to , come, per esempio , 

nel r a r i s s i m o Leucochloridium paradoxum. L ' i n t e s t i n o d i ce r t i ucce l l i c a n o r i , e 

sopra t tu t to que l lo del le specie in se t t i vo re , che si t r a t t engono i n v i c inanza de l l ' acqua , 
è abi ta to da u n d i s t o m a (Distomum macrostomum), d i cu i le uova vengono emesse 

dagli uccel l i cog l i e sc remen t i e spesso cadono sul le p ian te sparse l ungo le r i v e dei 

ruscel l i e degl i s t agn i . I v i abbondano t a l v o l t a i n m o d o no tevo l i s s imo le succinee 
(Succinea putris), le q u a l i , co l la l o r o r a d u l a , ros icano i l p a r e n c h i m a del le fog l i e 

delle p i an te sparse su l la r i v a , i n g h i o t t e n d o c o n t e m p o r a n e a m e n t e le uova del d i s t o m a . 

Queste s i s v i l u p p a n o ne l co rpo de l le succinee è v i f o r m a n o u n s ingo la r i s s imo tubo 
e m b r i o n a l e , che c i r conda i v i sce r i de l m o l l u s c o come u n bozzo lo assai r a m i f i c a t o e 

produce certe pa l lo t to l e e m b r i o n a l i , da cu i t o r n a n o a s v i l u p p a r s i a l t r e cercar ie senza 

coda, o, per m e g l i o d i r e , g i o v a n i d i s t o m i asessuati. Questi n o n r i m a n g o n o nel le d i r a 
m a z i o n i de l bozzo lo , m a passano i n g r u p p i i n appos i t i t u b i t e r m i n a l i del medes imo , 
dove, d i spos t i a s t r a t i g l i u n i d i e t r o g l i a l t r i , f o r m a n o i l Leucochloridium. L a pa r t e 

Distoma echinato (Distomum 
ecliinatum). a, nutrice ;b, cer
caria; c, larve incapsulate. 
Tutte le fìguresono ingrandite. 
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an te r io re d i quest i t u b i t e r m i n a l i , i q u a l i penet rano sovente ne i t en taco l i della 
chioccio la , d e f o r m a n d o l i a lquan to per l ' ingrossamento a cu i danno luogo , sono v a r i o 
p i n t i , s t r i a t i d i verde e d i b ianco e c o m p i o n o a scatt i v i v a c i m o v i m e n t i . Col tempo 
quest i m o v i m e n t i d iven tano cos ì f o r t i , che i l tentacolo si r o m p e e i l t ubo t e rmina le , 
staccandosi da l t ubo e m b r i o n a l e a cu i appa r t eneva , d iven t a l i be ro e con t inua a 
s t r isc iare n e l l ' a m b i e n t e u m i d o , c i rcos tante . I l Leucochloridium ha p e r c i ò l 'aspetto d i 
una l a rva d ' inse t to , e, n a t u r a l m e n t e , r i sveg l i a l ' a t t enz ione degl i ucce l l i c anor i , in 
t raccia d i preda, i q u a l i i n g h i o t t o n o la supposta l a r v a , i g n a r i de l pe r ico lo a cui vanno 
i n c o n t r o , i n fe t t andos i con una numerosa progenie d i d i s t o m i . 

Questo è uno dei poch i casi, se n o n l ' u n i c o , i n cui u n an ima le o una colonia di 

a n i m a l i presenta v i v a c i c o l o r i , che p r o v o c a n o i n a l t r i i l des ider io d i m a n g i a r l i . I l 

nemico i n questo caso d iven ta amico ! 

Il celebre DISTOMA EPATICO (Distomum hepaticum), raffigurato nel testo, ha 
u n processo d i s v i l u p p o in te ressan t i ss imo, sebbene n o n present i g rande impor tanza 
da l pun to d i vista sc ien t i f i co . Questo parassi ta arreca g r a v i s s i m i d a n n i al le bov ine , e 
per conseguenza, anche a l l ' u o m o . Cediamo la pa ro la a l Leucka r t , o t t i m o conoscitore 
dei parass i t i , che d i questo scoperse i l processo v i t a l e : « Nel 1830 le pecore morte 
i n I n g h i l t e r r a per causa del d i s t oma epatico f u r o n o c i rca u n m i l i o n e e mezzo e i l 
l o r o va lore rappresentava la s o m m a d i 4 m i l i o n i d i s t e r l ine , vale a d i r e d i 100 m i l i o n i 

d i l i r e . Nel 1824 u n solo a l leva tore d i pecore perdet te i n 3 mes i la s o m m a di 
3 0 0 0 s te r l ine (75 0 0 0 l i r e ) . Z t ì n d e l accerta che ne l l ' anno 1873 la terza par te delle 
pecore de l l 'Alsaz ia e L o r e n a f u v i t t i m a d i questo parassi ta , i l quale d a n n e g g i ò i l 
paese per la s o m m a d i 1 1 5 0 0 0 0 l i r e . Nel 1 8 6 2 l ' I r l a n d a perdet te p i ù del la m e t à 
delle sue pecore, c i rca i l 60 % ; nel 1876 la S lavon ia f u co lp i t a da l medes imo fla
ge l lo , perdendo c i rca i l 4 0 % dei suoi a r m e n t i . Ne l 1 8 1 2 i l d i s t o m a epatico uccise 
per lo m e n o 3 0 0 0 0 0 pecore nei so l i d i n t o r n i d i A r l e s . W e r n i c k e r i fe r i sce che nel 
1 8 8 2 le p r o v i n c i e m e r i d i o n a l i d i Buenos Ayres pe rde t t e ro u n m i l i o n e d i pecore per 
causa d i questo v e r m e , an ima le i m p o r t a n t i s s i m o per l ' a g r i c o l t u r a e sopra t tu t to per 
l ' a l l evamento de l bes t iame e capace d i p reg iud ica re a lquan to i l benessere generale 

del le naz ion i » . 

Era g i à noto da u n pezzo che i n certe annate i l d i s t oma p roduceva una grande 
m o r t a l i t à ne l bes t iame. Per la Ge rman ia le annate f a t a l i f u r o n o le seguen t i : 1753, 
1 8 1 0 , 1817 , 1 8 5 4 , 1 8 7 7 ; per l ' I n g h i l t e r r a : 1809, 1816 , 1 8 2 4 , 1 8 3 0 , 1 8 5 3 , 1860 ; 

per la F r a n c i a : 1 8 0 9 , 1 8 1 0 , 1 8 1 7 , 1 8 2 0 , 1 8 2 9 , 1830, 1 8 5 3 e 1 8 5 4 , Quelle annate 

f u r o n o sempre m o l t o u m i d e e piovose nei paesi r i s p e t t i v i ; i l 1810, anno s t r ao rd i 

na r i amen te u m i d o i n tu t t a l 'Eu ropa , produsse ne l 1817 una grave carestia. Era 

stato osservato i n o l t r e che i n certe l o c a l i t à le pecore vengono infe t ta te p i ù faci lmente 

dal d i s t oma che n o n in a l t r e . « L ' a g r i c o l t o r e esperto non conosce so l tan to i per ico l i 
d i t a l i r e g i o n i : sa ev i t a re i l u o g h i p i ù m i n a c c i a t i da l flagello, c i o è spars i d i pozze 

d 'acqua s tagnante , senza regola re eff lusso o i cos ide t t i p r a t i « ac id i » , i n cui incor 

rerebbe ne l pe r ico lo d ' i n f e t t a r e i suoi a r m e n t i . I n passato, i m a n d r i a n i ingles i sole

vano tenere per qualche t e m p o r i p a r a t e le l o r o pecore, p r i m a d i m a n d a r l e al mer 

cato, col la speranza d i smerc i a rne u n n u m e r o magg io re . N o n sapre i d i r e se questa 

precauzione avesse u n ' u t i l i t à p ra t i ca o no » ( L e u c k a r t ) . 

Che cosa r i su l t a da t u t t o c i ò ? Che l ' u m a n i t à deve essere gra ta al L e u c k a r t per la 

sua u t i l i s s i m a scoperta , che si r i f e r i sce a l l a cosidetta cachessia acquosa, o, con altre 

paro le , per la scoperta del processo d i s v i l u p p o d i questo v e r m e . Cogli escrement i 
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del le pecore co lp i te da l l a cachessia acquosa le uova de l nos t ro parassi ta pe rvengono 

a l l ' a p e r t o : m o l t e r i m a n g o n o sul t e r reno asciut to , dove perdono la l o ro v i t a l i t à , 

p e r c h é , d ive r samen te da quel le d i m o l t i n e m a t e l m i n t i , n o n possono soppor ta re 

l ' a sc iu t to ; m a non poche vengono deposte sul t e r r eno u m i d o , i nonda to sovente dal le 

piene del le acque v i c ine , o p e r f i n o ne l l ' acqua , dove lo s v i l u p p o d e l l ' e m b r i o n e p r o 

cede t an to p i ù r a p i d a m e n t e , quan to p i ù le c ircostanze sono f a v o r e v o l i e la t e m p e r a 

tura elevata. Ma le uova , pe rvenute ne l l ' acqua verso i l f i n i r d e l l ' a u t u n n o , possono 

svernare senza perdere la l o r o v i t a l i t à . Se t u t t o va bene, d a l l ' u o v o si sv i l uppa un 

e m b r i o n e , che i n complesso ha le p r o p r i e t à esposte p i ù 
sopra , si aggira a n u o t o ne l l ' acqua e cerca i l suo ospite 
i n t e r m e d i a r i o , cos t i t u i to da una sola ed unica specie d i 
chiocciola , d i f fusa i n tu t t a l ' E u r o p a , d a l l ' I s l a n d a al le isole 

Eeroe, ne l l 'As i a se t t en t r iona le , ne l le Canarie , ne l la par te 

se t ten t r iona le d e l l ' A f r i c a f i n o a l l ' A b i s s i n i a e forse anche 
n e l l ' A u s t r a l i a e n e l l ' A m e r i c a , dove p r o b a b i l m e n t e è r a p 
presentata so l tan to da razze l o c a l i o da f o r m e a f f i n i . 

Questa piccola ch iocc io la (Limnaeus minutus), l unga 
4-8 m m . , n o n v i v e so l t an to ne l l ' a cqua , m a anche i n 
luogh i u m i d i ; s t r i sc ia f r a i l musco e si a r r a m p i c a sul la 
parte i n f e r i o r e deg l i s te l i e rbos i ; se l ' a tmos fe r a è m o l t o 
u m i d a , sale p e r f i n o sui cespugli p i ù bassi . 

Pe rvenu t i i n g r a n n u m e r o nel c o r p o del la ch iocc io la 
a t t raverso a l l ' e p i d e r m i d e o per l ' a p e r t u r a r e s p i r a t o r i a , 
g l i e m b r i o n i de l d i s t o m a vengono t r a s p o r t a t i o v u n q u e da l l ' o sp i t e . N e l l ' i n t e r n o del 

suo co rpo i v e r m i c i a t t o l i si t r a s f o r m a n o i n t u b i g e r m i n a l i e p i ù esat tamente i n 
sporoc is t i o v a l i , le cu i 12-15 pa l lo t t o l e g e r m i n a l i p roducono a l o r o vo l t a n u o v i 
t ub i g e r m i n a l i o red ie . Queste red ie p r o c u r a n o d ' i n t e r n a r s i ne l l ' osp i te , d i cu i scel
gono a preferenza i l fegato , lo r i e m p i o n o d i g e r m i , da i q u a l i de r ivano a l t re cer

carie, o, per m e g l i o d i r e , a l t r e red ie figliali. « Duran t e l 'estate n o n m i accadde m a i 
d i osservare una generazione d i r ed i e figliali, n è una generazione d i cercar ie . N o n 
i n c o n t r a i m a i nessuna r ed i a col le ce rcar ie . Duran te l ' i n v e r n o le red ie de l d i s t o m a 
epatico d à n n o o r i g i n e r e g o l a r m e n t e ad a l t re red ie , f a t t o , che n a t u r a l m e n t e aumen ta 
a lquanto i l n u m e r o dei d i scenden t i e i l pe r i co lo d i una in fez ione de r ivan te dal la 

loro g rande q u a n t i t à . U n e m b r i o n e , i l qua le , ne l corso del la p r i m a v e r a , s ' in t roduce 
i n una ch iocc io la , p roduce i n m e d i a , m e d i a n t e la sua generazione i n t e r m e d i a , du ran t e 

l 'estate e fino a l l ' a u t u n n o successivo, circa 3 0 0 - 4 0 0 cercar ie , n u m e r o che p u ò m o l t i 
p l icars i anche d iec i vo l t e dopo una n u o v a i m m i g r a z i o n e del le red ie s v e r n a n t i , le 

q u a l i , i n sos t i tuz ione del le cercar ie , d à n n o o r i g i n e ad una nuova generazione d i 

redie » ( L e u c k a r t ) . 
Le cercar ie sono cara t te r izza te da l l a presenza d i v o l u m i n o s i o r g a n i specia l i , g i a 

cent i d ' a m b o i l a t i d e l l ' i n t e s t i n o . Quest i o r g a n i sono gh iando le che eserci tano una 

parte i m p o r t a n t e ne l l a v i t a de l nos t ro a n i m a l e . L e cercar ie lasciano i l l o r o ospite 
i n t e r m e d i a r i o d e n t r o o f u o r i de l l ' acqua , m a n o n ne cercano u n a l t r o e si at taccano 

agl i s te l i e rbos i e a l le p a r t i i n f e r i o r i del le p iante che a l l i gnano ne i l u o g h i u m i d i e v i 
s ' incapsu lano ; la capsula i n cu i sono r i n c h i u s i è p r o d o t t a da una speciale secrezione 

del le g h i a n d o l e sopra m e n z i o n a t e ; i l v e r m e v i r i m a n e per u n t e m p o abbastanza 

lungo e conserva la sua v i t a l i t à , anche se l ' acqua n o n lambisce p i ù i l p u n t o i n cu i 
esso si era fissato. I l g iovane d i s t o m a , che in t an to si s v i l u p p a , viene i n g h i o t t i t o col la 

I4_ _ BREHM, Animali. Voi. X. 
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capsula e col la p ian ta da l l 'osp i te d e f i n i t i v o , nel quale perv iene ad una per fe t ta m a t u 
r i t à sessuale. 

A l l o stato adu l to i l d i s t oma epatico giunge alla lunghezza d i 2 5 - 2 8 m m . ed alla 
larghezza d i 12 m m . ; l ' e s t r e m i t à an t e r io re del corpo , grossa e sporgente , misura 
appena in lunghezza .3 o 4 m m . ; l ' a d d o m e è a p p i a t t i t o e f o g l i f o r m e . I l r i ves t imen to 
esterno del corpo presenta n u m e r o s i acule i s q u a m i f o r m i . G l i o sp i t i d e f i n i t i v i del 
d i s toma, i n sostanza, sono le pecore ; a queste seguono le b o v i n e ed a l t r i r u m i 
n a n t i , poscia i cava l l i , g l i as in i , i m a i a l i , g l i e l e fan t i , i c o n i g l i , g l i sco ia t to l i , i can

g u r i e i n cer t i casi anche l ' u o m o . I l d i s toma epatico si t r a t t i ene per lo p iù nei 
condo t t i c is t ic i del suo ospi te d e f i n i t i v o , dove n o n si n u t r e d i b i l e , m a d i sangue. 

Il piccolo DISTOMA LANCEOLATO (Distomum lanceolatum) è assai meno peri
coloso del d i s toma epat ico, suo a f f ine , del quale d i v i d e l 'area d i d i f fu s ione . Questo 
v e r m i c i a t t o l o giunge appena al la lunghezza d i 8 -10 m m . Per lo p i ù si presenta i n 
n u m e r o scarso ed è meno per icoloso per le sue m i n i m e d i m e n s i o n i e per la mancanza 
d i aculei sul co rpo . 11 suo processo v i t a l e n o n d i f fer i sce da que l lo del d i s toma epatico 
e i n c o m i n c i a col pe r iodo del la larva c ig l i a ta . Questo parassita penetra r a r i s s ima
mente nel corpo u m a n o . I l Distomum Rathonisi, lungo 25 m m . e largo 16 m m . , 
p e n e t r ò una vo l t a ne l co rpo d i una Cinese, la quale aveva sof fe r to d i f o r t i e r i b e l l i 
d o l o r i d i fegato; u n ' a l t r a specie, i l Distomum spathulatum, venne pure r i n t r a c 
ciata nel fegato d i v a r i Cines i ; o g g i d ì questo d i s toma è c o m u n i s s i m o i n va r i e par t i 
de l Giappone , dove moles ta i l 20 % del la popolaz ione . P u ò dars i che le larve d i 
questo ve rme pervengano nel co rpo u m a n o co l l ' insa la ta o coi l e g u m i i n a f f i a t i con 
l 'acqua de i cana l i . Nel le Ind ie è abbastanza c o m u n e anche n e l l ' u o m o i l Distomum 
conjunctum, che si ann ida nel fegato de i cani r andag i . B i l h a r z o s s e r v ò i n Cairo i n 
g r a n copia ne l l ' i n t e s t i no d i un ragazzo i l Distomum heterophyes, n o n p i ù lungo 
d i 1-1,5 m m . Ne l l 'As i a e ne l la Cina occ iden ta l i , nel la C o r è a e n e i Giappone, un 

d i s toma lungo 8-10 m m . , tozzo e robus to , v i v e i so la tamente o i n coppie nei p o l 
m o n i u m a n i . U n a l t r o d i s toma , ancora i m m a t u r o , venne r i n t r a c c i a t o i n qua t t ro 
esempla r i ne l la capsula de l c r i s t a l l i n o d i un b a m b i n o d i nove mes i ( 1 ) . 

(1) Fra le varie specie di Limnaea che ven
nero indicate come ospiti del distoma epatico, la 
Limnaea truncalula, la L. palustri, la L. mi
nuta, ecc. sono fra i più frequenti. I costumi della 
Limnaea truncatula ci spiegano i l modo col 
quale le cercarie incistidate possono essere inghiot
tite dai mammiferi erbivori. La limnea è in realtà 
un animale anfibio e spesso soggiorna fuori del
l'acqua. Dopo le pioggie abbondanti lo si trova in 
grande quantità nell'erba sui margini dei fossi dei 
prati e vi rimane sino a che l'erba è umida. Du
rante il periodo di siccità si rinchiude nella sua 
conchiglia e sta in una sorla di vita latente. Si 
comprende, date queste condizioni, come il gregge 
possa infettarsi sia ingoiando le pianle acquatiche 
nelle quali la cercaria è incistidata, sia ingoiando 
il mollusco stesso. 

Nei casi in cui il distoma penetra nell'uomo 
ciò è dovuto all'ingestione dell'acqua conlenente 
le cercarie libere, o del crescione nel quale le 
cercarie sono incistidate. 

Ercolani aveva già osservalo che l'acqua legger

mente salata è mortale per le cercarie. Perroncito 
ha determinato che le limnee palustri muoiono 
rapidamente in una soluzione del 4 per cento di 
sale comune. 

I casi ben sicuri della presenza del distoma 
epatico nell'uomo sono, secondo i l Braun, 23. È 
probabile che i l Distomum ocitli Immani di 
Ammon (1833) e i l Monostomum ìentis (V. Nord-
inann, 1832) non fossero altro che giovanissimi 
distomi epatici. 

I l Distoma lanceolatum Mehlis si trova nei 
canali biliari del montone, nel bue, nella capra, 
nell'antilope, nel cervo, nel maiale, nella lepre, 
nel coniglio, nel gatto, ecc., e spesso è in compa
gnia col distoma epatico. Nell'uomo è stato fino ad 
ora osservato raramente (5 casi sicuri). I l suo ospite 
primo è prevalentemente i l Planorbis marginatus. 
Lo sviluppo è analogo a quello del distoma epa-
lieo: ma le lesioni patologiche che esso produce 
nell'ospite sono meno gravi. 

Varie altre specie di distomi sono stale osser
vate nell'uomo, ma il loro ciclo di sviluppo non è 
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Un genere a f f ine al Distomum, Gynaecophorus (Distomum) haematobius, è 

pure in teressant i ss imo, p e r c h è d iv i so da l p u n t o d i v i s t a sessuale e p e r c h è in fe t t a i 

Fel lah eg iz ian i e i Cop t i , esponendol i a g r a v i s s i m i p e r i c o l i . I l masch io è l ungo 

1 Va c m . , la f e m m i n a p iù so t t i l e è u n p o ' p i ù lunga . L a ventosa giace presso i l 

marg ine an te r io re de l co rpo . Secondo le r icerche d i a l c u n i professor i de l la Scuola d i 
med ic ina d i Alessandr ia e s o p r a t t u t t o secondo g l i s t u d i d i B i l h a r z , la m e t à de l la 

popolazione adu l ta d i razza egiziana sarebbe in fe t t a da questo v e r m e , che si t r a t t i ene 
nei vasi sanguign i venosi de l basso v e n t r e e spec ia lmente neg l i u r e t e r i . L e ma la t t i e 

a cu i d à o r i g i n e t e r m i n a n o spesso con u n d e p e r i m e n t o generale , seguito da m o r t e . 

I r a m p o l l i d i questo parassi ta sgusciano i n g r a n n u m e r o dal le uova emesse n e g l i 

o rgan i a m m a l a t i ; m a i n n u m e r e v o l i uova vengono pure espulse da l l ' osp i te ed a l i 
mentano , d i sgraz ia tamente , l ' e n o r m e d i f f u s i o n e de l l a m a l a t t i a . « Sarebbe in teressan

t i ss imo cercare le v ie per le q u a l i i l Gynaecophorus haematobius pene t ra ne l corpo 
umano . La v i t a e l ' a l imen taz ione degl i E g i z i a n i , essendo sempl i c i s s ima , n o n par rebbe 
che la so luz ione de l p r o b l e m a dovesse essere m o l t o a rdua . Tale a l m e n o è i l parere 
del Gr ies inger , e s imio conosci tore del le c o n d i z i o n i san i ta r ie d e l l ' E g i t t o e celebre per 

le scoperte che si r i f e r i s c o n o al le m a l a t t i e deg l i en tozo i de l l 'Or i en te . Egl i crede, che 

per spiegare l ' i nvas ione de l Gynaecophorus haematobius, sia necessario considerare 
tre f a t t i p r i n c i p a l i : l ' acqua del N i l o , che la gente de l paese beve senza f i l t r a r l a , i l 
pane, i l g rano e forse anche i d a t t e r i , i q u a l i cos t i tu iscono uno deg l i a l i m e n t i p r i n c i 
pali del la popolaz ione e i pesci, che i Fe l l ah m a n g i a n o spesso i n u n o stato d i s e m i 
decomposiz ione. Anche le fog l i e e le r a d i c i c rude , che i p o v e r i d i a v o l i de l paese 

mangiano g i o r n a l m e n t e , sono c i b i abbastanza per ico los i per la d i f f u s i o n e d i questo 
parassita, che in fe t t a a p re fe renza i l basso ceto, che forse i n g h i o t t e i n v o l o n t a r i a m e n t e 
alcune chiocciole o i n se t t i , con tenen t i i v e r m i g i o v a n i i n c a p s u l a t i ; è p robab i l e che 
ta l i c i b i se rvano d i ve ico lo al parassi ta forse p i ù de i pesci, i q u a l i , per lo m e n o nei 
nos t r i paesi a lbergano d i r ado d i s t o m i incapsula t i » ( L E U C K A R T ) ( 1 ) . 

* 
* * 

Per comple t a re i l nos t ro discorso i n t o r n o ai t r e m a t o d i che vanno sogget t i ad una 
generazione a l t e rna ta , accenneremo b revemen te a due gene r i m o l t o a f f i n i al Disto-

in generale completamente noto. Cosi ad esempio 
si può ricordare i l Distoma sinense, che è stato 
osservato dieci volte parassita nei Cinesi ; i l Di
stoma japonicum, che dà luogo in varie località 
del Giappone a vere epidemie; i l Distoma lìuski, 
uno dei più grossi del gruppo della Cina e pare 
non raro nell'uomo; i l Distoma heterophyes, os
servato dal dottor Bilharz nell'uomo al Cairo; i l 
Distoma Ringeri, parassita del polmone dell'uomo, 
causa della distomatose polmonare, malattia co
mune a Formosa e nel Giappone, ecc. 

(1) Questo parassita, conosciuto anche coi nomi 
di Schistosomum haemotobium e di Bilharzia 
haematobia, ecc., è certo uno dei più temibili per 
l'uomo. Esso vive nell'uomo nella vena porta e 
nelle sue radici ed anche nelle vene del bacino, 
della vescica urinaria e del retto. Esso venne stu
diato nell'Egitto, dove è soprattutto frequente nella 
regione inferiore; ma si trova anche nell'Ahissinia, 
nel Sudan e in altre regioni dell'Africa orientale 

e centrale. Lo si trovò pure in Algeria, nel Marocco 
e in altri luoghi dell'Africa. Nelle altre regioni 
pare sia stato importato. E un verme frequente 
soprattutto nei bambini e nei giovani. L'infezione 
avviene dopo sintomi di catarro vescicale che può 
essere assai grave, l'ammalato dimagra e può mo
rire per uremia, piemia, polmonite intercorrente 
o per marasmo generale. 

Non è ben noto i l modo col quale avviene la 
infezione. Pare tuttavia probabile che essa avvenga 
per via dell'acqua di bevanda, l'are non sia am-
messibile l'entrata del parassita per via della pelle 
durante i l bagno in acque che contengono le larve 
del parassita. 

La Bilharzia hacmalobia venne anche Irovata 
parassita in una scimmia egiziana, il Cercopithecus 
fui iginosits. 

I l dottor Sonsino descrisse un'altra specie di 
Bilharzia {lì. bovis ~ RB. crassa) che si trova 
nel bue e nel montone. 
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munì. Si ch i ama Monostomum que l lo che presenta sul la testa una sola ventosa, 
la quale c i rconda la bocca. I l Monostomum mutabile, l ungo poch i m i l l i m e t r i , v ive 
nel corpo d i m o l t i uccel l i acqua t ic i . I l suo processo d i sv i l uppo , dopo lo sgusciare da l 
l ' uovo , non d i f fer i sce da que l lo dei d i s t o m i delle rane . A l l o stato d i cercarie questi 
parassi t i penetrano nelle c a v i t à nasal i e da queste i n a l t re c a v i t à degli a i r o n i , delle 
folaghe, del le anat re e d i a l t r i uccel l i acqua t ic i . L ' a l t r o genere, col quale ci congede
r e m o dai t r e m a t o d i , è i l genere Amphistomum, cara t te r izza to da una grande ventosa 

a l l ' e s t r e m i t à poster iore del co rpo . L ' A m p h i s t o m u m subclavatum, che v ive ne l l ' i n te 
s t ino crasso del le rane e specia lmente i n que l lo del la r ana esculenta, passa la sua 
p r i m a generazione e lo s tadio d i cercar ia ne l l ' acqua , f r a g l i inse t t i acquat ic i e i m o l 
lusch i , senza disdegnare le specie de l genere Gyclas. A l t r e due specie, d i cu i la vi ta 

è tu t to ra ignota , v i v o n o nei n o s t r i r u m i n a n t i . 

O R D I N E T E R Z O 

TTJEBELLAEI (TURBELLARII) 

Continuando le osservazioni incominciate più sopra intorno alla planaria lobata, 

lasc iandola , per esempio, nuo ta re l i be ramen te nel l ' acqua, s iamo c o l p i t i da l m o d o in 
cui si m u o v e , senza compie re , a lm eno i n apparenza, nessun m o v i m e n t o r e m a t o r i o : 

sol tanto quando i n c u r v a la testa o la coda, i l suo corpo si 
volge come se fosse u n r e m o . 11 mic roscop io d imos t r a che 
la p l ana r i a è coper ta d i c ig l ia f i n i s s ime , d i cu i l 'incessante 
m o v i m e n t o o n d u l a t o r i o pe rmet t e a l l ' a n i m a l e d i sc ivolare t r a n 
q u i l l a m e n t e ne l l ' acqua . N o n sapp iamo ancora i n qua l modo 
cessi questo m o v i m e n t o , d i c u i la i n t e r r u z i o n e si p u ò para
gonare a l l ' i m m o b i l i t à d i una nave ancora ta . A d ogn i modo 
n o n è scelto male i l n o m e usato da E h r e n b e r g per indicare 
questo a n i m a l e t t o , che egl i ch i ama Mulinello, onde r icordare 
i l vo r t i ce da esso p r o d o t t o ne l l ' acqua , che lo segue dapper
t u t t o . È ch ia ro che questa del icata o rgan izzaz ione rende i 

Estremità della proboscide t u r b e l l a r i p iu t to s to a t t i a v i v e r e ne l l ' acqua , a n z i c h é a l t rove. 
dei Tetrastemma obscu- s > i n c o n t r a r i o i n f a t t i n e l [ e a c q u e s t agnan t i e c o r r e n t i . Quan-
rum. Ingrandita. n o . , 

tunque n u m e r o s i nelle acque d o l c i ab i t ano i l m a r e i n q u a n t i t à 
s t e rmina t e . A b b o n d a n o o v u n q u e sulle spiaggie m a r i n e o lungo le r i v e del le acque 

sa lmast re sparse d i alghe o d i a l t r e p ian te m a r i n e , t an to ne i m a r i g l ac ia l i quanto 

nei m a r i t r o p i c a l i . A l c u n i si t r a t t engono f r a i r a m i de l i c a t i del le alghe, nel le insena

ture r i pa ra t e e poco esposte a l la v io lenza de i c a v a l l o n i ; a l t r i si t r o v a n o i n mezzo alle 

du re co ra l l i ne e al le alghe calcaree, f r a le q u a l i i l l o r o f r ag i l e c o r p i c i n o , che si in f range 

con tanta f a c i l i t à , sf ida g l i u r t i p i ù v i o l e n t i del le onde . Ma sul le spiaggie d i rupa te e 

f r i a b i l i , a f f a t to p r i v e d i vegeta l i , i t u r b e l l a r i si s t ab i l i scono nel le sc repo la tu re p i ù sot

t i l i del le roccie , d i rado v i s i b i l i ad occhio n u d o . Se po i a m m e t t i a m o che una piccola 

par te d i ques t ' o rd ine v i v a sul t e r r e n o , cercando sot to la cor teccia del le p ian te , sulle 

fogl ie , nel le u m i d e foreste t r o p i c a l i l ' u m i d i t à necessaria a l la couservaz ione del la p ropr i a 

pel le , e che ne l Bras i le una specie si a f fonda ne l suolo i n t racc ia d i l o m b r i c i , dob

b i a m o r iconoscere l ' a d a t t a b i l i t à v e r a m e n t e m e r a v i g l i o s a d i ques t i o r g a n i s m i . 11 



Nemertini 213 

paragone f r a i l t opo ragno e l 'e lefante o la balena n o n è m e n o 
s i g n i f i c a t i v o dei r a p p o r t i che si osservano nel le d i m e n s i o n i 
de l l ' uno e d e l l ' a l t r o g r u p p o d i t u r b e l l a r i . A l c u n e specie appa r 
tenent i al s o t t o r d i n e dei n e m e r t i n i g i u n g o n o a l la lunghezza 

di 10 m e t r i , r i spe t to a l la qua le la d i m e n s i o n e del le f o r m e 
m i n o r i sta come 4 5 0 0 0 ad 1 . 

S O T T O R D I N E P R I M O 

U N I E UVE E R T I T N T I ( N E M E R T I N I ) 

i l 

m 

m m 

ù 

P r e n d i a m o a cons idera re i N E M E R T I N I (Nemertini). T u t t i 
questi v e r m i h a n n o c o r p o s t r a o r d i n a r i a m e n t e a l lunga to e u n 

po' app i a t t i t o sul Iato a d d o m i n a l e ; sono r a r i s s ime le f o r m e 
in cu i i l co rpo è i n t i e r a m e n t e p i a t t o . Su l m a r g i n e an te r io re 
presentano per lo p i ù due g r u p p i d i occh i . L ' e s t r e m i t à del la 
testa è m u n i t a su l lato i n f e r i o r e d i due a p e r t u r e ; una conduce 
nel tubo in tes t ina le , l ' a l t r a , p i ù elevata, i n una c a v i t à i n cu i 
giace nascosta una p robosc ide a f fa t to speciale, la quale p u ò 
essere protesa con m i r a b i l e v e l o c i t à ad una dis tanza uguale 
ai due t e r z i de l la lunghezza de l co rpo e cost i tuisce u n organo 
d i aggressione. I n m o l t i gener i d i Enopla, co l la probosc ide 
che si s fodera , c o m p a r e una pun ta calcarea. Max Schultze, 
autore d i accurate r i ce rche i n t o r n o a ques t i v e r m i , o s s e r v ò 
parecchie vo l te che i l p icco lo Tetrastemma obscurum, l ungo 
più d i 2 m m . , c o m u n e ne l Mar Ba l t i co e v i v i p a r o , sguaina la 
sua proboscide con f u l m i n e a r a p i d i t à e ferisce g l i a n i m a l i 
c i rcos tan t i , per esempio , g l i a n t ì p o d i , co l lo s t i l e t to che la t e r 
mina . « I n f i l z a t a la preda prescelta, r i t i r a a poco a poco la 

proboscide senza a b b a n d o n a r e la mise ra v i t t i m a e t u t t o i l 
corpo de l n e m e r t i m o s ' ins inua n e l l ' a p e r t u r a p ra t i ca ta c o l -
l ' a rma m i c i d i a l e , per d i v o r a r e l ' a n i m a l e t t o f e r i t o . Dei c r o 
stacei n o n lascia che lo scheletro ch i t inoso , v u o t o . N o n d i 
rado i n e m e r t i n i si r acco lgono i n parecchi i n t o r n o ad u n a n i 
male p i ù grosso, t r a f ì t t o da l l a l o r o p robosc ide , g l i v i b r a n o da 
tutte le p a r t i co lp i d i s t i l e t to , q u i n d i pa r t ec ipano t u t t i ins ieme 
al fes t ino . Scelgono col m a s s i m o d i s c e r n i m e n t o la faccia v e n 
trale del la preda , m e n o resistente, per i n t r o d u r v i la l o r o a r m a 

pericolosa » . Osservando la nos t ra f i g u r a , v e d i a m o , che, sopra 
lo s t i le t to m e d i a n o , fissato ad una sor ta d i elsa, g i ac iono 
d 'ambo i l a t i , ne l cen t ro de l l ' ova l e , parecchie pun te disposte 
i r r e g o l a r m e n t e , d i cu i i l v e r m e , p rev iden te a rc iere , si g iova 

come d i a l t r e t t an t e freccie d i r i s e rva , le q u a l i vengono ado 
perate L u n a d o p o l ' a l t r a . N o n sapp iamo p e r ò finora i n qua l 

modo esse pe rvengano al posto del la pun ta p r i n c i p a l e . 
L a stessa f i g u r a p o t r à presentarc i a l c u n i a l t r i i m p o r t a n t i s s i m i r a p p o r t i d i o r g a 

n izzaz ione de i n e m e r t i n i . Le due sporgenze, collocate a l l ' e s t r e m i t à de l la testa e r i u n i t e 

yo Oc 

ì l i 
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Nemertino quadrioculato 
(Tetrastemma obscurum). 

Ingrandito. 
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da una sor ta d i ponte t rasversale ai due c o r d o n i che se ne staccano per in te rna r s i 
ne l co rpo i n t i e r o , f o r m a n o i l s is tema nervoso , i l quale , per f o r m a e posiz ione, è t ipo 
del sistema nervoso degl i ane l l i d i e degl i a r t r o p o d i s u p e r i o r i . Gl i o r g a n i serpeggiant i 
sono i cosidet t i vasi a c q u i f e r i , i q u a l i , i n c o m i n c i a n d o con i m b o c c h i d e t e r m i n a t i , per

c o r r o n o i l co rpo dei p l a t e l m i n t i e 
cos t i tu iscono una f o r m a speciale di 
o r g a n i r e s p i r a t o r i . Nei p l a t e l m i n t i 

parass i t i vengono invece adoperati 
come o r g a n i d i secrezione. 

* * 

Il genere TETRASTEMMA (Quat
tr'occhi), al quale si r i f e r i scono queste 
osservaz ioni , è uno dei p i ù d i f f u s i ; 

consta d i specie piccole, d i cu i mol te 
g iungono appena al la lunghezza d i 
poch i m i l l i m e t r i , le qua l i si t r a t t en 
gono a preferenza f r a le alghe. Una 

specie b ianca e muc i lagg inosa , la T E 
T R A S T E M M A A G R I C O L A ( Tetrastemma 

agricola), c o m u n e nel le isole Ber-
m u d e , sul t e r reno paludoso coperto 
d i m a n g r o v e , nel le F i l i p p i n e e nelle 
Mascarene, spetta t u t t a v i a a l la fauna 
t e r r agno l a , come parecchi a l t r i ne
m e r t i n i . I l genere Geonemertes venne 

osservato anche i n E u r o p a , i n varie 
serre , dove f u i m p o r t a t o senza dubbio 
con qualche p ian ta esotica. 

I l g r u p p o del le A N O P L E (Anopla) c o m p r e n d e i gener i i n e r m i , c i o è p r i v i d i aculeo 

probosc ida le , contenent i i n par te specie sv i luppa t i s s ime , come i gener i Polia, 
Nemertes e Meckelia. L a Meckelia somatotoma, l unga , p ia t t a e b ianchicc ia , vive 
sul f o n d o m e l m o s o e f r a le c l adofo re cespitose. L a pa ro la somatotoma s igni f ica che 

« d i v i d e i l suo c o r p o ». I n f a t t i , a l p i ù b reve con ta t to , questo a n i m a l e t t o lungo 
2 0 - 6 0 c m . e largo 6 -10 m m . , si spezza a l l ' i s t an te . Pare che c iò d e r i v i i n parte da 

un a t to v o l o n t a r i o e i n par te dai cos ide t t i m o v i m e n t i r i f l e s s i , i n v o l o n t a r i , p rodo t t i 

dal le c o n v u l s i o n i del s is tema nervoso , i r r i t a t o . Come è fac i le suppo r r e , anche i 

musco l i ed a l t r i o r g a n i sono s t r a o r d i n a r i a m e n t e f r a g i l i . N o n r i c e v e t t i m a i una 

Meckelia somatotoma i n t i e r a da i pescator i , che raccogl ievano per m e questo an i 

ma l e t t o ne l la D a l m a z i a e a Tr ies te , nella baia d i Muggia . Per conservar lo intatto 

du ran t e le m i e escurs ion i , ero cos t re t to a co l loca r lo i n u n grosso rec ip ien te , appena 

es t ra t to da l m a r e . V o l e n d o conse rva r lo i n t i e r o per le co l l ez ion i , b i sogna lasciar sgoc
c io la re da l suo c o r p o l 'acqua salsa, po i bagnar lo a l l ' i m p r o v v i s o e abbondantemente 

con acqua calda o a l coo l . Questo s is tema è pu re u t i l i s s i m o ne l la raccol ta dei nemer

t i n i p i ù p i c c o l i , p e r c h è , nel le c o n v u l s i o n i de l l ' agon ia , che spesso n o n d u r a n o p i ù di 

qua lche m i n u t o secondo, essi p r o t e n d o n o la proboscide e n o n sono p i ù i n grado di 

r i t i r a r l a . Pare del resto che n o n so l tan to la testa possa r igene ra re u n a l t r o verme 

Tetrastemma agricola {Telraslemma agricola). 
Ingrandita. 
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Polia crucigera (Polia crucigera). Grandezza naturale. 

per fe t to , m a che anche g l i a l t r i f r a m m e n t i del c o r p o siano i n g rado d i r i acqu i s t a re 
l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e e pos t e r io re . 

U n a l t r a specie c o m u n e è la P O L I A C R U C I G E R A (Polia crucigera), cos ì d e n o m i 
nata p e r c h è i l suo co rpo d i co lor verde-sud ic io con s tr iscie e cerch i b i a n c h i , presenta 

sulla testa u n disegno a croce. Giunge al la lunghezza d i 4 0 c m . Quando agonizza, i n 
s c h i a v i t ù , s fodera la lunga proboscide f i l i f o r m e , che p u ò acquis tare la lunghezza d i 
15 c m . , ed ha lo spessore d i 1 m m . S ' incon t ra per lo p i ù ne i f r a n t u m i d i roccie s o l 
cati dal le ga l le r ie d i a l t r i a n i m a l i scava to r i e sop ra t tu t to nel le roccie calcaree e 
nei gessi. A b i t a pu re i nascond ig l i c i r c o n v o l u t i sparsi ne i r a m i de i c o r a l l i , pu re r i c e r 

cati da u n g r a n n u m e r o d i a l t r i v e r m i e s o p r a t t u t t o da i p icco l i crostacei . S iccome la 
c ladofora cespitosa, c o m u n i s s i m a nel Med i t e r r aneo , si r o m p e f ac i lmen te , è d i f f i c i l e 
es t rar re i n t a t t a la Polia da l le sue r a m i f i c a z i o n i . Peggio ancora quando si t r a t t a d i 
r o m p e r e i pezzi d i rocc ia a co lp i d i m a r t e l l o . Ma, anche i n questo caso, la caccia è 
fac i l i ta ta d a i l a v o r i p r e p a r a t o r i i del le spugne scava t r i c i , le q u a l i , come si v e d r à , pene

t r ano nel le roccie p i ù dure per m o d o da r ende r l e f r i a b i l i sot to le d i t a . A b b i a m o 
tenuto v i v o e i n t a t t o a N a p o l i , per v a r i g i o r n i , l ' a n i m a l e che r a f f i g u r i a m o nel testo. 

I n e m e r t i n i m a g g i o r i osservat i finora popo lano le coste ing les i . R y m e r Jones ne 

descrisse u n o racco l to da l Davis , i n una pubb l i caz ione , che s ' i n t i t o l a : « Vi ta i l l u s t r a t a 
deg l i a n i m a l i » e che c o m p a r v e una c i n q u a n t i n a d ' ann i fa . 

« Col loca i » , dice i l Davis , « u n esemplare d i questa s ingo la r i s s ima specie d i a n i 

m a l i ne l suo e lemento , scegliendo a tale scopo u n rec ip ien te abbastanza spazioso per 
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poterne osservare i l p o r t a m e n t o . Per v a r i r i g u a r d i i l m i o p r i g i o n i e r o si compor t ava 
come una m i g n a t t a , p o i c h é , a n f i b i o t i c o t ino ad u n certo p u n t o , usciva spesso da l 
l ' acqua con una par te del co rpo e si d is tendeva s u l l ' o r l o de l la vaschetta e de l la tavola 
v i c ina , occupando u n a lunghezza d i 3 0 - 6 0 c m . Invece d i g i o r n o r i m a n e v a quasi 
sempre r a g g o m i t o l a t o e t r a n q u i l l o , p u r c h é n o n si percuotessero le paret i della 
vaschetta, cosa che lo d i s tu rbava assai, i nducendo lo a r i t i r a r e l ' e s t r e m i t à cefalica, 

quasi sempre protesa, con u n v i s ib i l e t r e m i t o del co rpo . D i not te questo era meno 
a t t o r c ig l i a to e r i c o p r i v a p e r c i ò quasi tu t t a la vaschetta. E ra sens ib i l i ss imo al la luce, 
che lo faceva subi to c o n t r a r r e , m a n o n r i u s c i i m a i a vedere i suo i occh i . Verso l 'alba 
i l suo corpo era spesso avvo l t o a s p i r a l e : una vo l t a ebb i la soddisfazione d i vederlo 
a t to rc ig l i a to i n tu t ta la sua lunghezza e r i c o n o b b i che esso assume tale at teggiamento 
quando ha in t enz ione d i t r a spor t a r s i da u n luogo a l l ' a l t r o , onde evi ta re i l per icolo 
d ' i n f r a n g e r s i , sp ingendo i n n a n z i la par te an t e r io re de l la sp i ra le . Risolve i n questo 
m o d o la d i f f i c o l t à d i m u o v e r s i , m a l g r a d o la f r a g i l i t à e la lunghezza re la t ivamente 

eno rme del suo co rpo . 
« Nel Nemertes v i v o la lunghezza del co rpo non è va lu tab i l e , p e r c h è questo a n i 

male lo distende e lo accorcia incessantemente , con f a c i l i t à i n c r e d i b i l e . Una vol ta 
osservai che una par te d e l l ' e s t r e m i t à an te r io re occupava quas i 90 c m . sul la vaschetta 
e sul la t avo la e s i r iduceva a p o c h i c e n t i m e t r i appena l ' a n i m a l e ven iva d i s tu rba to . 

Rispet to alle p r o p o r z i o n i de l lo spessore col la lunghezza de l v e r m e r aggomi to l a to o 
disteso, posso accertare che i n ce r t i casi esso d iven ta 2 5 - 3 0 vo l t e p i ù lungo de l sol i to . 
M u t a a lquan to d i colore , a seconda che si d is tende o si accorcia , vo lgendo da l b r u n o -
scuro al ross icc io : i n piena luce presenta una be l la t i n t a p o r p o r i n a . Quando è m o l t o 

accorciato appare quasi ne ro . 
« Dopo 14 g i o r n i d i osservazione, du ran t e i q u a l i ebbi sempre cura d i r i nnova re 

l 'acqua m a r i n a del la vasca, co l loca i i l m i o p r i g i o n i e r o i n una b o t t i g l i a dal col lo largo, 
ne l la quale p e r ò n o n m i f u t r o p p o faci le i n t r o d u r r e i l Nemertes, data la f ac i l i t à p r o 
digiosa con cu i esso si d is tende e si a l l unga . Q u i n d i versa i ne l la b o t t i g l i a la q u a n t i t à 
d i a lcool necessaria. L ' a n i m a l e si contorse spasmodicamente , con t raendos i a lquanto 
e protese d a l l ' e s t r e m i t à del la testa una probosc ide lunga 24- c m . , che p r i m a non aveva 

m a i messo i n mos t r a . 
« N o n avendo m a i p o t u t o va lu ta re la lunghezza de l v e r m e du ran t e la sua v i t a , lo 

m i s u r a i dopo m o r t o e r i c o n o b b i , che, senza la p robosc ide , era lungo a l m e n o m . 6,60. 

Sono cer to , che, quando era v i v o , avrebbe p o t u t o d i s tenders i per m o d o da misura re 

una lunghezza q u a d r u p l a » . 
Possiamo d o m a n d a r c i p e r ò se i n questo caso i l nos t ro osservatore n o n abbia cer

cato d i r i f e r i r s i ag l i assert i c o n c o r d i de i pesca tor i , secondo i q u a l i i l nos t ro ve rme 

pot rebbe pe rven i r e a l la lunghezza d i 3 0 m e t r i . 
Negl i acquar i b isogna o f f r i r e o p p o r t u n i t à a quest i n e m e r t i n i m a g g i o r i d i a t to r 

c ig l i a r s i i n t o r n o ai sassi e a l le a lghe, come f a n n o ne l l a v i t a l i b e r a , per cu i acquistano 
l 'aspetto d i g o m i t o l i i n t r i c a t i . 

I n e m e r t i n i d i m a r e si t r a t t engono a p re fe renza nelle acque basse; si conoscono 

sol tanto due specie abissal i , che v i v o n o a l le p r o f o n d i t à d i 1 8 0 0 e 2 5 0 0 m e t r i . 

Una specie pelagica (Pelagonemertes Rollestoni) spetta a l l 'Oceano I n d i a n o e venne 

g i à descr i t ta da Lesson come u n m o l l u s c o , da l u i c h i a m a t o Pterosoma pianum. È un 

a n i m a l e a f fa t to t rasparente , i cu i o r g a n i i n t e r n i , e sop ra t tu t to l ' appara to d igerente d i 

co lor b runo-cas tagno , spiccano i n m o d o s ingo la r i s s imo . I l co rpo d e l l ' a n i m a l e si assot

t ig l i a a lquan to da l lo i n n a n z i a l lo i n d i e t r o e presenta c inque p a r t i co l loca te l ' i m a d ie t ro 
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Pterosoma planum. Ingrandito. 

l ' a l t ra e d i s t i n t e da in tacca tu re l a t e r a l i , d i cu i la p i ù an te r io re è lunga come le q u a t t r o 

successive prese in s i eme e si a l la rga f o r m a n d o due sor ta d i a l i , pe rme t t endo a l l ' a n i 
male d i nuo ta re . 

* 
* * 

I l genere Malacobdella, in teressante sot to m o l t i r a p p o r t i , spetta a i n e m e r t i n i ; 

v ive a l lo stato parassi ta i n c e r t i m o l l u s c h i (Gyprina islandica, Mya truncata e 
M. arenaria), dove n o n è d i f f i c i l e r i n t r a c c i a r l o f r a le b r anch i e e i l co rpo del suo 

ospite. L a f o r m a del suo co rpo è s i n g o l a r m e n t e m o d i f i c a t a da l m o d o d i v i v e r e . I n f a t t i 

i l co rpo d i questo a n i m a l e è b reve e l a rgo ed ha acquis ta to a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re 

un appara to p rens i l e , rappresenta to da una in fossa tu ra succia t r ice , abbastanza spiccata. 
Era n a t u r a l e , che, p r i m a d i svelare ai n a t u r a l i s t i le sue p r o p r i e t à ana tomiche , questo 

ve rme venisse classif icato e r roneamente dal p u n t o d i vista s is temat ico , c i o è conside
ra to o r a c o m e una m i g n a t t a , o ra come u n t r e m a t o d e ed ora come una f o r m a i n t e r 

media f r a ques t i due g r u p p i d i v e r m i . O g g i d ì lo si r i t i e n e u n n e m e r t i n o m o d i f i c a t o 
da l la v i t a parass i ta r ia . 
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Lo s v i l u p p o d i a l cun i n e m e r t i n i v i v e n t i esclus ivamente nel m a r e è cos ì s trano, 
che n o n poss iamo t ra lasciare d i f a rne breve menz ione . 

Quasi t u t t i i n e m e r t i n i sono d i v i s i sessualmente; a lcun i depongono le uova disposte 
a c o r d o n i o a c ingo lo , ne l quale da p r i n c i p i o r i m a n g o n o appiccicate al corpo materno 
median te una secrezione mucosa , che s ' indur isce , finché la m a d r e stessa n o n esce dal 

c i n g o l o . Le la rve d i ce r t i n e m e r t i n i , sgu
sciando d a l l ' u o v o , presentano un aspetto così 
speciale, che nessuno le crederebbe ta l i , 
quando n o n fosse nota la m e t a m o r f o s i a cui 

vanno soggette. Una f o r m a l a rva l e , t ipica, 
ch i ama ta Pilidium, quando esce da l l 'uovo, 
ha l 'aspetto d i u n e lmo o d i una celata. È 
i n t i e r a m e n t e coper ta d i c ig l i a e nel la parte 
super io re t e r m i n a i n una pun ta lunga ed 
aguzza, o i n u n c iu f fo d i c ig l ia r ig ide e più 
lunghe , come una celata. L ' e l m o ha una 
parete dopp ia , p o i c h é questa non occupa 
i n t i e r a m e n t e lo spazio, che nei v e r i e lmi é 
dest inato ad accogliere la testa della per
sona che l i po r t a . L a l a rva cos ì conformata 
nuo ta per qualche t empo presso la super

f icie del l ' acqua : i n t an to s u l l ' e l m o si sv i l uppano le guancie , l ' o r l o an t e r io r e si t rasforma 
i n f r o n t e e l ' o r l o pos te r io re i n nuca . Tu t t e queste p a r t i nuove sono or la te d i ciglia. 
Nella par te i n t e r n a d i questo s t r an i s s imo an ima le t t o si s v i l u p p a i l n e m e r t i n o , i l quale, 
pe rvenu to ad u n cer to g rado d i m a t u r i t à e d ' i nd ipendenza , vale a d i r e , quando si è 
coper to d i c ig l i a , i n c o m i n c i a a fare qualche m o v i m e n t o , q u i n d i pe r fo ra i l Pilidium e 

se ne va v i a nuo t ando . I I Pilidium stesso r i m a n e ancora i n v i t a per qualche tempo, 
sebbene p r i v o del g iovane n e m e r t i n o , a cu i p r i m a dava r i c e t t o . U n ' a l t r a f o r m a larvale, 
t ip ica , un po ' p i ù sempl ice , prende i l n o m e d i L A R V A D I D É S O R . 

S O T T O R D I N E S E C O N D O 

ZEL^IBZDOOEXJI (RHABDOCOELA) 

L'ordine seguente, costituito dai RAUDOCELI (Rhabdocoela), comprende una serie 

d i t u r b e l l a r i quas i esc lus ivamente m i c r o s c o p i c i , i l cu i t u b o in tes t ina le n o n è a l t r o c h é 

un sacco cieco, a l qua le conduce una f a r i n g e assai muscolosa . Se adopero i n questo 

caso l 'espressione d i sacco cieco, devo p e r ò m o d i f i c a r n e i l s i gn i f i ca to i n seguito ad 

i m p o r t a n t i s s i m e e recen t i scoperte . A d o g n i m o d o ne l l a m a g g i o r par te dei R A B D O C E L I 

i l c ibo giace agg lomera to come i n u n sacco; m a g iova no ta re che questo sacco ha le 

q u a l i t à special i de l lo s tomaco d i u n m a m m i f e r o ; e c i o è una c a v i t à con pare t i proprie 

e d e t e r m i n a t e . La c a v i t à s tomacale e in tes t ina le è p iena d i u n a sostanza albuminosa, 

che f o r m a una par te d e l l ' o r g a n i s m o e ne l la quale i l c ibo v iene i n t r o d o t t o , per essere 

d i g e r i t o . 
La d iv i s i one de i n o s t r i r abdoce l i i n f a m i g l i e si f onda su l la pos iz ione e sulle pro

p r i e t à del la bocca e de l la f a r i n g e e su quel le dei c o m p l i c a t i s s i m i o r g a n i r i p r o d u t 

t o r i , e r m a f r o d i t i . Nel la m a g g i o r pa r t e dei casi la cogn iz ione dei c a r a t t e r i esterni è 
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i n s u f f i c i e n t e per d e t e r m i n a r e la specie; a tale scopo b isogna r i c o r r e r e a l l ' a n a t o m i a 
mic roscop ica . S a r à o p p o r t u n o esporre a l c u n i ca r a t t e r i specia l i del le f a m i g l i e con tenen t i 
qualche genere t i p i c o . 

Le specie del genere Prostomum v i v o n o neg l i s t agn i , ne i fossi e ne l m a r e . Questi 
m i n u s c o l i , m a v i v a c i s s i m i a n i m a l e t t i , p resentano a l l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e , aguzza, del 

co rpo , una p robosc ide p r o t r a t t i l e ( f i g . 1 a), che r i c o r d a la p robosc ide de i n e m e r t i n i , 

essendo pure con tenu ta i n una c a v i t à speciale, che n o n è i n r a p p o r t o col t ubo i n t e 

st inale e avendo l ' un i co scopo d i soggiogare la p reda . L ' a p e r t u r a boccale è lon tana 

d a l l ' e s t r e m i t à an t e r io r e de l co rpo , giace sul la to a d d o m i n a l e e da essa sporge l 'esofago 
muscoloso ( f i g . 1 b), d i cu i 
l ' an ima le si g i o v a per a t 
taccarsi a l la preda e suc
ch i a r l a ; la sua preda consta 

per la m a g g i o r par te d i 

crostacei m i c r o s c o p i c i . A l l a 
e s t r e m i t à p i ù grossa, quasi 

c l a v i f o r m e , del co rpo , si 
osserva i n u n a gua ina u n 
for te aculeo, i l quale p r o 
bab i lmen te è i n r a p p o r t o 

cogli o r g a n i r i p r o d u t t o r i , 
e, come è faci le r iconoscere 
sopra i s i n g o l i e s emp la r i , 
costituisce pure u n o rgano 

d i f ens ivo . V i d i sovente che una specie, a cu i d i ed i i l n o m e d i Prostomum furiosum, 
appena si t r o v a v a i n una pos iz ione c r i t i c a , pungeva f u r i o s a m e n t e col l ' aculeo g l i 
ogget t i c i r cos t an t i , come una vespa p r i g i o n i e r a . 

I l genere Convoluta ha u n aspetto al t u t t o speciale. I n c u r v a n d o i n basso le s o t t i l i 
pa r t i l a t e r a l i de l c o r p o , i l nos t ro a n i m a l e t t o acquis ta la f o r m a d i u n car toccio d i car ta . 

La c a v i t à boccale , i m b u t i f o r m e , giace s u l l ' a d d o m e ed è preceduta da una vescichetta, 
che rappresenta l ' o rgano u d i t i v o . Nei m a r i s e t t en t r i ona l i v i v e la Convoluta paradoxa, 
lunga pa recch i m i l l i m e t r i . A l t r e specie in te ressan t i , d i c o l o r verde , spet tano al M e d i 

ter raneo ed a l l ' A t l a n t i c o . L a t i n t a ve rde non è una p r e r o g a t i v a d i ques t i a n i m a l i , m a 
dipende da l le alghe g i acen t i nel la massa del l o r o c o r p o . H a b e r l a n d t o s s e r v ò con m o l t a 

d i l igenza ques t i r a p p o r t i i n una specie p r o p r i a della costa francese bagnata d a l l ' A t l a n 
tico (Convoluta roscoffiensis). Le a lghe n o n d i f f e r i s cono ne l la s t r u t t u r a da que l le 

che v i v o n o a l l ' a p e r t o , m a sono m u n i t e d i u n i n v o l u c r o specia le ; estrat te d a l l ' a n i m a l e , 
m u o i o n o i n poco t e m p o , n o n avendo la p r o p r i e t à d i po te rs i r i ve s t i r e d i una m e m 
brana ce l lu la re , p r o t e t t r i c e . Questa mancanza d ' i n v o l u c r o rappresenta uno sv i l uppo 
regressivo, d e t e r m i n a t o da l l a p ro tez ione che la Convoluta concede al le alghe d i cu i 

t r a t t i a m o . Queste f a n n o o r m a i par te del tessuto del l o r o ospite e g l i p e r m e t t o n o d i 
ass imi la re i l c ibo , p roducendo , col la l o r o m o l t i p l i c a z i o n e , sostanze o rgan iche da 

sostanze i n o r g a n i c h e . È p r o b a b i l i s s i m o che le c o n v o l u t e adul te cessino d i mang ia r e 
i n d i v i d u a l m e n t e . Spesso r i m a n g o n o i m m o b i l i per ore e g i o r n i i n t i e r i sul le alghe, 

esponendo al la luce la m a g g i o r par te del l o r o c o r p o . Ma l 'a lga verde , per e f fe t to de l la 
c l o r o f i l l a , p u ò ass imi la re so l tan to grazie al la luce ; p e r c i ò i l v e r m e o f f r e a l suo ospite 
le m i g l i o r i c o n d i z i o n i d i v i t a , quando espone i l co rpo per m o d o da r i cevere i l m a g g i o r 

n u m e r o poss ib i le d i r a g g i l u m i n o s i . Met tendo l en tamen te i n m o t o i l p a r e n c h i m a , la 

1, Prostomum. a, proboscide; b, apertura boccale con apparato 
succiatore; 2. Convoluta ; 3, Vortex. Ingranditi. 
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Convoluta separa u n g ran n u m e r o d i m i n u t i s s i m e par t i ce l l e d i p l a sma , estrae d a l 
l ' a lga nuda g r a n u l i d i a m i d o e la depura i n cer to m o d o . H a b e r l a n d t suppone che forse 
l 'a lga possa cedere per osmos i qualche p r o d o t t o a s s imi lab i l e . L 'acqua dolce non 

alberga nessuna specie d i questo genere. 

Trascorrendo sopra una serie di generi, osservati da me e da altri naturalisti nel 
Medi te r raneo , passiamo a l genere Mesostomum, m o l t o i m p o r t a n t e e r i cch i ss imo di 
specie. L ' a p e r t u r a boccale d i quest i a n i m a l e t t i , per la m a g g i o r par te a p p i a t t i t i , giace 
su l l ' addome , press'a poco nel cen t ro , p i ù i n n a n z i i n certe specie, p i ù i n d i e t r o i n al tre. 
Nel la c a v i t à boccale si t r o v a una f a r inge sfer ica , o rgano prens i le e succiatore, che 
viene adoperato per g h e r m i r e e succhiare g l i a n i m a l i v i v i . Una del le specie p i ù belle 

è i l Mesostomum Ehrenbergii, 

che g iunge quasi a l la lunghezza 
d i 1 c m . e i n p r i m a v e r a e i n 
estate abbonda nel le praterie 
i nonda te dal la p iena de i fiumi e 
n e g l i s tagni da l f o n d o l imac

cioso, sparsi d i g i u n c h i e canne. 
Quan tunque t rasparente come i l 

ve t ro e f r a g i l i s s i m o i n apparenza, questo v e r m e è u n pe r fe t to nuo ta to re . Per lo p iù 
si aggi ra t r a n q u i l l a m e n t e ne l l ' acqua , con m o v i m e n t i o n d u l a t o r i de i m a r g i n i del corpo, 
oppure sc ivola sug l i s te l i del le p ian te . D i s tu rba to , per esempio d a l l ' i n c o n t r o i m p r o v 
viso con u n coleot te ro natante , si scuote quasi t r e m a n d o e serpeggia co l la ve loc i t à e 
c o l l ' a g i l i t à del le m i g n a t t e . È in teressant i ss imo i l m o d o con cu i s ' impadron i sce delle 
da fn ie p i ù grosse e dei c i p r i d i per s u c c h i a r l i . L i prende a u n dipresso come si p ren 
derebbero le mosche colle m a n i : f o r m a c i o è una c a v i t à , avv i c inando l ' e s t r e m i t à poste
r i o r e a l l ' e s t r e m i t à an t e r io r e de l co rpo , d i cu i r i p i ega i n o l t r e i m a r g i n i l a t e r a l i . Da 
p r i n c i p i o i l crostaceo p r i g i o n i e r o si d i m e n a con f u r o r e , m a i n b reve i l Mesostomum 
riesce ad a p p l i c a r g l i sul co rpo la poderosa f a r i nge . A l l o r a l a d a f n i a cessa d i r i v o l t a r s i ; 
i l suo v a m p i r o t o r n a a d i s tenders i e v i d i spesso u n a l t r o Mesostomum aggregarsi al 
v i n c i t o r e per d i v i d e r e con questo t r a n q u i l l a m e n t e la p reda . M o l t i r abdoce l i , non 

escluse le specie de l genere Mesostomum, h anno u n appos i ta secrezione per cat tu

r a r e la preda . L a sede del le ce l lu le che secernono i l m u c o è cos t i tu i t a dal la linea 
a d d o m i n a l e med iana . 

Una del le f o r m e p i ù s t rane è i l Mesostomum tetragonum, r a f f i g u r a t o ne l testo, 

che p u ò acquis tare la lunghezza d i 1 c m . ed ha una t i n t a b r u n o - g i a l l a . L o t r o v a i spesso 

n e l l ' E l b a , i n c e r t i p icco l i s tagni f o r m a t i da l le p iene del fiume, i q u a l i nell 'estate si 

disseccano. Le due macch ie o c u l a r i , nere , e la bocca si t r o v a n o nel la stessa posizione 

i n cu i le v e d i a m o nel Mesostomum Ehrenbergii. G u a r d a n d o l o i n u n piccolo ve t ro da 

o r o l o g i o , appena coper to d 'acqua, appare so t t i l e e p i a t t o ; m a , q u a n d o nuota l ibe ra 

men te , presenta d ' a m b o i l a t i de l c o r p o due l o b i s p o r g e n t i a guisa d i p i n n e , i qua l i 

s co r rono f r a le due e s t r e m i t à aguzze de l c o r p o e c o m p i o n o m o v i m e n t i o n d u l a t i . Una 

specie (Mesostomum personatum) s i d i s t ingue per la s t r a o r d i n a r i a v a r i e t à d i co lo r i , 

che presentano i s ingo l i i n d i v i d u i : ques t i i n f a t t i possono essere g i a l l i , b r u n i , b r u n o -

n e r i , n e r i s s i m i , d i co lo r v e r d e - v e l l u t a t o e a z z u r r o - s c u r i . S iccome quas i t u t t e le al tre 

specie d i Mesostomum ed a l t r i r a b d o c e l i si t r a t t engono i n acque, che i n certe stagioni 

s i disseccano, è l ec i to s u p p o r r e che la l o r o conservazione vada soggetta a l le stesse 

circostanze che accompagnano que l l a dei crostacei i n f e r i o r i , coi q u a l i essi conv ivono 
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e che, dopo le piene del le acque e le p ioggie v i o l e n t e , appa iano come per opera d i un 

i n c a n t e s i m o . Anche i r abdoce l i depongono uova p ro te t t e da u n guscio d u r o , le q u a l i 

conservano a lungo le l o r o p r o p r i e t à d i s v i l u p p o . T r o v a i va r i e specie i n piccole pozze 
d i pochi m e t r i q u a d r a t i d i estensione, su l cu i f o n d o , p rosc iuga to per v a r i e se t t imane 
dai c a l o r i e s t i v i , raccolsi le uova d i u n Mesostomum, che p o r t a i meco a casa e d i cu i 

p romoss i lo s v i l u p p o , i na f f i ando le con u n p o ' d 'acqua. A l l e m i e osservaz ioni c o r r i s p o n 

dono pure que l le d i Schneider , da l le q u a l i r i s u l t a che i mesos tomi depongono una 
serie d i uova i n v e r n a l i dal guscio d u r o ed una serie d i uova estive dal guscio f r ag i l e 
e so t t i le , per cui ne l l o r o processo r i p r o d u t t i v o si osserva u n o scambio regolare , 

i n q u a n t o c h è le u o v a est ive si s v i l u p p a n o per au to - fecondaz ione e le uova i n v e r n a l i 
median te una rec ip roca fecondaz ione . Le uova de i mesos tomi sono genera lmente 

d iscoidi e presentano u n ' i n f o s s a t u r a cen t ra le . 
I n certe specie le uova hanno t a l v o l t a u n guscio m o l l e e t r a spa ren te ; i r a m p o l l i 

ne sgusciano n e l co rpo m a t e r n o ; ne i r abdoce l i quest i n o n vanno m a i sogget t i a 

nessuna m e t a m o r f o s i . 

L o stesso avv iene ne l l a f a m i g l i a deg l i S C H I Z O S T O M I , c h i a m a t i i n tedesco « v e r m i 
dalla bocca fessa » , p e r c h è la l o r o bocca, foggia ta a guisa d i fessura, giace d i n a n z i 
agli occhi . D ie t ro e a qua lche dis tanza dag l i occhi si t r o v a la ventosa, paragonabi le 

alla f a r inge de i m e s o s t o m i . 
Per u n ' a l t r a f a m i g l i a i l Vortex ( f i g . 3, pag . 1 1 9 ) è i l genere t i p i c o : ha una f a r i nge 

muscolosa, foggia ta a bo t te , giacente d i e t r o l ' ape r tu ra boccale, su l la to i n f e r i o r e d e l 
l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e del co rpo . Le specie del geuere Vortex n o n ol t repassano, per cos ì 

Schizostoma (SchizosIonia productum). Ingrandito 200 volte. 

d i re , le d i m e n s i o n i mic roscop iche , i l che s ign i f ica che le specie m a g g i o r i , pel n a t u r a 

lista, sono v i s i b i l i ad occhio n u d o . Tale è i l caso, per esempio , pe l V truncatus, m o l t o 
d i f fuso , d i co lo r n e r o - b r u n i c c i o , c o l l ' e s t r e m i t à an t e r io r e de l c o r p o t r o n c a ; lo stesso 

possiamo d i r e r i g u a r d o al be l l i s s imo V viridis, ve rde , che mena v i t a sociale ed è 
uno degl i a n i m a l i i n f e r i o r i m e n o n u m e r o s i , d i cu i la t i n t a verde d ipende da l l ' agg lo 

meraz ione de i co rpusco l i d i c l o r o f i l l a , che co lo rano le p ian te . VAnoplodium, appar 

tenente ad u n g r u p p o s t r e t t amen te a f f ine a l genere Vortex, è u n parassita che si 
t r a t t i ene ne l la c a v i t à ce lomica del le o l o t u r i e , le q u a l i spet tano agli e c h i n o d e r m i . Pare 
del resto che f r a i r abdoce l i si possano annove ra re d i v e r s i parass i t i . Conosciamo, per 

esempio, una f o r m a ( G r a f f i l a muricicolla) che s ' incont ra p e r f i n o i n n u m e r o d i 
dod i c i e sempla r i nei r e n i de l m o l l u s c o del la p o r p o r a . Anche i g r a n c h i e i l i m u l i 
a lbe rgano parecch i r abdoce l i pa rass i t i ; un tun ica to azzu r ro e compos to (Botryllus 

violaceus) è ab i t a to spesso da una p lanar ia azzur ra . 
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L a r i p r o d u z i o n e dei r abdoce l i n o n è so l tanto sessuale, m a i n ce r t i casi anche ases
suale. Quasi tu t te le specie sono dotate d i po t en t i a t t i t u d i n i r i g e n e r a t r i c i , p o i c h é non 

sol tanto l ' i n d i v i d u o p rogen i to re , m a anche la 
porz ione contenente la massa nervosa cen
t ra le , è i n g rado d i sos t i tu i re le p a r t i recise; 
queste p o i , se n o n sono t r o p p o piccole, possono 
t r a s f o r m a r s i i n v e r m i p e r f e t t i . 

Osserv iamo sovent i ss imo, per n o n d i re quasi 
sempre , che, quando u n an ima le i n f e r io re è 
do ta to i n ta le g rado d i questa a t t i t ud ine , se ne 
g iova spontaneamente per d i v i d e r s i e r i p r o 
d u r s i . Questa r i p r o d u z i o n e asessuale venne pure 
osservata parecchie vo l t e ne i r abdoce l i . I n certe 
specie è forse accidentale , m a i n a l t re si pre
senta come u n f e n o m e n o n o r m a l e e costante 
del la v i t a . La osse rv iamo, per esempio, i n tal i 

c o n d i z i o n i ne i gener i Microstomum e Steno-
stomum, a l qua le u l t i m o appar t iene lo S T E N O -

S T O M A (Stenostomum monocelis). La stretta 
ape r tu r a boccale (o) seguita da l la fa r inge non 
m e n o s t re t ta , i l c o r p o a l lunga to e certe altre 
p a r t i c o l a r i t à ana tomiche d i s t inguono i l genere 
Stenostomum. La vescichet ta ch iara (s ) , gia
cente d i n a n z i a l l a bocca, è u n organo vis ivo e 
forse anche u n organo u d i t i v o ; come abbiamo 
det to , per m o l t o t e m p o venne osservata soltanto 
i n a l cun i gener i p r o p r i de l m a r e . Per lo specia

l is ta la f o r m a r a f f i g u r a t a ne l testo, v ivente nei 
c o n t o r n i d i Graz, è una specie t r a n s i t o r i a che 
ci conduce a l genere Monocelis. Osserviamo 

i n o l t r e ne l nos t ro a n i m a l e t t o u n vaso acquifero 
serpeggiante (V) , d i cu i le d i r a m a z i o n i spiccano 
so l tan to qua e là , con una f o r t e lente d ' i ng ran
d i m e n t o . Ma i l f a t to che c ' interessa maggior

mente è la f o r m a z i o n e del le g e m m e all 'estre

m i t à pos te r iore de l co rpo , f a t to che c i r ichiama 
al la men te la s to r ia de l processo r i p r o d u t t i v o 

degl i a n e l l i d i Na'is, Autolytus e Myrianida. 
Nel mese d i g iugno , i n cu i ebb i o p p o r t u n i t à di 

osservare a l ungo ques t i a n i m a l e t t i , t r o v a i di 

r ado un i n d i v i d u o i so la to , m a per Io p iù un 

« a n i m a l e a n t e r i o r e » m a d r e con u n « animale 

pos te r io re » , che ne rappresen tava la gemma 

f ig l i a l e . La m a d r e p r o v v e d e pure i n a l t r o modo 
a l la conservazione de l la specie, p o i c h é i l suo 

a d d o m e cont iene u n v i s i b i l e g r u p p o d i uova (e). 

I n a t u r a l i s t i fecero accurate e numerose osservazioni i n t o r n o al la d iv i s ione dei 

m i c r o s t o m i . As t raz ione fa t ta d a l l ' i n v o l u c r o del co rpo e dal le f o r m a z i o n i relat ive, 

Slenosloma (Slci/ostominn monoi-elis) 
Molto ingrandito. 
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come p u r e da l p a r e n c h i m a , anche l ' i n t e s t i no e i due n e r v i l a t e r a l i , da l co rpo m a t e r n o 

passano ne l la g e m m a , per m o d o che le n e o - f o r m a z i o n i che v i si p r o d u c o n o ( ce rve l l o , 
occhi , foss ic ine v i b r a t i l i , bocca, f a r inge e gh iando le ) sono v e r i f e n o m e n i d i r i g e n e 

raz ione (W agne r ) . La d iv i s i one p u ò i n c o m i n c i a r e successivamente i n va r i e p a r t i del 
corpo , da l lo i n d i e t r o a l lo i n n a n z i , p r i m a che l ' u l t i m a g e m m a , p i ù an t ica , si s tacchi ; 

si f o r m a n o p e r c i ò catene specia l i , come ne l l a ten ia , ne l le q u a l i numerose g e m m e , 
disposte le une d i e t r o le a l t r e , penzolano d a l l ' i n d i v i d u o m a t e r n o . 

1 m i c r o s t o m i sono e r m a f r o d i t i p r o t e r o g e n e t i c i ; g l i stessi i n d i v i d u i , da p r i n c i p i o d i 
sesso f e m m i n i l e , d i v e n t a n o p i ù t a r d i d i sesso m a s c h i l e ; n o n m a n c a n o p e r ò i v e r i 

e r m a f r o d i t i , m u n i t i c o n t e m p o r a n e a m e n t e deg l i a t t r i b u t i m a s c h i l i e f e m m i n i l i ; i n essi 

tu t tav ia le g e m m e presentano per lo p i ù i n u n da to p e r i o d o d i t e m p o u n sesso costante. 
La r i p r o d u z i o n e asessuale si c o m p i e d u r a n t e la buona stagione d e l l ' a n n o ; se p o i le 

cond iz ion i genera l i d i v e n t a n o f a v o r e v o l i a l lo s v i l u p p o del la specie, suben t ra la r i p r o 

duzione sessuale, le cu i cause d e t e r m i n a n t i consis tono p r o b a b i l m e n t e nel la magg io re 
d i f f i co l t à d e l l ' a l i m e n t a z i o n e , ne l l a fa t ica a cui va i n c o n t r o la catena per n u t r i r s i , n o n 

potendosi m u o v e r e come v o r r e b b e e n e l l ' a l i m e n t a z i o n e r e l a t i v a m e n t e p i ù faci le degl i 
i n d i v i d u i i so l a t i . I n t a l i c i rcostanze la r i p r o d u z i o n e de i m i c r o s t o m i si p u ò d i r e 
a l ternata . 

S O T T O R D I N E T E R Z O 

DENDROCELI (DKXDROCOELA) 

I membri del terzo ordine (Dendrocoela), il cui nome sistematico indica la strana 
f o r m a r a m i f i c a t a del l o r o t u b o in tes t ina le , sono assai p i ù accessibil i a l l 'osservazione 
dei n a t u r a l i s t i , p e r c h è p i ù gross i . U n ' a p e r t u r a col locata sul lato a d d o m i n a l e de l co rpo 

Dendrocela ingrandita 5 volte. 

conduce i n una c a v i t à , che accogl ie , d u r a n t e i l r i poso , u n o rgano fa r ingeo s t r a o r d i n a 
r iamente p r o t r a t t i l e . Appena l ' a n i m a l e si accinge a mang ia r e , ques t 'o rgano viene p r o 
t ra t to e i n apparenza lo si d i rebbe dota to d i una v i t a l i t à p r o p r i a . Esamina to da so lo , 
ana tomicamen te , pare u n v e r m e b i anch i cc io , i n d i p e n d e n t e , p o i c h é con t inua a m u o 

versi per qua lche t e m p o , si apre , t r angug ia e i n g h i o t t e ancora . I l t ubo in tes t ina le 

annesso a questa f a r i n g e , a n z i c h é u n ve ro canale, è p iu t tos to una c a v i t à d i g e r e n t e ; 
consta d i u n r a m o p r i n c i p a l e d i r e t t o a l lo i n n a n z i e d i due r a m i l a t e r a l i , che si p r o 
t raggono a l l ' i n d i e t r o e sono accompagna t i da u n n u m e r o p i ù o meno considerevole 
di r a m i e r a m i f i c a z i o n i s u p p l e m e n t a r i , a f o n d o cieco. Nuo tando le p l ana r i e c o m p i o n o 
coi m a r g i n i de l co rpo sp icca t i m o v i m e n t i o n d u l a t o r i , s i m i l i a q u e l l i d i due r e m i , che 

si s o l l e v i n o da l l ' a cqua e v i si a f f o n d i n o a l t e r n a t a m e n t e ( S c h m a r d a ) . M o l t i presentano 
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nel la pelle specia l i f o r m a z i o n i d u r e , foggiate a guisa d i ve rghe t te , che i n cer t i casi 
(Bipalium dendropliilum) sono cos ì numerose , che la pelle acquis ta una notevole 
s o l i d i t à . Da p r i n c i p i o queste f o r m a z i o n i g iac iono i n cel lule e i n p r o l u n g a m e n t i ce l lu
l a r i e a poco a poco pe rvengono a l la super f ic ie del la pel le . L a l o r o i m p o r t a n z a non è 

ancora ben nota . L e h n e r t par la ne l seguente m o d o d i t a l i f o r m a z i o n i r i spet to ad una 
p lanar ia t e r r agno la (Bipalium kewensé): « Le verghe t te cutanee sono d i due sorta: 
b r e v i , grosse e c l a v i f o r m i quel le che sor reggono la pelle, lunghe , s o t t i l i e filiformi le 
a l t re , che si possono ch iamare aghi cu tane i . Le p r i m e n o n si vedono se l ' an ima le non 

è f e r i t o ; g l i agh i cutanei c o m p a i o n o invece appena i l v e rme si eccita per qualsiasi 
ragione ». A l t r i n a t u r a l i s t i , come Schneider e G r a f i , n o n d à n n o a queste fo rmaz ion i 

l ' i m p o r t a n z a d i vere a r m i , m a le cons iderano p iu t tos to come appara t i d i a l t r a natura. 
Schneider l i crede o r g a n i d i ecc i tamento e l i paragona ai d a r d i a m o r o s i delle chioc
c i o l e ; G r a f i d à l o r o un icamen te l ' i m p o r t a n z a d i o rgan i u r t i c a n t i poco s v i l u p p a t i , s imi l i 
a q u e l l i t an to d i f f u s i nel le meduse e ne i p o l i p i ; crede p e r ò che sol tanto i n poche specie 
si present ino i n f o r m a d i fili e che vengano adoperate d i r ado come a r m i ; a suo 
parere n o n sono a l t r o che o r g a n i t e r m i n a l i d i n e r v i d i senso. 

a 

I l genere Planaria comprende t u t t i i dendroce l i m u n i t i d i due occhi s u l l ' e s t r e m i t à 
an t e r io re del co rpo e d i f f u s i nel le nos t re acque d o l c i . Una del le specie m a g g i o r i , che 

b ol trepassa la lunghezza d i 2 c m . , è la P L A N A R I A B I A N C O - L A T T E A 

» \ (P. lactea), la quale , come quasi t u t t e le a l t r e , si t ra t t iene sotto 
•:A, i sassi, t ra le fog l ie dei g i u n c h i e sul la faccia i n f e r i o r e delle 

fogl ie del le n in fee . Questa specie pe rme t t e a i n a t u r a l i s t i d i osser

vare le r a m i f i c a z i o n i de l suo in t e s t i no , senza r o v i n a r l a . Espo
nendo l ' a n i m a l e a l la luce d i r e t t a , l ' i n t e s t i n o appare ner iccio e si 
r i s ch ia ra appena lo si osserva colla lente , i n u n recipiente di 

ve t ro , a luce trasmessa. Come le specie a f f i n i , la p l ana r i a bianco-
lattea f o r m a col le uova u n bozzolo tondeggian te grosso come la 
capocchia d i uno sp i l lo e lo appicc ica a i sassi e a l le piante . 

Tu t t e le p l ana r i e b r u n e , osservate ne l la G e r m a n i a centrale e 
m e r i d i o n a l e , f u r o n o considera te per m o l t o t e m p o come apparte

n e n t i ad u n a sola ed un ica specie, Planaria torva. Io d imostra i 

l'uiAjceiis laevigaia. C f ì e ' n Ge rman ia esistono per lo m e n o q u a t t r o specie dist inte di 
a, animale completo; p l ana r i e , cara t ter izzate da l la f o r m a es terna e da costant i diffe-

Le fì<nìre sono in»r r e n z e ana tomiche . I l l o r o p o r t a m e n t o ne l la v i t a l i be r a e i n schia
v i t ù n o n è p u n t o interessante . Col loca t i i n u n acquar io , questi 

a n i m a l e t t i si m o s t r a n o per qualche t e m p o i r r e q u i e t i , nuo t ano qua e l à , vanno in 

t raccia de i nascondig l i p i ù s cu r i e v i si r a n n i c c h i a n o , r i m a n e n d o a lungo i m m o b i l i e 
t r a n q u i l l i . 

* 
* * 

Questi r agguag l i possono essere r i f e r i t i anche al genere Polycelis, pu re nostrale. 

La piccola Polycelis laevigata, che r a f f i g u r i a m o nel testo, g iunge a l l a lunghezza di 

1 c m . ; è c o m u n i s s i m a i n p i a n u r a e nel le acque s tagnan t i e presenta m o l t i occhi 

come l ' a l t r a specie congenere . T u t t o i l m a r g i n e d e l l ' e s t r e m i t à an t e r io r e de l corpo è 

coper to d i una fila d i 3 0 - 5 0 occh i . P i ù c o m u n e ancora è la P nigra, l a rga e a r ro

tonda ta ne l la par te an t e r io r e e i n t i e r a m e n t e nera . Una v a r i e t à b r u n i c c i a ab i t a i luoghi 
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p o p o l a t i da l l a specie nera . L ' a l t r a specie (P. cornuta) si t r a t t i e n e a preferenza nel le 

acque m o n t a n e m o l t o c o r r e n t i , f r edde e o m b r e g g i a t e ; s ' i ncon t ra , per es., a m i l i o n i nei 

rusce l l i de i m o n t i del la S t i r i a . Venne pu re r i n t r a c c i a t a ne l la Foresta d i T u r i n g i a . È 
una del le p l ana r i e p i ù e legant i e p i ù s o t t i l i e si d i s t ingue per la presenza d i due 

lob i ce fa l ic i t e n t a c o l i f o r m i , che la r e n d o n o s i m i l e a certe l imacce . Una vo l t a , avendo 
raccol to n u m e r o s i e s e m p l a r i d i questa 
specie, l i p o r t a i a casa e l i co l loca i i n 

un rec ip ien te d i ve t ro ; l ' i n d o m a n i m a t 

t ina questo era t u t t o p ieno d i ce r t i 
f i l i i n t r e c c i a t i , s i m i l i a tele d i r a g n o , 

sui q u a l i le p l ana r i e sc ivo lavano t r a n 

q u i l l a m e n t e . Quest i f d i e rano senza 

dubb io opera del le p l ana r i e , le q u a l i , 
secondo o g n i p r o b a b i l i t à , l i secernono 

per mezzo d i una g h i a n d o l a , che sbocca 

sul ven t re . 
Ol t re le specie c o m u n i t e s t é de 

scr i t te , m o l t i s s i m e a l t r e f o r m e a f f i n i 
sono d i f fuse per t u t t o i l g lobo . A C o r f ù 
e a Cefalonia raccols i i n f a t t i parecchie 

specie n u o v e i n poche escurs ion i . I l 
mare p o i è r i c c h i s s i m o d i p l a n a r i e . 
Pochissime sono le P L A N A R I E M A R I N E 

a f f i n i pei l o r o c a r a t t e r i n a t u r a l i a i ge
ne r i desc r i t t i p i ù sopra . Ne d i f f e r i s cono 
per la m a g g i o r par te nel le p a r t i c o l a r i t à 

ana tomiche deg l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i . 

I n quasi tu t t e le specie s i osservano 
sul lato dorsa le , presso l ' e s t r e m i t à a n 
te r io re , n u m e r o s i occh i , n o n p e r f e t t a 
mente s i m m e t r i c i , m a d i spos t i p e r ò i n due g r u p p i ca r a t t e r i s t i c i . 11 corpo è quasi 
sempre m o l t o p i a t t o e l a rgo , spesso t rasparen te e v a r i o p i n t o . Pare imposs ib i l e che 

quest i f r a g i l i a n i m a l i , p r o t e t t i so l t an to da a l cun i l e m b i d i a lghe, possano resistere 
a l l ' u r t o del le onde . E b b i l ' o p p o r t u n i t à d i o s se rva r l i a l u n g o a Cefa lonia . La c i t t à 

d i A r g o s t o l i è cos t ru t t a i n t o r n o ad u n seno d i m a r e , i n cu i l ' acqua è m o l t o bassa 
presso la sponda ed ha i l f o n d o coper to d i alghe e d i spugne. M i feci po r t a r e da u n 
pescatore che guazzava i n que i bassi f o n d i una buona p r o v v i s t a d 'a lga ; la p o r t a i 
subi to a casa e la pos i i n u n a m p i o r ec ip i en te , dopo d i aver la d i v i s a i n p i cco l i g r u p p i . 
Pochi m i n u t i ba s t a rono al le p l ana r i e per r i s a l i r e alla super f ic ie de l l ' a lga . E rano quasi 

tu t te i n t a t t e . Quest i gene r i (Thysanozoon, Leptoplana, ecc.) debbono essere a n n o 
vera t i f r a i p i ù g raz ios i a b i t a n t i de l m a r e . L a nos t ra figura rappresenta i l Tisanozoo, 
c o m u n i s s i m o ne i c o n t o r n i d i N a p o l i . I l dorso d i questo a n i m a l e t t o , lungo ci rca 3 c m . , 

è cope r to d i va r i e file d i append ic i f ioccose, p iu t t o s to scure. A l l ' e s t r e m i t à de l la testa 
si osservano due r i p i e g a t u r e r i v o l t e i n a l t o , o r e c c h i f o r m i , i n cu i p r o b a b i l m e n t e è 

concen t ra to i l senso del t a t to . L a super f ic ie a d d o m i n a l e è a f fa t to b ianca . I l nos t ro 

t i sanozoo è r a f f i g u r a t o col la m a g g i o r pa r t e del la faccia a d d o m i n a l e attaccata a un 'a lga , 
m e n t r e so l leva l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e de l co rpo i n t racc ia d i u n n u o v o sostegno. Le 

p l a n a r i e m a r i n e si presentano i n t u t t a la l o r o v a r i e t à so l tanto ne l Medi te r raneo e 

15. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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r e n d o n o , con a l t r i o r g a n i s m i i n f e r i o r i , in teressant iss ime pei n a t u r a l i s t i le classiche 
r i v e del go l fo d i Napo l i e della S ic i l i a . Anche la quie ta baia d i V i l l a f r a n c a , presso 
Nizza, o f f r e sempre u n r icco b o t t i n o a l raccogl i to re d i a n i m a l i m a r i n i . Schmarda 
descrisse m o l t e f o r m e elegant i p r o p r i e dei m a r i m e r i d i o n a l i . Giova notare , essendo 
u n fa t to in teressant iss imo, che le p lanar ie de l lago Ba ika l , i l quale ne alberga u n gran 
n u m e r o , si avv ic inano i n m o d o no t evo l i s s imo alle f o r m e m a r i n e nel le d imens ion i e 
ne i co lo r i de l corpo ( G r u b e ) . Questo f a t t o , u n i t o al la presenza d i foche, pesci d i mare 
e crostacei m a r i n i , appoggia la teor ia secondo cu i i l lago Ba ika l sarebbe stato a n t i 
camente u n t r a t t o d i m a r e , isolato p i ù t a r d i da l so l l evamento del la S i b e r i a ; pare che, 
col t e m p o , quel le acque siano d iven ta te d o l c i , p u r conservando sempre una par te degli 

a n t i c h i a n i m a l i m a r i n i , a cu i p r i m a davano r i ce t to . 

Mer i t ano speciale menz ione le P L A N A R I E T E R R A G N O L E , r i u n i t e p rovv i so r i amen te 
col n o m e d i G E O P L A N E (Geoplana). I l celebre zoologo danese Ot tone Federico 
M i i l l e r scoperse fin da l secolo d i c io t t e s imo una specie t e r r agno l a , che v i v e sotto 
i sassi, nel suolo u m i d o e la c h i a m ò Planaria (Rhynchodesmus) terrestris. Questo 

ve rme ha corpo quasi c i l i n d r i c o , leggermente appia t t i to sul 
lato a d d o m i n a l e , l ungo 16 m m . e la rgo 1 V i n i m . , d i color 
g r i g i o - n e r i c c i o s u p e r i o r m e n t e , e b ianco i n f e r i o r m e n t e , alla 
cu i e s t r e m i t à an te r io re si osservano due macchie t te ocular i 
nere. Venne r i t r o v a t o d i r ado i n Franc ia e i n Germania, 
r eg ion i t empera te , che forse n o n si confanno al suo s v i 
l u p p o . Una sola ed unica specie, descr i t ta co l nome di 
Geodesmus bilineatus, venne scoperta i n German ia , mentre 

si i n a f f i a v a n o le por te de l l 'O r to Botan ico . Se la t e r ra de i vasi da fiori n o n è abba
stanza u m i d a , i l nos t ro a n i m a l e t t o s t r iscia su l f o n d o , ma , appena quest i vengono inaf-
fiati, r i t o r n a a l la superf ic ie , pa lpando la t e r r a col la par te an te r io re de l corpo . Gli 
e sempla r i p i ù grossi sono l u n g h i 12 m m . 11 dorso presenta una t i n t a g ia l lo-sudic ia , 

m a r m o r e g g i a t a d i b runo- rosso . V i si osservano i n o l t r e due l inee pure bruno-rosse , 
s co r ren t i l ' una accanto a l l ' a l t r a , le q u a l i p e r c o r r o n o t u t t o i l co rpo , ne l cu i centro 
spicca i n o l t r e una macchia scura, a l la quale c o r r i s p o n d e la posiz ione del la proboscide 
esofagea. I due occhi g iacen t i a l l ' e s t r e m i t à de l la testa sono m o l t o sp icca t i . Un 'a l t ra 
specie (Microplana cunnicola), raccol ta da l V e j d o w s k y i n B o e m i a , venne descritta 

da questo autore ne l 1889. Si conoscono alcune f o r m e n o r d - a m e r i c a n e , come per 

esempio i l Rhynchodesmus sylvaticus, che si n u t r o n o d ' i n se t t i . 
« I v i agg i d i Car lo D a r w i n , dice Mass imo Schul tze , d i m o s t r a n o la g rande sca r s i t à 

d i p l ana r i e t e r r agno le , che si osserva ne i n o s t r i paesi, p o i c h é quest i a n i m a l e t t i sono 

n u m e r o s i s s i m i nel le u m i d e r e g i o n i del le fores te v e r g i n i d e l l ' A m e r i c a mer id iona l e . È 

u n fa t to s t r an i s s imo , q u a n t u n q u e d i m o s t r a t o , che m o l t i v e r m i appa r t enen t i a l l ' o rd ine 

de i t u r b e l l a r i , i q u a l i , ne l le nos t re r e g i o n i , s ' i ncon t r ano so l tan to ne l l ' acqua , possano 

d i v e n t a r e t e r r a g n o l i i n quel le plaghe r e m o t e , sebbene i l f r a g i l e p a r e n c h i m a del loro 

c o r p o i n e r m e l i renda a t t i a l la v i t a acqua t ica . Sono pu re in te ressan t i s s imi pei na tu

r a l i s t i i r agguag l i r i f e r i t i da Car lo D a r w i n i n t o r n o a l la m o l e cons iderevole d i questi 

a n i m a l e t t i , a i l o r o c o l o r i v i v a c i , a l l ' aspe t to s i m i l e a que l l o dei n e m e r t i n i , e a l l ' o rga

nizzazione i n t e r n a , co r r i sponden t e a que l l a de l le p lanar ie n o s t r a l i » . 
I l nos t ro a m i c o F r . M a i l e r , do ta to dei poch i mezzi concessi ag l i e m i g r a n t i per gli 

s t u d i d i s to r i a n a t u r a l e , g iovandos i s emp l i cemen te de l la scure, r i u s c ì ad osservare 
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13 specie d i p l ana r i e t e r r agno le , cara t te r i s t iche a b i t a t r i c i del le foreste v e r g i n i s u d 
amer i cane , i n par te presso la co lon ia d i B l u m e n a u e i n par te v i c i n o a Desterro . 

Questi a n i m a l e t t i h anno una g rande p red i l ez ione pei l u o g h i u m i d i ; v i v o n o sot to i l 
legno, so t to la corteccia deg l i a l b e r i , sot to i sassi, t r a le fog l i e del le b romel iacee , m a 

f u o r i de l l ' acqua che v i si r accogl ie . D i g i o r n o si r i p o s a n o ; d i no t te invece si aggi rano 
qua e l à . E r . M i i l l e r vo l l e r iconoscere se le p l ana r i e t e r r agno le hanno i l co rpo coper to 

d i c ig l i a v i b r a t i l i , come le l o r o a f f i n i acquaio le . « N o n potendo d i spo r r e d i u n 

mic roscop io » , egl i sc r ive , « r i c o r s i ad u n mezzo p resc r i t t o da J. M u l l e r nel le sue 

p re lez ion i fisiologiche: avendo prescel to c i o è per le m i e r i ce rche un grosso esemplare 

di Geoplana rufiventris, lo spo lve r i zza i con u n po ' d i f a r i n a d i arrowroot; osservai 
subi to , che, su l la to dorsale del v e r m e , questa procedeva costantemente verso la par te 

an te r io re e su l la to a d d o m i n a l e verso la par te pos te r io re . La presenza del le c ig l ia 

v i b r a t i l i e ra d u n q u e accertata » . L a Geoplana subterranea, specie che v i v e a f fonda ta 
nel suolo, presentava u n interesse p a r t i c o l a r e « per l ' a m p i o s v i l u p p o del le c o n d i z i o n i 
d i v i t a ca ra t te r i s t i che d i queste f o r m e d i a n i m a l i . I p l a t e l m i n t i che v i v o n o nel le l i m 

pide acque so rg ive del le m o n t a g n e , o f f r o n o a l l 'osservatore u n l a rgo campo d i s t u d i ; 
ma , se i l na tu r a l i s t a discende p o i verso la costa, t r o v a sot to i sassi e f r a le alghe 
m a r i n e una r icca f auna d i p l a n a r i e n o n meno in te ressan t i , che si celano sotto i sassi, 
sotto le corteccie deg l i a l b e r i , e salgono sul le c ime del le piante secolar i , che c o m p o n 
gono la fores ta ve rg ine v i c i n a , dove i v e r m i d i cu i d i s c o r r i a m o t r o v a n o u n asilo 

u m i d o e s icuro t r a le fog l ie aculeate del le b r o m e l i e . I n questo complesso d i a n i m a l i 
occupano u n posto assai i m p o r t a n t e le vere p lanar ie t e r r e s t r i , compagne dei l o m b r i c i . 

D iversamente da l le v a r i o p i n t e f o r m e congene r i , che v i v o n o al la superf ic ie de l suolo, 
la Geoplana subterranea, amante d e l l ' o s c u r i t à , è b ianco- la t t ea e senza occhi e n e l 
l 'aspetto esterno d i f fe r i sce p i ù d i quals ias i a l t r a specie da l la f o r m a t ip ica delle p lanar ie . 
I l suo c o r p o l u n g h i s s i m o , u n i f o r m e m e n t e so t t i l e , si a r r o t o n d a al le due e s t r e m i t à , la 

sua lunghezza v a r i a f r a 6-8 e t a lo r a p e r f i n o 11 m m . , la larghezza g iunge appena a 
1 Va m m . ; l 'aspet to è que l lo d i u n n e m e r t i n o . Questo a n i m a l e t t o v ive i n compagn ia 
del Lumbricus corethrurus ne l suolo m o l l e e sabbioso o ne l t e r r eno arg i l loso e d u r o . 
Pare i m p o s s i b i l e che u n v e r m i c i a t t o l o cos ì f r a g i l e , incapace d i soppor t a r e i l p i ù l ieve 
conta t to , possa passare la v i t a i n u n amb ien t e d i t a l sor ta e f a r v i s i s t rada. Questa 

d i f f i co l t à è supera ta da i l o m b r i c i , i q u a l i s m u o v o n o i l t e r r eno o lo scavano i n tu t te 
le d i r e z i o n i , per m o d o da r e n d e r l o s i m i l e ad una spugna. Ma l ' i n g r a t a geoplana, invece 

d i esser l o r o r iconoscente , l i d i v o r a , o, per m e g l i o d i r e , l i succhia, come r i s u l t a da l 

colore del le sostanze con tenu te ne l suo i n t e s t i no . T r o v a i p e r ò parecchie geoplane, le 
q u a l i , avendo a f f e r r a t o col la p robosc ide p r o t r a t t a u n l o m b r i c o g iovane , lo tenevano 

f e rmo e i n c o m i n c i a v a n o a r i e m p i r s i l ' i n t e s t i n o d i sangue f resco. 
Anche le boscaglie u m i d e d e l l ' i s o l a d i Ceylon contengono diverse p lana r i e t e r r a 

g n o l e ; le specie appa r t enen t i al genere Bipalium sono cara t ter izza te da u n ' a t t i t u d i n e 

speciale: possono c i o è appenders i ad u n filo p r o d o t t o dal la secrezione mucosa o r i 

g inata da l la super f ic ie del l o r o co rpo . 
G i o r g i o L e h n e r t s t u d i ò recentemente le p lanar ie t e r ragno le e sop ra t t u t t o una 

specie c h i a m a t a Bipalium hewense. E g l i raccolse i l suo ma te r i a l e d i s tud io i n va r i e 
serre, i n I n g h i l t e r r a , a B e r l i n o e p r i n c i p a l m e n t e nel cos idet to « Pi ato d i C r o t l e n d o r f » 

a L i p s i a . Le p l a n a r i e e rano pe rvenu te senza d u b b i o i n Eu ropa con qualche p ian ta 
esotica, m a , n o n avendo p o t u t o r iconoscere con quale , i l nos t ro collega non f u i n 
g r ado d i s c o p r i r n e i l luogo d i p r o v e n i e n z a . Le b ipa l i e s t r i sc iano con fac i l i t à sul le 
p a r e t i o r i z z o n t a l i , v e r t i c a l i e o b l i q u e , con m o v i m e n t i se rpeggian t i del co rpo , o n d u l a z i o n i 



228 Classe sesta: Platelminti. — Ordine terzo: Turbellari 

A 

Zi-

de l ia faccia i n f e r i o r e e v i b r a z i o n i delle c ig l ia re la t ive . Tu t t a la s u p e r f ì c i e del loro 
corpo secerne u n m u c o speciale. Le c ig l ia n o n sono disposte u n i f o r m e m e n t e sul 
lato i n f e r i o r e de l co rpo , m a i n due zone m a r g i n a l i e i n u n campo centrale , i n cui si 
t rovano quel le p i ù piccole . Le b ipa l i e p e r ò n o n po t r ebbe ro giovarsene per la l ocomo
zione , senza la secrezione mucosa del co rpo , la quale ind ica i l l o r o c a m m i n o con 
una t raccia filiforme. S t r i sc iando , queste p lana r i e sol levano la par te an te r io re della 
testa, c i rca u n nono del la lunghezza to ta le de l c o r p o ; la mezzaluna , f o r m a t a dalla 
e s t r e m i t à del la testa, che p u ò anche p r o t r a r s i e r a t -
t r a r s i come una l ingua o la pun ta d i una lancia , 
appare a l largata e palpeggia i l suolo c i rcos tante i n 
tu t te le d i r e z i o n i . Se per caso i n c o n t r a n o u n osta
colo che sba r r i lo ro la s t rada, i n o s t r i a n i m a l e t t i 
d i s tendono i l co rpo , p o i cercano col la testa u n pun to 
ben s icuro per po te rv i s i appoggiare , e, appena lo 
hanno ragg iun to , v i si fissano, t i r a n d o s i d i e t r o un filo 
mucoso, che r iun i sce i due p u n t i come u n ponte . Per 
discendere da u n luogo elevato, f o r m a n o anz i tu t to 
col la l o r o secrezione mucosa u n campo t r i a n g o l a r e , 
p o i si lasciano cadere da uno dei suoi l a t i , appesi ad 
u n filo. Siccome p e r ò la cos t ruz ione del campo t r i a n 
golare r i ch iede una magg io re q u a n t i t à d i m u c o , non 
possono acc ingervis i p i ù d i qua t t r o v o l t e d i seguito, 

senza r iposa r s i . Per quan to a m a n t i d e l l ' u m i d i t à , scan
sano l 'acqua, forse p e r c h è sciogl ie i l o r o fili m u c o s i . 

Anche le b ipa l i e d i L e h n e r t s i n u t r i v a n o d i l o m 
b r i c i , m a sol tanto d i i n d i v i d u i v i v i , su i q u a l i a p p o g 
giavano la f a r inge , senza p e r ò succh i a r l i , p e r c h è l i 
consumano s t ra to per s t ra to , i n qualche o ra (da 1 a 5 ) . 
Fanno u n pasto abbondante o g n i 5 o 7 o r e , m a 

possono r i m a n e r e anche 3 mes i senza m a n g i a r e . 
I l L e h n e r t n o n p o t è r i n t r a c c i a r e nel le sue b ipa l i e a lcuna t raccia d i o r g a n i sessuali; 

v i o s s e r v ò invece la r i p r o d u z i o n e asessuale, che per lo p i ù si compieva d i not te . Questa 

f u n z i o n e n o n era preceduta da nessun m u t a m e n t o v i s i b i l e del corpo , d i cu i l ' e s t r e m i t à 
pos ter iore , a l lungandos i d i 1, 2 e t a lo ra p e r f i n o d i 3 o 4 c m . , r igenerava i n u n tempo 

r e l a t i vamen te breve la testa, la p robosc ide e l ' i n t e s t i n o . I l Geodesmus n o n presentava 

nessun f enomeno d i d iv i s ione spontanea del co rpo , ma i f r a m m e n t i rec i s i , sv i luppan
dosi con s o m m a f a c i l i t à , f o r m a v a n o n u o v i v e r m i c o m p l e t i . 

y 
i r 1 V" 

4 

Ortonettide (Rhopahira Girardii), 
molto ingrandito. A, maschio; 
P>, femmina. 

P r i m a d i lasciare i l c ic lo de i v e r m i , d o b b i a m o m e n z i o n a r e ancora a l cun i strani 

a n i m a l e t t i , la cu i pos iz ione s is temat ica è t u t t o r a i n d e t e r m i n a t a , q u a n t u n q u e si t ra t t i 

r e a lmen te d i v e r m i , la cu i o rganizzaz ione è degenerata per ef fe t to del la v i t a parassi

t a r i a e l o s v i l u p p o a lquan to m o d i f i c a t o per la stessa rag ione . Questi a n i m a l e t t i sono 

g l i O r t o n e t t i d i e i D i c i e m i d i che c o l l o c h i a m o a p p u n t o dopo i t u r b e l l a r i e i t r ema tod i . 

Gli ORTONETTIDI vivono nella cavità celomica dei turbellari (Leptoplana), dei 

n e m e r t i n i (Nemertes, Lineus) e deg l i e c h i n o d e r m i (Amplnura). H a n n o aspetto 

f u s i f o r m e ; sono p r i v i d i o r g a n i d i g e r e n t i , d i s is tema ne rvoso , ecc., e la l o r o mole 

v a r i a f r a 0 ,066 e 0 ,15 m m . L a l o r o massa i n t e rna consta d i u n ' a g g l o m e r a z i o n e di 
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ce l lu le p o l i e d r i c h e , sovrastate da u n sempl ice r i v e s t i m e n t o d i ce l lu le cubiche , disposte 
i n g r u p p i i n cerchi t rasversa l i e coper te d i c ig l i a v i b r a t i l i , f u o r c h é sul secondo cerchio 

t rasversa le . Quest i a n i m a l e t t i sono d i v i s i sessua lmente : i masch i presentano es terna
mente 8 ce rch i o segment i ne l la Bhopalura Intoshi, parassi ta de i v e r m i , e so l tanto 6 
nel la Bhopalura Giardii, parass i ta deg l i e c h i n o d e r m i che r a f f i g u r i a m o 
nel tes to; i n t e r n a m e n t e sono m u n i t i d i u n sacco p ieno d i e l e m e n t i 

f econdan t i . Sono s empre p i ù p i c c o l i del le f e m m i n e ; ne l la Bhopalura 
Giardii g i u n g o n o appena al la m e t à de l la m o l e del le l o r o compagne , 
i n cui si con tano 9 segment i e s t e rn i . Le f e m m i n e si presentano i n due 

f o r m e : r o t o n d e e a p p i a t t i t e ; le p r i m e depongono uova , le a l t r e si 
sgravano d i n a t i v i v i . Pare che ques t i a n i m a l e t t i v i v a n o a spese degl i 
o rgan i r i p r o d u t t o r i dei l o r o o s p i t i ; M e t s c h n i k o w p o t è r iconoscere 

a lmeno che i v e r m i a b i t a t i da t a l i parass i t i n o n presentavano p i ù 
t raccia d i o r g a n i sessuali, sebbene fossero pe r f e t t amen te s v i l u p p a t i . 
P iù in te ressan t i ancora e rano i r a p p o r t i dei parass i t i i n discorso col la 
stella d i m a r e . Questa è e r m a f r o d i t a e g l i i n d i v i d u i a b i t a t i da n u m e 
ros i o r t o n e t t i d i avevano p e r d u t i g l i o r g a n i sessual i ; invece q u e l l i 

che ne a lbe rgavano p o c h i , q u a n t u n q u e p r i v i d i o v a r i , conservavano 
ancora i t e s t i c o l i ; da c iò r i s u l t a che g l i o r g a n i gen i t a l i f e m m i n i l i v a n n o 
p e r d u t i p i ù pres to de i m a s c h i l i . 

Non meno singolari sono i DICIEMIDÌ, studiati con diligenza par
t icolare da V a n Beneden g iovane e da W h i t m a n . Questi s t r a n i s s i m i 

a n i m a l i , scoper t i da K r o h n ne l 1 8 3 9 , s ' i ncon t rano esclus ivamente nel le 
c a v i t à o camere d i c e r t i o r g a n i de i ce fa lopod i , cons idera t i come r e n i ; 
la m a g g i o r pa r t e del le d iec i specie conosciute si l i m i t a n o a moles tare 
certe specie p a r t i c o l a r i d i ques t i m o l l u s c h i ; va r i e specie s ' i ncon t rano 

ta lvo l ta r i u n i t e ne l co rpo d i u n solo e m e d e s i m o ospi te , dove sono 
d i s t r i bu i t e i n d iverse camere r e n a l i o i n una sola camera , m a sempre 
divise i n g r u p p i spec ia l i , c o m p o s t i d i i n d i v i d u i d i una sola ed un ica 

specie. I d i c i e m i d ì sono p i ù grossi deg l i o r t o n e t t i d i , assai p i ù s o t t i l i e s i m m e t r i c a m e n t e 
b i l a t e r a l i . L a l o r o lunghezza v a r i a f r a 2 ,5 -7 m m . La massa ce l lu la re i n t e rna è c i r c o n 

data es te rnamente da a lcune poche ce l lu le e t t ode rmiche . L e ce l lu le esterne f o r m a n o 
a l l ' e s t r e m i t à de l la testa una « calot ta » , cos t i tu i t a ne l genere Bicyema d i 8 ce l lu le 

(4 i n u n c ingo lo a n t e r i o r e e 4 i n u n c ingo lo pos te r io re e nel genere Dicyemennea 
d i 9 cel lule (5 ne l c ingo lo pos t e r io re ) . A l l a e s t r e m i t à caudale s i osservano due lunghe 

cellule col locate l ' u n a d i f r o n t e a l l ' a l t r a , m e n t r e a l t r e due f o r m a n t i col le p r i m e due 
angol i r e t t i , si i n s i n u a n o c o l l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e f r a due cel lule come cel lu le p a r a p o l a r i 

del c ingo lo pos te r io re de l la ca lo t ta . Queste cel lule p a r a p o l a r i f o r m a n o u n la to destro 
e un la to s in i s t ro e le due cel lule caudal i u n la to a d d o m i n a l e e u n la to dorsale de i 
d i c i e m i d i , i q u a l i , come a b b i a m o det to , sono p e r c i ò s i m m e t r i c a m e n t e b i l a t e r a l i . Questi 

a n i m a l e t t i p r o d u c o n o solo una q u a l i t à d i e m b r i o n i , ne l qua l caso si d i cono m o n o g e n i , 

oppure d à n n o o r i g i n e a due q u a l i t à d i e m b r i o n i e a l l o r a sono d i f i g e n i . Anche ne l p r i m o 
caso si presentano due p o s s i b i l i t à , p e r c h é g l i e m b r i o n i possono essere v e r m i f o r m i , 

come ne i n e m a t o g e n i , o i n f u s o r i f o r m i , come nei d i c i e m i d i r o m b o g e n i . 1 d i f ì g e n i d i 
p r o d u c o n o da p r i n c i p i o d iscendent i i n f u s o r i f o r m i e p i ù t a r d i d i scendent i v e r m i f o r m i . 

Diciemide. 
Ingrand. 20 volte. 
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M O L L T J S C O I D I ( M O L L U S C O I D E A ) 

Le due classi d i a n i m a l i , B R I O Z O I (Bryozoa) e B R A C H I O P O D I (Brachiopoda), che 

f u r o n o e r roneamen te r i u n i t e co l n o m e d i M o l l u s c o i d i , ebbero una serie d i vicende 
s is tematiche m o l t o d iverse e n o n occupano finora un posto ben d e t e r m i n a t o ne l 

s is tema. 1 l o r o r e c i p r o c i r a p p o r t i d i a f f i n i t à vennero f o n d a t i sul le somig l i anze che 
essi presentano con a l t r i a n i m a l i : p e r c i ò i B r a c h i o p o d i f u r o n o a sc r i t t i a i m o l l u s c h i , 
men t re coi b r i o z o i , co i p o l i p i i d r o i d i , co i c o r a l l i e col le spugne si f o r m ò la numerosa 

e v a r i o p i n t a schiera de i z o o f i t i . Col t e m p o , d i v e n t a n d o quest i u l t i m i assai p i ù c o n o 
sciut i d i p r i m a , si r i c o n o b b e r o le l o r o e n o r m i d i f fe renze e a l lo ra i b r i o z o i vennero 
r i u n i t i a i r o t i f e r i co l la d e n o m i n a z i o n e compless iva d i Ciliati, come una sor ta d i 
appendice de i v e r m i , m e n t r e a l t r i n a t u r a l i s t i l i r i u n i r o n o a i t u n i c a t i co l n o m e d i 
Molluscoidea, a sc r ivendo p e r ò sempre a i m o l l u s c h i i b r a c h i o p o d i . A l l m a n sostenne 
la somig l i anza de i b r i o z o i , e sop ra t t u t t o del le l a rve d i certe f o r m e , coi m o l l u s c h i , 
m a Schneider , p u r c o n f e r m a n d o le concomi tanze co l le l a rve , v o l l e sco rge rv i i n o l t r e 

alcune p a r t i c o l a r i t à d i s t r u t t u r a a f f i n i a que l le dei S i p u n c u l i d i . 
Se o g g i d ì i n a t u r a l i s t i r i u n i s c o n o i b r i o z o i a i b r a c h i o p o d i , si f ondano sopra a l c u n i 

f enomen i c o n c o r d i , che si osservano ne l lo s v i l u p p o d i quest i due g r u p p i d i a n i m a l i , 
p e r c h è le o m o l o g i e che s i v o l l e r o r iconoscere nel le p r o p r i e t à ana tomiche de i b r i o z o i 
e dei b r a c h i o p o d i , sono t r o p p o r icercate per essere c o n v i n c e n t i . Ma, anche la r i u n i o n e 

dei due g r u p p i , fonda ta su l lo s v i l u p p o e p r i n c i p a l m e n t e sul la s t r u t t u r a del le l a rve , 
non è soddisfacente. I n f a t t i , p e r c h è le l a rve d i a n i m a l i m o l t o d ive r s i , per effe t to d e l 
l ' ada t tamento , v i v e n d o ne l l o stesso m o d o , n o n po t r ebbe ro acquistare u n ' o r g a n i z z a 
zione s t re t t amente a f f ine? Sarebbe logico a m m e t t e r e che i cos idde t t i f e n o m e n i d i 

convergenza possano r i f e r i r s i so l tan to agl i a n i m a l i pe r fe t t amen te s v i l u p p a t i ? 

C L A S S E P R I M A 

BRIOZOI (BRYOZOA) 

La Paludicola Ehrenbergii, che raffiguriamo nel testo, comune nelle acque 

dolc i de l Belg io , p o t r à dare a l l e t to re un ' idea del la s t r u t t u r a d i u n b r i o z o o . I l nos t ro 

a n i m a l e t t o , m o l t o i n g r a n d i t o , è r i p r o d o t t o anche nel la par te i n t e r n a . A l l a base l ' a n i 
male è a f fa t to staccato d a l l ' i n d i v i d u o so t tos tan te ; s u p e r i o r m e n t e l ' i n d i v i d u o col locato 

p i ù i n a l to è spezzato. I l c o r p o rappresen ta una c a v i t à p iu t tos to a l lunga ta ne l nos t ro 

caso. Le pa r e t i sono r i g i d e e flessibili so l tan to ne l l a par te an te r io re , la quale, grazie 

alla presenza d i parecchi m u s c o l i ( m ) , d i cu i uno è robus t i s s imo e p u ò estendersi 
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quasi f i no a f f o n d o pos ter iore del la c a v i t à , è p r o t r a t t i l e e r e t r a t t i l e . L ' a p e r t u r a boc
cale, c i rconda ta da una corona d i f i l i t en taco la r i v i b r a n t i o t en taco l i ( a ) , giace su l 
l ' e s t r e m i t à an te r io re . I l t ubo in tes t ina le , che i n c o m i n c i a con una fa r inge muscolosa (6) , 
penzola c o m e ] u n laccio ne l la c a v i t à ce lomica e t e r m i n a al d i so t to del la bocca (e) . Lo 

| . s tomaco (g) è la par te bassa. L ' i n t e -

M § £ :

 ; / f s t ino , l i b e r o p r e s s o c h é i n tu t ta la sua 
§ ' ' / / [ / - é,^ lunghezza, è u n i t o lassamente alla pa-

Èri^,r'/^^r^r-. rete de l co rpo med ian te i l cosiddetto 

/ / • ' '^éM^^'' Funiculus. I n tu t te le c a v i t à adulte 
c s i s v i l u p p a n o sul la parete due g rupp i 

^ d i ce l lu l e ; i l g r u p p o super iore (0) 
/} p roduce uova ; i l g r u p p o i n f e r i o r e (t) 

o r i g i n a e l emen t i f econdan t i . I br iozoi 
sono p e r c i ò e r m a f r o d i t i ; le uova vengono fecondate 
dag l i e l ement i f e condan t i , che si f o r m a n o i n loro 
p r o s s i m i t à e che si t r o v a n o l i b e r i con esse ne l l iquido 
del co rpo . 

T a l i sono i ca ra t t e r i p r i n c i p a l i del la s t ru t tu ra di 

u n g r u p p o d i a n i m a l i , d i cu i s i conoscono circa 
1 7 0 0 specie fossi l i e t u t t o r a v i v e n t i , m a che i n com
plesso è poco appar iscente , sebbene i s ingo l i i n d i 
v i d u i s ' agg lomer ino i n co lonie . A l c u n i g r u p p i rivestono 
nel le acque d o l c i le r a d i c i e g l i s te l i delle ninfee, 

f o r m a n d o v i uno s t ra to assai cons iderevole , ma pas
sano inosserva t i per la l o r o t i n t a u n i f o r m e , e l 'ele
ganza dei s i ngo l i i n d i v i d u i sfugge a l l ' occh io del natu

ra l i s ta . Sono sva r i a t i s s ime ed e legant i quanto mai 
le co lonie de i b r i o z o i m a r i n i , ca ra t te r izza t i inol t re 
da l l o r o n u m e r o e n o r m e . Spuntano da i l o r o diversi 
sostegni a guisa d i e legant i a rbosce l l i 0 d i fo rmaz ion i 

b i fo rca te , o p p u r e v i si i n t e r n a n o , sempre d i ramandos i . 

A l t r i s ' in t recc iano ancora , f o r m a n d o r e t i intr icate, 
s i m i l i a zol le erbose 0 a c a m p i c e l l i d i m u s c o ; talora 

invece f o r m a n o vere fog l i e , da l le cui faccie spuntano 
le corone dei t en t aco l i . 

Nelle escurs ioni zoologiche sul le coste de l l 'A t l an 

t i co e del Med i t e r r aneo è fac i le ca t tu ra re la R E T E -

P O R A C E L L U L O S A (Retepora cellulosa), che i Tedeschi c h i a m a n o « Cora l lo re t ico la to » ; 

questo a n i m a l e n o n è u n co ra l l o , m a u n v e r o b r i o z o o , d i cu i le co lon ie hanno un 
aspetto e l egan t i s s imo : a l lo stato na tu ra le sono s i m i l i a ca l i c i r e t i c o l a t i , r i v e s t i t i d i una 

massa organ ica rossiccia, su l la quale , con una len te , si possono osservare le estre

m i t à a n t e r i o r i deg l i i n d i v i d u i i s o l a t i . Ma le co lon ie , da cu i venne ro estratte le par t i 

m o l l i , h anno una t i n t a b ianca , t b r i l l a n t e , p e r c h è i n esse p r e d o m i n a la sostanza cal 

carea, che r iun i sce i s i n g o l i i n d i v i d u i , la quale è i n r a p p o r t o cog l i i n d i v i d u i isolati , 

nel le p r o p o r z i o n i i n cu i la t r o v i a m o nei p o l i p i . Ne r i p a r l e r e m o t r a t t a n d o d i quest i an i 

m a l i . Le piccole ape r tu re , che c r i v e l l a n o come a l t r e t t a n t i p u n t i c i n i le fog l i e perforate 

del le co lon ie , spet tano ag l i i n d i v i d u i i so l a t i . Le l o r o pa r e t i r app re sen tano le e s t r e m i t à 

p o s t e r i o r i i sche le t r i te , le cosiddet te capsule, i n cu i si r i t i r ò l ' e s t r e m i t à an t e r i o r e . 

Individuo isolato di Paludicella 
Ehrenbergii. (Se/.ione trasver
sale molto ingrandito). 
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Retepora cellulosa (Retepora cellulosa). Grandezza naturale. 

Volendo presentare a l l e t to re u n esempio del le i n n u m e r e v o l i f o r m e d i b r i o z o i 
m a r i n i , r a f f i g u r i a m o ne l testo una L e p r a l i a del Medi t e r raneo , d i cu i n o n r i f e r i a m o i l 
nome specif ico, per la sempl ice rag ione che i l n u m e r o del le specie descr i t te dai 
na tu ra l i s t i dovrebbe essere a lquan to d i m i n u i t o . La base del la co lon ia è sor re t ta 
da una f o r m a z i o n e r a m i f i c a t a , c i o è da una p i an t a calcarea, a f f ine al le alghe, che 

appart iene al g r u p p o del le melobesie e spesso a l l igna negl i scogl i . G l i i n d i v i d u i i so la t i 
sono dispos t i i n file ne l la co lon ia , i n u n o s t ra to sempl ice , sopra u n la to solo, d ive r sa 

mente da q u e l l i del le re tepore e d i a l t r i b r i o z o i . 
La conservazione d i ques t i a n i m a l i a l lo s tato fossi le d ipende d a l l ' i n d u r i m e n t o e 

dal ca lc i f icars i de l la m a g g i o r par te del la parete de l co rpo , la quale si t r a s f o r m a i n 
una « c a v i t à » , i n cu i la par te an t e r io re d e l l ' a n i m a l e , m o l l e , p u ò sempre r i t i r a r s i . 

Questa f o r m a v a r i a b i l e del le colonie de r iva da l la f o r m a z i o n e speciale del le g e m m e . 

Quando c i o è l ' a n i m a l e t t o è sgusciato d a l l ' u o v o e si è fissato, la co lon ia procede col la 
f o r m a z i o n e d i nuove g e m m e . Siccome i n o g n i g r u p p o e i n o g n i specie le g e m m e 

spuntano i n l u o g h i d e t e r m i n a t i ed acquis tano sempre una posiz ione fissa r i spe t to 
agli i n d i v i d u i m a t e r n i , le f o r m e diverse del le co lonie d ipendono esclusivamente da 

piccole m o d i f i c a z i o n i occasional i . V is to i n o l t r e che ogn i i n d i v i d u o del la co lonia depone 
le uova e g l i e l emen t i fecondat i ad epoche fisse, la conservazione , anz i la m o l t i p l i c a 

zione de l la specie è assicurata. È faci le raccogl iere i n poch i g i o r n i su l la spiaggia de l 

mare u n g rande q u a n t i t à d i b r i o z o i . Basta po r t a r e a casa una buona p rovv i s t a d i 
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alghe, p e r c h è le l o r o fogl ie danno r i ce t to a var ie specie d i b r i o z o i ; ne i l u o g h i i n cui 
i l f ondo del m a r e non è t r o p p o s ter i le , i sassi e le conchig l ie vuote sono coper t i di 
co lonie d i b r i o z o i , che si possono osservare f ac i lmen te con una buona lente di 

i n g r a n d i m e n t o . 
Da quan to a b b i a m o det to r i s u l t a che i nos t r i a n i m a l e t t i n o n eserci tano una parte 

i m p o r t a n t e ne l g rande concer to del m o n d o o rgan ico . Ma i l l o r o n u m e r o è cos ì consi
derevole , che lo s tudio dei s ingol i 
ca ra t t e r i e degl i o r g a n i p r inc ipa l i 

e que l lo de l processo r i p r o d u t t i v o 
r i ch iede rebbero la v i t a i n t e r a di un 
na tu ra l i s t a , come del resto r isul ta 
da l la l e t t e ra tu ra che si r i fer isce a 
questo g r u p p o d i m i n u s c o l i an ima
l e t t i . 1 ca ra t t e r i p r i n c i p a l i su cui si 
fonda la l o r o classif icazione siste

ma t i ca consis tono nel le p r o p r i e t à 
de l la bocca e de l la co rona d i ten

t aco l i , come d i m o s t r e r e m o con a l 
c u n i esempi . 

Lepralia. Grandezza naturale. 

Quasi t u t t i i b r i o z o i d'acqua 
dolce appar t engono a l l ' o r d i n e dei 
cos idde t t i Phylactolaemata, d i cui 
la bocca è m u n i t a d i u n coperchio 
foggia to a l i ngua . Le lo ro branchie 

sono i n c u r v a t e come f e r r i d i cavallo 
e c i rconda te alla base da una m e m 

brana foggia ta a calice. L e cellule 
sono af fa t to m o l l i e cornee, pe rc iò 

esse m a n c a n o nel le f o r m e fossi l i . 11 

g r u p p o del le C R I S T A T E L L E (Cristatella) è d i s t i n t o da v a r i ca ra t t e r i a f fa t to speciali. 

Le sue co lonie h a n n o f o r m a e l l i t t i c a e p rocedono l en tamen te nel la d i rez ione della 
luce, n o n essendo fisse. Pare imposs ib i l e che u n complesso d i a n i m a l i , composto 

d i tante teste, sia i n g rado d i conc i l i a re i des ider i d i t u t t a la co lon ia , procedendo 

sempre nel la stessa d i r ez ione . Questa, i n f a t t i , è costante ed è que l la de l la luce; la 

co lon ia ha una v o l o n t à un ica , q u a n t u n q u e i n apparenza n o n present i nessun organo 

cent ra le . I n r e a l t à tale o rgano esiste. Ogni s ingolo i n d i v i d u o presenta un gangl io nervoso 

t r a la f a r inge e l ' ano , ed è m u n i t o d i n e r v i i n d i v i d u a l i . Ma ne l le co lonie dei br iozoi 

si osserva i n o l t r e u n s is tema nervoso pa r t i co l a r e comun ican t e con que l lo dei singoli 

i n d i v i d u i , per mezzo d i ape r tu r e specia l i , che m e t t o n o i n c o m u n e i l l i q u i d o del loro 

co rpo , f o r m a n d o u n c o m u n i s m o v e r a m e n t e ideale . I l s is tema nervoso colonia le , de r i 

van te da questa s t r u t t u r a speciale, regola senza d u b b i o t u t t i i m o v i m e n t i de l la colonia. 

Ne i b r i o z o i la r i p r o d u z i o n e sessuale si a l t e rna con una r i p r o d u z i o n e asessuale, 
che è s empre i n r a p p o r t o col le c o n d i z i o n i v a r i a b i l i de l la l o r o v i t a , co i r i g o r i inver 

n a l i , co l la s i c c i t à , ecc., m a si osserva esclus ivamente nel le f o r m e d 'acqua dolce, in 

c u i ta le processo f u i n ques t i u l t i m i t e m p i ogget to d i scrupolose r i ce rche per par te d i 

K r a e p e l i n e d i B r a e m , a l m e n o r i spe t to al le f o r m e n o s t r a l i . 
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La r i p r o d u z i o n e asessuale si c o m p i e per mezzo d i c o r p i g e r m i n a l i e d i due sor ta . 

Nel genere Paludicella, verso la fine d i se t t embre , ques t i c o r p i c c i u o l i si f o r m a n o i n 

pochi g i o r n i per un sempl ice processo di scissione del la co lon ia , la qua le p e r c i ò va 

perduta . I c o r p i g e r m i n a l i sono d i v a r i a m o l e , m a conservano le p r o p r i e t à c a r a t t e r i 
stiche del le g e m m e d i ugua l m o l e , che r i m a n g o n o in r a p p o r t o col la c o l o n i a : i n r e a l t à 

sono g e m m e staccate da l l a co lon ia , ch iamate g e m m e i n v e r n a l i , le q u a l i r i m a n g o n o 

appiccicate ai r a m i o r i z z o n t a l i del le co lonie delle Paludiceìle e nel la p r i m a v e r a succes

siva f o r m a n o nei p u n t i i n cui si t r o v a v a n o p r i m a una nuova co lon ia , l a m b i t a dal le 
onde e dest inata a staccarsi da l la c o l o n i a - m a d r e per la conservazione del la specie. 

K, Crislatella mucedo. Ingrandita 2 volte, b, Statoblasto di Cristatella mucedo con tre individui giovani. 
Tutte le figure sono ingrandite. 

I corpi germinali assumono pure un'altra forma: verso la fine dell'estate si pre
sentano c i o è sul Funiculus come a l t r e t t a n t i g r u p p i d i ce l lu le , d i f o r m a ovale o 
ro tonda , sempre app ia t t i t a , e sono p r o t e t t i da u n i n v o l u c r o p a r t i c o l a r e , corneo e t r a s 

parente, d i co lo r b r u n i c c i o o g i a l l o g n o l o , compos to d i due p a r t i , le q u a l i c o m b a 
ciano come i due v e t r i d i u n o r o l o g i o . I l m a r g i n e che le c i r conda è sempre a l l a rga to 
e cont iene i n t e r n a m e n t e alcune piccole camere aeree, o filamenti co rne i , r i g i d i , r a g 
gia t i ed u n c i n a t i a l l ' e s t r e m i t à . Questo cerch io , c h i a m a t o « c ingo lo nuo ta to re » , è u n 
apparato id ros ta t i co , che t iene a l la super f ic ie de l l ' acqua i g e r m i i n v e r n a l i m a t u r i , 

ch i ama t i S T A T O B L A S T I ( f i g . b). La s t r u t t u r a compl i ca t a d e l l ' u n c i n o lo rende i n cer to 
modo s i m i l e a u n ' à n c o r a , d i cu i g l i s ta tob las t i , pass ivamente n a t a n t i ne l l ' acqua , si 

g iovano per fissarsi i n que i p u n t i i n cu i si s v i l u p p e r a n n o ne l la p r i m a v e r a successiva. 
Durante i l processo del l o r o s v i l u p p o , le due p a r t i c o m p o n e n t i l ' i n v o l u c r o deg l i s ta to
blasti si staccano per m o d o da lasciar l i b e r a una fessura da l l a quale esce la massa 

ge rmina l e . Osserv iamo anche q u i una generazione a l te rna ta . Le g e m m e i n v e r n a l i e 
g l i s ta toblas t i d e r i v a n t i da una r i p r o d u z i o n e asessuale o r i g i n a n o i n d i v i d u i che si r i p r o 

ducono sessualmente e i cu i d i scendent i p r o d u c o n o d i n u o v o a l o r o v o l t a g e r m i i n v e r 
n a l i . N o n è escluso p e r ò che le p iccole co lonie r i s u l t a n t i da tale r i p r o d u z i o n e n o n 

possano r i p r o d u r s i per qualche t e m p o sessualmente, per o r i g i n a r e t u t t a v i a n e l l ' a u 

tunno n u o v i s ta tob las t i . L o s v i l u p p o del le co lonie d i b r i o z o i per g e m m a z i o n e , i l d is tac
carsi del le g e m m e i n v e r n a l i nel genere Paludicella, la f o r m a z i o n e degl i s ta toblas t i e 

la presenza del le uova d i m o s t r a n o che lo s v i l u p p o del le s ingole co lonie è i n r a p p o r t o 

d i r e t t o co l la r i p r o d u z i o n e d i ques t i a n i m a l e t t i . 
B r a e m crede che g l i s ta toblas t i , a lmeno q u e l l i de l genere Cristatella, debbono 

congelars i per po te r s i sv i l uppa re . E g l i osserva quan to segue i n t o r n o a l l ' az ione de l 
gelo sug l i s t a tob l a s t i : « E b b i o p p o r t u n i t à d i osservare l ' i n f l u e n z a che i l gelo esercita 
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sug l i s ta toblas t i , s o p r a t t u t t o quando nel la stessa co lon ia a l c u n i ne e rano s ta t i co lp i t i 
ed a l t r i no . I n t a l caso g l i s ta toblas t i g i à congela t i erano pe r fe t t amen te a t t i a p rodur re 
n u o v i e m b r i o n i ; g l i a l t r i invece, sebbene esposti ad una t e m p e r a t u r a v i c ina a l lo zero, 
si m o s t r a v a n o i n e t t i ad o g n i s v i l u p p o u l t e r i o r e . È ch ia ro p e r c i ò che, t r ovandos i t u t t i 
i n c o n d i z i o n i u g u a l i , i l gelo aveva esercitato u n ' i n f l u e n z a no tevo l i s s ima sulle loro 
u l t e r i o r i p r o p r i e t à d i sv i l uppo , che u n r e l a t i v o r a f f r e d d a m e n t o p r o m u o v e in modo 
considerevole . Per essere g iovevole , i l gelo deve d u r a r e a lmeno parecchi g i o r n i » . 

Questa osservazione è assai i m p o r t a n t e , m a f i n o r a n o n s i amo au to r i zza t i a gene
r a l i z z a r l a . Date le c o n d i z i o n i ipe rboree del c l i m a , a c u i accenna K ò n i g s b e r g , è accetta
b i l e , m a n o n Io è p i ù r i spe t to ad a l t re r e g i o n i . L u n g o le coste occ iden ta l i de l l 'Europa , 
i n m o l t i i n v e r n i l 'acqua n o n si congela ; eppure v i s ' i n c o n t r a n o anche le specie 
del genere Cristatella. Sapp iamo i n o l t r e che g l i s ta toblas t i dei b r i o z o i vennero 
r i n t r a c c i a t i da F r . M u l l e r ne l Bras i le e da l Carter n e l l ' I n d i a b r i t a n n i c a . 

Assai p i ù numerose sono que l le f a m i g l i e d i b r i o z o i , nelle qua l i manca l 'epistoma, 
o coperch io del la bocca, la quale p e r c i ò r i m a n e scoper ta . I l o r o t en taco l i n o n sono 
dispost i a f e r r o d i cava l lo , m a c i r c o l a r m e n t e , i n t o r n o a u n disco. I l n o m e sistematico 
d i ques t 'o rd ine è Gymnolaemata, che i nd i ca a p p u n t o la mancanza d i un coperchio 
boccale. Spetta a l le f o r m e d 'acqua dolce d i questo g r u p p o la Paludicella, descritta 
p i ù sopra , i n cu i la corona dei t en taco l i , essendo i n c o m p l e t a m e n t e p r o t r a t t i l e , anche 
quando l ' a n i m a l e acquista la sua mass ima estensione, appare c i rconda ta da un 

dopp io col lare . 
I cos idde t t i C H I L O S T O M I f o r m a n o u n a l t r o numeroso g r u p p o d i g i m n o l e m i , rappre

sentat i nel Mare de l N o r d da una f o r m a t ip ica (Flustra foliacea), che v i è abbastanza 
comune . Le c a v i t à i n g r a n d i t e , r i p r o d o t t e da l l a nos t r a figura, rappresentano quella 

par te i n d u r i t a d e l l ' a n i m a l e , ne l la quale p u ò r i t i r a r s i la sua par te an t e r io re , perenne
mente m o l l e , che v i si ins inua passando per u n ' a p e r t u r a t rasversale , m u n i t a d i un 
coperchio elastico foggia to a guisa d i l a b b r o . I nos t r i a n i m a l e t t i possono p e r c i ò r i n 
ch iuders i i n quest i i n v o l u c r i p r o t e t t o r i , i n cui si t r o v a n o al s icuro da qualsiasi pe r i 

c o l o ; ne i g r u p p i s p r o v v e d u t i d i u n coperch io pa r t i co la re d ive r samen te da l la Flustra 
ed a l t r i , la fessura t rasversa le si ch iude per e f fe t to de l la con t raz ione de i m u s c o l i c i r 

cos tan t i . Le colonie del la nos t ra Flustra f o r m a n o special i l o b i f o g l i f o r m i , r ami f i ca t i , 
compos t i d i i n d i v i d u i g iacent i g l i u n i accanto ag l i a l t r i d ' a m b o i l a t i del sostegno che 

l i regge. Le c a v i t à si ca lc i f i cano , m a so l tan to fino ad u n cer to p u n t o ; p e r c i ò nelle 

co lonie fresche conservano la l o r o e l a s t i c i t à e sono f l e s s ib i l i come l ' i n t i e r a colonia. 

Nel le co lon ie de i g i m n o l e m i e s o p r a t t u t t o i n quel le dei c h i l o s t o m i i l l avo ro è sempre 

d i v i s o ; i n f a t t i i s ingo l i i n d i v i d u i che le cos t i tu i scono presentano una s t r u t t u r a diversa 

ed hanno diverse a t t r i b u z i o n i fisiologiche. V i t r o v i a m o uno s t rano complesso, composto 

d i zoecie, s to lone , av i cu l a r i e , v i b r i c u l a r i e e ov i ce l l e . Le Z O E C I E cos t i tu i scono i nicchi 
des t ina t i ad accogliere i m e m b r i p i ù p e r f e t t i de l la co lon ia , i q u a l i p r o v v e d o n o alla 

r esp i raz ione , a l l ' a l i m e n t a z i o n e ed a l l a d iges t ione , e sono p u r e d o t a t i d i una certa 

s e n s i t i v i t à . Le S T O L O N E sono d i r a m a z i o n i de l le co lon ie , s i m i l i a r a d i c i : constano di 

i n d i v i d u i d i s t r u t t u r a assai s e m p l i f i c a t a e se rvono a conso l ida re l ' i n t i e r a co lon ia agli 

ogget t i s o t t o s t a n t i : sassi, conch ig l i e vuo te e v ia d icendo. Le A V I C U L A R I E sono f o r m a 

z i o n i s ingo la r i s s ime . Ras somig l i ano i n m o d o s t r a o r d i n a r i o a l la testa d i u n uccello e 
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Flustra foliacea. a, colonia di grandezza naturale ; 
b, alcune cavità ingrandite. 

s o p r a t t u t t o a que l la d ' u n pappaga l lo : sono pinze compos te d i due p a r t i , d i cu i la supe

r i o r e r appresen ta i l c r an io e la mascel la super io re de l l ' ucce l lo , m e n t r e la i n f e r i o r e , 
p i ù p iccola , ne rappresen ta a p p u n t o la m a n d i b o l a . Un c o m p l i c a t o appara to muscola re 
pe rmet te l o r o d i a p r i r s i e d i c h i u d e r s i . Le 

av icu la r i e sono m o b i l i , so r re t te da u n 
breve co l lo e si t r o v a n o sempre presso 

l ' ingresso d i una zoecia. Si v o l g o n o a b 
boccando da tu t t e le p a r t i , e, s iccome le 

colonie dei b r i o z o i n o n d i f f e r i s cono da 

quel le degl i a l t r i a n i m a l i m a r i n i ed accol 

gono un g r a n n u m e r o d i a n i m a l e t t i ( v e r m i , 

g r a n c h i o l i n i , l a r v e , ecc.) , i q u a l i v i si f e r 
mano per r i p o s a r s i , d i t r a t t o i n t r a t t o uno 
d i quest i p i c c o l i a b i t a t o r i de l m a r e , pas
sando v i c i n o alle p inze minacc iose , v iene 
g h e r m i t o e t r a t t e n u t o finché n o n si de
componga dopo la m o r t e . Le par t ice l le 
della preda semidecompos ta ed o g n i sor ta 
di m i n u t i s s i m i o r g a n i s m i scompa iono nel la 

bocca d e l l ' a n i m a l e i nca r i ca to d i n u t r i r e la co lon ia , a t t r a t t i da l vor t i ce p r o d o t t o da l la 
corona d i t en t aco l i ne l lo z o e c i u m . Le V I B R I C U L A R I E sono f o r m a z i o n i lunghe , filiformi, 

pure sor re t te da b r e v i pedunco l i e sempre 
i n m o v i m e n t o , come a l t re t tan te f rus t e . 11 l o r o 
u f f i c i o n o n è ben no to finora. P u ò dars i che 
s iano o r g a n i t a t t i l i spec i f i ca t i ; forse po r t ano 
a l l ' a n i m a l e n u t r i t o r e de l la co lon i a le m i n u 
t i ss ime prede d i cu i si ciba. Le O V I C E L L E 

sono f o r m a z i o n i foggia te a campana , ad 
e lmo o a vescica; si t r o v a n o a l l ' e s t r e m i t à 
i n f e r i o r e del le zoecie ed ognuna d i esse c o n 
t iene u n uovo . N o n sapp iamo ancora se 
r appresen t ino a l t r e t t a n t i i n d i v i d u i i n d i p e n 
den t i del la co lon i a , o se s iano sempl icemente 
f o r m a z i o n i p r i m i t i v e delle zoecie; pare tu t 
t av ia che q u e s t ' u l t i m a ipotes i sia la p iù 
fonda ta . 

Nel la Tttbulipora la par te r e t r a t t i l e d e l 
l ' a n i m a l e si t r o v a i n u n r a p p o r t o a f fa t to 
d iverso co l la c a v i t à o cella i n d u r i t a : l ' i m 

bocco è t e r m i n a l e e la rgo e passa senza 
re s t r inge r s i a f fa t to n e l l ' e s t r e m i t à an te r io re 

m o l l e . Questo g r u p p o di C I C L O S T O M I f o r m a 
col le sue co lonie special i inc ros taz ion i p ia t te , 

in cu i i s i n g o l i i n d i v i d u i sono d ispos t i a r a g g i , come è fac i le r iconoscere ne l la fig. a. 
La fig. b r appresen ta a lcune celle o c a v i t à ancora p i ù i n g r a n d i t e . 

I s i s t ema t i c i si c rede t te ro au to r i zza t i ad aggiungere ai b r i o z o i desc r i t t i p i ù sopra 
a l cun i a l t r i gener i , cara t te r izza t i da l la posiz ione de l l ' ape r tu ra anale, giacente nel cen t ro 

della co rona de i t en t aco l i , i q u a l i presero i l nome d i Endoprocta. Come a b b i a m o 

l i | 
'V, t X t ì/S ti, 

Tubulipora verrucosa, a, porzione di una 
colonia, ingrandita; b, alcune cavità o celle, 
molto ingrandite; c, colonia di grandezza 
naturale. 



a, Locsosoma (Loxosoma cochlear) con diramazioni laterali. Ingrandita 200 volte. 
b, Locsosoma singolare (Loxosoma giugulare). Ingrandita 100 volte. 

v e d u t o , negl i Ectoprocta Io sbocco d e l l ' i n t e s t i n o si t r o v a invece so t to la corona dei 

t en t aco l i . A c c e n n e r ò b r e v e m e n t e ad una f o r m a t i p i ca , annessa a questo g ruppo e 

poch i s s imo conosciu ta finora, d i cu i m i sono occupato i n m o d o p a r t i c o l a r e . 

Si t r a t t a del genere Loxosoma, pe l quale propos i i l n o m e d i « A n i m a l e cucchiaio » 

p e r c h è , n o n so l tan to g l i i n d i v i d u i a d u l t i de l la Loxosoma cochlear, m a anche quel l i 

de l le a l t r e specie, v e d u t i d i p r o f i l o , h a n n o la f o r m a d i u n mes to lo , s o p r a t t u t t o quando 
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tengono i t en taco l i r i p i e g a t i . Jl l o r o c o r p o consta del t r o n c o e de l peduncolo . La par te 
an te r io re del t r o n c o presenta una corona d i 8 -12 t e n t a c o l i , m u n i t i d i una dopp ia fila 

d i c ig l i a p iu t t o s to lunghe . L ' a p e r t u r a boccale giace su l m a r g i n e i n f e r i o r e de l la co rona 

dei t e n t a c o l i ; lo sbocco d e l l ' i n t e s t i n o si t r o v a poco sopra i l cen t ro d i questa corona . 
I l peduncolo r o b u s t o , ben p r o v v i s t o d i m u s c o l i , t e r m i n a i n una sor ta d i piede o d i 

ventosa, che io fissa ne i l u o g h i presce l t i d a l l ' a n i m a l e e i n cu i si osserva una grossa 
gh iando la speciale, la quale p roduce una secrezione p r o b a b i l m e n t e viscosa. L ' a n i m a l e 

è t rasparente e si nasconde a preferenza nel le c a v i t à del le spugne cornee. 
Sebbene d o t a t i d i una d iscre ta m o b i l i t à , quest i a n i m a l e t t i n o n si a l l on t anano quasi 

m a i da l la s tazione prescel ta . L ' acqua , che sempre aff luisce nel le c a v i t à del le spugne 
per e f fe t to de l la l o r o speciale o rganizzaz ione , l i p rovvede sempre d i n u m e r o s i s s i m i 
a n i m a l e t t i m i c r o s c o p i c i , che le lunghe c ig l i a dei t en taco l i ed u n solco c ig l ia to da cu i 

è c i rconda ta la co rona dei t en t aco l i conducono al la bocca del la Loxosoma. 
È s ingo la r i s s imo i l suo processo r i p r o d u t t i v o . La nos t ra figura presenta due g e m m e 

la te ra l i s u l l ' a n i m a l e m a t e r n o . G l i i n d i v i d u i g i o v a n i acquis tano i n b reve , senza sub i re 
nessuna m e t a m o r f o s i , l 'aspet to d e l l ' i n d i v i d u o m a t e r n o e r m a f r o d i t a ; possono p e r f i n o 
n u t r i r s i i n d i v i d u a l m e n t e , q u a n d o ancora v i sono a t tacca t i ; se ne staccano sol tanto 
allo stato adu l to , m a sempre per fissarsi a poca dis tanza. L a conservazione del la specie 
non è p e r ò a f f ida t a so l t an to a questo genere d i r i p r o d u z i o n e . D i t r a t t o i n t r a t t o , senza 
che cessi la f o r m a z i o n e del le g e m m e l a t e r a l i , spun tano d a l l ' o v a r i o , i n a l to , presso la 
corona d i t en taco l i , uova fecondate , da cu i p rovengono i n d i v i d u i a f fa t to d ive r s i da l la 
Loxosoma adu l t a . Sono l a rve , che devono sub i re una m e t a m o r f o s i speciale, dopo d i 
aver p e r f o r a t o , pe r usc i rne , i l disco f o r m a t o dal la testa de l la m a d r e . I l corpo è p i a t t o , 
quasi s c u d i f o r m e e c i r conda to da una sporgenza m a r g i n a l e c ig l i a ta . 

C L A S S E S E C O N D A 

BRACHIOPODI (BRACHIOPODA) 

La denominazione di questa classe di animali è pur troppo, come molte altre, 
poco a p p r o p r i a t a , i n q u a n t o c h è n o n i n d i c a per n u l l a una p r o p r i e t à cara t te r i s t ica del 

g ruppo d i a n i m a l i a cu i venne app l ica ta . Credendo d i aver che fare con u n g r u p p o d i 
m o l l u s c h i , i n cu i sono comprese la classe de i cefa lopodi e que l l a dei gas teropodi , i 
na tu ra l i s t i p i ù a n t i c h i v o l l e r o i nd ica re la n u o v a sudd iv i s ione con una denominaz ione , 

che ne denotasse la p r o p r i e t à p i ù sa l iente , come avevano fa t to per le a l t r e . Ma i b r a 
ch iopod i sono p r i v i d i braccia e d i z a m p e : n o n h a n n o nessun braccio pa ragonab i le 
agli o rgan i p r e n s i l i e d i f e n s i v i de i c e f a lopod i , n è una zampa che possa sos t i tu i re la 
suola del le chioccio le , n è i l p iede de i c o n c h i f e r i . I n a t u r a l i s t i a n t i c h i a t t r i b u i r o n o a i 

nos t r i a n i m a l e t t i una f a c o l t à che n o n esiste, col la quale credevano d i poter spiegare 
la l o r o vera na tu ra , f ondandos i sopra u n ' a l t r a ana logia , ugua lmen te falsa. Col n o m e 
di B R A C H I O P O D I (Brachiopoda) si suole i n d i c a r e u n g r u p p o d i a n i m a l i m o l t o a f f i n i 

ai v e r i m o l l u s c h i per la conch ig l i a b i v a l v e i n cu i sono c o n t e n u t i : a questa a f f i n i t à s i 
diede per m o l t o t e m p o tanta i m p o r t a n z a da c o n s i d e r a r l i come una sempl ice s u d d i v i 

sione de l la classe dei c o n c h i f e r i , e levandola al g rado d i o r d i n e . V e n n e r o r i t e n u t i come 

16. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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s t r u m e n t i adde t t i a l la raccol ta del c ibo due o r g a n i a t t o r c i g l i a t i a sp i ra le , che spun 
tano presso l ' ape r tu ra boccale e si p e n s ò forse v o l o n t a r i a m e n t e ai c i r r i p e d i , conside
r a t i a l l o ra da l Guvier come m o l l u s c h i . L ' equ ivoco si spiegava col la mass ima fac i l i t à , 
i n q u a n t o c h è fino a 4 0 o 5 0 a n n i fa nessuno aveva veduto u n b r a c h i o p o d o v i v o , e 
so l tan to le r icerche degl i osse rva tor i p i ù recen t i d i m o s t r a r o n o che le supposte braccia 
n o n erano p u n t o i n g rado d i prestare i s e rv ig i l o r o a t t r i b u i t i p recedentemente e che 
i n r e a l t à n o n erano a l t r o che b r anch i e . Le r icerche del Morse e de l K o w a l e w s k y , ame

r i cano i l p r i m o , russo i l secondo, pubb l ica te ne l 1 8 7 3 e ne l 1 8 7 4 , hanno confe rmato , 
a l m e n o fino ad u n cer to p u n t o , l ' i po tes i d i Steenst rup, na tu ra l i s t a geniale per eccel
lenza, i l quale cons idera i b r a c h i o p o d i come v e r m i es t remamente t r a s f o r m a t i , ipotesi 
senza d u b b i o avva lo ra ta da l lo s tud io de i l o r o ca ra t t e r i a n a t o m i c i e dal la s tor ia del 

l o r o s v i l u p p o . 
Questi b r e v i cenn i d i m o s t r a n o che le man i f e s t az ion i v i t a l i e i l p o r t a m e n t o dei 

b r a c h i o p o d i non presentano g rande interesse. D o b b i a m o i n f a t t i a n n o v e r a r l i f r a i 
m e m b r i p i ù i n s i g n i f i c a n t i e p i ù no ios i de l la f auna te r res t re . 

F o r t u n a t a m e n t e p e r ò , per a l t r i r i g u a r d i essi m e r i t a n o la nos t ra a t tenzione . Bisogna 

r ende r s i conto anz i t u t t o de l la s t r u t t u r a , de l lo s t i l e , se cos ì poss iamo e sp r im erc i , del 
l o r o c o r p o ; c iò f a t t o , n o t i a m o sub i to che i n essi è i nca rna to i l p r i n c i p i o della s t a b i l i t à . 
Passivi i n g rado eccezionale, s o p p o r t a r o n o senza a l t e r a r s i , fin da i p e r i o d i p i ù an t ich i 
de l l a creazione a n i m a l e , i m u t a m e n t i d i o g n i cond iz ione d i v i t a . I l pe r iodo fiorente 
d i questa classe d i a n i m a l i è t rascorso da u n pezzo: ne l l ' epoca do ra t a del la l o r o storia 
erano rappresen ta t i da u n g r a n d i s s i m o n u m e r o d i specie e d i i n d i v i d u i , d i cu i le 
agg lomeraz ion i f o r m a v a n o i n certe l o c a l i t à a l t i s t r a t i rocc ios i , a t t i a f o r n i r e a i geo-
gnos t i u n mezzo indispensabi le per d e t e r m i n a r e la successione del le p r i m i t i v e f o r m a 
z i o n i del le montagne . L a concordanza del le specie a t t u a l i col le f o r m e p i ù ant iche è 
fon te d i i m p o r t a n t i deduz ion i i n t o r n o al la n a t u r a dei m a r i p r i m i t i v i . Ma la l o ro p r o 
venienza d i r e t t a , la l o r o vera parente la è t u t t o r a i gno ta , e i l solo f a t to de l la loro 
esistenza a l lo stato pe r fe t to nel le rocce deg l i s t r a t i p i ù a n t i c h i c i pe rmet t e d i supporre 
che la nos t ra cosidet ta fauna p r i m o r d i a l e , va le a d i r e la f auna che finora credevamo 
d i po te r considerare come la p i ù ant ica d i t u t t e , è stata forse preceduta da una 
serie d i an tena t i n o n meno lunga d i que l la da cui f u preceduta la f auna at tuale . 

Anche la persona igna ra d i zoologia , osservando supe r f i c i a lmen te le nos t re figure, 
s a r à tenta ta d i cons iderare i b r a c h i o p o d i come p r o s s i m i pa r en t i de i c o n c h i f e r i . Esa

m i n a n d o l e p e r ò con m a g g i o r a t tenz ione , v i si scoprono sub i to le d i f fe renze i m p o r t a n t i 
che d i s t i nguono da quel le dei c o n c h i f e r i le conch ig l i e e le p a r t i m o l l i dei b rach iopod i , 
ne i q u a l i c e r c h e r e m m o i n v a n o qualche f o r m a d i t r ans i z ione f r a l ' una e l ' a l t r a classe. 

N o n è invece d i s o p p o r t u n a l ' i po tes i del Morse , i l qua le pa ragona i b r a c h i o p o d i agli 

a n e l l i d i , e l o d i m o s t r a i l processo de l l o r o s v i l u p p o . Ne l la classe de i b r a c h i o p o d i non 

è la v i t a de i s i n g o l i i n d i v i d u i che c ' interessa, m a la s to r ia de l la f o r m a z i o n e de l l ' in te ra 
classe, d i cu i lo s v i l u p p o i n d i v i d u a l e d i o g n i b r a c h i o p o d o ci presenta un'esposizione, 

per c o s ì d i r e , sc ien t i f ica . Ma d i c iò p a r l e r e m o p i ù t a r d i . 

L i m i t e r e m o i n o s t r i s t ud i a l la f a m i g l i a del le T E R E B R A T U L I D E (Terebratulidaé), 
che o g g i d ì è la p i ù d i f f u s a d i t u t t e . T u t t e le specie d i questa f a m i g l i a sono cara t te r iz 

zate da l l a d i suguag l ianza del le va lve de l la c o n c h i g l i a ; una è convessa, p i ù grande 

d e l l ' a l t r a e f o r a t a ne l l a par te a c u i si d à i l n o m e d i becco. Da questo f o r o spunta u n 

b reve pedunco lo t end ineo , co l qua le l ' a n i m a l e si at tacca ag l i ogge t t i s o t t o m a r i n i . Nelle 

conch ig l i e v u o t e , p r i v e d i quals ias i sostanza a n i m a l e , ce rcando d i a p r i r n e le va lve , 

s i vede che v i c i n o a l becco queste sono r i u n i t e per m o d o che due d e n t i de l l a valva 
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magg io re si inse r i scono i n due fossicine c o r r i s p o n d e n t i del la v a l v a m i n o r e . N o n pos

sono cadere separate, come le va lve dei c o n c h i f e r i , sebbene n o n posseggano i l l o r o 

ca ra t t e r i s t i co l egamento elast ico. Da l la pos iz ione d e l l ' a n i m a l e si r iconosce f ac i lmen te 

che la v a l v a p i ù g rande è la ven t r a l e e la v a l v a p i ù p iccola la dorsale . Dal la cosiddet ta 
cern iera de l la va lva dorsale spun ta u n a f f i l a t o s t r u m e n t o calcareo, d i r e t t o verso i l 

m a r g i n e supe r io r e oppos to : la f o r m a e i l v a r i o s v i l u p p o d i ques t 'o rgano fo rn i s cono 
ai n a t u r a l i s t i una so l ida base per la d i v i s i o n e s i s temat ica del le f a m i g l i e e del le l o r o 

s u d d i v i s i o n i . L o s t r u m e n t o d i cu i p a r l i a m o conserva la sua f o r m a cara t te r i s t i ca anche 
negl i avanz i ben conserva t i de l le conch ig l i e dei b r a c h i o p o d i foss i l i e c i pe rmet t e d i 
s t ab i l i r e la na tu r a de l l ' o rgano da cu i de r iva i l n o m e sc ien
t i f i co d e l l ' i n t i e r a classe. L ' a p e r t u r a e la ch iusura del le va lve 
d ipendono da ce r t i m u s c o l i p a r t i c o l a r i , l a cu i descr iz ione 
sarebbe t r o p p o l u n g a ; r i f l e t t a i l l e t to re a quan to d i r e m o i n 
seguito r i spe t to a l Thecidium. 

La f o r m a z i o n e calcarea serve d i sostegno a due append ic i 
l a b i a l i , o bracc ia , a t t o r c ig l i a t e a sp i ra le e m u n i t e d i l unghe 
f r ang ie . Queste occupano la m a g g i o r pa r t e de l la conch ig l i a , 
p o i c h é p a r t o n o da l la bocca (o ) , sot to la quale si r i u n i s c o n o , 
f o r m a n d o u n ponte m e m b r a n o s o , u g u a l m e n t e f r a n g i a t o . I l V a , v e dorsale 
peduncolo r i t o r t o del le bracc ia è a t to a p o c h i m o v i m e n t i ; d i T e ™ b r a l i ' l i n a ^ 
' . , r ' serpenUs. 
anche le f r a n g i e sono p iu t tos to r i g i d e ; tu t t e queste p a r t i pero , 
essendo solcate da cana le t t i , se rvono da o r g a n i r e s p i r a t o r i . Si r i conobbe che fanno 
poco onore a l l o r o n o m e d i b racc ia , f u o r c h é nel genere Rhynchonella; i n f a t t i i l b r a 
chiopodo n o n è i n g rado d i p r o t e n d e r l e f u o r i del la conch ig l i a per i m p a d r o n i r s i del 
c ibo, m a , come la m a g g i o r pa r t e degl i o r g a n i r e s p i r a t o r i d i t a l sor ta , sono coperte 
di c ig l ia v i b r a t i l i , le q u a l i , f o r m a n d o ne l l ' acqua una cor ren te c o n t i n u a , f anno p e r v e 
n i r e al la bocca i l c ibo ben sminuzza to . I l canale in tes t ina le è b reve e t e r m i n a i n u n 
fondo cieco (x). 

Le p a r t i descr i t te finora, che co lp i scono l 'occhio de l l 'osserva tore appena apre le 
due va lve , sono avvo l t e i n due s o t t i l i foglie o lembi di mantello, s t r e t t amente annessi 
alle va lve , a cui d à n n o o r i g i n e m e d i a n t e secrezioni specia l i de l la l o r o super f i c ie . Le 
espansioni d i ques t i l e m b i o fog l i e con tengono pu re g l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i , s e m p l i 
c i s s imi . I due sessi sono d i v i s i e i n c e r t i casi si possono d i s t inguere osservando la 
f o r m a d iversa del le v a l v e . 

I c o n d o t t i escre tor i dei p r o d o t t i sessuali sono rappresen ta t i da due i m b u t i cu tanei , 

che forse se rvono p u r e da r e n i , sono c i g l i a t i i n t e r n a m e n t e , sboccano c o l l ' e s t r e m i t à 
l ibera ne l la c a v i t à de l co rpo e f a n n o usc i re da l co rpo d e l l ' a n i m a l e le uova e g l i ele

m e n t i f e c o n d a n t i . C i t i a m o questo m i n u t o carat tere a n a t o m i c o , p e r c h è , paragonando 
i due i m b u t i co i cos ide t t i o r g a n i segmenta l i de i v e r m i , t r o v i a m o una p r o v a evidente 

d e l l ' a f f i n i t à d i ques t i due g r u p p i d i a n i m a l i . 
Questa a f f i n i t à è c o n f e r m a t a i n o l t r e i n m o d o pa r t i co l a r e da l la s to r i a de l lo s v i l u p p o 

e del la m e t a m o r f o s i de i b r a c h i o p o d i , che s a r à o p p o r t u n o r i f e r i r e per s o m m i capi , 
p r i m a d i descr ivere la v i t a nascosta e qu ie ta d i a l c u n i gener i . I l Thecidium mediter-
raneum, b r a c h i o p o d o appar tenente al Med i t e r r aneo , che desc r ive remo i n seguito, 

r imase per m o l t o t e m p o p r e s s o c h é i g n o t o : i l Lacaze-Duth ie r s , zoologo pa r i g ino , ne 

aveva desc r i t to a lcune p a r t i c o l a r i t à , r e l a t i ve p e r ò ad u n solo g rado d i sv i l uppo , che 
si supponeva n o n dovesse essere d e f i n i t i v o . A m i s u r a che si sv i luppano , le uova per

vengono i n u n a borsa f o r m a t a da l l obo i n f e r i o r e de l m a n t e l l o . Nel la stessa borsa si 
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af fondano pure le due f r ang ie delle braccia p i ù v ic ine , le q u a l i , ingrossando a lquan to , 
f o r m a n o due sporgenze t e r m i n a l i , i n t o r n o a cu i si agg lomerano le uova e a cu i sono 
r i u n i t i i s i ngo l i e m b r i o n i , per mezzo d i u n breve nas t r ino . Pe rvenu to ad u n certo 
g rado d i s v i l u p p o , l ' e m b r i o n e ha l 'aspetto d i u n piccolo e tozzo ane l l ide {a). L a nostra 
figura rappresenta lo s tadio u l t e r i o r e d i s v i l u p p o osservato da l Lacage-Duthiers . L ' a p 

pendice super io re è i l peduncolo che spunta d inanz i 
a l la nuca e serve a r i u n i r e l ' a n i m a l e t t o al le f rangie 
del le bracc ia , spo rgen t i ne l l a borsa d ' incubazione . La 
par te an te r io re , p i ù piccola , ha i ca ra t t e r i d i una 
tes ta ; presenta q u a t t r o occhi p u n t i f o r m i ed u n in fos 
samento , i l quale n o n è a l t r o che la f u t u r a bocca. 
Due p a r t i c e n t r a l i p i ù grosse sono seguite da una 
qua r t a par te p i ù p icco la ; tu t t e presentano u n r i v e 
s t i m e n t o compos to d i c ig l ia v i b r a t i l i . 

Morse e K o w a l e w s k y hanno spiegato i l m o d o i n 
cu i si c o m p i e la m e t a m o r f o s i d i questo brachiopodo. 
L a par te pos te r io re serve d i p u n t o d 'appoggio ; la 
testa e i l segmento foggia to a col la re si a f fondano i n 
una c a v i t à f o r m a t a da l segmento seguente. Questa 
f o r m a z i o n e , sv i luppandos i g rada tamen te nel la parte 
al ta , f o r m a i due l o b i , che f u r o n o pa ragona t i tanto 
sovente al m a n t e l l o cutaneo dei m o l l u s c h i , dai qual i 
de r iva la secrezione del la conch ig l i a . Nel la figura b 
v e d i a m o come i l g iovane Thecidium, r i t i r a n d o s i i n 
s è stesso, p rende c o m m i a t o dal la v i t a l ibe ra , per 
t r a s f o r m a r s i i n u n e r e m i t a d i aspetto a f fa t to diverso. 
Seguendo questa m e t a m o r f o s i nei suoi s tadi p r i n c i 
p a l i , p e r v e n i a m o col K o w a l e w s k y ad u n a l t r o genere, 
Argiope. Nel la fìg. a v e d i a m o la l a rva d iv isa i n tre 
p a r t i . L ' o m b r e l l o c ig l i a to co r r i sponde al la testa ed al 
segmento foggia to a co l l a re de l Thecidium. La parte 
cent ra le de l co rpo , p i ù grossa, cont iene due muscol i , 
che i n segui to si abbassano verso i l peduncolo . La 
piega cutanea c i r co la re , d i r e t t a i n basso e m u n i t a dei 

ca ra t t e r i s t i c i fascet t i d i aculei spo rgen t i , n o n presenta ancora a lcuna t racc ia de l suo 
u l t e r i o r e r i p i e g a m e n t o , ne l lo stesso m o d o i n cu i l ' e s t r e m i t à pos te r io re n o n accenna 

a t r a s f o r m a r s i i n u n pedunco lo . 
La nos t ra l a rva non è so l tan to paragonabi le a que l la d i u n che topodo, p o i c h é i n 

r e a l t à è una vera l a rva d i che topodo . Ma la p romessa d i una p i ù estesa me tamer i a , 

che p o t r e m m o aspet tarci da questo a n i m a l e t t o , n o n è soddisfa t ta p i ù t a r d i , come non 

lo sono le speranze a cu i danno luogo le l a rve dei crostacei parass i t i , s tudiate prece

den temente . I l suo s v i l u p p o u l t e r i o r e n o n precede come s u p p o n e v a m o , ed anzi 

uno s v i l u p p o regress ivo, p e r f e t t a m e n t e r i p r o d o t t o da l la figura b. O r m a i l ' a n i 

m a l e si è l issato; la par te cutanea del segmento centra le si è r i p i ega t a , per t r a s fo r 

mar s i n e l l ' i n v o l u c r o che f o r m a i l m a n t e l l o de i m o l l u s c h i . I l cosidet to o m b r e l l o va 

scomparendo . 
Nella figura c la m e t a m o r f o s i , seguendo i l suo processo, ha f a t t o d i questo b rach io 

podo u n a n i m a l e s i m i l e ad u n ane l l ide . L ' e s t r e m i t à pos te r io re si t r a s f o r m a i n un 
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Stadi di sviluppo del Thecidium 
mediterraneum. Le due figure 
sono ingrandite. 
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Stadi di sviluppo deil'Argiope. Tutte le figure sono molto ingrandite. 

peduncolo , d i cu i l ' a n i m a l e si g iova per fissarsi d e f i n i t i v a m e n t e , e la c o n c h i g l i a 
b iva lve protegge i l co rpo i n e r m e da quals ias i i n t e r v e n t o i m p o r t u n o tenta to dagl i a l t r i 
a n i m a l i . 

Vo lendo esporre a l l e t to re i ca ra t t e r i p r i n c i p a l i de i b r a c h i o p o d i , a n i m a l i a f fa t to 
i gno t i al le persone ignare d i zoologia , a b b i a m o i n c o m i n c i a t o dal la f a m i g l i a delle T E R E 

B R A T U L E , che è la p i ù d i f fu sa d i tu t t e . Dopo d i aver descr i t to per s o m m i capi la l o r o 
s t r u t t u r a e n o t a t i i s i ngo la r i r a p p o r t i i n cu i si t r o v a n o r i spe t to agl i a n e l l i d i , t r a t t e 
r e m o u n p o ' p i ù d i f f u s a m e n t e del le l o r o m a n i f e s t a z i o n i v i t a l i e agg iungeremo alle 

f o r m e t e s t é c i ta te i r appresen tan t i d i a lcune a l t re f a m i g l i e . 
D u r a n t e i l m i o v i agg io i n Norveg ia nel 1 8 5 0 ebb i occasione d i es t rar re colla rete 

da l f o n d o de l m a r e parecchi gener i d i b r a c h i o p o d i . I l fiordo d i Òx , col locato a l la 

dis tanza d i qua lche c h i l o m e t r o al d i sot to d i H a m m e r f e s t , a lbergava i n g r a n n u m e r o 
la Terebratula vitrea e la Terebratulina caput serpentis. L e b r e v i osservazioni che 

p u b b l i c a i a l l o r a i n t o r n o a quest i a n i m a l e t t i f u r o n o comple ta te p i ù t a r d i da quel le d i 
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Bar re t t i n t o r n o a l m o d o d i v i v e r e del la Terebratulina caput serpentis. E g l i r i fe r i sce 
i n p ropos i to q u a n t o segue: « Questa specie s i fa vedere p i ù sovente del le a l t re ed 
a l lunga pure a lquan to i suoi c i r r i ; la t r o v a i d a p p e r t u t t o sul la costa norvegese, m a i n 
n u m e r o scarso, attaccata al le ocu l ine ( c o r a l l i ) , ad una p r o f o n d i t à v a r i a b i l e f r a 50 e 
180 m . I c i r r i che spet tano a que l la par te del le braccia che si volge i n a l to sono 
p i ù c o r t i d i q u e l l i appa r t enen t i a l la par te che si volge i n basso. E r a n o sempre i n 
m o v i m e n t o e osservai spesso che conducevano m i n u s c o l i c o r p i c c i u o l i ne l canale 
giacente al la l o ro base. Col loca t i i n u n rec ip ien te p ieno d 'acqua m a r i n a , i m i e i a n i 
m a l e t t i a p r i v a n o a poco a poco le va lve . G l i i n d i v i d u i r i m a s t i a t taccat i a qualche 
oggetto sapevano g iova r s i beniss imo del musco lo pedunco la re per compie re svar ia t i 
m o v i m e n t i . G l i e sempla r i l i b e r i , c i o è staccati da quals iasi sostegno, si lasciavano 
t r a spor t a re qua e l à , senza ch iude re le va lve . Toccando p e r ò u n o dei l o r o c i r r i protesi , 
l i r i t i r a v a n o t u t t i a l l ' i s t an te e ch iudevano la conch ig l i a , per r i a p r i r l a t u t t av i a quasi 
sub i to . Quando le bracc ia sono r a t t r a t t e , i c i r r i si r i p i egano a l l ' i n d e n t r o ; aprendo le 
valve si d r i zzano ; p r i m a d i a p r i r e la conch ig l i a , l ' a n i m a l e è spesso abbastanza cauto 
per p ro tendere a l c u n i poch i c i r r i , a l lo scopo d i accer tars i che nessun per icolo lo 
m i n a c c i . I n una sola occasione v i d i f o r m a r s i una co r ren te t r a le due file d i c i r r i . 
Vo lendo a c c e r t a r m i de l l a f o r m a z i o n e del le c o r r e n t i , avevo i n t r o d o t t o con u n pennello 
qualche pa r t i ce l l a d ' indaco ne l l ' acqua c i rcostante ai b r a c h i o p o d i : per t r e vol te con

secutive l 'acqua p e n e t r ò col le par t ice l le d ' indaco ne l canale, che si t r o v a a l la base dei 
c i r r i , nel la d i r ez ione de l la bocca » . È ch ia ro che queste c o r r e n t i sono p rodo t t e dalle 
c ig l ia v i b r a t i l i , i n v i s i b i l i . 

I l Bare t t pa r l a i n o l t r e ne l seguente m o d o d i u n ' a l t r a t e reb ra tu la (Waldheimia 
cranium), p r o p r i a del la costa se t t en t r iona le . « L a t r o v a i parecchie vo l t e f r a le isole 

V i g t o n e i l Capo N o r d , ad una p r o f o n d i t à v a r i a b i l e f r a 25 e 1 5 0 tese, attaccata ai 
sassi, a i ba lan i o ad a l t r i sostegni . Spetta al le t e reb ra tu le da l l ungo strascico e le 
appendic i boccal i sono fissate su l lo scheletro calcareo, per m o d o che possono m u o 
vers i so l tan to colle e s t r e m i t à a t to rc ig l i a te a sp i ra le . Si suppone che queste e s t r e m i t à 
c i r c o n v o l u t e come s p i r a l i possano d is tenders i , press 'a poco come la proboscide d i una 
f a r f a l l a , m a debbo confessare d i non aver m a i osservato questo f a t t o . Questa specie è 
p i ù v ivace del la Terebratulina caput serpentis; si agi ta spesso, appoggiandosi sul 
muscolo d i cu i si g iova per fissarsi a qua lche sostegno e si a l l a r m a col la massima 

f a c i l i t à . I c i r r i non ol t repassano i l m a r g i n e del la conch ig l i a socchiusa: appena questa 
si ch iude , si r i p i egano , i n c u r v a n d o s i a l l ' i n d e n t r o » . 

I l genere Thecidium d e l i m i t a la f a m i g l i a del le t e r e b r a t u l i n e e si d i s t ingue per 
u n o s v i l u p p o al t u t to pa r t i co la re de l l ' appa ra to b rach ia l e , calcareo. È rappresentato 
nel la fauna od ie rna da una sola specie, Thecidium mediterraneum, p r o p r i a del Med i 

t e r raneo , descr i t ta da l Lacage-Duthiers i n una del le sue be l l i s s ime m o n o g r a f i e . La 

v a l v a dorsale f o r m a u n cope rch io quasi p i a t t o per la va lva a d d o m i n a l e assai p iù 

g r a n d e ; i l bracc io n o n se ne stacca m a i i n t i e r a m e n t e e v i r i m a n e u n i t o med ian t e una 

rete calcarea. Nel la figura B v e d i a m o accennato ne l l a v a l v a dorsale i l eardine i n to rno 
a cui si m u o v e la va lva . L a conch ig l i a si apre per mezzo dei m u s c o l i ( è ) , i qua l i , 

pa r t endo dal la base del la va lva a d d o m i n a l e , g i u n g o n o fino ad un ' append ice del la va lva 

dorsale , d i r e t t a a l l ' i n d i e t r o ; i m u s c o l i ( a ) , co l loca t i a n t e r i o r m e n t e , c h i u d o n o la con

ch ig l i a . T r a d u c i a m o d a l l ' o r i g i n a l e francese i r agguag l i r i f e r i t i da l na tu ra l i s t a c i ta to 
p i ù sopra . 

« La conch ig l i a de l Thecidium s i at tacca ai c o r p i s o t t o m a r i n i . L a t r o v a i i n 

n u m e r o cons iderevole sopra ogge t t i e s t r a t t i dal f o n d o de l m a r e da l le r e t i d i pescator i 
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d i c o r a l l o , f r a i l Go l fo d i Bona e i l Capo Rosa. P r o v e n i v a n o da una p r o f o n d i t à 
v a r i a b i l e f r a 4 0 e 5 0 tese. A v e n d o g i à raccol to m o l t i m a t e r i a l i per s tud ia re la f auna 

dei banch i c o r a l l i f e r i de l la Corsica e vo lendo pu re estendere le m i e osservazioni a l le 

coste d e l l ' A l g e r i a e p i ù t a r d i al la Sardegna ed al le Ba lea r i , f u i m e r a v i g l i a t o de l lo scarso 
n u m e r o del le t e rebra tu le r i spe t to a que l lo assai considerevole dei Thecidium. Sopra 

una p i e t r a grossa due p u g n i ne t r o v a i 2 0 o 3 0 i n d i v i d u i . L 'osservazione d e l l ' a n i m a l e 
v i v o è f ac i l i s s ima ; m a n t e n n i i n v i t a pa 
recch i i n d i v i d u i per u n mese e mezzo, 

r i n n o v a n d o t u t t i i g i o r n i l ' acqua de i r e c i 
p i e n t i i n cu i l i avevo co l loca t i . Bisogna 
p e r ò aver cu ra d i s taccar l i dag l i ogget t i 
sui q u a l i si sono fìssati, p e r c h è ques t i 
sono p i e n i d i a n i m a l e t t i d ' o g n i so r ta 
(spugne, v e r m i , p i cco l i crostacei , ecc.) , 

che n o n t a rdano a m o r i r e , e, i n f e t t a n d o 
l 'acqua d e l l ' a c q u a r i o , p r o d u c o n o p o i la 
m o r t e dei Thecidium. 

« Nei p r i m i g i o r n i de l la l o r o s c h i a v i t ù 
i t e c id i i a p r i v a n o spesso le l o r o va lve , 
sempre a t taccat i a i sassi co i q u a l i e rano 
stati es t ra t t i da l m a r e : p i ù t a r d i p e r ò , 

quando l i co l loca i separa tamente i n r e c i 
p i en t i p iù p i c c o l i , le socchiudevano appena. 
La piccola va lva dorsa le si d r i zza , f o r m a n d o u n angolo r e t to c o l l ' a l t r a , m a a l p i ù l e g 
gero m o v i m e n t o r icade con f u l m i n e a v e l o c i t à . Senza d u b b i o i t e c id i i sono sens ib i l i a l la 
luce. U n g i o r n o ne v i d i parecchi i n u n rec ip ien te col le va lve aper te . M i a v v i c i n a i con 
p rudenza a l l ' a cqua r io per osse rvar l i p i ù da v i c i n o , e, c h i n a n d o m i , la m i a testa p r o 
dusse u n ' o m b r a : t u t t i q u e l l i che si t r o v a v a n o nel la zona d e l l ' o m b r a si r i c h i u s e r o 
a l l ' i s tan te . S iccome le va lvo l e possono scostarsi a lquan to , i n u n tec id io aper to si 
d i s t inguono ben i ss imo tu t t e le p a r t i de l co rpo e si vedono m o l t o d i s t i n t a m e n t e le 
f range e le b racc ia . Ma la faccia i n t e r n a del la conch ig l i a , sul la qua le giace i l m a n 
te l lo , è d i u n b ianco cosi a m m a g l i a n t e e i l m a n t e l l o tan to t rasparente , che si possono 
dis t inguere i r i l i e v i calcarei e le sporgenze del le va lve , senza vedere i l m a n t e l l o . 
Questo f a t to m i c o l p ì per m o d o , che d u b i t a i se i n r e a l t à u n r i v e s t i m e n t o m o l l e r i c o 

prisse le p a r t i calcaree che s tavo e saminando . 
« Es te rnamente la conch ig l i a è d i r ado bianca e l i sc ia ; i n generale presenta u n 

r i v e s t i m e n t o compos to d i p ian te e d i a n i m a l i , che v i si sono s t a b i l i t i . R ispe t to a l lo 
sv i luppo dei parass i t i , le conch ig l i e adul te si c o m p o r t a n o come quals ias i a l t r o sostegno. 
Ma, n o n so l t an to la l o r o par te es terna è i n f e t t a da ques t i a n i m a l e t t i : le va lve sono 
spesso pe r fo ra te i n tu t t e le d i r e z i o n i da alghe parassite, che d à n n o alla conch ig l i a una 
t i n t a ve rd i cc i a » . Ques t ' u l t ima osservazione d i Lacage-Duth ie r s dev'essere r e t t i f i ca t a , 
p o i c h é n o n sono le alghe che pene t rano nel le conch ig l ie dei t e c i d i i e i n quel le d i t u t t i 

i m o l l u s c h i , m a p iu t tos to le cosidette spugne p e r f o r a t r i c i » . 
La f a m i g l i a dei T e r e b r a t u l i d i n o n venne r i n t r a c c i a t a neg l i s t r a t i p i ù a n t i c h i de l la 

cosidetta epoca paleozoica, m a c o m p a r e neg l i s t r a t i d e v o n i a n i . Cer t i g r u p p i (Tere-
bratula e Waldheimia), forse per u n f e n o m e n o d i apa t ia o d i resistenza, r i m a s e r o 
i n v a r i a t i fino ad oggi i n tu t t e le f o r m a z i o n i , u n i c i t e s t i m o n i de l le c o n d i z i o n i p r e i s t o 

r iche de l la l o r o classe, coi r appresen tan t i d i a l t r e q u a t t r o f a m i g l i e . Ma, m e n t r e ques t i , 
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col t r ascor re re de l t e m p o , v a n n o grada tamente es t inguendosi , e, come dice Suess, 
d i l igen te osservatore de i b r a c h i o p o d i , i gene r i Rhynchonella, Crania, Discina e 
Lingula « rappresentano i so la tamente le l o r o f a m i g l i e ne l le epoche m e n o remote e 
n e i pe r iod i d i t empo p i ù recen t i , come c ime d i a l be r i s f r o n d a t i » , ne l l a f a m i g l i a dei 
T e r e b r a t u l i d i si osserva u n f a t t o opposto : i l l o r o a lbero ha p r o d o t t o n u o v i r a m i anche 
ne i p e r i o d i geologici p i ù recent i e o g g i d ì conta d iec i g r u p p i , la c u i area d i d i f fus ione 
s i estende i n t u t t i i m a r i . Questi a n i m a l e t t i v i v o n o a n o t e v o l i p r o f o n d i t à , seguendo 
del resto l ' a b i t u d i n e de i b r a c h i o p o d i , le cu i conch ig l i e , calcaree, sono abbastanza 

robus te ed opache. 

Crania anomala. Valva 
superiore coll'animale. Ingr. 

Un ' a l t r a f a m i g l i a , d i cui d o b b i a m o cercare le o r i g i n i i n epoche geologiche anche 
p i ù an t iche , m a che o g g i d ì è rappresen ta ta so l tan to da q u a t t r o specie, è quel la delle 
R I N C O N E L L I D E , cos ì d e n o m i n a t a da l g r u p p o p i ù i m p o r t a n t e d i cu i è cos t i tu i ta (Rhyn-
chonella), i l quale appar t iene agl i o r g a n i s m i p i ù a n t i c h i e p i ù d i f f u s i , p o i c h é , dalle 
epoche s i i u r iche , a t t raversa tu t t e le f o r m a z i o n i . Ne l la Rhynchonella psittacea, t u t to ra 

v iven t e , si p u ò osservare m e g l i o che n o n i n tu t t e le a l t re 
specie l ' appendice cara t te r i s t ica , foggia ta a becco, della 
va lva ven t r a l e . L ' a p e r t u r a del peduncolo si t r o v a a l disot to 
d i questo becco. Le va lve sono fissate l ' u n a a l l ' a l t r a , come 
ne i t e r e b r a t u l i d i ; m a l ' appara to b rach ia le consta sol tanto 
d i due p ias t re l le b r e v i , s t re t te , r i c u r v e , foggiate a guisa d i 
gusci , saldate a l la reg ione p i leare de l la p iccola va lva . Nel 
suo v iagg io i n Scandinav ia Baret t raccolse le seguenti osser
v a z i o n i i n t o r n o a l l a specie d i cu i d i s c o r r i a m o : « Si t rova 
abbastanza f r e q u e n t e m e n t e ne l le r e g i o n i se t t en t r iona l i , 

sop ra t tu t to v i c i n o a T r o m s o e , ad una p r o f o n d i t à v a r i a b i l e f r a 7 0 e 150 tese. Parecchie 
va lve vuote venne ro raccol te ne l la m e l m a v i c i n o ad H a m m e r f e s t . Questa specie m i 
pa rve m o l t o d i f f i c i l e da osservare, p o i c h é , essendo sens ib i l i s s ima a t u t t e le i m p r e s 
s i o n i , ch iude le sue va lve a l p i ù l ieve m o v i m e n t o . L e braccia svo lgono abbastanza i 
l o r o t u b i a sp i ra le , per lasciar pe rven i r e le f r ange fino a l l ' o r l o del la conch ig l i a . Osservai 
spesso questa specie col le va lve socchiuse, m a n o n la v i d i m a i svolgere le braccia per 

d is tender le f u o r i de l la conch ig l i a » . 
Sebbene i l g r u p p o del le G R A N I E (Crania) n o n p re sen t i a l c u n interesse par t ico lare 

nel le m a n i f e s t a z i o n i del la sua v i t a , m e r i t a d i essere s tud ia to per la sua d i f fus ione 
geologica e a t tuale . Dif fer i sce t an to dag l i a l t r i da f o r m a r e u n a f a m i g l i a d i s t i n t a . La 

sua conch ig l i a è fissata col la v a l v a a d d o m i n a l e ai c o r p i s o t t o m a r i n i . L a va lva dorsale 
ha la f o r m a d i u n c o p e r c h i o ; ambedue sono r i u n i t e da u n g r u p p o d i m u s c o l i , a n z i c h é 

da una cern ie ra o dal le append ic i d i qualche a r t i co l az ione . Anche le braccia carnose, 

a t to rc ig l i a t e a sp i ra le , sono sostenute so l t an to da u n p r o l u n g a m e n t o n a s i f o r m e nel 

cen t ro de l la va lva a d d o m i n a l e . L a specie p i ù conosc iu ta del le q u a t t r o f o r m e v i v e n t i 

è la Crania anomala dei n o s t r i m a r i s e t t e n t r i o n a l i , la quale s ' i ncon t r a quas i sempre 
i n c o m p a g n i a de l la Terebratula caput serpentis, m a che p e r ò n o n segue ne i m a r i 

b o r e a l i d e l l ' A m e r i c a se t t en t r iona le e n e p p u r e ne l Med i t e r r aneo . F i n o r a n o n è cono

sciuta a l lo stato fossile ; p e r c i ò i l Suess suppose « che la sua o r i g i n e n o n sia m o l t o 
an t ica e n o n l ' abb ia p e r c i ò cos t re t ta a s o p r a v v i v e r e ai f e n o m e n i che p e r m i s e r o alla 

Terebratula caput serpentis d i recars i n e l l ' A m e r i c a s e t t en t r i ona l e , p e r c o r r e n d o i l 

t r a t t o d i spiaggia o la catena d i isole, che forse a l l o r a r i u n i v a n o l ' an t i co a l nuovo 
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cont inen te . Invece la sua presenza ne l la ba ia d i V igo (Spagna) denota che quest i a n i 
m a l e t t i h anno par tec ipa to , a l m e n o p a r z i a l m e n t e , a l la lenta scomparsa del le p o p o l a z i o n i 
s e t t en t r iona l i d a l l ' E u r o p a cent ra le » . 

I b r a c h i o p o d i , d i cu i c i s i amo occupa t i f i n o r a , appa r t engono , salvo poche eccezioni , 

a i f o n d i s o t t o m a r i n i , come q u e l l i m u n i t i d i conch ig l i a calcarea. La cosa é a f fa t to 
diversa r i spe t to a due a l t r i g r u p p i , c o m p o s t i dal le L I N G U L I D E e dal le D I S C I N I D E . L e 
lo ro conch ig l i e sono d i n a t u r a c o r n e a : abbondano 
in m o d o pa r t i co l a r e ne l la zona del le spiagge, dove s i 
presentano i n u n g r a n d i s s i m o n u m e r o d i i n d i v i d u i e 
spettano a i m a r i p i ù ca ld i . I l g r u p p o del le L I N G U L E 

{Lingula) è i l p i ù no to f r a t u t t i q u e l l i de l la p r i m a 
f a m i g l i a . 

La conch ig l i a del le l i n g u l e è so t t i l e e cornea, 
quasi pieghevole e ve rd icc ia . L e va lve n o n sono r i s p e t 
t ivamente a r t i c o l a t e : d i grossezza p r e s s o c h é uguale , 
non presentano ne l la par te i n t e r n a nessun p r o l u n 

gamento des t inato a sostenere le braccia grosse, ca r 
nose e a t to rc ig l i a t e a sp i ra le . I l Suess r i fe r i sce quan to 
segue i n t o r n o a l la d i f f u s i o n e geologica del le l i n g u l e : 
« Come que l l o del le D I S C I N E (Discina), questo 
gruppo è g i à r appresen ta to da u n n u m e r o d i specie 
abbastanza cons iderevo le ne i depos i t i foss i l i del le 
f o r m a z i o n i p i ù an t iche . Da que l l e epoche remote si è 
mantenuto f i n o ad Oggi a t t r averso a tu t t e le f o r m a - Lingula pyramidata. Grandezza 
z ion i , senza presentare u n i n c r e m e n t o no tevole i n naturale. 

nessun pe r iodo » . — Ogg id ì le l i ngu l e m a n c a n o a f fa t to ne i m a r i d e l l ' E u r o p a , m a 
sulla costa amer i cana t r o v i a m o la Lingula pyramidata, r a f f i g u r a t a ne l testo, che 
fu pel Morse ogget to d ' in te ressan t i osservaz ioni . I l suo pedunco lo è nove vo l t e p i ù 
lungo de l c o r p o , m a n o n ingrossa ; si m u o v e come u n v e r m e , d i cu i ha l 'aspet to e la 
p r o p r i e t à d i scavare ga l l e r i e ne l l a sabbia , a p p u n t o come fanno c e r t i v e r m i . Nel la v i t a 
l ibera e i n s c h i a v i t ù , po tendo d i spo r r e d i u n po ' d i sabbia , questo a n i m a l e t t o v i scava 

speciali ga l le r ie e v i si r i t i r a . Le setole disposte s u l l ' o r l o del m a n t e l l o , co l locandos i 
le une sul le a l t r e , i m p e d i s c o n o a i g r a n e l l i d i sabbia d i pene t ra re nel le b r anch ie . Le 
gallerie scavate ne l la sabbia r a s som ig l i ano a quel le d i una te rebel la . 

Morse crede che la v i t a de l la Lingula pyramidata n o n d u r i p i ù d i u n a n n o . 
Parecchie cent ina ia d i e s e m p l a r i r a c c o l t i i n g iugno e i n l u g l i o erano d i uguale g ros 
sezza e l 'aspetto del le l o r o conch ig l i e i n d i c a v a una f o r m a z i o n e recente. Quegl i i n d i v i d u i 

avevano senza d u b b i o la stessa e t à . Que l l i r a c c o l t i e conserva t i du ran t e l 'estate m o r i 
rono verso la f ine d i se t t embre , p resen tando g l i stessi f e n o m e n i che, secondo le osser
vaz ioni d i W i l l i a m s , accompagnerebbero la m o r t e na tu ra le d i c e r t i a n e l l i d i (Nais, 

Arenicola). 
La s e m p l i c i t à che d i s t ingue la conch ig l i a del le l i n g u l e , pa ragonab i le alle f o r m a 

z ion i ca r t i l ag inee , ca ra t t e r i s t i che d e l l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e d i ce r t i che topod i ( c a p i t i 

b r a n c h i a t i ) e la presenza d i questo genere neg l i s t r a t i p i ù a n t i c h i , i n cui s ' i ncon t r ano 
i che topod i , c i au to r i zzano a s u p p o r r e che le l i n g u l e s iano t u t t o r a s t re t t amente a f f i n i 

ai l o r o an tena t i v e r m i f o r m i . T u t t a v i a la m e t a m o r f o s i at testata dal le f o r m e odierne si 
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è c o m p i u t a so l tan to i n u n pe r iodo d i t e m p o inca lco lab i l e . I n c o m i n c i ò senza dubb io 
ne l le epoche p i ù r e mo t e ed ebbe t e r m i n e dopo u n c o m p l e t o s v i l u p p o regress ivo; 
questa è la rag ione per cu i la classe de i b r a c h i o p o d i r imase p r e s s o c h é i m m u t a t a nei 
suoi l i m i t i p r e i s t o r i c i , esempio r a r i s s i m o , per n o n d i r e un ico , d i resistenza e t e n a c i t à 
d i v i t a . Le s ingole specie si m o d i f i c a r o n o senza acquistare o r g a n i n u o v i e lo d imos t r ano 
g l i s tud i de l Kaiser , c o n f e r m a t i da osservazioni p i ù r ecen t i . 

L e conchig l ie dei b r a c h i o p o d i f u r o n o per m o l t o t e m p o ogget t i r a r i p e r i na tu ra l i s t i , 

che l i pagavano a caro prezzo. Si credeva che a l m e n o le t e reb ra tu le fossero fo rme 
abissal i , v i v e n t i a quel le p r o f o n d i t à cons idera te a l l o r a come l ' e s t remo l i m i t e d i ogni 

v i t a a n i m a l e . 
G l i scandagli m o d e r n i delle sped iz ion i m a r i n e hanno d i m o s t r a t o invece che la 

presenza del le t e rebra tu le è local izzata , m a che ques t i a n i m a l e t t i sono numeros i s s imi 
i n t u t t i i l u o g h i i n cu i v i v o n o , come g i à lo e rano nel le epoche p re i s to r i che , ne i m a r i 
de l la f o r m a z i o n e de l T r i a s . Sapp iamo i n o l t r e o g g i d ì , i n seguito a r icerche recent i , che 
i b r a c h i o p o d i n o n eserci tano una par te i m p o r t a n t e ne l l a fauna abissale. F r a i l l im i t e 
del le onde su l la spiaggia e la p r o f o n d i t à d i 9 0 0 m . s ' i ncon t r ano 98 specie d i b rach io 
p o d i , m a , f r a la p r o f o n d i t à d i 9 0 0 e 1 8 0 0 m . ques t i a n i m a l i sono r i d o t t i a 16 specie; 
f r a le p r o f o n d i t à mass ime d i 3 6 0 0 e 5 8 0 0 m . sono appena rappresen ta t i da 3 specie. 
E questa d i f fu s ione ver t i ca le , cosi poco co r r i sponden te alle idee che si avevano in 
passato i n t o r n o al la l o ro presenza, è sp iegabi l i s s ima, cons iderando l 'organizzazione 
de i b r a c h i o p o d i e le c o n d i z i o n i del le p r o f o n d i t à m a r i n e . Come a b b i a m o veduto, i 
b r a c h i o p o d i sono a n i m a l i s t az iona r i , l a cu i presenza r i ch iede u n f o n d o roccioso, sul 
quale possano s t a b i l i r s i e p rospera re . Ma i f o n d i d i t a l sor ta sono r a r i a no t evo l i p ro 
f o n d i t à , p e r c h è i n generale, ne i p u n t i i n cu i l ' acqua è m o l t o p r o f o n d a , i l suolo sotto
m a r i n o è coper to d i una m e l m a g r ig i a s t r a , calcarea, o s i l icea, e manca p e r c i ò d i tutte 
le p r o p r i e t à r ichies te da l l a v i t a dei b r a c h i o p o d i . 
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T U N I C A T I ( T U N I C A T A ) 

A b b i a m o v i s i t a to parecchie vo l t e u n o d i que i r i c c h i e ben f o r n i t i m e r c a t i d i pesce 

delle c i t t à m a r i t t i m e i t a l i ane o f r ances i , a l lo scopo d i osservare ce r t i a n i m a l i m a r i n i , 
d i cu i la f o r m a e l ' aspet to m e r a v i g l i a n o a l q u a n t o g l i a b i t a n t i dei paesi i n t e r n i . I n v i t o 
ancora una vo l t a i m i e i l e t t o r i ad a c c o m p a g n a r m i i n una d i t a l i passeggiate. Passiamo 
i n r i v i s t a , senza f e r m a r c i a d osse rvar l i u l t e r i o r m e n t e , i pesci v a r i o p i n t i e costosi , 
r i se rva t i a l le mense de i r i c c h i , g l i squa l i e le razze, d i cu i si c iba la povera gente, le 
seppie e i c a l a m a r e t t i , p i ù seducent i per g l i occh i che n o n pe l pa la to , per f e r m a r c i 

d inanz i a l le ceste p iene d i ch iocc io le e d i c o n c h i g l i e : le conosc iamo tu t t e , m a super 
ficialmente, i g n o r a n d o i gene r i e le specie d i a n i m a l i a cu i appa r t engono . Ecco che 
in tan to , d u r a n t e l a nos t r a r i v i s t a , c ' i m b a t t i a m o i n u n rec ip ien te p ieno d i ogget t i b r u -
n icc i , d i f o r m a i r r e g o l a r e , suc id i e r i c o p e r t i d i o g n i so r ta d i parass i t i , che i pesc iven
do l i c ' i n v i t a n o ad acquis ta re , come g i à avevano fa t to p r i m a r i spe t to a l le m u r e n e e ai 
b r o n z i n i . G u a r d a n d o queg l i ogge t t i nessuno saprebbe d i r e se s iano vegeta l i o a n i m a l i ; 
paiono l e m b i d i cuo io secco e n o n si m u o v o n o . T u t t a v i a , basta a f f e r r a r n e u n o a l l ' i m 
provv iso , pe r r i cevere i n p iena faccia u n o z a m p i l l o d 'acqua ; a l l o r a n o n s i t a rda a 
scoprire sulla poco appet i tosa super f i c i e d e l l ' o g g e t t o i n ques t ione u n t r a t t o p i ù 
chiaro (a), con una fessura so t t i l e , quas i foggia ta a croce, la quale , f o r t e m e n t e c o m 
pressa, emet te u n n u o v o get to d 'acqua. U n p o p o l a n o , che per poche m o n e t e d i r a m e 
of f re a i passanti una dozz ina d i ques t i ogge t t i s i n g o l a r i s s i m i , soddisfa sub i to la nos t ra 
c u r i o s i t à : con u n co l t e l l o a f f i l a t o ne tagl ia u n o e c i o f f r e una bel la borse t ta g i a l l o 
gnola, aderente a l suo r u v i d o i n v o l u c r o so l tan to i n due p u n t i : que l lo da cu i p a r t ì i l 
getto d 'acqua e u n a l t r o , r i p r o d o t t o i n que l p u n t o de l l a figura i nd ica to col la le t te ra ( 6 ) . 
11 nos t ro n u o v o a m i c o m a n g i a co l la mass ima soddis faz ione la borsa g i a l l a e c i a b b a n 
dona generosamente pe r le nos t re r i ce rche sc ien t i f i che l ' i n v o l u c r o cor iaceo, d i cu i 
non saprebbe che f a r e . 

A b b i a m o fa t to c o s ì una conoscenza super f ic ia le con u n T U N I C A T O ; l ' i n v o l u c r o 
esterno, coriaceo ed opaco, è i l m a n t e l l o o t un i ca , m e n t r e g l i o r g a n i d e l l ' a n i m a l e 
sono c i r c o n d a t i da u n a l t r o i n v o l u c r o p i ù so t t i l e , r i u n i t o a l p r i m o m e d i a n t e due spo r 
genze. Poss iamo p e r c i ò c h i a m a r e con r ag ione T U N I C A T O questo e t u t t i g l i a n i m a l i 
a f f i n i . Essendo sempre coper to d i n u m e r o s i s s i m i parass i t i vegetal i e a n i m a l i , l ' asc id io 

da n o i preso i n cons ideraz ione venne p u r e c h i a m a t o « Microcosmus » ; p o t r e m m o 
servircene m o l t o o p p o r t u n a m e n t e per s tud i a rne i c a r a t t e r i p i ù i m p o r t a n t i ; m a s a r à 
megl io raccogl ie re anz i t u t t o a lcune n o z i o n i p ra t i che sul le a l t r e f o r m e del g r u p p o , 
onde avere i m a t e r i a l i che c i o c c o r r o n o per le nos t re osservaz ioni compara t e . A tale 
scopo v i s i t e r e m o u n o s t a b i l i m e n t o d i bagn i de l g o l f o d i Tr ies te o d i N a p o l i . La par te 

i n f e r i o r e de i pa l i spo rgen t i da l l ' acqua è r i v e s t i t a d i p ian te e d i a n i m a l i , f r a cu i a b b o n 
dano i t u n i c a t i appa r t enen t i a l g r u p p o degl i A S C I B T (Ascidiae), che v i si agg lomerano 
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i n g rand i s s imo n u m e r o . Questi t u n i c a t i n o n hanno p e r ò nessun i n v o l u c r o coriaceo, 
m a presentano u n r i v e s t i m e n t o cutaneo, t r a spa ren te ; abbonda i n m o d o par t icolare 
una specie s i m i l e ad u n l e m b o d ' in t e s t ino . Osservando questa Ascidia o Phallusia 
intestinalis, poss iamo r iconoscere f a c i l m e n t e che u n sacco i n t e r n o p i ù sot t i le è appeso 
a l m a n t e l l o esterno, p i ù so l ido e v i aderisce per mezzo d i due ape r tu re giacent i sulla 

e s t r e m i t à an te r io re . 
I pescator i d a l m a t i m i p a r l a r o n o spesso con g rande r a m m a r i c o d i u n t i po d i t u n i 

ca t i , a f fa t to d ive r so . N o n d i r ado , t i r a n d o le r e t i , invece dei pesci agognat i v i t rovano 
m i g l i a i a d i a n i m a l e t t i t r a spa ren t i come i l c r i s t a l l o , n o n p i ù l u n g h i d i 1-2 c m . , s i m i l i 

Ascidia microcosmus, sezionata. Grandezza naturale. 

ad u n a bo t te aper ta al le due e s t r e m i t à , ne i q u a l i la scienza n o n esita a riconoscere i 
p a r e n t i p i ù p r o s s i m i deg l i asc idi , sebbene v i v a n o i n m o d o afTatto d iverso . I l loro 
co rpo è pu re a v v o l t o da una tun ica d u r a , concordan te col m an t e l l o del la f o r m a pre
cedente, r i spe t to a l la compos iz ione mic roscop ica e c h i m i c a . L e p r o p r i e t à ch imiche d i 
questa par te de l co rpo f o r m a n o u n o dei p i ù i m p o r t a n t i c a r a t t e r i gene ra l i de i tun ica t i : 
d o v r e m o pa r l a rne a l ungo , t r a t t a n d o del le sue r e l a z i o n i c o l l ' o r g a n o o m o n i m o dei 
c o n c h i f e r i , o forse anche col le conch ig l ie de i b r a c h i o p o d i . T r e n t a o q u a r a n t ' a n n i fa, 
q u a n d o i l s i s temat ico si credeva i n g rado d i s t ab i l i r e qualche cara t tere d i s t i n t i v o , ben 
spiccato , f r a le p i an te e g l i a n i m a l i , la ce l lu losa , c h i a m a t a a p p u n t o cel lulosa vegetale, 
era cons idera ta come una p r o p r i e t à esclusiva del le p i an t e . O g g i d ì s app iamo invece 

che questa sostanza n o n spet ta esc lus ivamente ai vege ta l i , p o i c h é f o r m a uno dei 
c o m p o n e n t i p r i n c i p a l i de l m a n t e l l o de i t u n i c a t i ; le r ecen t i r i ce rche d i A m b r o n n 

h a n n o d i m o s t r a t o i n o l t r e che s ' i ncon t r a p u r e ne i tessut i d i v a r i a n i m a l i i n f e r i o r i , 

dove p e r ò si presenta i n f o r m a d ive r sa da que l l a che assume ne i vege ta l i . Esposte queste 

b r e v i n o z i o n i , poss iamo esaminare p i ù m i n u t a m e n t e le due d i v i s i o n i p r i n c i p a l i di 
t u n i c a t i , t e s t é accennate. 

I l c ic lo de i t u n i c a t i , come que l lo deg l i e c h i n o d e r m i , n o n è rappresen ta to da nes

suna f o r m a d 'acqua dolce . Manca i n o l t r e d i f o r m e t e r r agno le , c o m e ne mancano i 

Mo l lu sco id i e i Ce len te ra t i . 



O R D I N E P R I M O 

A S C I D I E (ASCIDIAE) 

Le A S C I D I E sono que i t u n i c a t i che passano u n b reve pe r iodo del la l o r o v i t a l i be ra 
allo stato d i l a rve caudate, per fissarsi p i ù t a r d i d e f i n i t i v a m e n t e a i c o r p i s o t t o m a r i n i 

più d i v e r s i . S a r à o p p o r t u n o f a r conoscenza anz i t u t t o colle f o r m e , che m e n a n o v i t a 
isolata e d i v e n t a n o p i ù grosse d i u n p u g n o , le q u a l i sono c o m u n i s s i m e i n t u t t i i m a r i 
alle p r o f o n d i t à p i ù d iverse e i l cu i esame a n a t o m i c o c i s e r v i r à d i g u i d a . P rendono i l 

nome d i A S C I D I E s e m p l i c i e d i f f e r i s cono essenzialmente da i g r u p p i v i v e n t i i n co lon ie . 
Osservando ancora una v o l t a la figura d e l l ' Ascidia microcosmus, aper ta , v e d i a m o 
subito che i l r obus to m a n t e l l o es terno n o n co r r i sponde a f fa t to a l le l amel l e m a n t e l l a r i 
dei b r a c h i o p o d i o de i c o n c h i f e r i , m a p u ò essere paragona to t u t t ' a l p i ù a l la l o r o c o n 
chigl ia b i v a l v e . Dopo che a l c u n i v a l e n t i zoo log i ing les i , come Hancock e H u x l e y , 
credettero per d iverse r a g i o n i d i avere scoper to una m a g g i o r e a f f i n i t à f r a le ascidie e 
i b r a c h i o p o d i , i l Lacage -Duth ie r s scoperse su l la costa a f r i cana u n genere d i ascidie 

chiamato Chevreulius, i l qua le r i c o r d a pu re i l genere Thecidium e i l cu i m a n t e l l o 
esterno r a s somig l i a esa t tamente ad una tabacchiera d i m o d e l l o an t i co . I l genere Che
vreulius, la c u i conch ig l i a b i v a l v e c o r r i s p o n d e ev iden temen te al m a n t e l l o es terno 

delle a l t re ascidie, per lo zoologo che paragona g l i a n i m a l i secondo i l concetto d i D a r w i n , 
è una f o r m a i n t e r m e d i a , degna d i essere menz iona ta . L ' a p e r t u r a (a), che ne\VAscidia 
microcosmus s i t r o v a ad una del le e s t r e m i t à d e l l ' a n i m a l e fissata l o n g i t u d i n a l m e n t e 
e sul l 'apice nel le specie coniche e c o l o n n i f o r m i , conduce a l l a bocca, passando per 
un ' amp ia c a v i t à b r a n c h i a l e . L a bocca si t r o v a a l l a base d i questa c a v i t à e i l c ibo v i 
è i n t r o d o t t o m e d i a n t e c ig l i a v i b r a t i l i . Sot to la seconda ape r tu r a (b) i l canale i n t e s t i 
nale si scarica i n u n b reve t u b o , d a l quale sono pure espulsi i p r o d o t t i del la r i p r o 
duzione. Le ascidie sono v e r i e r m a f r o d i t i e i l l o r o s v i l u p p o e m b r i o n a l e ha acquis ta to 
pei na tu r a l i s t i u n ' i m p o r t a n z a assai cons iderevo le , i n seguito al le r i ce rche pubb l i ca te 
alcuni a n n i o r sono da l K o w a l e w s k y , zoologo russo. E g l i d i m o s t r ò che nel le l a rve 

delle ascidie, m u n i t e , come dissi p i ù sopra , d i una coda foggia ta a r e m o , si f o r m a u n 
organo, i l qua le si c o m p o r t a come u n a par te de l co rpo d i u n ve r t eb ra to , cons idera ta 

finora come p r o p r i e t à esclusiva d i questo g rande c ic lo d i a n i m a l i , a cu i appar t iene 
anche l ' u o m o , t an to per la sua o r i g i n e quan to per la s t r u t t u r a del co rpo . Quest 'organo 
è la cosidetta corda dorsale. Vis to che finora mancavano g l i a r g o m e n t i necessari per 

s tabi l i re i r a p p o r t i che passano f r a l ' a lbe ro genealogico dei v e r t e b r a t i , e p e r c i ò anche 
d e l l ' u o m o , e que l l o deg l i a n i m a l i i n f e r i o r i , le r i ce rche d i K o w a l e w s k y rappresen tano 

un passo gigantesco verso la so luz ione d i questo p r o b l e m a , una d i que l le c o n f e r m e 
sempre des idera te , m a c o m b a t t u t e , del le g r a n d i t eor ie sc ien t i f i che , come sarebbe, per 

esempio, q u e l l a d i D a r w i n . R i f e r i r e m o i n o l t r e che ne l 1 8 7 4 i l Semper , zoologo d i 
W u r z b u r g o , espose u n ' i p o t e s i s ingolare , d icendo c i o è che g l i a n e l l i d i presentano 
m a g g i o r i a f f i n i t à co i v e r t e b r a t i del le ascidie. Si t r a t t a i n questo caso del la presenza 
d i certe f o r m a z i o n i o rgan iche nei r e n i deg l i squa l i , le q u a l i sarebbero ugua l i ai cos i -
de t t i o r g a n i s egmen ta l i dei v e r m i , e del la re laz ione ana tomica e m o r f o l o g i c a de l 
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m i d o l l o addomina l e l o m b a r e dei v e r t e b r a t i e dei v e r m i col m i d o l l o dorsale dei 

v e r t e b r a t i . 
I l celebre Savigny d iv i se p i ù d i 5 0 ann i fa le ascidie s e m p l i c i i n g r u p p i d i s t i n t i , 

f ondandos i i n par te sul la n a t u r a coriacea, oppu re car t i l ag inea e t rasparente del r i v e s t i 
men to de l co rpo e i n parte sul le p a r t i c o l a r i t à del le append ic i e dei t en taco l i f r ang ia t i , 

che c i r condano le branche 
e l ' a p e r t u r a d i emissione 
e c o m p a i o n o appena l 'ani 
m a l e si p u ò abbandonare 
t r a n q u i l l a m e n t e alle sue 
consue tud in i ed è libero 
d i soddisfare i p r o p r i i 
b i s o g n i . Presso queste 
append ic i si osservano 
per lo p i ù m o l t i p u n t i -
c i n i rossi , i q u a l i fu rono 
cons ide ra t i come occhi, 
forse con soverch ia pre
c ip i t az ione . Per vero dire, 
i n e r v i n o n mancano nei 
t en taco l i e neppure nelle 
v i c inanze i m m e d i a t e dei 
p u n t i cons idera t i come 
o c c h i ; n o n è p e r c i ò i m 
poss ibi le che quest i , col -
l ' a iu to de i n e r v i , servano 
a d i s t inguere i raggi l u 
m i n o s i . Ma t u t t i i nervi 
p a r t o n o da u n ganglio 

cent ra le , v i s i b i l e ad occhio 
n u d o nel le ascidie traspa
r e n t i e giacente f r a le due 

ape r tu r e . 
A b b i a m o accennato 

p i ù sopra a l l a frequenza 

d i certe specie ; molte 

a l t r e sono pure c o m u -

n i s s ime e f anno quasi sempre par te del le raccol te de i n a t u r a l i s t i , che vanno in 

t racc ia d i a n i m a l i m a r i n i col la cosidet ta nassa da f o n d o . 
Dis turba te da u n con ta t to i n o p p o r t u n o o to l t e da l l o r o e lemento , le ascidie r i t i r ano 

i t u b i d i sbocco ed assumono u n a t t egg iamen to t u t t ' a l t r o che elegante. L a cosa è 
a f fa t to d ive r sa , quando possono espandersi t r a n q u i l l a m e n t e neg l i acqua r i . Le vasche 

p i ù a m m i r a t e n e l l ' a c q u a r i o de l la Stazione zoologica d i N a p o l i sono quasi sempre 

quel le del le ascidie m a g g i o r i , f r a cui p r i m e g g i a la b ianca e t r a sparen te Phallusia 
mamillaris, che r a f f i g u r i a m o ne l testo. L ' a p e r t u r a b r a n c h i a l e e que l l a deg l i escre
m e n t i , per lo p i ù cos ì poco estetica, pa iono e legan t i s s imi ca l i c i d i fiori. Pe r f ino la 

Ascidia microcosmus, c o s ì tozza e inelegante , acquis ta u n de l ica to r i f lesso roseo, 

che la rende assai p i ù be l l a . I n quest i a n i m a l i i l o b i m a r g i n a l i sono d o t a t i d i una 

Phallusia mamillaris. Grandezza naturale. 
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sensibilità straordinaria. Siccome vivono affondati nella sabbia o fìssati a qualsiasi 
corpo so l i do , a l m i n i m o t en ta t ivo fa t to da l l ' osse rva tore per f a r l i m u t a r e d i posiz ione, 
si r i t i r a n o i n s è stessi. L o stesso f a n n o i n seguito ad u n i m p r o v v i s o c a m b i a m e n t o 
d i luce, c i oè q u a n d o , per esempio, si scoperch i r epen t inamen te i l r ec ip ien te i n cu i 
venne col locato u n i n d i v i d u o a scopo d i s t ud io . Quando un 'asc id ia si è aggomi to la t a , 
si r i c h i e d o n o per lo p i ù d iverse ore p r i m a che t o r n i a sp iegars i , s foggiando tu t t a la 
sua bellezza. Per f a r s i un ' idea esatta delle ascidie bisogna de l resto osservarle ne l l o r o 
e lemento na tu r a l e , p e r c h è nel le vasche deg l i a cqua r i e ne i p a n i e r i de i pesc ivendo l i 
pa iono g o m i t o l i i n f o r m i . 

Come t u t t i g l i a n i m a l i p r o p r i i del le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e , le ascidie s e m p l i c i , 
abissali , sono m u n i t e sovente d i pedunco l i , che sor reggono i l o r o c o r p i s a c c i f o r m i . 
Una del le f o r m e abissal i p i ù conosciute , la Boltenia fusiformis, presenta u n p e d u n 
colo l u n g h i s s i m o . Questa specie venne g i à descr i t t a ne l 1 7 7 0 da B o l t e n ; m a 10 a n n i 
p r i m a u n inglese, i l Russel, aveva g i à pa r l a to d i una f o r m a a f f ine . G l i scandagl i f a t t i 
duran te le r ecen t i sped iz ion i m a r i n e ci hanno fa t to conoscere a l c u n i gener i n u o v i , 
esclusivamente abissal i , come i l genere Fungulus e i l genere Culceolus. Una d i queste 
f o r m e , Culceolus Moseleyi, è g r az io s i s s ima : i l co rpo , n o n p i ù lungo d i 2 c m . , è 
so r re t to da u n pedunco lo lungo quasi 9 c m . Questo a n i m a l e f u es t ra t to sot to l ' equa
tore , d a l cen t ro de l Paci f ico e racco l to a l la p r o f o n d i t à d i 4 2 5 2 m e t r i . 

F r a tu t t e le ascidie s e m p l i c i , la specie m a g g i o r e e p i ù conosciuta è YAscopera 
gigantea, l unga 3 0 c m . e l a rga 15 c m . ; v i v e nel le acque poco p r o f o n d e e f u es t ra t ta 
d a l l a p r o f o n d i t à d i 2 7 4 m . ; m a la p i ù bel la d i t u t t e è senza a lcun d u b b i o YHypo-
bythius calycodes, che r a f f i g u r i a m o ne l tes to : pare u n rec ip ien te d i v e t r o , da l l a 

17. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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super f ic ie gibbosa e v i v e a g rand i ss ime p r o f o n d i t à , dove le ascidie mancano a f f a t t o . 
Questo an ima le venne racco l to nel la par te se t tent r ionale del Pac i f ico , al la p r o f o n d i t à 
d i 5 3 0 3 m e t r i . 

U n g r u p p o s t r e t t amente a f f ine al le ascidie sempl ic i è que l lo del le A S C I D I E S O C I A L I , 

a cu i appar t iene la Clavellina lepadiformis, r a f f i gu ra t a ne l testo, p r o p r i a del Mare 
del N o r d e degl i a l t r i m a r i s e t t en t r iona l i . L a v i t a so
ciale d i questa ascidia n o n è p e r ò v o l o n t a r i a : dal 
m a n t e l l o si staccano special i p r o l u n g a m e n t i r a d i c i -
f o r m i , che d à n n o luogo al la f o r m a z i o n e d i gemme, 
le q u a l i a poco a poco si sv i l uppano i n n u o v i i n d i 
v i d u i , i m p o s s i b i l i t a t i a d i v i d e r s i da i lo ro v i c i n i e dal 
t r onco m a t e r n o . 

G l i i n d i v i d u i appa r t enen t i a l la terza divis ione, 
cos t i tu i ta dal le A S C I D I E C O M P O S T E , sono anche p i ù i n t i 
m a m e n t e u n i t i d i ques t i . G l i i n d i v i d u i i so la t i non 
h a n n o i m p o r t a n z a , m a si agg lomerano i r r ego la rmen te 
o i n u n sis tema d e t e r m i n a t o e f o r m a n o una massa 
c o m u n e , gelat inosa o ca r t i l ag inea . G l i i n d i v i d u i f o r 
m a n t i u n s is tema, spesso abbastanza n u m e r o s i , sono 
r a c c o l t i i n t o r n o ad una c o m u n e ape r tu r a d i emissione. 

I l G i a rd fece una serie d ' i m p o r t a n t i s s i m e e dotte 
osservaz ioni i n t o r n o a l m o d o d i v i v e r e , a l la s t ru t tura 
ed a l la r i p r o d u z i o n e d i queste ascidie composte , s tu
d i ando le sul le coste s e t t en t r i ona l i e occidenta l i della 
F r anc i a . Le l o r o co lon ie s ' i ncon t r ano a preferenza 
nei l u o g h i r i p a r a t i da l la luce d i r e t t a de l sole, sul lato 
i n f e r i o r e de i sassi e del le roccie s p o r g e n t i , f r a le 

a lghe, ne i gusci v u o t i de l le chiocciole e dei 

N c o n c h i f e r i . Sono p e r ò numeros i ss ime ed 
appar i scen t i per la l o r o t i n t a azzurrognola , 
g ia l l i cc ia e rossiccia. A b b o n d a n o i n modo 
pa r t i co la re ne l l a zona del la costa, a pochis

s ima p r o f o n d i t à , quas i sot to i l l i v e l l o de l 
l ' acqua. Certe specie f o r m a n o le l o r o colonie 
a m a g g i o r i p r o f o n d i t à ( 2 0 - 3 0 tese) ; nes
suna spetta a l l a f auna abissale. L'aspetto 

del le co lonie d ipende spesso da l l ' ub i caz ione e dal le p r o p r i e t à del sostegno su cui si 
appoggiano . Cos ì , per esempio, dice i l G i a r d , V Amarucium densum, quando f o r m a 

le sue co lonie sul le alghe, pare u n f u n g o so r re t to da u n peduncolo b r e v e ; invece sulle 

rocc ie f o r m a una sempl ice cros ta . 
L o stesso osservatore accerta che queste ascidie v a n n o soggette, du ran t e l ' i n v e r n o , 

ad una m e t a m o r f o s i speciale. Ne l Bìdcmitum cerca tu, g i a l l o come la cera e pieno, 

come a l t r e specie, d i c o r p i c c i u o l i ca lcarei m i c r o s c o p i c i , al s o p r a v v e n i r d e l l ' a u t u n n o le 

p a r t i m o l l i si oscurano a lquan to e i c o r p i c c i u o l i calcarei si m o l t i p l i c a n o i n m o d o s t raor 

d i n a r i o . Nel la stessa s tagione g l i i n d i v i d u i g iacen t i sul m a r g i n e del le co lonie éeWAma-
rucium deus/un i m p a l l i d i s c o n o p rogres s ivamen te . La nos t ra figura rappresen ta nella 

le t te ra a g l i i n d i v i d u i ancora p e r f e t t i , r a cco l t i i n t o r n o ad una a p e r t u r a d i emiss ione ; 

Hypobythius calycodes. 1 / 1 2 della grand, natur 
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nel la l e t t e ra b v e d i a m o i l complesso del la co lon ia p r o n t o a svernare e da cu i ne l l a 
p r i m a v e r a successiva si s v i l u p p e r a n n o n u o v i i n d i v i d u i , col la t r a s f o r m a z i o n e de l le 

g e m m e . 

Le ascidie r iescono d i r ado a d i f ende r s i da i l o r o n e m i c i , m a l g r a d o i l fe tore che le 
d is t ingue e i l d u r o i n v o l u c r o da cu i sono a v v o l t e . Diverse l imacc i e le m a n g i a n o v o l o n -
t i e r i ; un p iccolo m o l l u s c o (Cremila) s ' ins inua nel 

l o r o c o r p o ; ce r t i v e r m i v i p r a t i c a n o le l o r o g a l 
le r ie p a r t i c o l a r i . I crostacei appa r t enen t i agl i o r d i n i 

i n f e r i o r i si s tab i l i scono ne l la l o r o c a v i t à b r a n 
chiale , scegl iendo a preferenza le ascidie s e m p l i c i , 
e a p p r o f i t t a n o de l c ibo che v i a f f lu isce per e f fe t to 

delle c o r r e n t i d 'acqua, che p e r c o r r o n o le b ranch ie . 
Questi crostacei n o n si possono d i r e v e r i parass i t i , 

v i v e n t i a spese de l l o r o o sp i t e ; sono commensali, 
come l i c h i a m a i l Van Beneden, che sanno t r a r r e 
p r o f i t t o delle c o n d i z i o n i special i i n cu i si t r o v a n o 
le ascidie, alle q u a l i n o n a r recano a lcun d a n n o . 

I n e m i c i , che minacc i ano la pace e la p rospe 

r i t à del le co lonie del le ascidie, n o n sono ad o g n i m o d o m o l t o n u m e r o s i e le pe rd i t e 

a cui possono dar luogo vengono l a rgamen te compensate da l la s t r a o r d i n a r i a f e c o n 
d i t à e da l la m i r a b i l e fo rza d i resistenza, d i cu i d à n n o p rova i n o s t r i a n i m a l e t t i . Una 
colonia, d iv isa per caso o a scopo d i s tud io , n o n t a rda a r i f o r m a r s i . Tag l i ando la pa r t e 
super iore del co rpo a u n g r u p p o d ' i n d i v i d u i , i l cuore e l ' o v a r i o con t inuano a vegetare 
e i l r i m a n e n t e s i r i f o r m a . L o stesso si p u ò d i r e de l s is tema ne rvoso ; i l ma te r i a l e 

del le n e o f o r m a z i o n i è sempre f o r n i t o 
da l l a massa d e l l ' o v a r i o . I n certe specie, 
come per es. ne l Cirrinatium concre-
scens, s i osserva uno s v i l u p p o conco 
m i t a n t e d i m o l t i i n d i v i d u i i s o l a t i , che 
si fissano g l i u n i ag l i a l t r i . Ment re p o i 
n u o v i i n d i v i d u i s i aggregano a questa 
associazione e m i n e n t e m e n t e c o m u 
nis ta , i m e m b r i g i à r i u n i t i p r o d u c o n o 
nuove g e m m e e la co lon ia c o n t i n u a a 
s v i l u p p a r s i . L a g e m m a z i o n e cost i tuisce 
del resto i l mezzo p r i n c i p a l e d i s v i 

luppo d e l l ' i n t i e r a co lon ia . L a f o r m a z i o n e del le g e m m e i n c o m i n c i a col la comparsa 

d i a l cun i p i cco l i r i l i e v i , che spun tano i n v a r i e p a r t i de l c o r p o dei s i n g o l i i n d i v i d u i . 
Questi n u o v i r a m p o l l i si d i spongono ne l cen t ro de l la co lon ia , s o p r a t t u t t o i n que l l e 
delle specie che assumono f o r m a sfer ica , o p p u r e f o r m a n o n u o v i s i s t emi i n t o r n o a l l a 

colonia p r i n c i p a l e , come nel le co lon ie app ia t t i t e dei b o t r i l l i . Le osservaz ioni d i Charn ie r 

hanno p e r ò d i m o s t r a t o che i l cos iddet to s is tema dei Botryllus, c i oè i l complesso deg l i 
i n d i v i d u i r acco l t i i n t o r n o ad u n ' a p e r t u r a c o m u n e ( V . la figura de l Botryllus albicans), 
n o n si sv i l uppa con temporaneamen te , come una g e m m a co l l e t t iva o come i l p r o d o t t o 
d i u n u o v o . L ' a n i m a l e t t o usci to d a l l ' u o v o n o n si d i v i d e i n o t t o o p i ù i n d i v i d u i , p o i c h é 

la p r o d u z i o n e dei n u o v i r a m p o l l i ha g i à luogo n e l l ' u o v o , da l quale sguscia u n i n d i 
v i d u o p rogen i to re , o, u n p o ' p i ù t a r d i , n e l l ' e m b r i o n e i n v i a d i s v i l u p p o ; p e r c i ò ne 

r i s u l t a u n sistema d i a n i m a l i de l la stessa e t à e d i ugua l i d i m e n s i o n i . T u t t i g l i 

Clavellina lepadiformis. Grand, natur. 
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i n d i v i d u i che si sono s v i l u p p a t i ne l la co lon ia i n f o r m a d i g e m m e , s i r i p r o d u c o n o 
pure sessualmente. Le la rve m u n i t e d i coda r e m i f o r m e m e n a n o v i t a l i b e r a ; ognuna d i 
esse, senza p r o d u r r e uova , fonda una nuova co lon ia . 

I l g r u p p o delle P I R O S O M E (Pyrosoma). che f o r m a pure numerose colonie , si 
collega alle ascidie composte e s taz ionar ie . G l i i n d i v i d u i sono r i u n i t i per m o d o che 
i l corpo comune f o r m a una massa c i l i n d r i c a , l unga sovente parecchi cen t ime t r i , 

gal leggiante , gelat inosa, cava, chiusa ad una e s t r e m i t à ed 
es ternamente b i t o r z o l u t a . L ' a p e r t u r a b ranch ia le è opposta 
a l l ' ape r tu ra anale, come nel le salpe, che f o r m a n o u n ordine 
a f f ine . I n f a t t i le c a v i t à r e sp i r a to r i e degl i i n d i v i d u i isolat i 
hanno uno sbocco esterno, m e n t r e le cloache sboccano 
nel la c a v i t à de l c i l i n d r o c o m u n e . Malgrado l ' aspet to 
d iverso e i l m o d o d i v i v e r e a l t u t t o speciale, le p i r o 
some r i c o r d a n o le ascidie ne i ca ra t t e r i de l la c a v i t à b r a n 
chiale e ne l la pos iz ione generale dei l o r o o r g a n i . I l lo ro 
n o m e denota che esse eserci tano una par te i m p o r t a n t i s 
s ima ne l g rand ioso f enomeno del la fosforescenza mar ina . 
I l Bennet t , ant ico osservatore inglese, descrive lo spetta
colo che g l i si p r e s e n t ò l ' I 1 o t tob re , al la l a t i t ud ine sud 
d i A g r a d i ed a l l a l o n g i t u d i n e ovest d i 18 g r a d i . La nave 
veleggiava r a p i d a m e n t e ; eppure per t u t t a la not te si vide 
la fosforescenza e si raccolsero col le r e t i m o l t i s s i m e p i r o 
some. La fosforescenza p r o v e n i v a so l tan to da numerose 
par t ice l le b r u n e , d i s t r i b u i t e ne l la sostanza del corpo. 
Tag l i ando le p i ro some , le pa r t i ce l l e b r u n e si spargevano 
ne l l ' acqua e la i r r a d i a v a n o d i s c in t i l l e i n n u m e r e v o l i . Per 
rendere fosforescente l ' a n i m a l e , basta toccare una piccola 
par te de l suo co rpo , i l quale a l l o r a s ' i l l u m i n a in t ie ramente . 
Si r i conobbe i n o l t r e che g l i e sempla r i oscur i depost i ne l -

l ' a cqua dolce t o r n a v a n o a r i sp lendere d i nuova luce fino 
a l la l o r o m o r t e , c i o è per v a r i e o re . G l i i n d i v i d u i m u t i l a t i 

e m o r e n t i , i q u a l i ne l l ' acqua m a r i n a r i m a n e v a n o oscur i , q u a n t u n q u e s tuzzica t i , ne l 
l 'acqua dolce t o r n a v a n o a r i sp lendere . P i ù m i n u t i sono i r agguag l i r i f e r i t i i n t o r n o alla 
fosforescenza del le p i rosome dal Meyen, che fece u n v iagg io d i c i r cumnav igaz ione . La 

l o r o luce è m o l t o v i v a e d i co lo r a z z u r r o - v e r d i c c i o , a f fa t to d iversa da que l la prodotta 
da t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i l u m i n o s i . Es t ra t te dal m a r e e poste ne l l ' acqua , i n u n recipiente 

p iu t to s to l a rgo , i n c o m i n c i a n o sub i to a r i sp lendere appena toccate. L a luce compare 
anz i t u t t o i n u n corpo oscuro , quasi con ico , giacente ne l la par te i n t e r n a dei singoli 
i n d i v i d u i e si presenta i n f o r m a d i s c in t i l l e m i n u t i s s i m e , le q u a l i p e r ò n o n tardano 

a r i u n i r s i e r e n d o n o fosforescente tu t t a la co lon ia . P i g l i a n d o u n Pyrosoma pei due 

cap i , le s c in t i l l e l uminose c o m p a i o n o a n z i t u t t o a l le e s t r e m i t à , p o i nel cent ro de l l ' an i 
male . La fosforescenza cessa ne l lo stesso m o d o i n cu i i n c o m i n c i a , dissolvendosi 

i n p u n t i l u m i n o s i , che i n f i n e s compa iono a f fa t to . L ' ag i t az ione de l l ' acqua produce 

n u o v a m e n t e la fosforescenza; se p e r ò la fo rza v i t a l e de l l a co lon i a è p ross ima a 

spegnersi , si r i ch iede u n ecc i t amento m a g g i o r e per da r luogo a l l a fosforescenza. 

C o n t r a r i a m e n t e al le osse rvaz ion i del Bennet t , r i f e r i t e p i ù sopra , i l Meyen dice che, 

VI» 
Botryllus albicans. Colonia 

piatta sopra un'alga. Gran
dezza naturale. 



Pyrosoma 

r o m p e n d o u n pezzet t ino d i Pyrosoma, la fosforescenza cessa a l l ' i s tan te e d i m i n u i s c e 

r a p i d a m e n t e anche i n t u t t o i l co rpo d e l l ' a n i m a l e , verso l ' e s t r e m i t à oppos ta , a p a r t i r e 
da l l a faccia ven t r a l e . I l Meyen n o n o s s e r v ò a lcuna cor ren te nel le par t ice l le l u m i n o s e . 

T u t t i g l i osse rva to r i sono p e r ò conco rd i r i spe t to a l l ' i m p r e s s i o n e p r o d o t t a da l 

g randioso spet tacolo del la fosforescenza, a l l o r c h é t u t t i ques t i a n i m a l e t t i r i s p l e n d o n o 
come pal le i n fuoca t e o come argentee verghe t te d i m e t a l l o . Questo spet tacolo è 
i n d i m e n t i c a b i l e e p u ò gareggiare con quals ias i 
a l t r o f enomeno o f f e r t o da l l 'Oceano a i n a v i g a n t i . 

I l Pancer i spiega i n m o d o soddisfacente la 
fosforescenza del le p i r o s o m e . Sapp iamo che i n 
ogn i i n d i v i d u o d i una co lon ia d i p i r o s o m i la 

fosforescenza par te da due g r u p p i d i celle, le 
qua l i n o n sono g l i o v a r i d e l l ' a n i m a l e , come 
si credeva i n passato, m a g l i o r g a n i l u m i n o s i . 
La fig. 1 rappresenta l ' e s t r e m i t à aper ta de l la 
colonia d i grandezza na tu ra l e . G l i i n d i v i d u i p i ù 
vecchi sono m u n i t i a l l ' e s t r e m i t à an t e r io r e d i 
p r o l u n g a m e n t i p r o b o s c i d i f o r m i . L a fìg. 2 è la 

c a v i t à del c i l i n d r o ; la le t tera o r i p r o d u c e l ' ape r 
tura d 'en t ra ta d i u n i n d i v i d u o , o l sono le due 
ghiandole l u m i n o s e , s u p e r f i c i a l i , g iacent i presso 
i l gangl io nervoso . I p u n t i l u m i n o s i , che si 
d i f f o n d o n o i n t u t t a la co lon ia da u n p u n t o i n 
cui i l complesso dei suoi i n d i v i d u i venne ecc i 

tato, rappresen tano t u t t i Un i n d i v i d u o m i c r O - Organi luminosi della Pyrosoma. 
scopico: i n una p i r o s o m a lunga 8 c m . , con u n 
d i a m e t r o d i 4 c m . , se ne con t a rono 6 4 0 0 e i l n u m e r o degl i i n d i v i d u i m i c r o s c o p i c i era 

d i 3 2 0 0 . Malgrado le sue a t t i ve r i ce rche , i l Pancer i n o n r i u s c ì a spiegare la d i f f u s i o n e 
della fosforescenza da u n i n d i v i d u o a l l ' a l t r o e p e r c i ò i n t u t t a la co lon ia . È p r o b a 
bi le che a tale d i f fu s ione conco r r ano eff icacemente i n e r v i d i r e t t i verso i m u s c o l i , 
che r i u n i s c o n o f r a l o r o i s i ngo l i i n d i v i d u i . 

Per t e r m i n a r e i l nos t ro discorso i n t o r n o al le ascidie, accenneremo ancora b r e 
vemente ad u n piccolo g r u p p o d i a n i m a l e t t i m a r i n i , c h i a m a t i A P P E N D I C U L A R I E . 

Nel g r u p p o dei t u n i c a t i le append icu l a r i e occupano u n posto assai m e n o e levato 
d i que l lo che spetta al le ascidie, ma per cer t i r i g u a r d i sono meg l io organizzate d i 
queste, sebbene a l lo stato l a rva l e le ascidie abb iano un 'o rgan izzaz ione p i ù elevata 

che n o n a l lo stato adu l to e ne l p r i m o pe r iodo del la l o r o v i t a si m u o v a n o l i b e r a m e n t e 
e siano dotate d i coda r e m i f o r m e e d i special i o r g a n i de i sensi (occh i , capsule u d i 

t i v e ) . L a m e t a m o r f o s i delle ascidie è regressiva, come quel la dei c i r r i p e d i f r a i c r o 
stacei . Le append icu l a r i e sono t u n i c a t i , i q u a l i n o n abbandonano m a i , du ran t e t u t t i 

i p e r i o d i de l la l o r o v i t a , lo stato la rva le del le f o r m e s u p e r i o r i . Menano sempre v i t a 
l i b e r a , sebbene m o l t i d i essi si s tabi l iscano in u n cos iddet to « guscio ». Questo p e r ò 

n o n è pe rmanen te e si p u ò pa ragonare ad una sor ta d i f a re t r a , p r o d o t t a da una 
secrezione mucosa del la s u p e r f ì c i e del l o r o co rpo . Questa secrezione si f o r m a con 
una r a p i d i t à s t r a o r d i n a r i a : i n meno d i u n ' o r a i n un i n d i v i d u o sano e r o b u s t o . L a 

c a v i t à de l guscio è abbastanza spaziosa per concedere a l l ' a n i m a l e ogn i m o v i m e n t o 
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poss ibi le . Dopo qualche t e m p o l ' a r c h i t e t t o esce da l la sua d i m o r a t emporanea , s i 
aggi ra a n u o t o qua e l à , r iposandos i d i t r a t t o i n t r a t t o i n qualche r i c o v e r o acconcio, 
p o i ne f a b b r i c a una nuova . 

I l co rpo del le append icu l a r i e ha f o r m a o v a l e ; pos t e r io rmen te s i p r o l u n g a i n una 
coda r e m i f o r m e abbastanza la rga e app ia t t i t a su i l a t i , 3 o 4 v o l t e p i ù lunga del 
co rpo , sostenuta ne l l a par te i n t e r n a da u n asse flessibile e p i ù resistente, fo rmaz ione 
che co r r i sponde a l la co lonna ve r t eb ra le de i v e r t e b r a t i . Sul la bocca, col locata alla 
e s t r e m i t à an t e r io r e de l co rpo , sporge s u p e r i o r m e n t e una sor ta d i l a b b r o ; l 'ano 
sbocca nel la l inea m e d i a n a de l dorso , p r e s s o c h é a uguale dis tanza da l la bocca e 
da l l a base del la coda. G l i o r g a n i de i sensi sono rappresen ta t i da c o r p i special i con 
u n a o to l i t e , i n t e r n i , g iacent i a n t e r i o r m e n t e , v i c i n o a l la bocca, e da parecchie setole 
t a t t i l i sparse su l la super f ic ie esterna de l co rpo . Quasi tu t te le specie spettano alla 

fauna pe lag ica ; i l Ghun ne t r o v ò p e r ò una abbastanza appar iscente ne l Medi ter raneo, 
a l la p r o f o n d i t à d i c i rca 3 0 0 0 m e t r i . 

O R D I N E S E C O N D O 

S ALPE (THALIACEA) 

Il poeta Ghamisso, che accompagnò in qualità di naturalista una spedizione 
russa, p u b b l i c ò n e l 4 8 1 9 una m e m o r i a i n t o r n o alle salpe osservate ne i m a r i m e r i 
d i o n a l i ed espresse l ' i po t e s i , considera ta a l l o r a come u n paradosso i n a u d i t o , che 
quest i a n i m a l i t r a spa ren t i e l i b e r a m e n t e ga l l egg ian t i ne l m a r e , presentassero due 
f o r m e nel la medes ima specie: che la figlia, c i o è , n o n rassomigl iasse m a i a l la madre , 
m a b e n s ì al la n o n n a , che g l i i n d i v i d u i d i una f o r m a fossero sempre r i u n i t i i n maggior 
n u m e r o g l i u n i ag l i a l t r i e d i spos t i i n due file, f o r m a n d o le cosiddet te catene delle 
salpe, m e n t r e g l i i n d i v i d u i d e l l ' a l t r a f o r m a av rebbe ro m e n a t o v i t a i so la ta . Come 
a b b i a m o det to , nessuno p r e s t ò fede a t a l i assert i e so l t an to 2 0 a n n i dopo Steenstrup 
e s p l i c ò la sua t eo r i a sul le generaz ion i a l t e r n a n t i , i n c l u d e n d o anche le salpe nella 
cerchia degl i a n i m a l i soggett i a questo processo r i p r o d u t t i v o . 

Anche nel le salpe i l c o r p o è cos t i t u i to p r i n c i p a l m e n t e da l m a n t e l l o , i l quale, 
q u a n t u n q u e so l ido , è cosi t rasparente , che sarebbe d i f f i c i l e d iscernere nel l 'acqua 
l ' a n i m a l e , se la sua presenza n o n fosse svelata da certe p a r t i del c o r p o co lo r i t e ed 

opache, come per esempio i l g o m i t o l o in tes t ina le . A b b i a m o g i à de t to che, r ispet to 
al le p r o p r i e t à c h i m i c h e , i l m a n t e l l o del le salpe concorda con que l lo deg l i asc id i ; 

per c i ò che r i g u a r d a g l i a l t r i c a r a t t e r i , n o n s a r à d i f f i c i l e esporre con suff iciente 
chiarezza la pos iz ione r i spe t t i va del le s ingole p a r t i de l c o r p o . G l i i n d i v i d u i i so la t i , 

che gal leggiano l i be r amen te a l l a super f ic ie de l l ' acqua e q u e l l i r i u n i t i i n catene, con

ducono , med ian t e u n ' a p e r t u r a a n t e r i o r e (a), l ' acqua i n una g rande c a v i t à , ne l l a quale 

la b r a n c h i a ( d ) è tesa d i a g o n a l m e n t e . A p p e n a l ' a n i m a l e ha i n g h i o t t i t o i l sorso d'acqua, 

l ' a p e r t u r a si ch iude e ce r t i m u s c o l i n a s t r i f o r m i , l o n g i t u d i n a l i e t r a sve r sa l i i nd ica t i 

n e l l a nos t ra figura da l ineet te s o t t i l i , con t r aggono i l c o r p o con m o v i m e n t i r ego la r i 

e l ' acqua esce da u n ' a p e r t u r a pos te r io re la te ra le ( & ) , sp ingendo i n n a n z i l ' an ima le . 

N e l l ' e s t r e m i t à pos te r io re del c o r p o giace una sor ta d i nucleo b r u n i c c i o , che è i l 

g o m i t o l o in tes t ina le (e) , p receduto da l cuore (e), o t r i f o r m e e a f fonda to ne l man t e l l o . 







Salpe 
2 6 3 

L e vene che se ne staccano per d i r a m a r s i ne l l a b r a n c h i a sono p i ù spiccate ne l l a 

n o s t r a figura, che n o n neg l i i n d i v i d u i v i v i , i l cu i l i q u i d o sanguigno e l i m p i d o c o m e 
l ' acqua . Le f u n z i o n i de l cuore sono s ingo la r i s s ime t an to nel le salpe q u a n t o nel le 

a s c i d i e : i n f a t t i ques t ' o rgano , dopo d i essersi con t r a t t o per u n cer to t e m p o i n una 
data d i r e z i o n e , s i capovolge a l l ' i m p r o v v i s o e i n v e r t e tu t t a la c i r co laz ione de l sangue. 

I l g a n g l i o ne rvoso cerebrale , d i cu i sono m u n i t e le ascidie, n o n m a n c a n e p p u r e 
nel le sa lpe ; è f ac i l e r i n t r a c c i a r l o d i e t r o e sopra l ' a p e r t u r a a n t e r i o r e ; esso e s empre 
in r a p p o r t o con u n o rgano p u n t i f o r m e ( / ) , i n d i c a t o come u n occhio . N e i l esemplare 

Salpa maxima, veduta di profilo. Grandezza naturale. 

che osserviamo ci colpiscono finalmente alcuni prolungamenti aguzzi (g), dai quali 

possiamo r iconoscere che i l nos t ro i n d i v i d u o faceva par te d i u n a catena, da cu i si è 

staccato e a l la qua le era r i u n i t o a p p u n t o da t a l i a p p e n d i c i . 
Esponendo queste b r e v i n o z i o n i , s i amo p e r v e n u t i i n t a n t o al p u n t o p i ù in te res 

sante del la s to r i a na tu ra l e del le salpe. A b b i a m o desc r i t to u n i n d i v i d u o de l l a catena. 
T u t t i i m e m b r i d i questa d o p p i a fila, co l l ega t i o r g a n i c a m e n t e , concordano i n t u t t o g l i 

u n i cogl i a l t r i e p r o d u c o n o o r g a n i g e n e r a t o r i e r m a f r o d i t i . Ma dal le l o r o uova n o n 
r i su l tano a l t r e catene, b e n s ì i n d i v i d u i i so l a t i o n u t r i c i , i l cu i aspetto esterno d i f fe r i sce 
i n tu t te le specie da que l l o deg l i i n d i v i d u i i nca t ena t i . Essi r appresen tano i n o l t r e una 
nuova generaz ione , o, pe r m e g l i o d i r e , una generazione i n t e r m e d i a , perche n o n s i 
r i p r o d u c o n o m a i pe r u o v a . P r o v e n g o n o invece da u n o v a r i o speciale cer te g e m m e 
in te rne disposte da p r i n c i p i o come una catena d i salpe, le q u a l i escono cosi r i u n i t e 
dal co rpo d e l l ' i n d i v i d u o da cu i t r aggono o r i g i n e . T u t t i g l i i n d i v i d u i che appa r t en 
gono ad u n a d i queste gene raz ion i sono u g u a l m e n t e s v i l u p p a t i : n o n d i r a d o , d i e t r o 
u n g r u p p o p i ù avanza to , avendo b u o n a v i s t a , si scorge i l p r i n c i p i o d i u n o o due a l t r i 
g r u o p i che s i s taccano d a l l ' o v a r i o . L a catena del le salpe presenta appena nata uno 
s v i l u p p o p e r f e t t o ; i n f a t t i t u t t i i suoi m e m b r i i n c o m i n c i a n o sub i to ad aspi rare acqua 
per p r o p r i o con to . I l processo d i s v i l u p p o de l la specie t e r m i n a co l l a f o r m a z i o n e 

de° r i o r g a n i r i p r o d u t t o r i . 
° A n c h e le salpe, secondo la poet ica espressione d i Johns ton , « accendono n e l l o scu

r i t à l a l o r o l a m p a d i n a » , senza p e r ò t r a m a n d a r e la sp lend ida luce cara t te r i s t i ca del le 

n i r o s o m e p o i c h é r i s p l e n d o n o d i u n m i t e c h i a r o r e l a t t i g inoso . I l con ta t to i m m e d i a t o 
e lo s f r e g a m e n t o de r ivan te da l l ' acqua mossa bastano a p r o d u r r e la l o r o fosforescenza. 
S iccome n o n è d i f f i c i l e e l i m i n a r e lo s t ra to super f ic ia le fosforescente, che fa s c in t i l l a r e 

P e r n i a i l Johns ton credet te d i po te r asserire che la fosforescenza n o n d ipende da 
n e s s u n ' o r - a n o l u m i n o s o , p a r t i c o l a r e , m a p iu t to s to da u n processo d i ossidazione e d i 
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combus t ione , esteso a t u t t a la super f ic ie del co rpo , ne l lo stesso m o d o i n cu i c e r t i c o r p i 
o r g a n i c i , per esempio i pesci m a r i n i , d iven tano l u m i n o s i dopo la m o r t e , appena inco 
m i n c i a la decompos iz ione super f ic ia le . Questo asserto r i ch i ede t u t t a v i a u l t e r i o r i 

s c h i a r i m e n t i . 
N e l l ' o r d i n e del le salpe si d i s t i nguono due s o t t o r d i n i : i D E S M O M I A R I con musco l i 

n a s t r i f o r m i e i G I C L O M I A R I con m u s c o l i c i r c o l a r i . Ne i d e s m o m i a r i , a cu i spetta la 
Salpa maxima r a f f i g u r a t a ne l testo, s c o r r o n o lungo i l co rpo , supe r io rmen te e i n f e 
r i o r m e n t e , special i fascet t i d i m u s c o l i , r i u n i t i da a l t r i m u s c o l i t r a sversa l i . Nei c ic lo-
m i a r i i l co rpo è foggia to a bo t t e e m u n i t o so l tan to d i m u s c o l i t rasversa l i , ch ius i a 
guisa d i c i r c o l i , che avvo lgono i l c o r p o come t a n t i ce rch i . I n questo so t to rd ine anche 
i l processo d i s v i l u p p o è u n p o ' d ive r so . Dal le uova del la generazione sessuale sgu
sciano l a rve caudate, le q u a l i , i n seguito ad una m e t a m o r f o s i , si t r a s f o r m a n o i n i n d i 
v i d u i asessuati, sul cu i o v a r i o si sv i l uppano due sor ta d i i n d i v i d u i : rampolli laterali, 
che n o n menano v i t a i nd ipenden te , m a p r o v v e d o n o al la n u t r i z i o n e del le n u t r i c i , e 
rampolli mediani, i q u a l i f o r m a n o una seconda generazione d i i n d i v i d u i i so la t i , 
v i v e n t i a l lo stato l i b e r o , s i m i l i ag l i i n d i v i d u i sessuati, m a p r i v i d i o r g a n i sessuali, da 
cu i si o r i g i n a n o a l o r o vo l t a g l i i n d i v i d u i sessuati, che rappresen tano una seconda 

generazione d i n u t r i c i . 
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M O L L U S C H I ( M O L L U S C A ) 

Nel corso de l la v i t a t u t t i acqu i s t i amo u n p iccolo complesso d i c o g n i z i o n i , che c i 

agevolano una p i ù i n t i m a re laz ione coi m o l l u s c h i . Anche le persone p i ù ignare d i 
scienze n a t u r a l i sanno che una chiocc io la ed una conch ig l i a b iva lve sono m o l l u s c h i , 
vale a d i r e a n i m a l i m o l t o d i v e r s i da i v e r t e b r a t i e dag l i a r t i c o l a t i . R i u n e n d o i n u n solo 
gruppo la ch iocc io la e i l mo l lu sco da l l a conch ig l i a b i v a l v e , nessuno pensa che la c h i o c 
ciola ha una testa m u n i t a d i t en taco l i e d i occh i , m e n t r e nel mo l lu sco dal la conch ig l i a 
bivalve c e r c h e r e m m o i n v a n o questa pa r t e de l c o r p o . L 'esis tenza del n i cch io ne l la 
chiocciola n o n v ie ta per n u l l a a l l 'osserva tore , anche inesper to , d i r iconoscere la sua 
p iù p ross ima a f f ine ne l l a l i ma c c i a , che s t r isc ia su l t e r r e n o . Se p o i le osservazioni si 
centupl icano v i s i t a n d o le spiaggie del m a r e , se i m e r c a t i de l le c i t t à m a r i t t i m e p r e 
sentano sempre nuove f o r m e , l 'occhio de l passante, che esamina e c o n f r o n t a , n o n 
c o n f o n d e r à m a i le f o r m e dei m o l l u s c h i p i ù s t r a n i con quel le dei v e r t e b r a t i e deg l i 

a r t i co la t i , n o n esclusi i v e r m i . 
Per vero d i r e , i n m o l t i m o l l u s c h i la testa è d i s t i n t a da l co rpo , m a l ' i n t i e r o i n d i 

v iduo , r i spe t to ag l i a n i m a l i p i ù n o t i , si presenta come una massa i n f o r m e , p r i v a d i 
a r t i co laz ion i e p e r f i n o de i l o r o p i ù s e m p l i c i r u d i m e n t i , che d à n n o invece ag l i a r t i c o l a t i 
ed ai v e r t e b r a t i u n ' i m p r o n t a speciale per la d iv i s i one del la co lonna ver tebra le e degl i 
a r t i a r t i c o l a t i . 1 ca r a t t e r i spec ia l i del l 'aspet to es terno, che nel ve r t eb ra to d ipendono 
dallo scheletro osseo i n t e r n o e ne l l ' a r t i co l a to d a l l ' i n d u r i m e n t o dei r i v e s t i m e n t i cu tane i , 
mancano assolutamente a l m o l l u s c o . So l tan to i v e r m i p i ù s e m p l i c i possono se rv i re 
in questo caso d ' i n t e r m e d i a r i s u p e r f i c i a l i . Ma i l guscio, la conch ig l i a , i l n i cch io? ch i e 
d e r à i l l e t to re . Sono s e m p l i c i i n v o l u c r i , r i s u l t a n t i da secrezioni p r o d o t t e da l co rpo , 
al quale p e r ò sono at taccat i c o s ì lassamente, da n o n reggere al c o n f r o n t o con u n o 
scheletro i n t e r n o o d es terno, i l qua le , ne l senso c o m p l e t o del la paro la , è una pa r t e 
de l l ' o rgan i smo . Le ossa crescono ed h a n n o una n u t r i z i o n e ; i l co leot tero n o n p u ò 
essere estrat to da l suo schele t ro c u t a n e o ; se la corazza de l gambe ro n o n è p i ù u n i t a 
al crostaceo da qua lche fo rza v i t a l e , cade per lasciare i l pos to ad una nuova . 11 m o l 

lusco n o n ha invece co l l a sua casa una c o s ì i n t i m a re laz ione . L a sua d i m o r a è i l 
p rodot to d i una secrezione e ingrossa per la sovrappos iz ione d i n u o v i s t r a t i , si a l la rga 
mediante aggiunte successive su i m a r g i n i l i b e r i e i n caso d i b isogno p u ò essere r i a c 
comodata ; m a è u n i t a a l l ' a n i m a l e i n u n p u n t o solo o i n a l cun i p u n t i l i m i t a t i ; s iccome 
poi non par tec ipa al r i c a m b i o d i m a t e r i a che cost i tu isce la v i t a , p u ò d i r s i cosa m o r t a . 

È facile e s t r a r re da l n i cch io una ch iocc io la , t ag l i ando i l p iccolo musco lo che serve a 
t ra t t ener la , senza p reg iud i ca re a f f a t to la v i t a d e l l ' a n i m a l e . A l c u n i poch i m o l l u s c h i 
presentano nel l o ro r i v e s t i m e n t o cutaneo specia l i secrezioni d i p ias t re cornee e c a l 

caree, le q u a l i , per la l o r o posiz ione, pa iono ossa o f r a m m e n t i d i schele t ro , m a i n 

r e a l t à concordano coi n i c c h i e s te rn i . 
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Per f a r c i un ' idea de l cara t tere generale dei m o l l u s c h i , d o b b i a m o at tenerci alle 
specie p r i v e d i n i cch io e me t t e re a nudo quel le che lo hanno . A v r e m o a l lo ra d inanzi 
u n g r u p p o d i a n i m a l i i n a r t i c o l a t i , d i aspetto i n f o r m e e i r r ego la re , senza a lcuna traccia 
d i s i m m e t r i a b i l a t e ra l e . L a pel le é viscosa e m o l l e ; la t r o v i a m o sempre raggr inzata 
i n l o b i e pieghe, f o r m a n t i una sor ta d i m a n t e l l o , che avvolge i l co rpo in t i e ramen te o 
i n par te . È f ac i l i s s imo conv ince r s i d i questa s i n g o l a r i t à f ondamen ta l e dei mol lusch i . 
Quando la ch iocc io la si r i t i r a ne l n i cch io , si vede s compar i r e la testa, d ie t ro la quale 
r i m a n e i n v i s ta u n grosso lobo cu taneo : è u n l embo de l mantello. A p r e n d o le valve 
d i una conch ig l i a , si osserva che l ' an ima le ha i l co rpo pe r fe t t amen te coper to d 'ambo 
i I a t i da u n grosso lobo cutaneo, che f o r m a le due p a r t i de l m a n t e l l o . T u t t a la f o r 
maz ione de l guscio par te da l m a n t e l l o e i n m o d o pa r t i co la re da i suoi m a r g i n i l i be r i . 

11 corpo dei m o l l u s c h i s u p e r i o r i g iunge n o n d i r ado a l l a lunghezza d i uno o due 
m e t r i ; le f o r m e p i ù gigantesche m i s u r a n o 6 m e t r i . G l i o r g a n i de i sensi presentano 
i n quest i a n i m a l i uno s v i l u p p o p r e s s o c h é uguale a que l lo che osserv iamo nei verte
b r a t i s u p e r i o r i e la fo rza muscolare d i cu i d à n n o p rova co r r i sponde a l la lo ro mole . 
Siccome p e r ò i n questo c ic lo d i a n i m a l i n o n mancano neppure le f o r m e quasi m i c r o 
scopiche, a f f i n i i n par te a i t u r b e l l a r i , c i s a r à imposs ib i l e esporre una descrizione com
plessiva del la l o r o s t r u t t u r a , de l la l o r o v i t a e del le l o r o a b i t u d i n i . No te remo anzi tu t to 
che g l i i n t e g u m e n t i cu tanei hanno una g rande i m p o r t a n z a ; la par te pr inc ipa le del 
sistema nervoso consta d i u n c ingo lo esofageo, a l quale s i col legano i n e r v i e i gangli 
ne rvos i sparsi pe l co rpo . G l i organi dei sensi s i m o d i f i c a n o secondo i l grado d i sv i 
l uppo de l co rpo , secondo la d i m o r a e secondo i l m o d o d i v i v e r e . Cosi per esempio, 
sono poch i i m o l l u s c h i m u n i t i d i o c c h i ; n o n sono cos t r e t t i a i n s id i a r e la preda e i l 

c ibo v iene i n t r o d o t t o n e l l o r o co rpo dal l ' incessante m o v i m e n t o del le c ig l ia v i b r a t i l i . 
Ma tu t te le ch iocc io le e p a r t i c o l a r m e n t e le seppie, organizzate per una v i t a d i rapina, 
dovendo procacciars i i l c ibo d i cu i hanno b i sogno , sono p r o v v e d u t e d i occh i , i n cui 
si r i f l e t t o n o g l i ogget t i c i r cos t an t i . 

L ' a p p a r a t o della nutrizione è pe r f e t t o i n t u t t i i m o l l u s c h i . G l i o r d i n i super ior i , 
c i o è t u t t i q u e l l i che sminuzzano u n c ibo so l ido , sono m u n i t i d i m e r a v i g l i o s i organi 
m o r s i c a t o r i e r a sch i a to r i , ai q u a l i i s i s t emat ic i m o d e r n i a t t r i bu i scono una grande 
i m p o r t a n z a per la classif icazione del le s ingole specie, come da m o l t o t e m p o si a t t r i b u ì 
i m p o r t a n z a al la den ta tu ra de i m a m m i f e r i per s cop r i rne le a b i t u d i n i ed a l t r i caratteri 

i m p o r t a n t i s s i m i . Essendo c on t i nuamen te s t i m o l a t i da l la f ame , i m o l l u s c h i n o n hanno 
so l tan to bisogno d i un la rgo t ubo in tes t ina le , m a d i una no tevole q u a n t i t à dei succhi 
che p r o m u o v o n o e f a c i l i t a n o la d iges t ione ; p e r c i ò t r o v i a m o i n essi assai sv i luppat i 

i l fegato e le gh iando le s a l i v a l i , che secernono la b i l e e la sa l iva . L a c i rcolaz ione del 
sangue è regola ta da u n cuore , c o m p o s t o d i u n v e n t r i c o l o e d i u n o o due a t r i i , nei 

q u a l i i l sangue penet ra uscendo da l l ' appa ra to r e s p i r a t o r i o , per essere po i r imanda to 
da l cuore i n uno stato d i r i n n o v a m e n t o , che lo rende a t to a n u t r i r e l ' o r g a n i s m o . Anche 

g l i o r g a n i r e s p i r a t o r i , r app resen ta t i quas i s empre da b r anch i e , sono assai sv i luppat i 

e f a c i l i t ano la descr iz ione d e l l ' a n i m a l e per la v a r i e t à de l la l o r o pos iz ione e della loro 

f o r m a . G l i organi riproduttori, i n e r e n t i al la par te vegeta t iva de l l a v i t a , hanno uno 
s v i l u p p o s t r a o r d i n a r i o . Descr ivendo i s i ngo l i g r u p p i , a v r e m o o p p o r t u n i t à d i par
lare p i ù d i f f u s a m e n t e d i t u t t i g l i a l t r i c a ra t t e r i special i de i m o l l u s c h i : u n i s e s s u a l i t à 

ed e r m a f r o d i t i s m o , generaz ione a l t e rna ta , m e t a m o r f o s i , s v i l u p p o senza m e t a m o r f o s i , 
r a p p o r t i r i s p e t t i v i dei m o l l u s c h i e l o r o r e l a z i o n i cog l i a l t r i a n i m a l i . 

G l i a m a t o r i del le c u r i o s i t à e de i p r o d o t t i de l la n a t u r a h a n n o racco l to da qualche 

secolo con passione i n i cch i del le chioccio le e le va lve del le conch ig l i e , per amore 
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del le l o r o f o r m e e legant i e de i l o r o v a g h i c o l o r i . Quan tunque bel le , le co l l e z ion i d i 
conch ig l i e n o n hanno maggiore i m p o r t a n z a d i quel le d i a r t i g l i o d i zoccol i e n o n 

servono a f fa t to ad i s t r u i r e i l na tu ra l i s t a i n t o r n o al le a b i t u d i n i ed a l le p r o p r i e t à 
cara t te r i s t iche de i l o r o a b i t a n t i . 

G L A S S E P R I M A 

OZE IP A LOPODI (CEPHALOPODA) 

Alle impressioni incancellabili che lascia nella mente un viaggio in Italia non 
appar t iene so l tan to la v is ta del le Isole B o r r o m e e , degl i ed i l ì z i d i F i r enze , de l Colosseo, 
del Vesuvio che fa s fondo al g o l f o d i N a p o l i , de l le r o v i n e de l t e m p i o d i Pesto, m a 

anche la p r i m a v i s i t a f a t t a ad u n merca to d i pesci, come si vede g i o r n a l m e n t e a 

Trieste, Genova, L i v o r n o , N a p o l i e v i a d icendo . I t e sor i de l m a r e sono a g g l o m e r a t i 
g l i u n i sugl i a l t r i , d i spos t i sopra lunghe t avo le , d i e t ro le q u a l i s tanno i v e n d i t o r i i n 
maniche d ì camic i a , col b e r r e t t o rosso i n testa, van t ando la l o r o merce con u n 
g r i d ì o assordante. T u t t i sono d ispos t i secondo le d i m e n s i o n i e i l g r u p p o a cu i appa r 
tengono. I n t o r n o ai pesci da tavola p i ù p reg i a t i f anno ressa le cuoche del le f a m i g l i e 
agiate e p i ù d ' u n s ignore , ves t i to con eleganza, d i cu i forse la mog l i e è ancora i n l e t to , 
p lac idamente a d d o r m e n t a t a , viene a fa re le sue compere i n persona. 1 t o n n i g iac iono 
sopra banch i spec ia l i . P i ù i n là v e d i a m o le tavole su cui sono esposti g l i squa l i e le 
razze, a b e n e f ì c i o dei pa l a t i m e n o esigenti : ecco la t o rped ine , i l pesce angelo ed a l t r i 
p rodo t t i del m a r e poco p r e g i a t i , d i cu i la carne pare abbastanza appet i tosa , p e r c h è i l 

pescivendolo ha cura d i o f f r i r l a al p u b b l i c o senza la r u v i d a pel le . Oggi p e r ò n o n c i 
f e r m e r e m o d i n a n z i a i pesci v a r i o p i n t i ; passando r ap idamen te i n r i v i s t a le ceste del le 
v e n d i t r i c i d i conch ig l i e , d i ch iocc io le e d i a l t r i f r u t t i d i mare , f a r e m o una lunga fe r 
mata d i n a n z i a due tavo le , r i pa ra t e da una te t to ia , sul le q u a l i sono esposte certe m e r 
canzie ve ramen te s t rane . « C a l a m a r i , c a l a m a r i ! Oh che bei c a l a m a r i ! Seppie! Seppie! 

Delicat issime sepp io le ! » g r i d a n o i v e n d i t o r i con voce s tentorea. Uno d i essi c i ha g i à 
vedu t i . E g l i crede che v o g l i a m o r i f o r n i r e la nos t ra cucina e respinge a l c u n i f a n n u l l o n i 
per f a r c i posto . Ci a v v i c i n i a m o al banco e i l pescatore sol leva per u n b racc io u n 
sott i le ca l amaro , l ungo c i rca t r en ta c e n t i m e t r i . « È t u t t o f resco! » . E per p r o v a r e 
che l ' an ima le è f resco ancora ed anz i v i v o , lo t r a f ì g g e co l la punta del co l t e l lo . Che 
cosa è accaduto? Con f u l m i n e a v e l o c i t à una nuvo l e t t a g ia l l a e v iolacea si sparge 

sulla pelle b ianch icc ia e macchie t ta ta d e l l ' a n i m a l e , b r i l l a n d o come u n a rcoba leno . 
Vedendoci indec i s i , i l pescatore m a n d a n u o v a m e n t e i l suo ca l amaro a ragg iungere 
i suoi c o m p a g n i , p o i , segui tando a lodare la sua merce , si volge verso le seppie. Da 
una bo t te deposta al suolo estrae quest i a n i m a l i ad u n o ad u n o ; tagl ia con u n colpo 
netto i l m a n t e l l o d ' u n b ianco abbagl ian te , r i vo lge l ' a n i m a l e b o r s i f o r m e , ne tog l ie la 
borsa de l ne ro ed una par te d e l l ' i n t e s t i n o , lo r i sc iacqua e lo depone sul banco. S i a m o 
conosc iu t i da m o l t o t e m p o come n a t u r a l i s t i f o r e s t i e r i e d o b b i a m o pagare a l m e n o 

qua t t ro vo l t e i l l o r o prezzo g l i e sempla r i scel t i , che v o g l i a m o t r a spor t a re a l l ' a lbe rgo 
al lo scopo d i s t u d i a r l i e d e t e r m i n a r n e la specie. 

F ra le opere che a b b i a m o p o r t a t o con no i pei n o s t r i s t ud i si t r o v a i l T r a t t a t o 
del Verany d i Nizza i n t o r n o ai ce fa lopod i del Med i t e r r aneo , l i b r o nel quale tu t te le 
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Sepiola Rondeletii. a, veduta posteriormente ; b, veduta anteriormente. Esemplare molto sviluppato. 
di grandezza naturale. 

specie p r o p r i e del Med i t e r r aneo sono descr i t te , dopo a n n i d i paz ien t i s t ud i , i n l ingua 
francese e r a f f i gu ra t e ne i l o r o c o l o r i n a t u r a l i con ar te mag i s t r a l e . T i t r o v i a m o pure 

la p iccola Sepiola Rondeletii, r i p r o d o t t a ne l testo, che ci s e r v i r à d i guida per stu
d ia re i l co rpo e g l i o r g a n i es terni dei ce fa lopod i . Questi m o l l u s c h i vengono cos ì deno
m i n a t i p e r c h è i l l o r o c o r p o consta de l t r o n c o e de l la testa, al la quale sono attaccate 
numerose append ic i , disposte i n ce rch io , adoperate come o r g a n i l o c o m o t o r i ed organi 
p r e n s i l i . I l t ronco è c i r conda to da u n m a n t e l l o , i l quale su l dorso passa i m m e d i a t a 
m e n t e nei r i v e s t i m e n t i cu tanei del la testa, m a f o r m a su l l ' addome una borsa aperta, 
da cu i sporge la s t re t ta e s t r e m i t à d i u n o rgano i m b u t i f o r m e . 11 lato dorsale è inol t re 
cara t te r izza to da l la magg io re v i c inanza dei due g r a n d i occh i . Tu t t e queste reg ion i e 

p a r t i del co rpo r i c h i e d o n o un esame p i ù accura to , p e r c h è la c lassif icazione dei g rupp i 
e dei gener i d i questa classe d i m o l l u s c h i si fonda sul le l o r o p a r t i c o l a r i t à ca ra t te r i 

st iche. Le braccia o p ied i che c i r c o n d a n o la bocca sono d i n a t u r a musco la re , salda 
e robus ta , m o b i l i s s i m i e p r o t r a t t i l i . Nel le specie m a g g i o r i , quando sono i n m o v i m e n t o , 

r a s somig l i ano ad un g o m i t o l o d i s e rpen t i i n t r e c c i a t i g l i u n i cog l i a l t r i . I n t u t t i i cefa

l o p o d i v i v i , m e n o nel Naut'dus, sono m u n i t i d i ventose, d i cu i quest i a n i m a l i si 

g i o v a n o per sostenere la preda e per d i r i g e r e i l co rpo m e n t r e s t r i sc iano qua e là. 
Per lo p i ù queste ventose g iac iono sopra u n pedunco lo b reve e muscoloso . Constano 

d i u n ce rch io c a r t i l a g i n e o , i l cu i cen t ro è occupato da fibre m u s c o l a r i . Se i l cerchio 

si posa sopra u n ogget to p ia t to e le fibre m u s c o l a r i si con t r aggono , ne r i su l t a uno 

spazio i n cui l ' a r i a è ra re fa t t a ; p e r ò la ventosa si aggrappa c o s ì sa ldamente a l l ' o g 

ge t to , che l ' a n i m a l e si r o m p e a n z i c h é staccarsene e si lascia lacerare u n braccio, 
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ma n o n cede. I n ce r t i gener i quest i o r g a n i sono r i n v i g o r i t i da u n c i n i e punte cornee . 

« I m o v i m e n t i de l le ventose », dice i l C o l l m a n n , « n o n si l i m i t a n o so l tan to ad a t tac
care e staccare le bracc ia da u n da to ogget to o a t r a t t ene re la p reda : n o n d i r ado 

vengono p r o t r a t t e e r a t t r a t t e senza che per questo nessuna preda venga ca t tu ra ta . 

Ta lvo l ta si c h i u d o n o , acquis tando l 'aspet to d i una g e m m a , o p p u r e si a p r o n o i n t i e r a 
mente o i n par te , da u n la to o d a l l ' a l t r o , secondo i l des ider io d e l l ' a n i m a l e . Essendo 

m u n i t e d i u n appara to musco la re e d i n e r v i specia l i , t u t t e le ventose hanno u n ' i n d i 
pendenza no tevo le . I n f a t t i , m e n t r e le une s i fissano, le a l t re r i m a n g o n o l ibe re » . L e 

braccia sono disposte s i m m e t r i c a m e n t e e si con t ano pa r t endo da l d o r s o ; i l q u a r t o 
paio d i p i ed i o braccia giace a des t ra e a s i n i s t r a de l la l inea med iana del v e n t r e . 
Al la base le b racc ia sono r i u n i t e da una m e m b r a n a , che i n certe specie si estende 
fino a l la l o r o e s t r e m i t à . Pare che questa m e m 
brana serva a f o r m a r e una c a v i t à pe r f e t t amen te 
chiusa, i n cu i la preda ca t tu ra ta soggiace i n b reve . 

Scostando le braccia , si vede sub i to c o m p a r i r e 
nel cen t ro de l l o r o c i r c o l o Vapertura boccale, c i r 
condata da parecchie l a b b r a c i r c o l a r i . N e l l ' a p e r 
tura boccale si t r o v a n o le due mascel le b r u n o - n e r e , a ' m a s c e l l a inferiore; 6, mascella 

. , . superiore della Sepia. Grand, naturale. 
g rand i , t a g l i e n t i , salde ed aguzze, c i o è c o r r i s p o n 
denti i n t u t t o a l l ' i n d o l e rapace d i quest i a n i m a l i . L a mascel la i n f e r i o r e ( f i g . a) è p i ù 
larga e p i ù sporgente de l la supe r io re ( f i g . b), che ne l lo stato d i r iposo e du ran te la 
mast icazione sc ivo la f r a le l a m i n e l a t e r a l i de l la p r i m a . V e d r e m o che quest i a n i m a l i 
sono i n g rado d i ros icare fino al ce rve l lo la testa d i ce r t i pesci abbastanza gross i . 
A l d i sotto de l la co rona del le braccia la testa è r i g o n f i a d ' a m b o i l a t i e verso i l dorso 
come una pa l la . I n ta le p u n t o si osserva i n t e r n a m e n t e una sor ta d i scatola c r a -
niana, e, come i m m e d i a t i p r o l u n g a m e n t i de l la medes ima , le due capsule o c u l a r i , 

car t i laginee, foggia te a guisa d i scodelle . G l i occhi appa iono e n o r m i e b r i l l a n o d i u n 
fuoco s ingolare . 

I l la to dorsale del tronco n o n presenta n u l l a d i p a r t i c o l a r m e n t e interessante . Sui 
fianchi della nos t ra Sepiola si osservano due l o b i cu tane i f o g l i f o r m i e a r r o t o n d a t i 
come due pinne, d i cu i l ' a n i m a l e si g iova s o p r a t t u t t o per f e r m a r s i ne l m o m e n t o 
oppor tuno e per assumere l ' a t t egg iamen to che p i ù g l i aggrada. L 'es tens ione d i queste 
appendici p i n n i f o r m i è m o l t o d iversa ne i s i n g o l i g e n e r i . Sono p i ù sv i luppa te ne i gener i 
dal corpo a l lunga to ed aguzzo, s i m i l e ad una f recc ia per la d ispos iz ione speciale deg l i 
angoli e del le espansioni l a t e r a l i (Loligo). Sul la to i n f e r i o r e v e d i a m o i l m a r g i n e l i b e r o 
del m a n t e l l o , su l quale si p ro t ende la s t re t ta e s t r e m i t à de l cosiddet to imbuto (a) ( v e d i 
la figura a pag. seguente) , d i cu i l ' a n i m a l e fa u n uso m o l t o i m p o r t a n t e . A p r e n d o i i 
saccomantello e discostandone i m a r g i n i da l co rpo , l ' acqua penet ra fino a l f o n d o de l 
sacco. A l l o r a ch iude la parete de l m a n t e l l o , g iovandos i d i due b o t t o n i c a r t i l a g i n e i (b), 
i qua l i en t r ano nel le depress ioni g iacent i su l la par te opposta de l c o r p o , e l ' acqua 

viene sp in ta con f o r z a n e l l ' o r i f i z i o d e l l ' i m b u t o , nascosto n e l l ' a m p i o m a n t e l l o , ed esce 
a guisa d i z a m p i l l o da l l a s t re t ta ape r tu r a d e l l ' i m b u t o . L a sp in t a basta per fa r n u o t a r e 
colla v e l o c i t à d i una f recc ia i ce fa lopod i p i ù e s i l i , c o l l ' e s t r e m i t à del co rpo r i v o l t a 
allo i n n a n z i . N o n t r a lasce remo neppure d i osservare la pos iz ione deg l i o r g a n i r e s p i 
r a t o r i , o, per m e g l i o d i r e , del le branchie. A tale scopo t ag l i e r emo , come nel la figura, 

la par te l i b e r a del m a n t e l l o su l lato ven t r a l e e la m e t t e r e m o i n d i spar te . Vedremo 
al lora l a t e r a lmen te , nel la c a v i t à aper ta , u n o rgano increspa to ( c ) , ne l quale i l sangue 
è sot toposto al le m o d i f i c a z i o n i del la r esp i raz ione . Sapp iamo ora i l s ign i f i ca to delle 
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paro le Dibranchiati e Tetrabranchiati, colle q u a l i i s i s t emat ic i sog l iono indicare 
i m o l l u s c h i m u n i t i d i due e d i q u a t t r o b ranch ie . L a Sepiola appar t iene a i d i b r a n c h i a t i . 

Nel la m a g g i o r par te dei ce fa lopodi , o l t r e i l tubo in tes t ina le , sbocca n e l l ' i m b u t o i l 
condo t to d i emiss ione d i u n a l t r o o rgano i m p o r t a n t e , ch i ama to borsa del nero, g h i a n 
dola che secerne una sostanza n e r o - b r u n a . Questa gh i ando la è svuota ta a p iac imento 
d a l l ' a n i m a l e e una piccola q u a n t i t à de l la sua secrezione basta per avvolgere i l cefalo-

podo i n una nube oscura, che lo nasconde 
al n e m i c o . Da tale secrezione deriva i l 
n o m e tedesco delle seppie, ch iamate v o l 
ga rmen te i n German ia « Mol lusch i da l 
l ' i n c h i o s t r o » e « Pesci da l l ' i nch ios t ro ». 
Questa sostanza è conosciuta ne l l a p i t tu ra 
co l n o m e d i « seppia » e venDe estratta 
p e r f i n o da specie foss i l i . 

G l i e sempla r i conservat i ne l l ' a lcool ed 
esposti ne i muse i conservano ancora sulla 
pel le u n r i f lesso v i o l e t t o e b run icc io , da 
cu i ce r tamente è imposs ib i l e f a r s i un'idea 
del le sp lendide v a r i a z i o n i d i colore , ca
ra t t e r i s t i che deg l i i n d i v i d u i v i v i , ne i quali 
s i a l t e rnano le t i n t e p i ù b r i l l a n t i , secondo 
le c i rcostanze i n cu i si t r o v a n o , secondo 
la luce a cu i sono esposti , secondo le con
d i z i o n i specia l i d i a n i m a l i aggredi t i o 
aggressori e v ia d icendo. I l co rpo bianco-
l u c i d o , t rasparente ne i p u n t i i n cui è più 
esile, ne l lo stato d i r iposo o d i una ten
sione speciale p u ò essere in t ieramente 
p a l l i d o , con u n r i f lesso rossiccio, g ia l lo
gno lo o v i o l e t t o : m a , se l ' an ima le si eccita 
per quals ias i r ag ione , sub i to si fo rmano 
qua e là sul la superf ic ie de l suo corpo 
a lcune nubecole b r u n e o v io le t t e nel 

L e nuvo le t t e e le s t r iscie colora te trasvo

lano sul co rpo , si r i u n i s c o n o , si a l l a rgano e i n generale sono accompagnate da una 
comple t a e f u l m i n e a d i f f u s i o n e d i t u t t i i c o l o r i d e l l ' i r i d e su l la pel le , m i r a b i l e specchio 
d i u n l a m p o d ' i r a e d ' i r r i t a z i o n e nervosa . Due sono le cause meccaniche d i questo 

sp lend ido m u t a m e n t o d i c o l o r i . L a pel le cont iene u n g r a n n u m e r o d i cel lule piene 
d i una sostanza co loran te m o l t o sudd iv i sa . Quando le ce l lu le , du ran t e lo stato di 
r i poso , sono r i d o t t e al l o r o v o l u m e m i n i m o , per l ' e l a s t i c i t à d e l l ' i n v o l u c r o che le 

c i r conda , la sostanza co loran te , raccol ta i n p i c c o l i g r u p p i , co lo ra appena la superficie 

de l co rpo . Ma le ce l lu le e i c o l o r i r e l a t i v i possono d i l a t a r s i a l q u a n t o , per la presenza 

d i numerose fibre m u s c o l a r i , che le c i r c o n d a n o come a l t r e t t a n t i ce rch i r agg ia t i . Alla 

suddet ta sostanza co lo ran te si agg iungono ancora i p i ù s p l e n d i d i c o l o r i de l l ' i r ide , 

p r o d o t t i da s o t t i l i e fitte l a m i n e t t e disposte le une sul le a l t r e , al d i so t to del le cellule 

c o l o r a n t i e sottomesse a leggi fisiche, spiegate dal la t eor ia d e l l ' i n t e r f e r e n z a della luce. 
Le tavole l i t og ra f i che a c o l o r i de l Verany r i p r o d u c o n o a p p r o s s i m a t i v a m e n t e Io splen

dore d i ques t i c o l o r i , senza d u b b i o i n d e s c r i v i b i l i . I n certe specie, cara t te r izza te dallo 

Sepiola Rondeletii senza mantello, veduta dal lato 
addominale. 

centro, coi margini trasparenti e sfumati. 
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s p l e n d o r e , da l la delicatezza e da l la m o b i l i t à de i c o l o r i , d o m i n a n o ad o g n i m o d o t i n t e 
spec ia l i . I l p u b b l i c o p u ò a m m i r a r e so l t an to da poco t e m p o , neg l i a c q u a r i m a g g i o r i 

e p i ù ben f o r n i t i , lo spet tacolo merav ig l i o so che presentano i c e f a lopod i . 
Non po tendo d i l u n g a r c i sul la descr iz ione del le s ingole specie e del l o r o m o d o d i 

v i v e r e , a g g i u n g e r e m o ancora a lcune b r e v i osservaz ioni gene ra l i . I c e fa lopod i v i v o n o 

esc lus ivamente ne l m a r e e f u r o n o a n i m a l i m a r i n i i n tu t te le epoche geologiche . Mol te 

specie menano v i t a sociale e i m p r e n d o n o lunghe m i g r a z i o n i , d u r a n t e le q u a l i sog l iono 
avv ic ina r s i al le spiaggie da i f o n d i p i ù r e m o t i de l m a r e e da i l u o g h i p i ù l o n t a n i . V e r a n y 

non a t t r ibu i sce t u t t a v i a la presenza regolare d i certe specie sul le pescherie del le c i t t à 
m a r i t t i m e i n da t i mes i d e l l ' a n n o a l le l o r o m i g r a z i o n i , m a p iu t to s to a l l ' u so d i r e t i 

specia l i , che i pesca tor i f a n n o a p p u n t o i n que i mes i . L ' H i s t i o t e u t h i s Buppeli, per 
esempio, che v i v e a g r a n d i p r o f o n d i t à , si pesca so l t an to i n magg io e i n se t t embre , 

colle r e t i da f o n d o , che scendono fino a 8 0 0 m . e col le q u a l i v iene i n s id i a to lo Sparus 
centrodontus, pesce a l i m e n t a r e per eccellenza. 

Come g i à a b b i a m o de t to , t u t t i i ce fa lopod i sono c a r n i v o r i rapac i e d i s t r u g g o n o 
una grande q u a n t i t à d i pesci , d i cros tacei , d i m o l l u s c h i e d i c o n c h i f e r i . Sono t an to 
vo rac i , che si p r e c i p i t a n o su i l o r o s i m i l i , quando l i vedono p res i a l l ' a m o e spesso, 

per segu i r l i , d i v e n t a n o v i t t i m e del la l o r o audacia . Le specie che si aggi rano f r a g l i 
scogli e le alghe i n v i c inanza de l la spiaggia , i n t racc ia d i c ibo , adescano la preda g i o 
vandos i d i certe append ic i filiformi, a cu i c o m u n i c a n o u n m o v i m e n t o speciale. Per 
f o r t u n a i d a n n i che p o t r e b b e r o ar recare a l l a f auna m a r i n a sono compensa t i da u n a 
serie d i a n i m a l i d i colossali d i m e n s i o n i , come var ie specie d i balene, i l capodogl io , i l 
mer luzzo , i q u a l i si n u t r o n o quasi esc lus ivamente d i ce fa lopod i , n o n d i sdegna t i , de l 
resto, neppure d a l l ' u o m o . 

Essendo i m o l l u s c h i p i ù pe r fe t t amen te o rgan i zza t i , i ce fa lopod i acquis tano una 
lunghezza ed una robustezza assai cons iderevole e d à n n o p r o v a d i una m i r a b i l e 
energia. Nel suo o t t i m o l avo ro c o l l e t t i v o sui m o l l u s c h i , i l Refers te in tenne conto d i 
tu t te le osservaz ioni fa t te i n p ropos i to da i suo i co l l egh i a n t i c h i e m o d e r n i . « F i n da i 

t e m p i p i ù a n t i c h i » , egli d ice , « f u ammessa l 'esistenza d i ce fa lopod i e n o r m i , p e r i 
colosi per g l i u o m i n i e pe r s ino per le n a v i ; le leggende d i f fuse dag l i a b i t a n t i del le 

reg ioni s e t t en t r i ona l i sul cos iddet to Kraken, i l cu i n o m e venne app l i ca to da Oken a 
tu t ta la classe dei ce fa lopod i , f u r o n o credute vere per m o l t o t e m p o . O g g i d ì t u t t i sanno 
che sono p r i v e d i quals ias i base sc ien t i f ica , e, per la sol i ta legge dei con t r a s t i , si p a s s ò 
all'eccesso oppos to , a t t r i b u e n d o t u t t ' a l p i ù ai ce fa lopod i la lunghezza mass ima d i u n 
m e t r o . È cer to che i n questa classe d i m o l l u s c h i esistono v e r i g i g a n t i , m a le n o z i o n i 

che a b b i a m o i n t o r n o ad essi sono t u t t o r a i n s u f f i c i e n t i , per cu i n o n poss iamo accertare 
se quest i ce fa lopod i g iganteschi s iano so l t an to i n d i v i d u i vecch i ss imi e p e r c i ò m o l t o 
s v i l u p p a t i , come i pesci, i q u a l i crescono i n d e f i n i t a m e n t e a l p a r i degl i a l b e r i , o p p u r e 
se appar tengano a qualche specie p a r t i c o l a r e , che, per la sua v i t a pelagica i n a l to 
mare , ci abbia nascosto finora le sue f o r m e g i o v a n i l i , m a debba acquis tare t a l i e n o r m i 
d i m e n s i o n i per g iungere a l l ' e t à adu l t a . L a p r i m a ipo tes i m i pare p i ù p r o b a b i l e e 

spiega a l t r e s ì la s c a r s i t à d i t a l i i n d i v i d u i g igantesch i , p o i c h é sono pochi q u e l l i che 
s fuggono ai n u m e r o s i n e m i c i che ne m i n a c c i a n o la v i t a e possono pe rven i r e ad u n ' e t à 
cos ì avanza ta . Ciò n o n togl ie t u t t a v i a che l ' a l t o m a r e n o n accolga ne i suoi recessi 
p i ù p r o f o n d i a l t re specie d i ce fa lopod i , d i cu i i g n o r i a m o a f fa t to l 'esistenza, i q u a l i 
possono essere cara t te r izza t i da e n o r m i d i m e n s i o n i . 

« Ar i s to t e l e pa r la d i una Loligo l unga c inque bracc ia e P l i n i o c i ta l 'asserto d i 
T r e b i o N i g r o , secondo i l quale presso Car tagine sarebbe apparso d i no t te su l la costa 

18. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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u n po lpo g igante , che vo leva saccheggiare i serbatoi del pesce e venne scacciato dai 
can i , che lo a f f e r r a r o n o per le braccia e pel muso . La testa d i q u e l l ' a n i m a l e , che f u 
fa t ta vedere a L u c u l l o , aveva le d i m e n s i o n i d i una bot te d i q u i n d i c i an fo r e e le sue 
bracc ia , grosse come t r o n c h i d ' a l b e r i , e rano lunghe p i ù d i 45 m . e presentavano 
e n o r m i depress ioni — ventose — che av rebbe ro po tu to contenere u n ' u r n a d'acqua. 
Olao Magno e p i ù t a r d i i l vescovo Pon topp idano par lano a lungo del c o s i d d e t t o K r a k e n , 
i l p i ù grosso dei ce fa lopod i , e del la sua presenza nel le acque del la Norveg ia . Pon top
p idano dice che i n a l to m a r e i pescatori t r o v a n o un g ran n u m e r o d i pesci, i l quale 
d iven ta sempre p i ù scarso nel le acque m e n o p r o f o n d e , p e r c h é le povere bestie f u g 
gono per t i m o r e del Kraken, che si a v v i c i n a . A l l o r a s ' innalza sul le onde un ampio 
t r a t t o inugua le , che spesso ragg iunge l 'al tezza d i 45 m . Nel le depress ioni fo rmate 
dal le a s p e r i t à del dorso roccioso e r imas t e occupate da l l ' acqua , si vedono saltellare i 
pesci . A poco a poco le co l l i ne e le mon tagne d i quest ' i sola f o r m a n o er te sempre p iù 
r i p i d e . Da l seno de l l ' acqua , s i m i l i a i t en taco l i d i una ch iocc io la , p iù grosse del l 'a lbero 
maes t ro de l ve l i e ro p i ù grande , spun tano numerose braccia , abbastanza robuste per 
c i r conda re e t rasc inare nel l 'abisso una g ran nave a r m a t a d i cento c a n n o n i . Si d is ten
dono i n t u t t e le d i r e z i o n i , si a t t o r c i g l i a n o le une col le a l t re , si piegano verso l 'acqua, 
t o r n a n o a so l levars i ed hanno la m o b i l i t à cara t te r i s t ica del le braccia dei p o l i p i . 
N e l 4 6 8 0 u n i n d i v i d u o g iovane appar tenente a questa schiat ta d i g igan t i si i n s i n u ò , 
dice i l F r i i s , f r a g l i scogli d i uno s t re t to f i o r d o , a N o r d l a n d i n Norveg ia . I l suo corpo 
mos t ruoso r i e m p i v a tu t t a l ' insena tura del f i o r d o ; le braccia erano avv i t i cch ia te i n to rno 
a l le roccie ed agl i a lbe r i c i r cos t an t i , che s rad ica rono e n o n v i f u mezzo d i staccarle 
dag l i scogl i a cu i si e rano aggrappate . 

« I r agguag l i p i ù estesi i n t o r n o a quest i p o l i p i g igan t i si t r o v a n nel la « Stor ia na tu 
ra le de i m o l l u s c h i » d i M o n t f o r t . I n que l l ' ope ra si pa r l a i n f a t t i d i u n e n o r m e cefalopodo, 
i l quale minacc i ava d i a f fondare colle sue braccia una nave ancora ta sul la costa di 
A n g o l a ; l ' equ ipagg io , essendo r iu sc i to a sa lvars i , fece r a f f i g u r a r e i l f a t to i n u n quadro 
v o t i v o , appeso ne l la cappel la d i S. Tomaso a S t . -Ma lo . F o n d a n d o s i sulle osservazioni 
de l m a g g i o r e Dens, capi tano d i vascel lo , M o n t f o r t accenna ad u n a l t r o po l ipo , che 
trasse i n m a r e col le sue braccia due m a r i n a i sedut i sopra una panca d i legno, sul 
ponte d i una nave , v i c i n o a Sant 'Elena . L ' e s t r e m i t à d i u n bracc io d i que l mostro, 
i n t r i c a t a n e l l ' à n c o r a e tagl ia ta a c o l p i d i scure, era lunga c i rca 7,50 m . e presentava 
parecchie f i le d i ventose. 

« A d u n an ima le n o n meno mos t ruoso doveva appar t ene re i l b racc io lungo m . 6,90 
t r o v a t o da u n pescatore d i balene t r a le fauci d i u n capodogl io , ne l la par te m e r i d i o 
nale del Pacif ico. Ma quest i ed a l t r i r agguag l i c o n s i m i l i m e r i t a n o poca fede, p e r c h è la 

scienza n o n concede al le seppie una lunghezza m a g g i o r e d i 60 c m . , che è la loro 

m i s u r a o r d i n a r i a ne l M e d i t e r r a n e o . 

« P i ù t a r d i Steenst rup r i s u s c i t ò i n par te le n a r r a z i o n i r e l a t i v e al le seppie gigan

tesche, cons iderando senza a lcuna esi tazione come ce fa lopod i i m o s t r i m a r i n i nauf ra 
ga t i sul la costa de l l ' I s l anda nel 4039 e nel 4 7 9 0 , d i cu i u n o era l ungo p i ù d i 3 tese 

ed aveva le braccia lunghe quasi come i l c o r p o . Eg l i ascrisse i n o l t r e al la classe dei 

ce fa lopod i i l cos iddet to « Frate di mare » , ca t tu ra to ne l S u n d n e l l ' a n n o 4546 , che 

superava la lunghezza d i 2 m . Duran te i suoi s tud i i n t o r n o ai ce fa lopod i Steenstrup 

p o t è osservare pe r sona lmen te g l i avanz i d i una seppia gigantesca, r i m a s t a i n secco 

sul le spiaggie d e l l ' J ù t l a n d nel 4 8 5 3 , la cui testa era grossa come que l l a d i u n bambino 

e la cui conch ig l i a dorsa le , cornea , g iungeva a 2 m e t r i . Ne l 4 8 6 0 H a r t i n g descr iveva 

m i n u t a m e n t e g l i avanz i d i e n o r m i seppie c o n s i m i l i , conse rva t i ne i m u s e i d i Utrecht 
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e d i A m s t e r d a m . I ragguagl i p i ù recent i e p iù m e r a v i g l i o s i i n t o r n o al le seppie g i g a n 
tesche sono r i f e r i t i dal cap i tano Bouyer , i m b a r c a t o su l l ' avv i so francese Alecton, i l 

quale o s s e r v ò u n o d i ques t i e n o r m i ce fa lopodi presso T e n e r i f f a , i l 3 0 n o v e m b r e 1 8 6 1 . 

L ' avv i so i n c o n t r ò f r a Madera e Tene r i f f a u n p o l i p o gigantesco che nuo tava a fior 
d 'acqua. Era lungo 5 o 6 m . , senza tener conto del le b racc ia f o r m i d a b i l i , m u n i t e d i 
ventose. Presentava u n be l co lor r o s s o - m a t t o n e ; g l i occhi e n o r m i avevano una f i s s i t à 

spaventevole . I l suo c o r p o f u s i f o r m e , m o l t o ingrossa to ne l mezzo , pesava a l m e n o 

2000 K g . ; le p inne g iacen t i a l l ' e s t r e m i t à pos te r iore e rano a r r o t o n d a t e e s t r a o r d i n a 
r i amen te v o l u m i n o s e . Si c e r c ò d i p rendere l ' a n i m a l e con u n laccio e d i ucc ide r lo a 

f u c i l a t e ; m a i l cap i tano non v o l l e esporre ad u n cos ì g rave pe r i co lo la v i t a d i a l c u n i 
m a r i n a i , i q u a l i v o l e v a n o insegu i r lo con una barca leggiera , che i l m o s t r o av rebbe 
capovol to f ac i lmen te col le sue braccia f o r m i d a b i l i . Dopo una caccia d i t re ore s i 
estrasse so l tanto da l l ' a cqua una par te d e l l ' e s t r e m i t à pos te r io re d e l l ' a n i m a l e . Sebbene 
le osservaz ioni de i n a t u r a l i s t i m o d e r n i n o n abb iano c o n f e r m a t o la leggenda de l 

Kraken, c i hanno p rocu ra to a lcune i n d i c a z i o n i s icure i n t o r n o ai ce fa lopodi g i g a n t i , 
i qua l i , superando t a l v o l t a la lunghezza d i 6 m . , possono essere assai pe r ico los i per 
l ' uomo e per le navicel le p i ù leggiere » . Recentemente ( 1 8 7 4 - 7 5 ) , vennero c a t t u r a t i 
sulla costa o r i en ta l e d e l l ' A m e r i c a de l n o r d parecchi c a l a m a r i , d i cu i le bracc ia e rano 
lunghe da 9 a 10 m e t r i . 

Oggid ì conosc iamo c i rca 2 2 0 0 specie d i ce fa lopod i , d i cu i p e r ò so l tanto 2 4 0 appa r 
tengono a l l a f auna a t tua le . 

O R D I N E P R I M O 

DIBKANCHIATI (DIBRANCHIATA) 

Abbiamo scelto un dibranchiato come base della nostra precedente esposizione : 
si ch iamano D i b r a n c h i a t i t u t t i i ce fa lopod i , le cu i braccia , disposte i n cerchio i n t o r n o 
alla bocca, sono m u n i t e d i ventose. La c a v i t à del m a n t e l l o cont iene due b ranch ie , una 
a destra e l ' a l t r a a s i n i s t r a . Quasi tu t te le specie v i v e n t i , c i rca 2 1 2 , appar tengono a 
questa sudd iv i s ione , assai p i ù recente del le a l t re per la sua comparsa geologica. 

Le desc r i z ion i seguenti sono estrat te a preferenza da l la sp lend ida opera de l 
Verany e comple ta te dal le nos t re osservaz ioni pe r sona l i , pra t ica te ne l l ' a cqua r io de l la 
Stazione Zoologica d i N a p o l i e da que l le del C o l l m a n n . 

I l p r i m o g r u p p o c o m p r e n d e g l i O T T O P O D I . Quasi t u t t i h anno co rpo b o r s i f o r m e e 
presentano o t to braccia o p i e d i . I l la to dorsale del m a n t e l l o è s empre s p r o v v e d u t o d i 
conchig l ia . G l i o t t o p o d i v i v o n o per lo p i ù i n v ic inanza del le spiaggie e s t r i sc iano 
a n z i c h é nuo ta re . Si t r a t t engono nel le fessure del le rocc ie , dove in s id i ano la p reda . 
Possono s t r i sc iare i n tu t t e le d i r e z i o n i , ma pre fe r i scono procedere d i fianco, col le 
braccia scostate, la testa a l ta , i l c o r p o i n c l i n a t o sul q u a r t o paio d i p i ed i e l ' ape r tu ra 
d e l l ' i m b u t o r i v o l t a da una par te . Compiono i l l o r o m o v i m e n t o la tera le colle due paia 
d i braccia med iane e adoperano le a l t re paia so l t an to come s u p p l e m e n t i , se i l t e r r eno 

lo esige. P rocedono con suf f ic ien te v e l o c i t à d e n t r o e f u o r i de l l ' acqua . N o n si a l l o n 
tanano m a i spontaneamente da l l o r o e l emento , sebbene certe specie possano v i v e r e 

parecchie ore f u o r i de l l ' acqua . U n i s t i n t o merav ig l i o so l i gu ida per f a r r i t o r n o a l m a r e , 
quando sono p o r t a t i a qualche dis tanza da l l a spiaggia, den t ro t e r r a . Senza vedere 
l 'acqua a t t r aversano i n l inea re t ta qualsiasi a rg ine cos t ru t to i n m u r a t u r a . 
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I gene r i Octopus ed Eledone vengono t u t t o r a i n d i c a t i su l le coste i t a l i ane col 
n o m e compless ivo d i Polpi, g i à usato da i Greci e da i R o m a n i . I Tedeschi e g l i a l t r i 
a b i t a n t i d e l l ' E u r o p a se t ten t r iona le con t inuano a c h i a m a r l i Kraken, conservando la 
l o r o ant ica denominaz ione vo lga re . Quasi tu t te le specie del genere Octopus hanno 
c o r p o tondeggian te , b o r s i f o r m e ; le l o r o braccia , d i lunghezza uguale o disuguale, 
presentano sul la faccia i n t e r n a due file d i ventose. 

La specie più comune, più diffusa, atta ad acquistare le dimensioni maggiori, è 
i l P O L P O C O M U N E (Octopus vulgaris), che r a f f i g u r i a m o ne l testo. Quando l ' an imale 
è i r r i t a t o , i l suo co rpo g r i g i o - b i a n c h i c c i o d iven t a b r u n o , rosso e g i a l l o e coper to supe
r i o r m e n t e d i sporgenze ver rucose . T r e g r a n d i c i r r i g iacen t i su l g lobo oculare cost i 
tu i scono i l cara t te re specif ico p i ù i m p o r t a n t e d i questo cefa lopodo. L a sua area d i 
d i f fu s ione n o n c o m p r e n d e so l tan to i l Medi te r raneo , m a anche tu t te le coste d e l l ' A t l a n 
t i co , quel le d e l l ' I n d i a insu la re occidenta le e o r i en t a l e ed anche la cosiddetta Isola d i 
F r a n c i a . A b i t a i f o n d i rocc ios i e per lo p i ù si nasconde ne l le buche e nel le fessure, i n 
c u i penet ra f ac i lmen te , per la g rande f l e s s i b i l i t à de l suo c o r p o . Di là ins id ia g l i an i 
m a l i d i c u i si n u t r e . A l l a v is ta d i una preda, lascia con p rudenza i l suo nascondigl io, 
si p rec ip i t a sul la v i t t i m a prescelta con f u l m i n e a v e l o c i t à , l ' a l l acc ia coi p ied i e la t r a t 
t iene colle ventose. Insegue la preda nuo tando col la par te pos te r io re de l co rpo r ivo l ta 
a l l o i n n a n z i ; m a , n o n appena l ' ha r agg iun ta , si volge con u n ' a g i l i t à sorprendente ed 
apre le b racc ia per a l lacc ia r la . N o n d i r ado si s tabi l isce a qualche dis tanza da i fondi 
rocc ios i e p repara ne l l ' a r ena u n r i c o v e r o s icuro . Giovandos i del le braccia e delle 
ventose, v i t rasc ina una grande q u a n t i t à d i sassi e l i d ispone per m o d o da fo rmare 
una spelonca, i n cu i si r ann i cch i a , aspet tando con pazienza i l passaggio d i u n pesce 
o d i u n crostaceo, d i cu i s ' impadron i sce a l l ' i s t an te . I l V e r a n y o s s e r v ò presso V i l l a -
f r anca d i v e r s i f o r t i n i co s t ru t t i i n questo m o d o e la Stazione Zoologica d i Napol i ci 
pe rmet t e d i s tud ia re da l ve ro ne i suoi acquar i le s t rane a b i t u d i n i d i quest i singola
r i s s i m i c e f a l o p o d i - a r c h i t e t t i . Cediamo la parola al C o l l m a n n . « Uno dei po lp i del
l ' a cqua r io si era p repa ra to u n nascondig l io f r a i sassi che c i r c o n d a n o le vasche: la 
sua d i m o r a pareva u n n i d o , co l l ' ape r tu r a r i v o l t a i n a l t o . I l c u m u l o d i sassi giaceva 

v i c i n ò a l la f ines t ra del la vasca. L a d imens ione de i sassi v a r i a v a f r a que l la d i una mela 
e que l la d i una p ie t ra da selciato, lunga 15 c m . i n d iagona le . I l co rpo del l ' an imale 
r i m a n e v a i n t i e r a m e n t e nascosto nel n i d o , dal qua le sporgeva so l t an to la testa: le 
braccia , posate su l l ' ape r tu r a , parevano una corona d i se rpen t i . I l po lpo era molto 

con ten to del la sua d i m o r a , da cu i lo v i d i usci re una vo l t a sola, per r i o r d i n a r e i sassi 
smossi dal custode, a p p u n t o per vedere come sarebbe r i u s c i t o a r i m e t t e r l a i n ordine, 
essendo cost re t to a t rasc inare da una dis tanza abbastanza considerevole a l cun i sassi 

assai pesant i . A p p e n a i l custode si a l l o n t a n ò , l ' a n i m a l e si accinse al l a v o r o . Cingeva 
colle braccia i sassi ad uno ad u n o e l i teneva ben f e r m i , p o i , g i u n t o i l m o m e n t o oppor

t u n o , scostava due p ied i e deponeva i l ca r ico su l t e r r e n o , c o m p r i m e n d o l o col p ropr io 
co rpo . T raspor t ava r a p i d a m e n t e e senza a lcuna fa t i ca i sassi grossi come i l pugno di 

u n u o m o robus to . Per t r a spor ta re le p i e t r e p i ù pesant i , r i c o r r e v a ad u n a l t r o mezzo. 
Le a f f e r r ava c i o è da l la par te p i ù s t re t ta e le c o m p r i m e v a c o n t r o l ' ape r t u r a boccale; 

q u i n d i abbassava i l c o r p o sot to i l car ico , i l quale , r i spe t to a l l a sua m o l e , pareva un 

masso rocc ioso ; si r i a l zava e, messosi i n e q u i l i b r i o , g iungeva fe l i cemente alla sua 

d i m o r a e v i deponeva i l sasso » . 
Duran te l 'estate i p o l p i g i o v a n i si a v v i c i n a n o alle spiaggie coper te d i c i o t t o l i m o b i l i 

e t a lvo l t a s ' i ncon t rano pure su i f o n d i m e l m o s i . I n genera le vengono pescati colla 
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Polpo comune (Octopus vulgaris). Esemplare piccolo. 

lenza, senza a m o , sos t i tu i to da quals ias i esca b ianca , d i cu i si aumen ta i l peso con 
u n sassolino. I l pescatore t iene i n ambe le m a n i una lenza e la t rascina l en tamente 

sul fondo sassoso, ne l l ' acqua bassa. Appena l ' O c t o p u s vede l 'esca, v i balza addosso 

1 
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e si lascia t i r a r e a l la super f ic ie de l l ' acqua, d 'onde p o i con una p iccola rete lo si 
t r a spor t a ne l la barca . G l i e sempla r i m a g g i o r i sono pescati d i no t te , al la luce delle 
fiaccole, come g ià dissi descr ivendo una cons imi l e scena d i pesca sul le coste della 
Da lmaz ia . 

A Nizza, dove nel l 'estate g l i o t t o p o d i g i o v a n i si avv i c inano al la spiaggia , coperta 
d i c i o t t o l i , ebb i o p p o r t u n i t à d i osservare un a l t r o me todo d i pesca. A d una cordicel la 
aggravata da u n p i o m b o è legato u n tu racc io lo i n cu i sono i n f i t t i parecchi a m i ; i l 
t u t t o è coper to con u n l e m b o d i panno rosso s f i lacc ia to . Si getta la lenza a l la massima 
dis tanza possibi le , p o i la si t rae cau tamente a t e r r a . L ' ' O c t o p u s v i si attacca e viene 
es t ra t to da l l ' acqua con una r ap ida mossa. T a n t o i ragazzi p o v e r i quan to i pescatori 
d i l e t t a n t i si dedicano duran te le bel le sere est ive a questo passatempo. Siccome i 
p o l p i con t inuano a m u o v e r s i a l ungo anche f u o r i de l l ' acqua e cercano d i fuggi re , 
b isogna ucc ide r l i i m m e d i a t a m e n t e . A i p i ù p i cco l i i l pescatore d i v i d e coi dent i la testa 
i n due p a r t i ; a i p i ù grossi p ian ta i l co l t e l lo nel co rpo . G l i i n d i v i d u i g i o v a n i forniscono 
una v i v a n d a squ i s i t a ; invece q u e l l i che pesano p i ù d i 5 0 0 gr . ed hanno d imens ion i 
m a g g i o r i sono cor iace i e meno s a p o r i t i del le seppie e de i c a l a m a r i . L 'esemplare p iù 
grosso, preso da u n pescatore v i c i n o a Nizza, era l ungo c i rca 3 m . e pesava 25 Kg . 
N o n sono r a r i g l i i n d i v i d u i che pesano 15 c h i l o g r a m m i . 

Come g i à a b b i a m o det to , g l i i n d i v i d u i g i o v a n i si avv i c inano p i ù spesso degl i adul t i 
a l la costa e t a lvo l t a , du ran te i l r i f lusso , r i m a n g o n o i n secco f r a i sassi. I l Grube 
descrive i l m o d o i n cu i vengono ca t tu ra t i a S t . -Malo . « Men t re , co l l ' a iu to d i un bar
ca iuo lo , n o n m i stancavo di rovesciare i sassi sparsi su l la r i v a de l mare , senza ot te
nere da l le m i e fa t iche i l compenso sperato, l ' a l t r o m a r i n a i o n o n cessava d i dar caccia 
a i p o l p i . I o stesso ne sn ida i u n o , che si era nascosto a m e r a v i g l i a , lasciando sporgere 
dal sasso sovrastante a l suo co rpo a lcune e s t r e m i t à del le bracc ia . Ma, quale du ra lotta 
s i dovet te combat te re per ucc ide r lo ! To l to a fo rza da l suolo , a cu i si era aggrappato 
co l la mass ima energia poss ibi le , venne slanciato da i m i e i c o m p a g n i sul le roccie c i rco
s tan t i , t r e , q u a t t r o vo l t e , finché n o n ebbe cessato d i m u o v e r s i : a l l o ra i m a r i n a i , r i v o l 
gendo i l suo corpo sacc i fo rme, lo sven t r a rono e lo appesero sopra u n bastone aguzzo, 
v i c i n o ag l i e sempla r i g i à c a t t u r a t i . Duran te i l r i f lusso n o n è d i f f i c i l e prendere i n 

qualche ora 4 o 5 p o l p i ; i n F ranc i a p e r ò essi vengono adope ra t i p iu t tos to come esche 
per g l i a m i , a n z i c h é come a n i m a l i c o m m e s t i b i l i , secondo l 'uso i t a l i a n o . 

I l Fischer p u b b l i c ò alcune in teressant iss ime osservazioni i n t o r n o al po r t amen to 
falYOctopus vulgaris ne l g rande acquar io d i A r c a c h o n , su l la costa francese. Ne l 
l 'estate del 1807 que l l ' acquar io conteneva sette p o l p i , d i s t r i b u i t i nel le s u d d i v i s i o n i dei 

g r a n d i serba to i , i n cui ciascuno t r o v a v a una c a v i t à p ra t i ca ta ne i f r a m m e n t i d i roccie. 

Subi to ne presero possesso. Appena uno de i p o l p i lasciava i l suo nascondig l io per 
v i s i t a r e que l lo del v i c i n o , n o n era ben accol to da l c o m p a g n o , i l quale m u t a v a subito 

d i colore e cercava d i s b a r r a r g l i la s t rada con u n bracc io de l secondo pa io . P e r ò i 

due c a m p i o n i non si accingevano m a i a l o t t a r e se r iamente f r a l o r o . I l secondo paio 

d i braccia , che é pu re i l p i ù l ungo , v iene adopera to a p re fe renza per l 'aggressione o 

per la difesa. Colle bracc ia de l p r i m o paio l ' a n i m a l e esplora e palpeggia i l t e r r eno . Di 

g i o r n o g l i o t t o p o d i si m u o v o n o poco ; d i t r a t t o i n t r a t t o eseguiscono p e r ò una m a n o v r a 

a f fa t to speciale, ag i tando con v io l enza le l o r o bracc ia , che si a t t o r c i g l i a n o e si i n t r ec 
c iano , ne l c o m p i e r e u n p r o l u n g a t o m o v i m e n t o c i r co la re . 

I t e m p o r a n e i m u t a m e n t i d i co lore n o n avevano, a lmeno appa ren temen te , nessuna 

causa speciale. Una vo l t a i l no s t ro osservatore v ide u n Octopus d i c o l o r ro s so -b runo 

in tenso sopra u n la to i n t i e r o de l co rpo e del la testa e g r i g i o d a l l ' a l t r a par te . 
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In s c h i a v i t ù i p o l p i si m o s t r a n o v o r a c i s s i m i ; vengono n u t r i t i d i m o l l u s c h i b i v a l v i , 

c i oè con u n n u m e r o d e t e r m i n a t o d i Cardium edule a l g i o r n o . Se ne i m p a d r o n i s c o n o 
e l i p o r t a n o a l l a bocca, nascondendol i f r a le b racc ia e la m e m b r a n a che le unisce. 
Dopo un pe r iodo d i t e m p o i n d e t e r m i n a t o , t u t t ' a l p i ù dopo u n ' o r a , r i ge t t ano i n i c c h i 

ape r t i e v u o t i , pe r f e t t amen te i l l e s i . Siccome i n i c c h i d i quest i m o l l u s c h i n o n c o m 
baciano i n m o d o pe r fe t to , i l F ischer suppose che ne succhiassero a poco a poco i l 
contenuto . Per accertarsene p r e s e n t ò agl i o t t o p o d i u n a l t r o m o l l u s c o , i l g r ande 

Pectunculus, che si ch iude e rme t i camen te . G l i o t t o p o d i lo presero come quals ias i 
a l t ra preda e i n capo a t r e q u a r t i d 'o ra lo r i g e t t a r o n o v u o t o e col n i c c h i o i n t a t t o . 

Volendo r i t e n t a r e la p r o v a , i l nos t ro collega offerse ag l i o t t o p o d i a l c u n i g r a n c h i , 
lo ro c ibo p r e d i l e t t o . Appena l ' o t t o p o d o v i d e i l g r a n c h i o (Carcinus maenas) g l i b a l z ò 

addosso, r i c o p r e n d o l o i n t i e r a m e n t e colle b racc ia e co l la m e m b r a n a distesa e v i e t a n 
dogl i o g n i t en t a t i vo d i difesa. I l m i s e r o g r a n c h i o t e n t ò da p r i n c i p i o d i l i be ra re le sue 
zampe r i c u r v e , p o i , rassegnandosi al la d u r a sor te che lo aveva c o l p i t o , c e s s ò d i m u o 

versi e f u t r a sc ina to da l p o l p o ne l suo nascond ig l io . Osservando i l v i n t o e i l v i n c i t o r e , 
a t t raverso a l la m e m b r a n a che unisce le bracc ia , si vede che i l g r anch io è messo i n 
var ie pos iz ion i e dopo u n ' o r a i l pasto è f i n i t o . L a corazza dorsale è vuo ta e d iv i sa 
dagl i i n t e s t i n i , a t taccat i a l t o race ; le zampe sono tu t t e r o t t e ; d i v o r a t i i m u s c o l i del le 

zampe e una par te dei v i sce r i , m a i n t a t t o i l de rma- sche l e t ro . Ma lg rado i l sac r i f i z io 
del g ranch io , n o n si p o t è scopr i re i l m o d o i n cu i l ' O c t o p u s uccide la sua p reda . Come 
abbiamo det to , dopo i l pasto getta v i a g l i avanz i d i n a n z i a l la sua d i m o r a e con quest i 
ne r i cop re i n par te l ' ingresso, r accog l i endo l i col le ventose. G l i occh i so l i s f av i l l ano a l 
d i sopra d i que l parape t to e spiano una n u o v a p reda . 

La v io lenza e la r a p i d i t à dei m o v i m e n t i co i q u a l i V Octopus a f f e r r a la p reda e v i 
si aggrappa, l ' a l t e rna r s i dei c o l o r i du ran t e l 'aggressione, le ve r ruche che appa iono 
sul la pelle, d à n n o a l l ' a n i m a l e u n aspetto ve ramen te feroce. Quando p e r ò è sazio, p e r 
mette ai g r a n c h i d i passargl i d i n a n z i e d i toccar lo , senza f a r l o r o a l cun ma le . A l suo 

cospetto i p o v e r i g r a n c h i s m e t t o n o t u t t a v i a la l o r o audacia ab i tua le e sono r ea lmen te 
t e r r o r i z z a t i : pare che si rassegnino a l l o r o des t ino e p r o v i n o g l i e f f e t t i d i que l fasc ino 
speciale che d o m i n a g l i a n i m a l i debo l i d i f r o n t e a i l o r o n e m i c i . 

C o l l m a n n descr ive con m o l t a eff icacia i l p o r t a m e n t o d e l l ' Octopus comune , f o n d a n 
dosi sulle osservaz ioni fa t te ne l l ' a cqua r io de l la Stazione Zoologica d i N a p o l i : « A v e v o 
un g r a n des ider io d i s tud ia re l ' i n d o l e d i ques t i a n i m a l i . G iud icando dal le leggende a 
cui d iedero o r i g i n e , p o t r e m m o c r e d e r l i se lvaggi , a r d i t i , r apac i e f e r o c i come la t i g r e . 
Ma pot rebbe anche dars i che avessero le q u a l i t à opposte . E r o propenso a c r e d e r l i 
mansue t i , p e r c h è i l l o r o co rpo m o l l e e l 'aspet to deg l i i n d i v i d u i m o r t i c o n f e r m a v a n o 
i l m i o sce t t ic i smo. I l p o l p o ucciso d i fresco ed esposto al p u b b l i c o i n u n a cesta n o n 
fa la m i n i m a impre s s ione . I l suo co rpo è l i sc io e le b racc ia s ' in t recc iano m o l l e m e n t e 
a v icenda . Pa iono o r g a n i a f fa t to i n n o c u i . Ma, osservando g l i i n d i v i d u i v i v i , d o v e t t i 

mod i f i ca r e i n t i e r a m e n t e le m i e c o n v i n z i o n i , p o i c h é i n r e a l t à i p o l p i sono, f r a t u t t i g l i 
a n i m a l i a cqua t i c i , i p i ù a r d i t i e coragg ios i , s empre p r o n t i a l l ' a t tacco , ve loc i , a g i l i s s i m i 
nei l o r o m o v i m e n t i e m u n i t i d i b racc ia m o l l i e senza ossa, m a d i una robustezza 

gigantesca. 
« R a c c o n t e r ò u n f a t to d i cu i f u i spet ta tore d u r a n t e una del le m i e l unghe v i s i t e 

a l l ' a c q u a r i o . U n grosso gambero m a r i n o , es t ra t to da una vasca v i c i n a , era stato c o l 
locato i n que l l a de i p o l p i , per una sor ta d i condanna a l l ' e s i l i o , i n segui to ad u n 
m i s f a t t o c o m p i u t o nel la vasca p i ù g rande de l l ' a cqua r io , i n cu i p r i m a v i v e v a , i s t iga to 

per ve ro d i r e , da l l a p i ù assoluta n e c e s s i t à . Quel la g rande vasca conteneva pa recch i 
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squa l i , a lcune razze, parecchi a l t r i pesci e q u a t t r o sp l end id i e sempla r i del la testuggine 
m a r i n a . Le tes tuggin i d i m a r e sono gh io t t i s s ime del le os t r iche e de i g a m b e r i m a r i n i : 
una p i ù a r d i t a del le a l t r e , grossa come u n p ia t to , s t imola ta da l l ' appe t i t o e ignara delle 
a r m i de l crostaceo, t e n t ò u n g i o r n o d i c a t t u r a r l o . I l g a m b e r o le s p e z z ò la testa con 
una del le sue p inze . Ora t u t t i sanno che i l c r an io d i quest i a n i m a l i è m u n i t o d i u n 
robus t i s s imo in t avo l a to osseo; p e r c i ò b isogna s u p p o r r e che le pinze del gambero 
avessero una fo rza s t r a o r d i n a r i a . I l nos t ro gambe ro era del resto u n esemplare colos
sa le ; m a c iò n o n tog l ie che i l suo d e l i t t o , co rona to da u n esito i m p r e v e d i b i l e , non 
fosse, come si suol d i r e , d i p r i m a fo rza . 

« I l gambe ro venne dunque col locato ne l la vasca dei p o l p i , i q u a l i i n c o m i n c i a r o n o 
sub i to ad e samina r lo con grande a t tenzione e a g i r a r g l i i n t o r n o con prudenza , come 
se avessero v o l u t o s f i da r lo . F i u t a n d o i l n e m i c o , g l i si a v v i c i n a v a n o cautamente onde 
s fe rzar lo colle b racc ia , m a , a l p i ù l ieve conta t to co l torace d u r o come uno osso, ba t te 
vano a l l ' i s tan te i n r i t i r a t a . 

« A poco a poco, resi p i ù a r d i t i da l contegno de l g a m b e r o , g l i si avv ic ina rono 
m a g g i o r m e n t e , senza p e r ò r i u sc i r e a i r r i t a r l o . O r m a i qu ie to e t r a n q u i l l o , i l gambero 
d i m e n t i c ò t r o p p o presto i l pe r i co lo da cu i era m i n a c c i a t o : i n un a t t i m o uno dei p o l p i 
lo g h e r m ì e lo rese i n e r m e . Ma, per f o r t u n a , i l custode fece i n t e m p o a p rendere i n 
m a n o i l g o m i t o l o v iven t e , s i m i l e a u n g r u p p o d i se rpent i i n f u r i a t i e a l iberare i l 

g a m b e r o . 
« I I g iovano t to , u n napo le tano p ieno d i v i v a c i t à , accertava che, senza i l suo pronto 

i n t e r v e n t o , i l po lpo avrebbe ucciso cer tamente i l g a m b e r o , e accompagnava i l suo 
raccon to , compos to d i f r a s i r e t t o r i c h e , da que l la m i m i c a v ivace e da que i gesti g r a 
z ios i che d i s t i nguono t u t t i g l i i t a l i a n i de l m e z z o g i o r n o . Io p e r ò conservavo ancora le 
m i e p r e v e n z i o n i r i spe t to a l la fo rza de i p o l p i , p o v e r i ce fa lopodi m o l l i , t r asparen t i e 
quasi ge l a t i nos i : n o n potevo assolutamente c r e d e r l i pe r i co lo s i , m a l g r a d o le leggende 
i n cui si decanta i l l o r o va lo re e i r agguag l i r i f e r i t i d a l custode, t a l i da f a r dr izzare i 
cape l l i . Per vedere come la cosa sarebbe andata a f i n i r e , r i t o r n a i spesso d i n a n z i alla 
vasca. U n ' o r a dopo m i pa rve che u n o de i p o l p i avesse d i n u o v o in tenz ione d i c o m 
ba t t e r e ; i n f a t t i i n b reve ebbe luogo una nuova aggressione, senza che p e r ò potessi 
r iconoscere quale fosse l ' aggred i to . Per caso ero solo ne l l ' a cqua r io e m' interessavo 
assai a l l ' es i to de l la l o t t a , r i m a n e n d o t u t t a v i a i n d i f f e r e n t e a l la sorte d e l l ' u n o o de l l ' a l t ro 
g lad ia to re . Come l ' a l t r a v o l t a , v i d i le bracc ia del p o l p o con to rce r s i convulsamente e 

c ingere i l g a m b e r o , s t r i n g e n d o l o da ogn i par te . I l pove ro crostaceo era a f fa t to scom
parso. I due c o m b a t t e n t i , ne l f u r o r e de l la l o t t a , scavavano la gh ia ia de l fondo , ma, 

ad u n t r a t t o , senza nessuna rag ione apparen te , i l g o m i t o l o si sciolse e i l po lpo t r a s c i n ò 
seco i l g a m b e r o ne l l ' acqua , senza p e r ò ave r lo d o m i n a t o . I l crostaceo si era attaccato 

a l la base d i u n b racc io del po lpo , v i c i n o a l la testa e n o n pareva che volesse staccar

sene. T e m e t t i che co l l a sua p inza amputasse l ' a r t o de l p o l p o , i l quale pareva già 
a lquan to asso t t ig l ia to . T u t t a v i a la sua e l a s t i c i t à , n o n i n f e r i o r e a que l la del c a u c c i ù , g l i 

pe rmise d i soppor ta re la s t re t ta del g a m b e r o . I n t a n t o i l p o l p o , t o r m e n t a t o da l dolore , 

t r asc inava qua e là i l suo avve r sa r io , cercando d i l iberarsene . D u r a n t e la l o t t a i l g a m 
bero venne s lancia to per ben due v o l t e c o n t r o i sassi che r i c o p r i v a n o le p a r e t i della 
vasca e c iò lo indusse ad a p r i r e f i n a l m e n t e la sua t e r r i b i l e p inza . A l l o r a i due a n i m a l i 

si d iv i se ro , d i r i gendos i verso due p a r t i opposte del la vasca. I l g a m b e r o stava t r a n 

q u i l l a m e n t e i n osservazione i n u n angolo o s c u r o ; i l p o l p o si aggrappava ad una 

del le sporgenze sassose e n o n cessava d i m u o v e r e le b racc ia , a t t o r c i g l i a n d o l e ed 

a l l ungando le a l t e rna t amen te . 



Polpi 

Polpo in agguato della preda nel suo nido di sassi. 

« Con m i a g rande m e r a v i g l i a , anche l ' a r t o offeso da l crostaceo n o n aveva pe rdu to 
la sua m o b i l i t à , come avevo suppos to , pensando a c iò che sarebbe accaduto ad u n 
ver tebra to i n c i rcostanze analoghe. Invece i l b racc io de l po lpo non presentava a lcuna 
traccia d i pa r a l i s i . Gl i o r g a n i s m i de i p o l p i presentano nei vas i s angu ign i p r o p r i e t à 

speciali , che mancano a f fa t to negl i a n i m a l i s u p e r i o r i . Ogni par te de l s is tema vascolare 
è con t r a t t i l e , per cu i la c i rco laz ione de i succhi p u ò sussistere anche senza i l cuore . 
Grazie a questa p r o p r i e t à , a l c u n i g i o r n i dopo la lo t t a ogn i t racc ia del la s t re t ta sop
portata da l po lpo era scomparsa . 

« I l m o d o i n cu i i l po lpo si era condo t to d u r a n t e la l o t t a e l ' a g i l i t à d i c u i aveva 
dato p r o v a , m o d i f i c a r o n o a lquan to le m i e c o n v i n z i o n i p receden t i . Dove t t i r iconoscere 
anz i tu t to che i l po lpo è dota to d i u n coraggio n o n c o m u n e e che si m u o v e con u n a 
ve loc i t à s t r a o r d i n a r i a . Ma i n t a n t o l ' o s t i l i t à de i p o l p i pel g a m b e r o n o n cessava : parecchie 

vol te i l custode dovet te i n t e r v e n i r e per d i v i d e r e i due l o t t a t o r i i n f e r o c i t i . Per ve ro 
d i re , u n solo po lpo si m o s t r a v a be l l i coso ; g l i a l t r i assistevano al le lo t te con i n d i f 

ferenza pass iva ; m a u n bel g i o r n o i l g a m b e r o perde t te una del le sue p inze . 
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« Per ovv ia r e a t a l i i n c o n v e n i e n t i , i l gambero venne t r a spor t a to ne l l a vasca p iù 
v i c i n a , d iv i s a dal le due precedent i , c o m u n i c a n t i per mezzo d i una larga aper tu ra p ra 
t ica ta ne l la parete , da una so l ida m u r a g l i a d i cemento , che sporge d i a lmeno 2 cm. 
sopra i l l i ve l l o de l l ' acqua . Ma la speranza d i met te re i n salvo i l gambero dal le aggres
s i o n i dei p o l p i era vana . Nel corso del la g io rna t a uno d i essi v a l i c ò i l m u r o , a g g r e d ì 
i l g ambero i g n a r o d i quals ias i pe r ico lo e i n pochi i s t an t i lo s p e z z ò le t te ra lmente in 
due. I l de l i t t o era stato c o m p i u t o i n meno d i 40 m i n u t i secondi e la v i t t i m a venne 
d i v o r a t a i n breve . 

« 11 p o r t a m e n t o de l polpo m' in teressava i n s o m m o grado . L ' u l t i m o atto della t ra 
gedia d i m o s t r a v a che i n questo a n i m a l e i l ce rve l lo ha u n ' a t t i v i t à m o l t o superiore 
a l l ' i s t i n t o e che i n ce r t i casi esso p u ò dar p r o v a d i possedere u n ve ro in t e l l e t to . Pro
b a b i l m e n t e i l po lpo aveva vedu to col locare i l g ambe ro da l custode ne l l a vasca v ic ina , 
o p p u r e aveva fiutato l a preda grazie a l la c i r co laz ione de l l ' a cqua ; ad ogni modo, 
anche senza veder lo , questo cefa lopodo balza sul la preda con u n salto improvv i so 
senza inganna r s i sul la d i r ez ione che deve prendere . P rec ip i t a r s i sopra una preda in 
v is ta sarebbe u n atto d o v u t o a l l ' i s t i n t o , m a balzare sopra u n nemico inv i s ib i l e e nelle 
c ircostanze t e s t é r i f e r i t e , fa t te appos i t amente per rendere p i ù d i f f i c i l e la situazione, 
è senza d u b b i o u n at to in t e l l e t tua l e . 

« Per r ende r s i conto d i questo f a t t o , g iova i n o l t r e considerare quan to segue. F i n 
da quando venne aper to l ' acquar io i p o l p i v i v o n o i n o t t i m i r a p p o r t i con due gamber i 
m a r i n i , l o r o c o m p a g n i d i s c h i a v i t ù . Sono m o l t o t o l l e r a n t i con ques t i l o r o vecchi amici 
e con a l cun i pesc io l in i , pu re d i m o r a n t i nel la vasca. Ma i l terzo gambero fece sui polpi 
un ' impres s ione a f fa t to d i v e r s a : parve lo ro u n i n t r u s o e p e r c i ò n o n m e n o odioso degli 
a l t r i n u o v i i n q u i l i n i de l l ' a cqua r io , che essi i n s id i ano col la stessa fe roc ia , quand'anche 
fossero i l o r o a f f i n i p i ù s t r e t t i . D u r a n t e i l m i o soggiorno a N a p o l i si t e n t ò d i collocare 
nel le due vasche d i v e r s i a l t r i p o l p i , c i o è i n d i v i d u i de l la medes ima specie, ma i l tenta
t i v o a n d ò f a l l i t o . T u t t i vennero uccis i e d i v o r a t i e l ' ono re del la v i t t o r i a r imase sempre 
a i p i ù vecchi ab i t an t i de l l ' acquar io . 11 nuovo venu to si t r o v a del resto i n pessime 
c o n d i z i o n i r i spe t to ai suoi a v v e r s a r i , g i à s t a b i l i t i da u n pezzo nel la vasca. Questi, 
i n f a t t i , conoscendo a f o n d o i l t e r r e n o , sono i p a d r o n i del luogo , coraggiosi e i n t r a 
p r e n d e n t i . I l n u o v o i n q u i l i n o si t r o v a d i f r o n t e a v a r i n e m i c i , i n u n campo ignoto 
e n o n conosce a f fa t to le c o n d i z i o n i de l la l o t t a . P e r c i ò r i m a n e perplesso, indietreggia 

e pensa p iu t tos to a f u g g i r e a n z i c h é a d i f e n d e r s i . N a t u r a l m e n t e , è dest inato a soggia
cere ai n e m i c i . I p o l p i od i ano quals ias i n u o v o venu to e lo aggrediscono per causa 
del la sol i ta lo t ta per la v i t a , m a n o n g i à per la f a m e , p e r c h è sono n u t r i t i abbondan

temente . N o n si p u ò d i r e del resto che l ' od io e la fe roc ia siano due ca ra t te r i fonda

m e n t a l i de l la l o ro i ndo le ed è fac i le r i conosce r lo i n v a r i e c i rcostanze. I n f a t t i , per 

esempio , d i s t i n g u o n o ben i s s imo i l l o r o custode da l le a l t r e persone e g l i sono affezio
n a t i . G l i accarezzano la m a n o e i l b racc io n u d o , senza ten ta re d i o f fender lo i n 
nessun m o d o » . 

Siccome anche i l c a m b i a m e n t o de i c o l o r i e i l contegno r ec ip roco dei p o l p i del

l ' a cqua r io d i Napo l i venne osservato con m a g g i o r a t tenz ione dal C o l l m a n n che non 
d a l F ischer , cede remo d i n u o v o la pa ro la al C o l l m a n n . « 11 po lpo m u t a co lore , pas

sando da l g r i g i o - c h i a r i s s i m o al b r u n o - c u p o ; i l c a m b i a m e n t o dei c o l o r i si compie 

r a p i d a m e n t e o l en tamente , secondo i c a s i ; t a lvo l t a si l i m i t a ad una data s fuma tu ra e 

si osserva so l t an to su l c o r p o o sul le b r a c c i a ; i n s o m m a , pare che i l p o l p o sia padrone 

d e l p r o p r i o c o l o r i t o . Men t re aggred iva i l gambero , l ' i n d i v i d u o da m e osservato a 

N a p o l i aveva tu t t a la pel le oscura , sop ra t tu t to d u r a n t e la l o t t a . Quando i l p o l p o insidia 



2 8 3 

i l nemico , q u a n d o cerca d i g h e r m i r e un crostaceo al custode, o q u a n d o insegue per 

chiasso un c o m p a g n o , passa da un colore a l l ' a l t r o a v o l o n t à . — Questo c a m b i a m e n t o 
di colore è u n ' a r m a i m p o r t a n t i s s i m a , d i cu i i l po lpo si g iova per i nganna re i suoi 

nemic i . Se i p o l p i si t r a t t engono f r a i sassi g r i g i , a s sumono la t i n t a g r ig i a d e l l ' a m 
biente c i rcostante , spontaneamente o per qualche speciale processo d i r i f lesso , che si 
compie ne i n e r v i . I n ques t i casi i l p o l p o , avendo le braccia r ip i ega te e i l dorso 

r i c u r v o , pare r ea lmen te un sasso decompos to e s fugge a l l ' acu to sguardo del n e m i c o . 
« I l m u t a m e n t o d i colore è i n o l t r e u n mezzo eccellente pe r rendere p i ù efficace la 

m i m i c a dei p o l p i , i q u a l i sono forse g l i a n i m a l i p i ù v i v a c i de l la f auna m a r i n a . N o n 
cessano d i m u o v e r s i ( 1 ) , superando assai ne l la v i v a c i t à le seppie ed i c a l a m a r i . 

« La l o r o pelle, nuda e t rasparente , pe rme t t e a l l 'osserva tore d i seguire g l i ecci ta

men t i da cu i sono d o m i n a t i ; la l o r o m i m i c a è m o l t o espressiva e n o n c ' è d u b b i o che 
possano espr imere i n v a r i m o d i le d i spos i z ion i d ' a n i m o i n cu i si t r o v a n o . P ra t i cavo 

a preferenza le mie osservaz ioni sopra u n po lpo giacente ne l suo n i d o d i sassi, v i c i n o 
alla finestra. A l l ' a v v i c i n a r s i d i u n compagno , l 'ogget to del le m i e osservaz ioni m a n i 
festava i n m o d o ev iden t i s s imo i l suo m a l c o n t e n t o . 

« Le e s t r e m i t à d i a lcune braccia , so l l evandos i i m m e d i a t a m e n t e , si vo lgevano con 

pigl io aggressivo verso i l n u o v o v e n u t o , a l m e n o ne l l a d i r e z i o n e da cui esso v e n i v a . 
La minacc ia era p i ù seria quando due bracc ia si p ro t endevano e si ag i tavano a l l ' i m 
provviso come due f rus t e , m e n t r e l ' a n i m a l e , p r o n t o a lo t ta re , spun tava per qua lche 
istante da l fondo de l la sua rocciosa d i m o r a . I l suo co rpo si oscurava a l lo ra i n v a r i 
p u n t i ; le o m b r e b r u n e si d i f f o n d e v a n o o v u n q u e , anche sul le b racc ia , per s c o m p a r i r e 
tu t tavia con eguale r a p i d i t à . Se ques t i segni d i m a l c o n t e n t o n o n bas tavano a scacciare 
i compagni i m p o r t u n i , o se una del le persone presen t i , i m i t a n d o i l m i o esempio , 
percuoteva col la m a n o i l c r i s t a l lo del la vasca, l ' a n i m a l e si so l levava m a g g i o r m e n t e , 
le sporgenze da cui sono c i r c o n d a t i g l i occhi g o n f i a v a n o i n m o d o s t r a o r d i n a r i o , i l 
colore degl i occhi si oscurava p e r f i n o n e l l ' i r i d e , due braccia v e n i v a n o sol levate 
alquanto, men t r e le a l t r e , sc ivo lando sui sassi c i r cos t an t i , fissavano le l o r o ventose 
ora qua ed ora là , per staccarle p o i sub i to ne l l ' i s t an te successivo. Questi m o v i m e n t i 
minacciosi e rano sempre accompagna t i da f o r t i r e s p i r a z i o n i , per cu i l 'acqua v e n i v a 
assorbita i n m a g g i o r copia da l m a n t e l l o , i l quale , r i g o n f i a n d o s i , comple tava l ' a t teggia

mento minaccioso d e l l ' a n i m a l e , da l cu i i m b u t o l 'acqua sgorgava a guisa d i z a m p i l l o » . 

Fra le altre specie del genere Octopus merita speciale menzione J'O. macropus, 
caratterizzato dal le sue lungh i s s ime bracc ia . I l co rpo è l ungo 7 Vst c m . e i l p r i m o paio 
d i braccia g iunge a l la lunghezza d i 1 m e t r o . Questa specie d i f fe r i sce a l q u a n t o dal le 
fo rme a f f i n i per le a b i t u d i n i che denota t an to ne l la v i t a l i be r a , quan to i n s c h i a v i t ù . 
Oltre le buche delle roccie , ab i ta pu re i f o n d i m e l m o s i . P u ò v i v e r e parecch i g i o r n i 
senza n u t r i r s i i n u n grosso rec ip ien te p ieno d 'acqua m a r i n a e n o n tenta neppure d i 

fuggire . Ma una del le specie p i ù bel le e p i ù r a r e è YOctopus catenulatus, d i s t i n t o da 
speciali r i l i e v i cutanei , r e t i c o l a t i , che s ' inc roc iano su l la to a d d o m i n a l e . F i n o r a questo 

animale venne estrat to so l tanto qua lche v o l t a da g r a n d i p r o f o n d i t à , at taccato a 
pesci presi col la lenza. 

(1) Non bisogna credere tuttavia che i polpi 
non stiano mai fermi. Spesso invece rimangono 
immobili per ore ed ore fra i sassi, ma osservano 
con molta attenzione ciò che avviene intorno alla 

loro stazione, svelando la loro attività intellettuale 
con lievi movimenti delle braccia, simili a quelli 
eseguiti dai gatti colla coda, mentre stanno in 
agguato. 
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I l genere Eledone s i d i s t ingue MVOctopus per l ' un i ca fda d i ventose d i cui sono 
m u n i t e le braccia . L a specie p i ù c o m u n e è I ' E L E D O N E M O S C A T O O M O S C A R D I N O (Ele
done moschetta), che r a f f i g u r i a m o ne l testo. I l suo corpo va soggetto a m o l t e v a r i a 
z i o n i ; p u ò essere b o r s i f o r m e , a l lunga to , ova le , a r r o t o n d a t o o aguzzo nel la parte 
pos te r io re , l i sc io o ve r rucoso , appun to come pare e piace a l l ' a n i m a l e . È pure carat te
r i s t i ca la grandezza d e l l ' a p e r t u r a de l m a n t e l l o , che g iunge fino al dorso . Gl i occhi 
p i cco l i e sporgen t i possono essere i n t i e r a m e n t e cope r t i da l le pa lpebre ed hanno 
u n ' i r i d e m u t e v o l i s s i m a . L a t i n t a f o n d a m e n t a l e , g r i g i a , n o n volge m a i a l roseo n è al 
rossiccio. Alcune macchie s i m m e t r i c h e , ner icc ie ed u n o r l o azzur rogno lo che circonda 
l a m e m b r a n a del le b racc ia sono u l t e r i o r i c a ra t t e r i de l la specie, la quale deve ino l t r e 
i l suo n o m e a l f o r t i s s i m o odore d i musch io che la d i s t ingue . 

Pare che i l m o s c a r d i n o a b i t i esclus ivamente i l Med i t e r r aneo , sulle cu i spiaggie è 
p e r ò c o m u n i s s i m o . I n generale v i v e sui f o n d i m e l m o s i , ad una p r o f o n d i t à var iabi le 
f r a 10 e 100 m e t r i . S ' incont ra pu re su l l ' a rena e su l la gh ia ia i n tu t te le s tagioni de l 
l ' anno , p i ù d i r ado sugl i scogl i . Essendo imposs ib i l e osservar lo nel le sue d i m o r e na tu 
r a l i , b isogna accontentars i d i s tud ia rne le a b i t u d i n i i n s c h i a v i t ù ; è fac i l i s s imo del 
res to p r e n d e r l o v i v o , p e r c h è i pescator i Io pescano i n g r and i s s imo n u m e r o colle re t i 
da f o n d o . Men t re si r iposa r i m a n e at taccato al f o n d o de l m a r e col le ventose, assu
m e n d o col la testa e col t r onco l ' a t t egg iamento p r e f e r i t o d a l l ' Octopus vulgaris. Le 
e s t r e m i t à del le b racc ia r i m a n g o n o l i be re e l ' ape r tu ra d e l l ' i m b u t o viene protesa late
r a l m e n t e . L ' a n i m a l e passa c i rca i t r e q u a r t i del la sua v i t a i n questa posizione, mutando 
d i colore con merav ig l i o sa r a p i d i t à . Una nuvo le t t a oscura, che si sparge col la r a p i d i t à 
de l l a m p o per t u t t o i l co rpo , p o i scompare senza lasciare la p i ù piccola traccia d i sè , 
denota le p i ù l i e v i e m o z i o n i de l m o s c a r d i n o . V e r a n y credet te d i aver osservato ne l 
l 'e ledone moscato una sorta d i sonnolenza, che si a l t e rnava al consueto stato d i riposo. 
L ' a t t egg iamen to d e l l ' a n i m a l e n o n c a m b i a , m a le e s t r e m i t à delle braccia sono più 
v ic ine a l c o r p o ; so l tan to i l qua r to bracc io è pro teso , come per f a r la gua rd ia . I l t ronco 
è so r re t to dal le bracc ia , la p u p i l l a con t r a t t a e la r e sp i raz ione , c i oè l ' i n t roduz ione e 
l 'espuls ione de l l ' acqua , assai p i ù lenta . I I c o r p o presenta a l lo ra una t i n t a generale 
g i a l l o - g r i g i a o b r u n o - g i a l l a ; mancano sempre le macch ie b runo-cas tagne . L ' u d i t o e 
la v is ta n o n hanno alcuna s e n s i t i v i t à ; si p u ò a v v i c i n a r e a l r ec ip ien te , g r ida re o p r o 
d u r r e quals ias i r u m o r e , senza che l ' a n i m a l e si d e s t i ; m a basta u r t a r e anche legger
men te l ' a cqua r io o u n bracc io del p r i g i o n i e r o per f a r l o destare a l l ' i s t a n t e : a l lora i l 
suo aspetto si m o d i f i c a subi to i n m o d o s t r a o r d i n a r i o . L 'e ledone sol leva i l co rpo quasi 

p e r p e n d i c o l a r m e n t e al d i sopra del la testa e lo rende g o n f i o ed aguzzo. T u t t a la super
ficie de l la pel le d iven ta g i a l l i c c i a ; c o m p a i o n o le macch ie s i m m e t r i c h e ner iccie e dap

p e r t u t t o spun tano i b i t o r z o l i c o n i c i . L ' i r i d e si con t rae e si colorisce i n g i a l l o - v i v o ; 

l ' acqua spruzza con v io l enza d a l l ' i m b u t o e la resp i raz ione d iven t a p i ù i r rego la re . Di 
t r a t t o i n t r a t t o una magg io re q u a n t i t à d 'acqua pene t ra ne l l a c a v i t à de l mante l lo e 

v iene spruzza ta a l la d is tanza d i 2 o 3 m . da l vaso, sebbene, ne l nos t ro caso, debba 

superare una co lonna d 'acqua d i 3 0 c m . A v e n d o o f f e r to a l l ' e ledone u n g r anch io v i v o , 

V e r a n y lo v ide i n f u r i a r s i a l l ' i s t an t e , c o p r i r s i d i b i t o r z o l i e dare a l la pel le la t i n t a del 

rec ip ien te i n cu i si t r o v a v a , forse per n o n insospet t i re l ' a n i m a l e , che vo l eva ingannare 
e so rp rende re . 

I n ce r t i casi e s o p r a t t u t t o d i not te l 'e ledone fugge da l suo se rba to io , sia p e r c h è 

l 'acqua n o n co r r i sponde p i ù a l processo del la r e sp i r az ione , sia per cercare d i l ibe ra r s i . 



Eledone moscato (Eledone moschata). Grandezza naturale. 
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Questi a n i m a l i possono r i m a n e r e parecchie ore a l l ' a s c iu t t o e soppor tano un digiuno 

d i 10 g i o r n i . 
I l mosca rd ino compare i n g r an n u m e r o su i m e r c a t i , m a l g r a d o i l suo fortissimo 

odore d i musch io . Ha una carne meno t ig l iosa d i que l l a degl i Octopus d i ugual mole, 
m a è meno sapor i to . Del resto sol tanto la povera gente se ne c iba ( 1 ) . 

Una terza f o r m a d i d i b r a n c h i a t i o t t o p o d i , g i à no ta ed anz i celebre ne l l ' an t i ch i t à e 
descr i t ta p i ù vo l te , è 1 ' A R G O N A U T A {Argonauta Argo). L a sola f e m m i n a è munita 

d i u n n i cch io f r a g i l e ed elegante. Ci l imi teremo 
a l la sola descr iz ione de l la f e m m i n a , esponendo 
p i ù t a r d i i c a ra t t e r i de l maschio , quando l i 
c o n f r o n t e r e m o coi ca ra t t e r i sessuali dei maschi 

degl i a l t r i c e f a l o p o d i . 11 corpo è arrotondato, la 
testa p iccola , l ' i m b u t o l ungh i s s imo e mol to svi
l u p p a t o . Le due braccia s u p e r i o r i presentano 
un 'espans ione l o b i f o r m e . L ' a n i m a l e ha una tinta 

be l l i s s ima e b r i l l a n t e . Sang iovann i , naturalista 
napole tano , la descr ive ne l seguente modo. Le 
p a r t i i n f e r i o r i e l a t e r a l i de l t ronco sono d i color 
a rgen t eo -b run icc io vo lgen te a l l ' azzur ro , a l ros
siccio e a l g r i g i o , secondo la di rezione e l ' i n 
t e n s i t à de i r agg i l u m i n o s i . Sopra questa super
ficie v a r i o p i n t a si osserva u n g ran numero di 
p i c c o l i g l o b u l i b r i l l a n t i , g i a l l i , rosei e d i color 
b runo-cas tagno . L a bellezza de i co lo r i aumenta 
col la v i v a c i t à de i m o v i m e n t i . I l complesso di 
quest i g l o b u l i c o l o r a n t i , sparso sopra u n fondo 
argenteo, d à a l la pel le d i t a l i p a r t i del corpo una 

t i n t a rosea, de r ivan te da i n n u m e r e v o l i p u n t i c i n i c o l o r a t i , d i cu i a l c u n i sono un p o ' p i ù 

estesi, d ispos t i s i m m e t r i c a m e n t e e c i r c o n d a t i da u n c a m p o d i co lo r gr igio-argenteo. 
Le pa r t i dorsa l i e le p a r t i l a t e r a l i , s u p e r i o r i , d e l l ' a r g o n a u t a presentano una bellissima 

t i n t a verde , volgente a l co lo r pis tacco, che spicca p r i n c i p a l m e n t e verso sera. La tinta 
argentea del le p a r t i l a t e r a l i i n f e r i o r i si p r o l u n g a i n s t r i sc ie verso le r eg ion i la te ra l i , 
s u p e r i o r i , ve rd icc ie , per m o d o che i c o l o r i si a l t e r n a n o a v i c e n d a . L a na tu ra ha ornalo 
questa par te del co rpo de l l ' a rgonau ta d i g l o b u l i c r o m o f o r i g i a l l i , vo lgen t i al giallo 

d 'ocra e d i g l o b u l i d i co lo r b runo-cas t agno , n u m e r o s i s s i m i ; sono invece p iù rari 

q u e l l i d i co lo r v i o l e t t o - m a l v a c e o . I g l o b u l i g i a l l i e b r u n i r i c o p r o n o quasi intieramente 

la pel le . T u t t a v i a si osservano qua e là a l t r i g l o b u l i c r o m o f o r i p i ù grossi , collocati 

ne l cent ro d i p icco l i c a m p i c i r c o l a r i , c i r c o n d a t i a l o r o v o l t a da g l o b u l i diversamente 

c o l o r i t i , i qua l i ado rnano la pel le a guisa d i rose t te . La testa e le braccia hanno una 
coloraz ione analoga. 

La conch ig l i a de l l ' a rgonau ta , e legant i ss ima e so t t i l e c o m e la car ta , è abbastanza 

elastica, p e r c h è cont iene m o l t a m a t e r i a o rgan ica . P e r c i ò è assai p i ù f lessibi le d i quella, 

(1) In Italia la pesca del moscardino si pra- muscado, in Sardegna Purpu muscau. — Il Ve» 
tica su vasta scala. A Napoli lo chiamano il/osca- rany descrive altre tre specie di Eledoni dei mari 
riello, in Sicilia Purpu muscareddu e Purpu italiani. 
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più sottile ancora , d i a l t r i m o l l u s c h i , c o m e sarebbe, per e sempio , que l l a de i p t e r o p o d i . 

Consta d i una sola c a v i t à ed è a t t o r c i g l i a t a a sp i r a l e , per m o d o che le p r i m e c i r c o n 

voluzioni sono coper te da l l e u l t i m e . I r a p p o r t i d e l l ' a n i m a l e r i spe t to alla conch ig l i a 

sono s ingo la r i s s imi : i n f a t t i l ' a r g o n a u t a n o n v i si at tacca con nessuna par te del c o r p o 

e non si d i rebbe f a t t o pe r a b i t a r l o . Si spiega p e r c i ò che i n passato, anzi fino a qua lche 

tempo fa, si credesse che l ' a r g o n a u t a abitasse la c o n c h i g l i a d i u n genere i g n o t o , 

seguendo l 'esempio de l p a g u r o . F r a t t a n t o si r i c o n o b b e che i l n i c c h i o è p r o d o t t o da l le 

secrezioni delle due b racc i a loba te , che r i c o p r o n o es te rnamente la conch ig l i a e la 

tengono f e r m a . L a f o r m a z i o n e de l n i c c h i o p rocede d a l la to es terno, m a le r i p a r a z i o n i 

si fanno dal lato i n t e r n o , m e d i a n t e una m e m b r a n a elastica tesa s u l l ' a p e r t u r a . 

L'argonauta è r a f f i g u r a t o s o v e n t i s s i m o i n u n a t t egg iamen to che n o n p u ò assumere, 

ma che p e r ò co r r i sponde ad u n a leggenda g i à d i f f u s a fin da i t e m p i d i Ar i s to t e l e , 

secondo la quale , per n u o t a r e a l l a super f i c i e de l l ' acqua , questo a n i m a l e t t o so l leve

rebbe a guisa d i vele le sue b racc i a , d i c u i si g i o v a per n u o t a r e . Ve rany r i conobbe 

che le solleva anche se n o n c ' è v e n t o , n o n per ve leggiare , m a per r e m a r e . S iccome 
l'animale, n u o t a n d o , si d i r i g e v a ve r so la r i v a , n o n era d i f f i c i l e i m p a d r o n i r s e n e . Sot

t'acqua, quando ha i n t e n z i o n e d i n u o t a r e p i ù r a p i d a m e n t e , spruzzando l 'acqua d a l 
l 'imbuto, come g l i a l t r i c e f a l o p o d i , d i s tende le l unghe bracc ia sulle p a r t i l a t e ra l i de l la 
conchiglia, per m o d o da r i c o p r i r l a quas i i n t i e r a m e n t e . 

Nel Medi ter raneo VArgonauta Argo, che r a f f i g u r i a m o nel testo, è d i f fu so a p r e 
ferenza sulle coste de l l a S i c i l i a e n e l g o l f o d i T a r a n t o . N e l l ' A d r i a t i c o r i s o l a d i Lissa 
forma i l pun to p i ù se t t en t r iona le de l l a sua area d i d i f f u s i o n e ; g l i e sempla r i che r i c e v e t t i 

da quella regione sono p e r ò p i u t t o s t o p i c c o l i ( 1 ) . 

I l secondo g r u p p o o s o t t o r d i n e c o m p r e n d e i ce fa lopodi m u n i t i d i ventose, i q u a l i , 
oltre gl i ot to o rgan i l o c o m o t o r i , c o r r i s p o n d e n t i a l le o t t o bracc ia deg l i o t t o p o d i , p r e 

sentano ancora due o r g a n i a l l u n g a t i , c o m p o s t i d i u n l ungo peduncolo l i sc io e d i una 
breve piastra o clava t e r m i n a l e , p u r e m u n i t a d i ventose. I n generale quest i due o r g a n i 
allungati sono bracc ia p r e n s i l i , cos t ru t t e d ive r samen te , che d iede ro o r i g i n e al n o m e 

sistematico d i D E C A P O D I (Decapoda) e r i nch iu se i n guaine specia l i , ne l le q u a l i pos 
sono essere r i t i r a t e i n g r a n pa r t e . N o n vengono p e r ò m a i adopera te come o r g a n i 
locomotori, m a come o r g a n i p r e n s i l i . T u t t i i decapodi presentano su l dorso una c o n 

chiglia calcarea o cornea . Quasi t u t t e le specie v i v o n o in a l to m a r e e si a v v i c i n a n o 
soltanto acc identa lmente a l le coste, m i g r a n d o per lo p i ù i n b r a n c h i n u m e r o s i . Insegu i t i 
dai pesci magg io r i , ba lzano f u o r i de l l ' a cqua e spesso cadono sulle n a v i o sul le spiaggie. 

Siccome presentano m o l t e d i f f e r enze ne l m o d o d i v i v e r e , invece d i descr ivere c o m 
plessivamente, per s o m m i cap i , le l o r o a b i t u d i n i , t r a t t e r e m o i n m o d o p a r t i c o l a r e dei 

gruppi p iù i m p o r t a n t i . 

(1) L'antichità conobbe perfettamente l'argo
nauta e se ne impadronì la mitologia. I Greci lo 
chiamavano Nautilo. Linnéo ebbe i l torto di mu
targli nome, chiamandolo Argonauta e di dare 
invece i l nome di Nautilo ad un cefalopodo molto 
diverso, tetrabranchiato. La volontà di Linnéo fu 
legge, ed oggi noi chiamiamo Argonauta i l Nau
tilo della mitologia. 

L'Argonauta non è diffuso soltanto nel Medi
terraneo, ma si trova anche nel mar Rosso, al 
Capo di Buona Speranza, nell'India, alle Ca
narie e alle Antille. Si presenla accidentalmente 
e in tutte le stagioni nelle acque della Liguria e 
della Provenza; è più comune in Sardegna e 
nell'Algeria. 



Molluschi. Classe prima: Cefalopodi. — Ordine primo: Dibranchiati 

I n c o m i n c i a m o col l ' e legant i ss ima Sepiola, d i cu i a b b i a m o g i à vedu to la figura. La 
Sepiola Rondeletii, c o m u n e i n t u t t o l ' A d r i a t i c o e n e l Med i t e r r aneo , presenta come 
cara t tere gener ico u n corpo breve e a r r o t o n d a t o , m u n i t o d ' a m b o i l a t i d i una pinna 
s emic i r co l a r e . La conch ig l i a dorsale , cornea e pieghevole , g iunge appena al la m e t à 
de l l a lunghezza de l co rpo . L a nos t ra specie spetta a i ce fa lopodi p i ù p i cco l i , essendo 
r a r i g l i i n d i v i d u i d i cu i la lunghezza to ta le , m i s u r a t a d a l l ' e s t r e m i t à poster iore fino 
a l l a pun ta delle braccia p r e n s i l i , distese, sia d i 16 c m . G l i e sempla r i p o r t a t i sul mer
cato de l pesce a Tr ies te m i s u r a n o d i r ado 8 c m . G l i i n d i v i d u i v i v i h anno u n aspetto 
piacevole , dovu to a l la t rasparenza ed al la t i n t a rosea del co rpo . Questa specie è comune 
sopra tu t te le coste del Med i t e r r aneo ; una v o l t a la raccols i p e r f i n o ne l go l fo d i Trieste 
co l la rete da f o n d o . Una v a r i e t à p i ù grossa v ive sui f o n d i m e l m o s i , i n compagnia 
deg l i e ledoni , a l l a p r o f o n d i t à d i 9 0 - 2 0 0 c m . ; u n ' a l t r a prefer isce i f o n d i sabbiosi, 
v i c i n i alle roccie coper te d i a lghe. L a Sepiola è u n a n i m a l e s t a z iona r io : n o n pare 
che c o m p i a i n schiere lunghe m i g r a z i o n i , p o i c h é n o n s ' i ncon t ra m a i i n g r a n numero 
e v iene ca t tura ta i n tu t te le s tag ioni d e l l ' a n n o . Nuota con m o l t a eleganza, a l lo innanzi 
e d a l l ' i n d i e t r o , g iovandos i del le p inne , col le bracc ia p r e n s i l i r ip iega te e la testa, per 
c o s ì d i r e , nascosta f r a le spalle . L a sua carne è m o l t o p reg ia ta . 

A l l a Sepiola è s t re t tamente a f f ine la Rossia; i pescator i n o n f anno alcuna dif fe
renza f r a queste due f o r m e , m a g iova no ta re che sono n a t u r a l i s t i m o l t o superficial i 
e degni d i poca fede. 

Il genere SEPPIA (Sepia) è uno dei più importanti fra tutti quelli compresi nel 
g r u p p o dei ce fa lopodi decapod i ; lo t r o v i a m o m e n z i o n a t o sovente ne l le opere popolari 
ed e l emen ta r i . Questo a n i m a l e fo rn i sce col la cosiddet ta borsa del nero u n colore nero 
adopera to dai p i t t o r i col n o m e d i seppia. L a conch ig l i a dorsale , calcarea, è conosciuta 
d a i f a r m a c i s t i col n o m e d i os sepiae (osso d i seppia, fig. e). Le seppie hanno corpo 
ova le , a l lunga to , leggermente a p p i a t t i t o e o r l a to t u t t o i n t o r n o da una p inna . L a S E P P I A 

C O M U N E o S E P P I A O F F I C I N A L E (Sepia officinalis), che r a f f i g u r i a m o ne l testo, è la 
specie p i ù d i f fusa e p i ù c o m u n e , s o p r a t t u t t o ne l Med i t e r r aneo . Le braccia sono di 
lunghezza med ia , m a le braccia p r e n s i l i p i ù lunghe del co rpo , c o l l ' e s t r e m i t à foggiata 
a lancet ta e m u n i t a d i ventose. L 'osso dorsale , p i a t t o ed ovale , è r i v o l t o verso la testa 
c o l l ' e s t r e m i t à tondeggiante , ugua lmen te a f f i l a t a ; a l l ' a l t r o capo t r o v a s i un' intaccatura, 
da l la quale , su l la l inea med iana , spunta una sp ina . Si d i s t i n g u o n o fac i lmente i tre 
s t r a t i del la conch ig l i a . L o s t ra to esterno, so t t i l e e calcareo, è p e r ò m o l t o saldo ed ha 

una superf ic ie r u v i d a . L o s t ra to m e d i a n o è una so t t i le l a m i n a co rnea ; i l maggior 
v o l u m e consta d i numeros i s s ime l a m i n e t t e calcaree, d i r e t t e o b l i q u a m e n t e a l l ' insù , 
che si r i un i scono a v icenda e f o r m a n o i l t e rzo s t r a to . Con queste l amine t t e si pre
para una buona po lvere d e n t i f r i c i a , che serve pu re a l uc ida re d i v e r s i ogget t i . 

Ment re la seppia si r iposa , la super f ic ie dorsa le de l suo co rpo b r i l l a d i riflessi 
i r i descen t i , vo lgen t i da l g i a l l o al rosa, con macch ie b ianche l ungo la l inea mediana. 

L a testa è u n po ' p i ù c o l o r i t a ; i g l o b i o c u l a r i sono a z z u r r o g n o l i , le braccia verdastre 

c o n macchie b ianche , d iverse t an to pel n u m e r o q u a n t o per la d ispos iz ione nelle sin

gole paia d i braccia . Le p inne , che si presentano come p r o l u n g a m e n t i i m m e d i a t i della 

m e m b r a n a dorsale , sono d i co lo r v i o l e t t o t rasparente e coper te d i macch ie t t e bianche 
opache. I masch i si d i s t i n g u o n o per una l inea b ianca s u l l ' o r l o de i due t e r z i posteriori 

de l le p i n n e . O l t r e questa co lo raz ione o r d i n a r i a si osservano a l t r e c o m b i n a z i o n i con

s i m i l i . T a l v o l t a l ' i n t i e r a faccia dorsale si copre d i p r o t u b e r a n z e coniche , disposte 
r e g o l a r m e n t e i n l inee pa ra l l e le , l o n g i t u d i n a l i , sul le p a r e t i l a t e r a l i . Ma, se l ' an imale è 
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Seppia officinale (Sepia officinalis). a, maschio; b, femmina; c, conchiglia dorsale. 
Esemplari piuttosto piccoli. 

irritato, il dorso si sparge di bitorzoli irregolari, di un bel colore bruno-castagno-scuro, 
con r i f less i m e t a l l i c i d i co lo r rosso- rame . A p a r t i r e da l la testa e lungo le braccia, le 

cu i macchie b ianche acquis tano in ce r t i casi una t i n t a rosso- rame , appare u n r i f lesso 
verd icc io , m e n t r e i g lob i o c u l a r i r i s p o n d o n o d i r i f l e s s i ross i , a z z u r r i , v e r d i e a rgen te i . 

19. — BREHM, Animali. Voi. X. 



2 9 0 Molluschi. Classe prima: Cefalopodi. — Ordine primo: Dibranchiati 

La p i n n a va soggetta a m i n o r i c a m b i a m e n t i ; invece i l la to addomina l e d iven ta i r i d e 
scente e sparso d i macchie da i c o n t o r n i indec is i , p i ù o m e n o spiccate. Appena la 
col lera d i m i n u i s c e , i b i t o r z o l i do r sa l i s compa iono e r i m a n g o n o so l t an to q u e l l i che 
c i r condano g l i occhi . Anche la testa conserva le sue macchie , m a u n g r a n n u m e r o dei 
g l o b u l i co lo ran t i si r i t i r a nel co rpo , nessuna macch ia c o m p a r e su l la l inea mediana 
e g l i o r l i del man t e l l o si coprono d i s t r i sc ie i r r e g o l a r i , b ianchicc ie e leggermente 

spo rgen t i . 
Es t ra t ta da l l ' acqua , la seppia appare quasi sempre s t r i a ta d i b r u n o sul dorso. 

I g l o b u l i c o l o r a n t i a poco a poco si con t r aggono . La pel le acquista una t i n t a gial l iccia 
e si decolora i m p e r c e t t i b i l m e n t e . Anche i l la to i n f e r i o r e de l co rpo perde i l suo splen
dore i r idescente e me ta l l i co , e, cessando l ' a z i o n e dei g l o b u l i c o l o r a n t i , diventa 

b i a n c o - f u l v o . 
G l i occh i , v a r i a b i l i s s i m i i n t u t t i i c e fa lopod i , subiscono nel le seppie m o l t i cam

b i a m e n t i , secondo le diverse c o n d i z i o n i m o r a l i , se cos ì c i è concesso e sp r imerc i , dei 
s ingo l i i n d i v i d u i . L ' occh io del la seppia ha u n aspetto s i n g o l a r i s s i m o . La p u p i l l a , mol to 
s t re t ta , è foggiata come u n omega greco (a). I l f o n d o de l l ' occh io è ne ro -cupo . Supe
r i o r m e n t e i l g lobo è coper to d i u n lobo cutaneo, m u n i t o d i g l o b u l i c o l o r a n t i , che 
scende fin sul cen t ro del la p u p i l l a e p u ò c h i a m a r s i pa lpeb ra super io re . La palpebra 
i n f e r i o r e è p i ù s t re t ta e b ianch icc ia . Quando l ' a n i m a l e è i r r i t a t o e du ran te i l periodo 
amoroso la p u p i l l a si d i la ta s t r a o r d i n a r i a m e n t e e si a r r o t o n d a , m a le palpebre si 
con t raggono a lquan to . 

La nost ra seppia, che ha una lunghezza med ia d i 15 c m . , si t r a t t i ene sempre in 
v ic inanza del la spiaggia, a preferenza sui f o n d i m e l m o s i e sabbios i , dove s ' incontra 
t u t t o l ' anno e viene pescata colle g r a n d i r e t i da f o n d o . U n m e t o d o d i pesca, mol to 
d i l e t t evo le e p ra t i ca to i n p r i m a v e r a , consiste nel f a r uso d i una f e m m i n a d i r i ch iamo, 

legata ad una f u n i c e l l a , oppure d i u n pezzo d i legno che abbia la f o r m a d i una seppia, 
sul quale sono fissati a l cun i f r a m m e n t i d i specchio. L a f e m m i n a , carat ter izzata dal 
co rpo p iù largo e da l l a mancanza della l inea bianca s u l l ' o r l o del le p inne , viene per
f o r a t a n e l l ' e s t r e m i t à pos te r io re del c o r p o con u n u n c i n o : po i si r a l l en t a la fune tanto 

che bast i p e r c h è l ' a n i m a l e possa m u o v e r s i l i b e r a m e n t e e nuo ta re , con t inuando tu t 
t av ia a t ener lo d 'occh io . Non pare che l ' u n c i n o le a r r ech i d o l o r e e la seppia p u ò sop
p o r t a r l o per va r i e s e t t imane . La seppia nuo ta e si m u o v e g iovandos i delle braccia 
i n f e r i o r i , che lascia penzolare da l l a testa e adopera come due f o r t i r e m i , quando si 

t r o v a i n posiz ione o r i zzon ta l e . Si t iene i n e q u i l i b r i o col le p inne , che n o n cessano i l 
l o r o m o v i m e n t o o n d u l a t o r i o ; al medes imo scopo c o n c o r r o n o le sei braccia super ior i , 

compresse le une c o n t r o le a l t re e distese o r i z z o n t a l m e n t e . Ment re l ' an ima le procede 

a l lo i n n a n z i la testa è r i t i r a l a i n par te ne l la c a v i t à del co rpo . L a par te mediana del 
m a r g i n e l i be ro del m a n t e l l o si s t r inge sul fondo d e l l ' i m b u t o e l ' acqua penet ra soltanto 

l a t e r a lmen te ne l le b r anch i e . Le braccia p r ens i l i sono r i t i r a t e nei l o r o astucci. Se 
l ' a n i m a l e nuo ta a r i t r o s o , lo fa med ian t e l ' i m b u t o , come g l i a l t r i ce fa lopodi , racco

g l i endo le braccia i n u n fascio. Quando la f e m m i n a at taccata a l l ' a m o passa dinanzi 

a qua lche masch io i n agguato nel la sua buca, oppu re na tante ne l l ' a cqua v i c i n a , questo 

le balza addosso come una f recc ia e l ' avvolge nel le sue bracc ia . A l l o r a i l pescatore 

r i t i r a con cautela la copp ia i n n a m o r a t a , se ne i m p a d r o n i s c e so t t ' acqua per mezzo d i 

una r e t i ce l l a ed espone d i n u o v o la f e m m i n a ad a l t r e impe tuose propos te . Questa 

caccia è m o l t o p r o d u t t i v a al ch i a ro d i luna . A l l a t t o analoga è la pesca col fantoccio 

d i legno e g l i specch ie t t i : si lascia gal leggiare i l t u t t o d i e t r o la ba rca e i maschi 

acco r rono in f r o t t e e si at taccano al la supposta f e m m i n a . 
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F u o r i de l l ' acqua la seppia non resiste a l u n g o . Appena g h e r m i t a fa ud i r e u n o 

s g r e t o l ì o pa r t i co l a r e , e, o l t r e l ' acqua, espelle v i o l e n t e m e n t e l ' a r i a d a l l ' i m b u t o . Le 

ventose operano con m o l t a energia e la l o r o azione persiste anche dopo la m o r i e 
de l l ' an imale , quando è cessata que l l a dei g l o b u l i c o l o r a n t i . Le seppie n o n si possono 

tener v ive i n u n rec ip ien te r i s t r e t t o ; q u a n d o l ' a r i a con tenu ta ne l l ' acqua n o n è p i ù 
suff iciente ai b i sogni del la r e sp i raz ione , i n o s t r i a n i m a l e t t i secernono i n g r a n copia 
la lo ro sostanza nera , senza d u b b i o per causa d i qua lche pa ra l i s i e m u o i o n o r a p i d a 

mente se l 'acqua n o n è r i n n o v a t a al p i ù pres to . 
Lo stesso osservatore, d i cu i a b b i a m o c i ta to p i ù sopra le osservaz ioni r e l a t ive 

•àìVOctopus de i bac in i d i A r c a c h o n , v i c i n o a Bordeaux , r i fe r i sce a l c u n i r agguag l i 

interessantissimi i n t o r n o al le seppie che v i si t r o v a n o . Sebbene contengano alcune 
r ipe t i z ion i , l i t r a s c r i ve r emo come c o m p l e m e n t o al le osse rvaz ion i d i Verany . Le p r i m e 

seppie pescate per l ' a cqua r io , v e n n e r o col locate ne i b a c i n i m a g g i o r i . E rano m o l t o 
t imide , si ce lavano i n n u b i d ' i n c h i o s t r o e si nascondevano sotto qualche ogget to g a l 
leggiante, r i m a n e n d o i m m o b i l i i n posizione o r i zzon ta l e , c o l l ' a d d o m e quasi s f io ran te 
i l t e r reno. Dopo a l c u n i g i o r n i d i r i poso f u r o n o t raspor ta te i n una vasca d e l l ' a c q u a r i o , 

dove parvero adat tars i a l la l o ro sor te . 
L 'a t teggiamento o r d i n a r i o de l l a seppia è la posiz ione o r i zzon ta l e , ne l la quale i l 

corpo si t r o v a i n pe r fe t to e q u i l i b r i o . I m o v i m e n t i o n d u l a t o r i del le p i n n e p e r m e t t o n o 
a l l ' an imale d i aggi rars i l i be ramen te ne l l ' acqua , m a n o n sono sempre necessari per 
conservare la posizione or izzonta le , come ebb i occasione d i r iconoscere p i ù vo l t e . Le 
braccia, collocate le une accanto al le a l t re , f o r m a n o una sorta d i p i r a m i d e t r i a n g o l a r e , 
d i cui lo spigolo super io re è cos t i tu i to dal le due p r i m e paia d i braccia . 11 q u a r t o pa io , 
composto dì braccia p i ù lunghe e p i ù la rghe d i tu t te le a l t r e , f o r m a coi m a r g i n i es tern i 
g l i a l t r i due sp igo l i . Le pa r e t i i n t e rne del le braccia de l q u a r t o paio si toccano, le l o r o 
e s t r e m i t à l ibere superano le a l t re braccia e si a t t o r c ig l i ano ins i eme . Questa r i u n i o n e 
delle braccia i n una sor ta d i p i r a m i d e , abbassata d a l l ' i n d i e t r o a l lo i n n a n z i , r ende 
s ingolar iss imo l 'aspetto del la seppia. Chi la osserva è co lp i to da l la r a s somig l i anza 
della sua testa con que l la d i un elefante . Le t r e paia s u p e r i o r i d i braccia r appresen 

tano la proboscide, e l ' e s t r e m i t à i n f e r i o r e del qua r to pa io r a s somig l i a pe r f e t t amen te 
alla mascella i n f e r i o r e . 

I n tale pos iz ione le braccia p r ens i l i sono nascoste e si t r o v a n o ne l la depressione 
formata dal le a l t re braccia , f r a la base de l terzo e de l q u a r t o paio , dove r i m a n g o n o 
at torcigl iate . Si vedono d i t r a t to i n t r a t t o gua rdando la seppia da l la to a d d o m i n a l e , 
mentre lascia penzolare i l q u a r t o paio d i b r a c c i a : a l lo ra si presentano i n f o r m a d i 
due pro tuberanze b ianchicc ie . Duran te lo stato d i r i p o s o , come a b b i a m o vedu to p i ù 
sopra, t a lvo l ta le braccia s u p e r i o r i sono d iva r i ca t e e sol levate v e r t i c a l m e n t e come due 
tentacol i ; i n ce r t i casi l ' a n i m a l e lascia penzolare verso i l f ondo le braccia de l q u a r t o 
paio, per r i p r e n d e r e dopo qualche is tante l ' a t t egg iamento p r i m i t i v o . 

I ragguagl i r i f e r i t i dal Fischer i n t o r n o ai m o v i m e n t i del la seppia n o n concordano 
in t ie ramente col la descr iz ione d i V e r a n y . E g l i d i s t ingue due m o v i m e n t i : u n o p i ù len to 
ed uno p i ù a f f r e t t a to . I l p r i m o si c o m p i e con uguale f ac i l i t à a l lo i n n a n z i e a l lo i n d i e t r o . 
Se l ' an imale procede a l lo i n n a n z i , i l suo corpo r i m a n e o r i zzon ta l e e le bracc ia c o n 
serte nella pos iz ione f a v o r i t a , col le e s t r e m i t à l eggermente r i c u r v e per la resistenza 
dell 'acqua. Nel m o v i m e n t o a l l ' i n d i e t r o la p i r a m i d e f o r m a t a dal le braccia s ' i n n a l z a 

maggiormente nell 'asse de l co rpo . L e osc i l l az ion i del le p inne , che sole p r e n d o n o pa r t e 
a questo m o v i m e n t o mode ra to , i n c o m i n c i a n o a l lo i n n a n z i quando l ' an ima le ha i n t e n 

zione d i nuo ta re a l l ' i n d i e t r o e viceversa . I l m o v i m e n t o si a f f r e t t a a lquan to , appena 
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l ' a n i m a l e è i r r i t a t o o i m p a u r i t o e a l lo ra si compie a scat t i a l l ' i n d i e t r o . P r i m a d i 
s lanciars i la seppia a l larga le braccia e le r i ch iude a l l ' i m p r o v v i s o . Ma le p inne si 
m a n t e n g o n o i m m o b i l i e r ip iega te sul ven t re . Quando si a f f r e t t a l ' a n i m a l e pe rcor re i n 
u n ba lzo u n t r a t t o assai cons ide revo le ; m e n t r e salta le sue bracc ia si a l l a rgano di 
n u o v o e i l l o r o r i c h i u d e r s i d à luogo a u n n u o v o sbalzo. L ' i m b u t o è cons idera to da l 
l 'osservatore d i Arcachon come un sempl ice s t r u m e n t o aus i l i a r io i n questo acce
le ra to m o v i m e n t o a r i t r o s o ed ha senza d u b b i o u n ' i m p o r t a n z a m a g g i o r e quando 
la r i t i r a t a s i a f f r e t t a . Le m i e osservazioni pe r sona l i concordano i n t u t t o con questi 

r agguag l i . 
« L 'uso del le braccia p r e n s i l i » , c o n t i n u a i l Fischer , « m i era a f fa t to ignoto, 

a l l o r c h é una m a t t i n a ebb i la soddisfaz ione d i osservar le i n a t t i v i t à . Una vasca de l 
l ' a cqua r io conteneva da c i rca u n mese una seppia d i grandezza med ia , che i n tut to 
que l t empo n o n aveva mang ia to n u l l a . Le venne o f f e r t o u n pesce v i v o , u n Caranx, 
d i m o l e considerevole , i l quale i n c o m i n c i ò o n u o t a r ^ senza t i m o r e , avv ic inandos i al 
nascondig l io del la seppia. Appena questa lo v ide , con m i r a b i l e destrezza s p i e g ò le 
braccia p r e n s i l i , s ' i m p a d r o n ì de l pesce e lo p o r t ò a l la bocca. Le braccia prens i l i , 
nuovamen te r i t i r a t e , non l a r d a r o n o a s c o m p a r i r e , m a le a l t r e braccia si attaccarono 
con fo rza alla testa ed a l l ' e s t r e m i t à an t e r io r e de l m i s e r o pesce. L e due paia super ior i 
giacevano su l dorso , le due i n f e r i o r i sot to i l ven t re de l la v i t t i m a , a l quale erano 
appl icate le ventose. 

« I l pesce incatenato i n que l m o d o n o n poteva m u o v e r s i . Ma la seppia, che si era 
p rocura ta una preda , n o n in tendeva d i separarsene, e, ma lg rado i l suo peso, r e l a t i 
vamente enorme , la t r a s c i n ò i n tu t t e le d i r e z i o n i , nuo tando senza s forzo qua e là, 
senza r iposars i sul f o n d o o sui massi rocc ios i . Teneva i l pesce o r i zzon ta lmen te : 
quando , dopo u n ' o r a , lo l a s c i ò cadere, aveva i l c r an io aper to e g l i mancavano in 
par te i m u s c o l i dorsa l i e t u t t o i l ce rve l lo » . 

Le seppie collocate nel la g rande vasca d e l l ' A c q u a r i o d i N a p o l i , quasi sempre in 
compagn ia d i numerose stelle d i m a r e , si avvezzano i n poch i s s imo t empo a l loro 
nuovo ambien t e . Mani fes tano so l t an to i l l o r o m a l u m o r e con u n ' a b b o n d a n t e secre
z ione d i sostanza nera , quando i l custode, smanioso d i o f f r i r e a l pubb l i co questo in te 
ressante spet tacolo, le stuzzica con u n bas tonc ino . N o n sono a m a n t i de l m o v i m e n t o ; 

i n f a t t i seguendo l ' e sempio degl i o t t o p o d i , s tanno i n agguato de l la preda, senza inse
g u i r l a . Quando r i m a n g o n o a lungo i m m o b i l i , g iac iono sul fondo de l la vasca, dormendo 

a d occh i ape r t i , o sonnecchiando co l la pa lpebra supe r io re so l levata . Se i l f o n d o della 
vasca è compos to d i sabbia o d i gh ia ia fina, si cop rono come le sogliole e le razze in 
agguato, a g g l o m e r a n d o col le p i n n e u n g r a n n u m e r o d i sassol ini su l p r o p r i o dorso. 

Paiono a l l o r a s e m p l i c i macchie v e r d o g n o l e o g r i g i e , che si c o n f o n d o n o col l ' ambiente 

c i rcos tante e passano a f f a t to inosse rva te ; p e r c i ò i v i s i t a t o r i de l l ' a cqua r io r imangono 
assai m e r a v i g l i a t i , q u a n d o le vedono balzare a l l ' i m p r o v v i s o . 

Ol t re la seppia o f f i c i n a l e o c o m u n e si t r o v a n o nel Med i t e r r aneo a l t r e due specie d i 

seppie , p i ù del icate ed e legantemente co lo r i t e , che si t r a t t e n g o n o su i f o n d i me lmos i 
i n c o m p a g n i a degl i e l edon i , m a c o m p a i o n o pu re sui m e r c a t i e sono m o l t o pregiate 

per la squisi tezza del le l o r o c a r n i . Si ch i amano Sepia elegans e S. biserialis. La 
pel le de l l a p r i m a è c o s ì t r asparen te , che, neg l i i n d i v i d u i v i v i , lascia vedere la con

c h i g l i a dorsa le . L ' acu leo sporgente d a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l la conch ig l i a dis t ingue 

questa specie, la qua le m i s u r a i n lunghezza 13 c m . , n o n comprese le braccia p rens i l i . 

La 8. biserialis è lunga 8 c m . e deve i l suo n o m e sc ien t i f i co a due file d i macchie 

b ianche , s c o r r e n t i su l do r so . 
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* 
* * 

Dopo quello delle seppie, il genere più importante del gruppo di cui ci occupiamo 

è que l lo dei C A L A M A R I O L O L I G I N I (Loligo). 11 c o r p o carnoso, n u d o e c i l i n d r i c o , è 

a l lungato ed aguzzo nel la par te pos t e r i o r e ; le p i n n e , che si r i u n i s c o n o su l do r so , 

d à n n o a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re la f o r m a d i una pun ta d i f recc ia alata . 11 dorso c o n 
tiene una conch ig l i a cornea , p ieghevole , foggia ta a guisa d i f r ecc ia . L a specie p i ù 

comune , considera ta come tale anche dai s i s t ema t i c i , è i l C A L A M A R O C O M U N E (Loligo 
vulgaris), che g l i I t a l i a n i c h i a m a n o senz ' a l t ro Calamaro. Lo r a f f i g u r i a m o n e l testo. 
Le sue p inne f o r m a n o u n r o m b o i d e , che c o m p r e n d e p i ù dei due t e r z i de l c o r p o . I l 
p r i m o paio d i braccia è p i ù co r to deg l i a l t r i ; lo seguono per o r d i n e d i lunghezza i l 

quar to , i l secondo e i l t e rzo . Le braccia p r e n s i l i sono lunghe una vo l t a e mezzo i l 
co rpo ; le l o r o e s t r e m i t à ingrossate presentano q u a t t r o file d i ventose d i grossezza 
disuguale. La p a r t i c o l a r i t à speciale de l la co lo raz ione consiste ne l la p r e d o m i n a n z a d i 

un bel c o l o r i t o r o s s o - c a r m i n o . 
I l ca lamaro , an ima le assai d i f fu so ne l Medi t e r raneo e n e l l ' A t l a n t i c o , si pesca i n 

tutte le s tag ioni de l l ' anno , m a p a r t i c o l a r m e n t e n e l l ' a u t u n n o , s tagione i n cu i si agg i ra 
in b ranch i n u m e r o s i . Viene pure ca t tu ra to i n g r an copia nel le r e t i tese pe i t o n n i ; d i 
notte con una rete speciale ch i ama ta « Mugeliera » . I pescator i lo estraggono p o i 
tut to l ' anno da i f o n d i m e l m o s i e sabbios i , sop ra t t u t t o d u r a n t e i l p l e n i l u n i o . È d i f f i c i l e 
prender lo col la lenza e c o l l ' a m o . Nel le sue m i g r a z i o n i i l ca l amaro segue g l i s tuo l i de i 
pesciol ini , d i cu i s i n u t r e . Giunge sovente a l peso d i 10 K g . e p u ò anche o l t repassa r lo , 
sebbene la sua lunghezza m e d i a , escluse le bracc ia p r e n s i l i , g iunga appena a 2 0 c m . 
Le f e m m i n e sono u n po ' p iù grosse de i masch i . G l i e sempla r i colossal i per Io p i ù 
vengono racco l t i so l tanto sul le spiagge, dove d à n n o i n secco e m u o i o n o m i s e r a 
mente. I l Verany t r o v ò una v o l t a una conch ig l i a d i c a l a m a r o lunga 75 c m . G l i e sem
plar i d i grandezza m e d i a sono p r e f e r i t i ag l i a l t r i c e fa lopod i m a g g i o r i , n o n escluse le 
seppie, per la squisi tezza del le l o r o c a r n i . 

Durante i l m i o sogg io rno a N a p o l i ebb i pu re occasione d i osservare n e l l ' A c q u a r i o 
della Stazione zoologica i l c a l amaro c o m u n e : questo cefa lopodo, p r o p r i o d e l l ' a l t o 
mare, d i f f e r i v a i n t u t t o da i suo i a f f i n i de sc r i t t i p i ù sopra , ca ra t t e r i zza t i da u n ' i n 

dole eminen temente so rn iona . Siccome, come d i v e r s i a l t r i l o l i g i n i , anche i l Loligo 
vulgaris mena v i t a sociale, i pescator i lo racco lgono i n g r a n n u m e r o col le l o r o r e t i . 
In fa t t i ven ivano p o r t a t i sovente al la Stazione zoologica m o l t i b r a n c h e t t i d i c a l a m a r i , 
compost i d i 1 0 - 1 6 i n d i v i d u i , des t ina t i a popo la re la vasca magg io re , dove p e r ò , 
disgraziatamente, n o n si possono tener v i v i p i ù d i qua lche g i o r n o . Sono sempre i n 
m o v i m e n t o , nuo tando t u t t i ins ieme qua e l à , s empre i n p iena luce, t r a la finestra 
esterna e la parete d i v e t r o . Si m u o v o n o con eleganza, r e m a n d o col le p i n n e ; quando 

procedono a l l ' i n d i e t r o si g iovano deg l i scat t i d e l l ' i m b u t o . Tengono le braccia distese 
or izzonta lmente . Ment re nuo tano a l l ' i n n a n z i la l o r o testa è s empre p i ù a l ta del t r o n c o , 

p iù bassa se nuo tano a l l ' i n d i e t r o . Scansano col la mass ima cura i l con ta t to del le pa r e t i 
della vasca ed i l b ranco i n t i e r o m u t a d i r ez ione quasi ne l m e d e s i m o is tante . M e n t r e 
gli o t t opod i e le seppie si acc l imano n e l l ' A c q u a r i o per m o l t i mes i e t a lo ra v i si r i p r o 

ducono, come osservai r i spe t to ag l i o t t o p o d i , i c a l a m a r i n o n possono ada t ta rs i a l l a 
s c h i a v i t ù . F u imposs ib i l e t e n e r l i p r i g i o n i e r i t an to a N a p o l i quan to i n A r c a c h o n . Dopo 

un paio d i g i o r n i i l o r o m o v i m e n t i d i v e n t a n o l e n t i ed i n c e r t i ; le povere bestie pe r 
dono la f a c o l t à d i o r i en t a r s i , si ev i t ano a v icenda e m u o i o n o . 



Cu In ina ro t(Lol iya vulgaris). Presso l'animale si trova la conchiglia dorsale di consistenza cornea. 
Grandezza naturale. 

Accenneremo brevemente ad altre due specie di calamari più comuni e più grosse 

del le f o r m e a f f i n i . Nel C A L A M A R O D A L L A F R E C C I A (Loligo sagittata) le p i n n e sono 

b r e v i , a r r o t o n d a t e s u p e r i o r m e n t e e foggiate a cuore , i l c o r p o t r a spa ren te , le braccia 

p r e n s i l i s o t t i l i , poco r e t r a t t i l i e m u n i t e d i una larga c lava. L ' a l t e r n a r s i de i c o l o r i è 
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p i ù v a r i o che n o n ne l ca lamaro c o m u n e {Loligo vulgaris), d i cu i d i v i d e l 'area d i 

d i f fu s ione , ne i l u o g h i a b i t a t i dag l i e ledoni e da a l t r i c e f a lopod i . I n generale i c a l a m a r i 
da l la f r ecc ia vengono pescati i so la tamente , m a , s iccome d i t r a t t o i n t r a t t o cadono i n 
massa nel le r e t i , pare che i n cer t i p e r i o d i d e l l ' a n n o c o m p i a n o r e g o l a r i m i g r a z i o n i . 

I pesc ivendol i n o n l i mescolano coi c a l a m a r i c o m u n i pel l o r o sapore i n g r a t o . Venne 
confusa sovente co l l a L. sagittata una specie magg io re , L . todarus, d i s t i n t a da l co rpo 
p iù ta rch ia to e dal le b racc ia p rens i l i robus te , n o n r e t r a t t i l i , coper te d i ventose i n t u t t a 

la l o ro lunghezza e n o n t e r m i n a n t i i n f o r m a d i c lava . Anche questa specie si pesca 
tu t to l ' anno ne l Med i t e r r aneo , per Io p i ù a v v i t i c c h i a t a a i pesci p res i col la lenza, che 
senza d u b b i o aveva in t enz ione d i d i v o r a r e . Spesso d à i n secco su l l a spiaggia . La sua 

lunghezza media è d i 20 c m . ; i l suo peso p u ò ascendere a 15 K g . L a carne è t ig l iosa 
e ca t t iva e i n ce r t i paesi n o n c o m p a r e neppure sui m e r c a t i . L e due specie t e s t é m e n 

zionate n o n sono r i u n i t e de l resto da i n a t u r a l i s t i m o d e r n i a i L o l i g i d i p r o p r i a m e n t e 
de t t i , m a p iu t tos to a l genere Ommatostrephes, che ha c o m u n e con a l t r i l a s t r u t t u r a 
speciale de l l ' occh io , a l quale m a n c a n o la cornea e per conseguenza anche la c a m e r a 

an ter iore ed i l c r i s t a l l i n o si t r o v a a conta t to d i r e t t o co l l ' acqua . 
Questa speciale s t r u t t u r a de l l ' occh io si osserva pu re ne l genere L O L I G O P S I S , i l 

quale cont iene una specie m o l t o cara t te r i s t i ca , Loligopsis Veranyi, d i f fusa nel M e d i 
terraneo. I l co rpo d i questo cefa lopodo è t rasparente come la ge la t ina . I l t r o n c o , ben 
d i s t in to da l l a testa, è so t t i l e , a l lunga to e coper to , ne l la par te pos te r io re , da l l ' as tucc io 
delle p inne , quasi a r r o t o n d a t o a foggia d i cuore . La testa è r o t o n d a , p i ù larga de l 
t r o n c o ; g l i occh i e n o r m i . Le bracc ia a u m e n t a n o d i lunghezza e d i grossezza d a l 
dorso i n g i ù : sono s ingo la r i s s ime le bracc ia p r e n s i l i , lunghe quas i 1 n i . , m e n t r e 
tu t to i l co rpo , m i s u r a t o fino a l la pun ta del le a l t re braccia , g iunge appena a 3 0 c m . 
La lo ro grossezza è quel la d i una f u n i c e l l a so t t i le , t e r m i n a n t e i n una c lava foggia ta a 
lancetta e m u n i t a d i ventose. I l genere d i v i t a del la L. Veranyi è i n pe r fe t to accordo 
colla sua t rasparenza e col suo del icato colore azzu r ro . Questo cefa lopodo ab i ta l ' a l to 
mare du ran te la bel la stagione e nel le g io rna t e ca lme , in s i eme alle meduse de l M e d i 
terraneo, carat ter izzate da l l a l o ro t rasparenza, come a l t r i a n i m a l i d ' a l to m a r e . Tale 
p r o p r i e t à è ancora p i ù spiccata nel la Loligopsis vermicularis, d i f fusa ne l t r a t t o d i 
mare v i c i n o a Messina, la quale , mancando af fa t to d i c r o m a t o f o r i , pare u n pezzo d i 
ghiaccio natante ne l l ' acqua e sarebbe i n v i s i b i l e se i due p u n t i n e r i degl i occhi n o n 
ne svelassero la presenza a l l 'osservatore . 

I n v a r i gener i a f f i n i a i c a l a m a r i , t an to per l 'aspet to esterno quan to pel m o d o d i 
v ivere , le braccia n o n sono m u n i t e so lamente d i ventose, m a anche d i u n c i n i co rne i . 
Questi cefa lopodi si possono c h i a m a r e p e r c i ò C A L A M A R I U N C I N A T I . I l genere Onycho-
teuthis, d i cu i le braccia p r e n s i l i sono sempl icemente unc ina te , c o m p r e n d e i l m a g g i o r 
n u m e r o d i specie. UOnychoteuthis Lichtensteinii, una del le due specie d i f fuse ne l 

Medi ter raneo, presenta sopra o g n i b racc io prens i le due file compos te d i d o d i c i u n c i n i , 
m o b i l i da tu t te le p a r t i , i l cu i pedunco lo è a v v o l t o da una gua ina cutanea. L e p i n n e e 
l ' e s t r e m i t à de l corpo hanno la f o r m a d i u n da rdo aguzzo. L a presenza d i questa e d i 
a l t re specie a f f i n i d i m o s t r a la nos t ra g rande ignoranza del le cause che d e t e r m i n a n o 
la d i f fu s ione geograf ica degl i a n i m a l i . Pare che i l nos t ro cefa lopodo si n u t r a de l lo 

Sparus boops e ne segua le schiere. E p p u r e , b e n c h é questo pesce sia c o m u n i s s i m o 
v i c i n o a Genova, VOnychoteuthis Lichtensteinii n o n v iene m a i pescato i n que l 
t r a t to d i m a r e . Invece a Nizza, dove lo Sparus boops si pesca r e g o l a r m e n t e da f e b 

b r a i o a m a g g i o , con r e t i tese d i not te v i c i n o al le coste, i l nos t ro cefa lopodo, che de l 
resto n o n è commes t i b i l e , d iven ta spesso preda dei pescator i . 
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1 c a l a m a r i u n c i n a t i , m u n i t i sol tanto d i ventose sulle braccia p r ens i l i e d i u n c i n i 
sulle a l t re o t to braccia , sono compres i nel genere Enoploteuthis. 

La SPIRULA (Spirula) ha una grande importanza rispetto alla presenza di alcune 
f o r m e pre is tor iche . Questo decapodo, che di f fer isce per m o l t i r i g u a r d i da q u e l l i v i v e n t i 
o g g i d ì , è carat ter izzato dal l 'e leganza del la sua conchig l ia , foggia ta a spira le e composta 
d i una successione d i concameraz ion i disposte le une d ie t ro le a l t re . Tu t t e presentano 
su l lato addomina le u n tubo o s i fone, d i cu i pa r l e remo p i ù t a r d i , t r a t t ando dei te t ra -
b r a n c h i a t i . Questa conchig l ia b ianch icc ia , da l lo splendore madreper laceo , è nascosta 
i n parte ne l m a n t e l l o , da cui spunta pa rz i a lmen te da una fessura. 

Si conoscono t re sole specie d i sp i ru le , d i cu i una è d i f fusa n e l l ' A t l a n t i c o . Sebbene 
le l o ro conchigl ie vengano r iget ta te sovent i ss imo dal m a r e sul le coste p i ù m e r i d i o n a l i , 
i n a tu ra l i s t i non ebbero f i n o r a o p p o r t u n i t à d i osservare p i ù d i qua t t r o esemplar i 

comple t i d i questo g r u p p o . Ciò n o n fa m e r a v i g l i a leggendo quanto 
scr ive i n p ropos i to W i l l e m o e s - S u h m , che prese par te al la spedi
z ione del Challenger: « S tavamo facendo a l cun i drenaggi i n vista 
del la costa d i Banda Nei ra a l la p r o f o n d i t à d i 3 6 0 tese, quando 
una vo l t a i l sacco t e r m i n a l e del la rete maggiore f u r i t i r a t o pieno 

Conchiglia di Spirula d i tesor i d ' ogn i sor ta , che subi to v e r s a m m o i n una t inozza piena 

G r i f r ^ a t u r a i e d 'acqua m a r i n a . Men t re cercavo d i met te re un po ' d 'o rd ine i n 
que l caos co l l ' a i u to del professore T h o m s o n , t r o v a i u n piccolo 

cefalopodo, da l cu i co rpo v i d i spun ta re la conch ig l i a cara t ter is t ica del la spi rula . 
Con grande soddisfazione lo fec i sub i to vedere al T h o m s o n , e, avendolo esaminato 
ins ieme, n o n t a r d a m m o a r iconoscere che doveva essere penetra to ne l lo stomaco 
d i u n pesce m o l t o grosso, forse d i u n m a c r u r o , i l quale , ne l l ' ans ia del per icolo , lo 
aveva p o i r i g e t t a t o ; i n f a t t i t u t t a l ' e p i d e r m i d e del m an t e l l o era stata rov ina t a dal 
succo gast r ico , r i m a n e n d o p e r ò in ta t ta sulle braccia e ne l l a par te i n f e r i o r e del corpo. 
È p e r c i ò ch ia ro che i l nos t ro cefa lopodo era stato i n g h i o t t i t o da u n m a c r u r o nel 

m o m e n t o i n cu i questo r i m a n e v a i m p i g l i a t o ne l la re te . E, s iccome quest i pesci, come 
i l coregono del lago d i Costanza, r i sa lgono dal le acque p r o f o n d e cogl i occhi mol to 
sporgent i e l ' i n t e s t ino compresso con t ro la bocca e con t ro l ' ano , si capisce che un 
an imale cos ì l i sc io come la Spirula, possa penet ra re nel l o ro s tomaco ed uscirne 
senza d i f f i c o l t à . È cer to i n o l t r e che la Spirula v ive ad una p r o f o n d i t à media d i 
3 0 0 - 4 0 0 tese, dove p r o b a b i l m e n t e t r o v a m o d o d i so t t ra rs i alle ins id ie dei nemic i e 
d i scansare le r e t i dei pescator i , nascondendosi d i e t ro i sassi. A d ogni m o d o è certo 

che, ne i n o s t r i d renagg i , non ci accadde d i es t rar re la Spirala da l f o n d o de l mare e 
d o b b i a m o la sua ca t tu ra ad u n sempl ice caso. La ce rcammo a lungo i n v a n o sulla 
spiaggia e f r a g l i a n i m a l i r acco l t i a l la super f ic ie del mare . T r o v a n d o m i sul le coste 

delle isole F i g i ed al capo Y o r k , feci vedere la conchig l ia d i questo cefalopodo ai 
ragazzi del paese e p r o m i s i l o r o una mone ta d 'o ro se m e lo avessero p o r t a t o ; ma 

quasi t u t t i m i r isposero che questa ch iocc io la non è abi ta ta da nessun a n i m a l e ; 

i pochi che a n d a r o n o a cercar la sug l i scogl i , r i t o r n a r o n o sempre a m a n i vuo te » 

Nel nos t ro precedente discorso i n t o r n o ai ce fa lopodi d i b r a n c h i a t i a b b i a m o t r a l a 

sciato d i accennare ad u n p u n t o i m p o r t a n t i s s i m o del la l o r o s to r i a na tu ra le , vale a 

d i r e al le d i f fe renze sessuali . Osservando i cefa lopodi supe r f i c i a lmen te è d i f f i c i l e r i n 

t r a c c i a r v i una d i f f e renza i m p o r t a n t e f r a i l maschio e la f e m m i n a . Sapevamo da u n 
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pezzo, per esempio , che i l maschio delle seppie è cara t te r izza to da l l a l inea b ianca 
delle p i n n e e che le f e m m i n e dei L o l i g i n i hanno i l c o r p o p i ù a l l unga to d i que l lo 
dei masch i , m a so l t an to i n questi u l t i m i t e m p i si scoperse che t u t t i i masch i 
hanno u n bracc io cos t ru t to i n m o d o d iverso dag l i a l t r i e lo adoperano come 

organo d i accopp iamen to . Per ve ro d i r e A r i s t o t i l e , g rande e geniale osservatore , 
nel IV secolo p r i m a de l l ' e ra vo lgare , pa r l ava g i à d i questo f a t t o , come v e d r e m o f r a 
breve; m a le sue paro le vennero f ra in tese . Questa t r a s f o r m a z i o n e de l bracc io i n 
discorso è anche p i ù spiccata n e l l ' A r g o n a u t a e i n va r i e specie d i o t t o p o d i (Octopus 

Maschio di Argonauta (Argonauta Argo). A, col braccio ectocotile ancora chiuso; B, col braccio 
ectocotile libero. La figura A rappresenta le braccia nell'ordine in cui si contano. Xella figura B 
vediamo i l braccio ectocotile svolto (*). Tutte le figure sono di grandezza naturale. 

carena e Tremoctopus violaceus); n e l l ' a r g o n a u t a è i l terzo braccio s i n i s t r o , ne i 
due o t t o p o d i i l t e rzo bracc io dest ro , che va soggetto ad u n o s v i l u p p o a n o r m a l e 
ed acquista l ' aspe t to d i una vescica p i r i f o r m e , sebbene, i n genera le , n o n d i f f e 
risca m o l t o dag l i a l t r i e sia pu re m u n i t o d i ventose. Ma se ne scosta per la 
posizione del le ventose, per la lunghezza, per la presenza d i una appendice f i l i 
f o rme e sop ra t tu t to per la s t r u t t u r a i n t e r n a . Questo b racc io si r i e m p i e d i s p e r m a ; 
compare d u r a n t e i l p e r i o d o a m o r o s o , ne l qua le scoppia la vescica; s i lacera 
ne l l ' accoppiamento e r i m a n e ancora per qualche t e m p o nel m a n t e l l o de l la f e m 
mina , conservando la sua m o b i l i t à , finché n o n abb iano avu to luogo la copula e 
la fecondazione . L ' i nd ipendenza apparen te e l ' i n d i v i d u a l i t à d i questo b racc io sono 
t a l i , che indussero parecchi ce lebr i n a t u r a l i s t i , n o n escluso i l Guvier , a cons idera r lo 

come u n v e r m e parassita, che prese i l n o m e d i Hectocotylus. C o l l m a n n osserva che 
i l lungo p e r d u r a r e del la v i t a i n questo b racc io isola to si spiega senza a lcuna d i f f i c o l t à 
cons iderando la s t r u t t u r a de i vas i sangu ign i ed i l n u m e r o cons iderevole dei g a n g l i 

ne rvos i . Ma poss iamo asserire che nel m o n d o o rgan ico n u l l a r i m a n e isolato e senza 
preceden t i : dove la creazione a t tuale n o n basta a c o l m a r e le lacune, i p e r i o d i g e o l o 
g ic i p receden t i ebbero i n g r a n copia f o r m e d i t r ans i z ione , sia r i spe t to ag l i o r g a n i , sia 
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r i spe t to agli o r g a n i s m i . Nel nos t ro caso le d i l i g e n t i r icerche compara te d i Steenstrup 
hanno d i m o s t r a t o che i l bracc io Hectocotylus dei cefa lopodi p rede t t i è soltanto 
l ' es t remo grado d i una s t ru t t u r a , che si r i t r o v a nei maschi d i tu t te le specie. T u t t i i 
masch i dei ce fa lopodi hanno u n braccio copula tore o ectocotilizzato. 

Nel ca lamaro i l braccio i n quest ione è i l q u a r t o a s in i s t ra , t r a s f o r m a t o per modo 
che le ventose, le q u a l i , sul braccio destro cor r i spondente , d i m i n u i s c o n o gradata
mente d i grossezza fino al la pun ta , i n que l lo d i cu i t r a t t i a m o scompaiono a lmeno da 
u n la to , per u n lungo t r a t to p r i m a del la p u n t a e sono sost i tu i te da una fda d i papil le 
coniche disposte a pe t t ine . Anche nel le seppie i l q u a r t o braccio s in i s t ro dif fer isce dagli 
a l t r i ; w^W Octopus e neWEledone i l t e rzo braccio destro è m u n i t o a l l ' e s t r e m i t à d i 
u n a sor ta d i ventosa ed ectocot i l izzato i n t u t t a la sua lunghezza dal la fo rmaz ione di 

una piega cutanea. 
P o i c h é , come g i à abb iamo de t to , ne l pe r iodo geologico a t tuale p r edominano deci

samente i d i b r a n c h i a t i , m e n t r e i l secondo o rd ine , d i cui i g n o r i a m o le a b i t u d i n i e lo 
sv i luppo , è quasi al t u t t o scomparso , agg iungeremo ancora a l cun i ragguagl i in to rno 
alle interessant i p a r t i c o l a r i t à , che presentano la r i p r o d u z i o n e e lo s v i l u p p o dei cefa
l o p o d i d i b r a n c h i a t i . A r i s t o t i l e fece parecchie osservazioni i n t o r n o ai s ingo la r i abbrac
c i a m e n t i ed a l l ' accopp iamento , dal le qua l i r i su l t a che egli v ide una f o r m a d i braccio 
Hectocotylus, che p e r ò , f ondandoc i sul la sua breve descr iz ione, n o n possiamo a t t r i 
bu i r e ad una data specie. « I P o l p i , le Seppie ed i L o l i g i n i » , egl i dice, « si attaccano 
bocca con t ro bocca, col le braccia in t recc ia te le une colle a l t r e . Quando i l pol ipo ha 
fissato con t ro i l suolo la cosiddet ta testa ( addome) ed al largate le braccia , l ' a l t ro gli 
si avv ingh i a , col le braccia pu re a l largate , per m o d o da f a r combac ia re le ventose. 
M o l t i accertano i n o l t r e che i l maschio possiede i n u n bracc io una sorta d i organo 
fecondatore , sul quale si t r o v a n o le ventose m a g g i o r i e che si estende come un corpo 
tendineo fino al la m e t à de l b racc io , pene t rando p o i i n t i e r a m e n t e n e l l ' i m b u t o della 
f e m m i n a . Invece le Seppie ed i L o l i g i n i nuo tano col la bocca attaccata a quella del 
coniuge e le braccia avv i t i cch ia t e ne l l a d i rez ione opposta , per cu i i l o r o i m b u t i si 
imboccano l ' uno c o l l ' a l t r o , e, m e n t r e i due a n i m a l i nuo t ano , l ' uno procede a l l ' innanz i 
e l ' a l t r o a l l ' i n d i e t r o » . Cavo l in i c o n f e r m a anz i t u t t o i r agguag l i r i f e r i t i da Verany 
i n t o r n o alla ca t tu ra d i un maschio con una f e m m i n a d i r i c h i a m o e c o n t i n u a : « L ' a m 
plesso si compie per m o d o che le ape r tu re dei due i m b u t i g iac iono l ' una su l l ' a l t ra ». 
Una nuova c o n f e r m a d i t a l i assert i m a n c ò fino a l la v is i ta f a t t a da l Fischer ad Arcachon, 
dove egl i t r o v ò i n una rete due seppie d i grandezza d isuguale , le cu i braccia erano 
s t re t tamente in t recc ia te , per m o d o che le mascel le pa revano essere i n conta t to i m m e 
d i a to . I due con iug i venne ro d i v i s i e man i f e s t a rono i l l o r o m a l u m o r e con ripetute 
scariche d i nero . Rimessi ins ieme i n u n rec ip ien te , l ' uno cadde nel le braccia de l l ' a l t ro , 
e la scena si r i p e t è parecchie v o l t e . 

L ' A c q u a r i o d i Napo l i pe rmise ancora una v o l t a a i n a t u r a l i s t i d i completare le 
osservazioni precedent i con nuove ed accurate r i ce rche . Posso c o n f e r m a r e personal

mente i ragguagl i r i f e r i t i da l C o l l m a n n i n t o r n o a l ve ro due l lo avvenu to f r a una coppia 
d i p o l p i . « Ciò ch ' i o v i d i » , eg l i dice, « e che i f r e q u e n t a t o r i de l la Stazione zoologica 

cons iderano come u n accopp iamen to , è una l o t t a spaventosa per la v i t a e per la 
m o r t e , u n due l lo i n cui spiccano m e r a v i g l i o s a m e n t e la fo rza selvaggia e l ' ag i l i t à d i 

quest i a n i m a l i . Per conto m i o ero m o l t o i n q u i e t o , p o i c h é pareva che i due cefalopodi 

stessero per d i v o r a r s i a v icenda e m i t r a n q u i l l i z z a i so l t an to quando seppi la vera 

r ag ione de l l a lo t t a . I l palco scenico era cos t i tu i to da l l a pare te i n t e r n a del la finestra, 

col locata d i f r o n t e al nascond ig l io , i n cu i celavasi i n u n angolo uno dei p o l p i , spettatore 
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i n d i f f e r e n t e del c o m b a t t i m e n t o che a v v e n i v a al suo cospet to, d i n a n z i a t u t t i g l i 
a l t r i a b i t a n t i de l la vasca. Le braccia dei c o m b a t t e n t i pa revano attaccate i n par te a l la 

finestra col le ven tose ; a l t r e a f f e r r avano la parete rocciosa per acquis tare n u o v i p u n t i 
d ' appoggio e le r i m a n e n t i cercavano d i a l lacciare con v io l en t e e v o l u z i o n i i l c o r p o 
de l l ' avve r sa r io . Cogl i occh i b r i l l a n t i ed i c o r p i d i co lo r b r u n o - s c u r o , i n o s t r i due cefa
lopod i si agg red ivano a v icenda , sp ruzzando con fo rza l ' acqua d a l l ' i m b u t o , i l quale , 
per ef fe t to de l l ' acce lera ta resp i raz ione , osc i l l ava su e g i ù , m e n t r e le braccia , a g i l i 
come se rpen t i , gu izzavano qua e l à , a t taccandosi a l la super f ic ie del m a n t e l l o , da cu i 
ven ivano staccate con tale v io lenza da l a sc ia rv i a l e m b i la pe l le . T a l i sono le carezze 

amorose dei p o l p i . E b b i la pazienza d i assistere per u n ' o r a al le lo t te d i queste teste 
d i G o r g o n i , i gno randone i l ve ro scopo. F i n a l m e n t e la lo t t a c e s s ò , m a n o n pote i 
d i m e n t i c a r l a » . L a vera rag ione d i quest i f e r o c i c o m b a t t i m e n t i a m o r o s i , dice i l 
C o l l m a n n , consiste ne l la resis tenza opposta a l maschio da l la f e m m i n a , la quale si 

r i f i u t a ad accogliere i l b racc io ec tocot i lo ne l la c a v i t à r e s p i r a t o r i a , sia per la fessura 

del m a n t e l l o , sia per l ' ape r tu ra d e l l ' i m b u t o , onde scansare la sg radevol i s s ima sensa
zione che p rove rebbe e d i cu i poss iamo f a r c i un ' i dea quando una b r i c i o l a d i c ibo od 
u n a l t r o m i n u t i s s i m o ogget to estraneo penetra ne l la nos t ra t rachea o ne l la g lo t t i de . 
P u ò dars i che cos ì accada r e a l m e n t e ; m a i l r accon to de l C o l l m a n n deve r i f e r i r s i ad 
un fa t to eccezionale e n o n è ve ro che la f e m m i n a i n f u r i a t a spezzi i l bracc io del suo 
compagno. F u i t e s t i m o n i o anch ' io de l l ' a ccopp i amen to d i quest i ce fa lopod i , e no ta i 
che a l l ' i n t r o d u z i o n e de l b racc io i n discorso nel la c a v i t à b ranch ia l e , med ian te la fes
sura del m a n t e l l o , succedeva u n pe r iodo d i ca lma e dopo una mezz 'o ra i due c o n i u g i 
si separavano t r a n q u i l l a m e n t e , senza che la f e m m i n a avesse m u t i l a t o i l masch io . 

La cosa procede d ive r samen te nel le specie sopra menz iona te , i n cu i i l b racc io 
ectocoti lo, s t rozzato a l la base, si spezza con grande f a c i l i t à . 

Le uova dei d i b r a n c h i a t i sono r inch iuse , i so la tamente o i n g r u p p i , i n capsule 
al lungate e peduncola te . Le Seppie at taccano le l o ro uova , o, per m e g l i o d i r e , le l o ro 
capsule nere, isolate o i n g r u p p i , a l le a lghe, ad a l t re p ian te m a r i n e , alle scheggie d i 
legno od ai r amosce l l i recis i che gal leggiano ne l l ' acqua , e v i a t t o r c ig l i ano i n v a r i 
m o d i le e s t r e m i t à fo rcu te del peduncolo . Men t re fissa le uova , l ' an ima le c i rconda 
colle braccia g l i ogget t i t e s t é m e n z i o n a t i . « Nel Tremoctopus violaceus » , dice i l KòT-
l iker , « la par te esercitata dal le braccia è ancora p iù i m p o r t a n t e , p o i c h é i l complesso 
delle uova , che f o r m a una specie d i g r appo lo , du ran te l ' i n t i e r o pe r iodo del lo s v i l u p p o 
della p ro l e , è t enu to f e r m o da dod i c i ventose i n f e r i o r i d i u n b racc io , posiz ione de ter 

mina ta da l l ' ope ra d e l l ' u n o o d e l l ' a l t r o b racc io . 
« Nelle specie del genere Loligo le uova n o n r i m a n g o n o isolate come i n quel le 

del genere Sepia, ma si d i spongono i n l u n g h i c o r d o n i , compos t i d i t r e o q u a t t r o f i le 
d i uova, per m o d o che i pedunco l i d i tu t te le uova sono r i v o l t i a l l ' i n d e n t r o , m a d i r i 
gono a l l ' i n f u o r i le e s t r e m i t à l i be re , a r ro tonda t e . Come i pedunco l i , anche le uova 
sono appl ica te sa ldamente le une sulle a l t r e e si app ia t t i scono p i ù o m e n o nel le p n r t i 
che si toccano. Questi co rdon i d i uova pa iono pannocch ie d i m e l i g a , composte s o l 
tanto d i 3 o 4 file d i ch icch i . Tu t t e le uova d i u n cordone (4-5-100) sono i n o l t r e c i r 
condate da u n i n v o l u c r o comune , che fa l ' e f fe t to d i u n d i t a le sopra u n d i t o po l l i ce ed 
è t rasparente ed i n c o l o r o . I n a l t r i casi parecch i c o r d o n i d i uova ( 5 - 2 0 ) si r i u n i s c o n o 

i n u n solo complesso e f o r m a n o u n in t r ecc io speciale colle e s t r e m i t à i n f e r i o r i d e l 
l ' i n v o l u c r o c o m u n e . T a l i agg lomeraz ion i d 'uova , p r o v e n i e n t i da una sola f e m m i n a , 
n o n vengono t raspor ta te da questa, come fa l ' a rgonau ta , che le raccogl ie ne l la par te 
pos te r io re de l la sua conch ig l i a , n è attaccate a qualche p i an ta o ad a l t r i ogget t i , m a 
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abbandonate l i be ramen te i n b a l ì a del le onde. A Napo l i t u t t i i pescatori le conoscevano 
beniss imo e me le po r t avano i n g rand i s s imo n u m e r o , a preferenza ne i mesi d i 
magg io e g iugno , ch i amando le Uova di Calamaro » . 

L ' a n i m a l e i n v i a d i s v i l u p p o , ancora c i rconda to da l suo i n v o l u c r o , ha u n aspetto 
s ingo la r i s s imo. Quando i l suo sv i l uppo è abbastanza avanzato p e r c h è si possano 
d is t inguere la testa, i l co rpo , g l i occhi e le braccia , per m o d o da r iconoscere n e l l ' a n i 
male t to un cefa lopodo, ved i amo spuntare sot to la bocca, dal la par te an te r io re della 
testa, una grossa borsa sporgente , la quale n o n è a l t r o che i l sacco v i t e l l i n o . Questa 
f o r m a z i o n e si mani fes ta sol tanto quando i l m a n t e l l o fa capol ino nel centro d i u n disco 
g e r m i n a t i v o e ne l suo cerchio spuntano le p a r t i della testa. A m i s u r a che tu t to ciò 
cresce e si r iun isce , i l f u t u r o an imale si sol leva da l r i m a n e n t e de l t u o r l o ; in tanto , 
men t r e le p a r t i de l la testa, disposte da p r i n c i p i o i n c i r co lo , si avv ic inano l 'una 
a l l ' a l t r a sul t r onco , si staccano dal sacco v i t e l l i n o . Pare a l lo ra che i l p iccolo cefalopodo 
penzol i col la testa da l sacco v i t e l l i n o . 

O R D I N E S E C O N D O 

TETEABEANC IH! IATI (TETRA BRANCHIATA ) 

11 genere Nautilus, composto di poche specie, sole rappresentanti dei tetrabran-
ch ia t i nel la fauna od ie rna , d i f fer i sce i n m o d o c o s ì radica le da i d i b r a n c h i a t i , che meri ta 
d i essere elevato al g rado d i o r d i n e . T r o v i a m o la causa d i questo i so lamento nella 
s tor ia p r i m i t i v a del nos t ro g lobo , da l la quale r i su l t a che i l Nautilus è « l ' u l t i m o 
Mohicano » , r a m p o l l o g i u n t o ag l i e s t r e m i a n e l i t i d i una s t i rpe u n t empo m o l t o diffusa 
e r i ccamente dota ta . P renderemo le mosse da l Nautilus v iven te , dando p e r ò una 
occhiata r e t ro spe t t i va a i cefa lopodi foss i l i , t e t r ab ranch i a t i e d i b r a n c h i a t i . 

Se finora le pa r t i m o l l i del Nautilus pe rvenne ro d i rado nel le m a n i dei zoo tomi , 
si t r o v a spesso nel le co l l ez ion i l 'elegante conch ig l i a d i questo a n i m a l e t t o , i l cui d ia

m e t r o m i s u r a a l l ' i n c i r c a 15 c m . e che appar t iene per lo p i ù a l Nautilus pompilius. 
È a t to rc ig l i a ta a sp i ra le , e, ne l la specie d i cu i t r a t t i a m o , i n m o d o che le spire p iù 
vecchie sono coperte dal le p i ù recen t i . Gua rdando ne l la spaziosa bocca del la conchiglia 

i n t a t t a , d i co lo r b i anco -po rce l l ana con s tr iscie t rasversa l i rossiccie sul la to esterno, 
è fac i le osservare che Io spazio an t e r io re , b r i l l a n t e come la m a d r e p e r l a sul lato 
i n t e r n o , è d e l i m i t a t o p o s t e r i o r m e n t e da una parete t rasversale concava ; p e r c i ò l ' an i 
ma le è cos t re t to a v i v e r e ne l la par te t e r m i n a l e de l n i c c h i o , b reve , sebbene voluminosa 

e n o n è i n g r ado d i occuparne t u t t i i recessi, come le nos t re ch iocc io le . L a parete 
trasversale presenta ne l cen t ro u n f o r o , che i n v i t a ad una p i ù accurata ispezione della 

c a v i t à nel la quale si apre . S a r à p e r ò ind ispensab i le sezionare la conch ig l i a lungo i l 

suo asse: questa a v r à a l l o r a l 'aspet to r i p r o d o t t o da l l a nos t ra figura. V e d r e m o che, 

d i e t ro la pare te da cu i è chiusa la par te ab i ta ta d a l l ' a n i m a l e , esiste una serie d i a l t r i 
s c o m p a r t i m e n t i , che d i v i d o n o i n a l t r e t t an t e p a r t i t u t t a la sp i ra le e sono a t t raversa t i 

da u n t u b o , i l s i fone , i l qua le par te da l p r i m o f o r o . Quando conosceremo meglio 

l ' a n i m a l e e le c o n d i z i o n i specia l i i n cu i v i v e , s a r à c h i a r i t o per no i lo scopo di tali 

camere e la l o r o f o r m a z i o n e . Segu i remo nel le nostre osservaz ioni le do t te r icerche 
de l Kefe r s t e in . 
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Sezione della conchiglia del Nautilus pompilius. 
A, camera abitata; a, camere pneumatiche. 
Metà della grandezza naturale. 

N e l l ' o r d i n a m e n t o generale delle p a r t i de l c o r p o l ' a n i m a l e del Nautilus concorda 
n a t u r a l m e n t e cog l i a l t r i c e f a l o p o d i ; esso è i n f a t t i m u n i t o d i testa, i m b u t o e m a n t e l l o . 
Ma la testa n o n ha b racc ia con ventose ; le bracc ia sono foggia te a t en taco l i e pos 

sono r i t i r a r s i i n gua ine , che c i r condano l ' ape r t u r a boccale, f o r m a n d o due c i r c o l i 
concen t r i c i , i n t e r r o t t i d a l l ' i m b u t o su l la to a d d o m i n a l e . Le guaine del le due braccia 
s u p e r i o r i o t en t aco l i f o r m a n o u n l a rgo cappuccio , che r i c o p r e la testa q u a n d o l ' a n i 

male si r i t i r a nel n i cch io . Su l l a to a d d o m i n a l e l ' i m b u t o è fesso l o n g i t u d i n a l m e n t e ; 

p u ò ch iude r s i so l t an to col la r i u n i o n e d i 
queste due l a m i n e ed è p e r c i ò u n o rgano 
locomotore assai p i ù debole d i que l lo de i 
d i b r a n c h i a t i . Nel f o n d o del m a n t e l l o si 
t rovano d ' a m b o i l a t i due b r a n c h i e ; i vasi 
sanguigni c o m p r e s i f r a i l cuore e g l i o r g a n i 
r e sp i r a to r i sono c o m p l i c a t i s s i m i . L ' e s t r e 

m i t à pos te r io re è a l lunga ta e t ondeg 
giante, come Io d i m o s t r a la f o r m a del la 
camera i n cu i v i v e l ' a n i m a l e , d i cu i la 
posizione è tale, che l ' i m b u t o si t r o v a 
sulla par te convessa de l n i cch io . Bisogna 
p e r c i ò r i t enere che l ' a n i m a l e adagia i l 
ventre nel la pa r t e concava de l n i cch io , 
sebbene tale posiz ione possa parere m o l t o 
incomoda . 

I l m o d o d i v i v e r e de l n a u t i l o , che o ra si t r a t t i ene sul f o n d o de l m a r e ed o r a 
nuota a l la super f ic ie de l l ' acqua , m a l g r a d o la sua pesante conch ig l i a , r i m a n e per n o i 
un mis te ro , se n o n conosc iamo esat tamente la sua re laz ione col la casa che ab i t a ; 
pe r c iò cederemo la pa ro la a l Kefe r s t e in , i l qua le pe l p r i m o ne d à una spiegazione 

soddisfacente. 
« Tut te le conch ig l i e de i t e t r a b r a n c h i a t i hanno la par te pos te r io re , p i ù vecchia , 

divisa da una serie d i t r a m e z z i i n camere pneuma t i che . L ' a n i m a l e abi ta so l tan to la 
grande camera an t e r i o r e , che é abbastanza p r o f o n d a per concederg l i d i r i t i r a r s i c o m 
pletamente ne l f o n d o , come una ch iocc io la . Dev'essere p e r ò disteso, p e r c h è l ' o r l o de l 
mante l lo f o r m a lo s t ra to esterno de l n i cch io e questo m a r g i n e oltrepassa a lquan to 
l 'or i f ìz io de l n i c c h i o ; sul le conch ig l i e de i n a u t i l i , e a p p u n t o s u l l ' o r i f ì z i o , si vede 
sovente una s t r isc ia d i m a t e r i a o rgan ica b r u n a , la quale i nd i ca che d u r a n t e la v i t a 
l ' o r lo del m a n t e l l o era saldato al la conch ig l i a . Men t re l ' a n i m a l e che va crescendo 
abbandona a poco a poco la par te pos te r io re del n i cch io e la d i v i d e i n camere 
pneumat iche , n o n se ne r i t i r a c o m p l e t a m e n t e , m a v i lascia una so t t i le appendice 
t u b i f o r m e de l sacco del co rpo , i l s i fone . Questo s i fone p e r f o r a p e r c i ò i s ep imen t i ed 
ha, come le a l t r e p a r t i i n t e g u m e n t a l i d e l l ' a n i m a l e , la f a c o l t à d i secernere sostanza 
madreperlacea, per m o d o che nei p u n t i i n cu i i l s i fone a t t raversa la parete , questa 

presenta u n p r o l u n g a m e n t o t u b i f o r m e , d i v a r i a lunghezza, p r o d o t t o da l s i fone » . Come 
vedremo i n segui to , parecchie ch iocc io le ab i t ano so l t an to la par te a n t e r i o r e del l o r o 
nicchio e ne c h i u d o n o g l i spazi p o s t e r i o r i , p i ù a n t i c h i , med ian t e una serie d i t r a m e z z i . 
« I l n icch io de i t e t r a b r a n c h i a t i n o n si d i s t ingue so l t an to per la presenza del le conca-
meraz ion i , m a anche per la r i u n i o n e d i tu t te queste camere c o l l ' a n i m a l e , per mezzo 

del s i fone. Mer i t a i n o l t r e d i essere nota ta l 'esistenza d e l l ' a r i a ne l le concameraz ion i , 

t ra t tandos i d i a n i m a l i che v i v o n o su l f o n d o de l m a r e . O r m a i t u t t i i n a t u r a l i s t i devono 



3 0 2 Molluschi. Classe prima: Cefalopodi. — Ordine secondo: Tetrabranchiati 

esser c o n v i n t i che le concameraz ion i del Nautilus pompilius, i l quale si t ra t t iene 
genera lmente a l la p r o f o n d i t à d i 3 0 tese, sono piene d ' a r i a . I n f a t t i n o n contengono 
una goccia d 'acqua neppure negl i esemplar i e samina t i quasi f resch i . Per spiegare la 
f o r m a z i o n e d i queste camere pneuma t i che a l la p r o f o n d i t à d i 3 0 tese, equivalente ad 
una pressione i d r a u l i c a d i sei a tmosfere , bisogna conoscere u n fa t to i m p o r t a n t i s s i m o , 
i n t e rp r e t a to d iversamente fino a quest i u l t i m i t e m p i . Questo fa t to consiste nella sal
da tu ra a foggia d i ane l lo , che unisce l ' an ima le a l la sua conch ig l i a . Due grossi muscol i 
del co rpo tengono i l n a u t i l o ne l suo n i cch io , m a , a l l ' a l tezza d i quest i musco l i i l m a n 
te l lo è saldato es ternamente , t u t t o i n t o r n o , al n icch io , med ian te una s t r i sc ia sot t i le , 
la quale n o n è dest inata a t ra t tenere l ' an ima le , m a p iu t tos to ad i m p e d i r e che l 'acqua, 
p rec ip i t andos i l i be ramen te ne l l ' imbocco , pene t r i nel la par te pos ter iore del la superficie 
del man t e l l o . La par te del la superf ic ie de l co rpo giacente d i e t ro questo anel lo , secerne 
l ' a r i a che t r o v i a m o nelle concameraz ion i e l ' ane l lo impedisce che l ' a r i a sfugga f r a i l 
man t e l l o ed i l n i cch io . Quest 'ar ia compressa respinge sempre l ' a n i m a l e verso la parte 
an te r io re del n i cch io , come la chiocciola nel suo guscio, i l quale p e r c i ò cont inua ad 
a l lungars i a l l ' i m b o c c o . Le append ic i dei m u s c o l i del co rpo , come l ' ane l lo , tendono 
g rada tamente a po r t a r s i a l l ' i n n a n z i , come g i à venne d i m o s t r a t o da R é a u m u r rispetto 
ai musco l i dei m o l l u s c h i da l la conch ig l i a b i v a l v e : crescono ne l la par te anter iore e 
vengono r iassorb i te pos t e r io rmen te . Così , per esempio , ne l n i cch io del Nautilus si 
d i s t inguono beniss imo su l l ' appendice muscolare ed anel la re le s t r iscie paral le le , che 
denotano lo s v i l u p p o progress ivo de l l ' an ima le . I n questo m o d o e per effet to della 
secrezione de l l ' a r i a , i l nau t i l o si a l lon tana c o n t i n u a m e n t e d a l l ' u l t i m a parete e cresce 
i n f r e t t a , come la m a g g i o r par te del le ch iocc io le , m e n t r e i l n i cch io si a l larga alquanto 
ne l la par te an te r io re , seguendo lo s v i l u p p o d e l l ' a n i m a l e . Quasi tu t te le conchiglie 
a l te rnano i p e r i o d i del l o r o s v i l u p p o coi p e r i o d i d i r iposo e lo d i m o s t r a nel le chioc
ciole l ' ingrossamento d e l l ' i m b u t o , che si r i p r o d u c e ad i n t e r v a l l i r e g o l a r i ; sappiamo 
i n o l t r e che le chioccio le t e r ragno le n o s t r a l i crescono progress ivamente sol tanto in 
p r i m a v e r a : lo stesso poss iamo d i r e de l n a u t i l o . E q u a n d o cessa d i crescere, non 
secerne p i ù ar ia e n o n s ' i no l t r a p i ù ne l n i c c h i o ; l ' e s t r e m i t à pos te r io re del l 'animale , 
che secerne l ' a r ia negl i a l t r i p e r i o d i , f o r m a d i e t ro l ' ane l lo uno s t ra to madreperlaceo, 
d i cu i è cos t i tu i to i l t r amezzo , come si f o r m a con t i nuam en te ne l la par te del mantello 
che precede l ' ane l lo . Le pa re t i d i v i s o r i e i nd i cano cosi i pe r i od i r e g o l a r i d i r iposo del
l ' an ima le . Ma n o n posso d i r e quan te v o l t e si r i pe t ano t a l i p e r i o d i d i r i poso , c ioè una 
vo l t a a l l ' anno , come nelle chiocciole , e p e r c i ò n o n sono i n grado d i r iconoscere l 'età 

del n a u t i l o , che invece nel le ch iocc io le è ind ica ta da l n u m e r o del le pa r e t i » . 
La f o r m a z i o n e del le camere pneuma t i che d ipende dal le p a r t i p o s t e r i o r i del man

t e l l o ; i l s i fone serve a m a n t e n e r v i l ' a r i a . La p o r o s i t à del n i c c h i o d e t e r m i n a u n r i n n o 

v a m e n t o con t i nuo de l l ' a r i a contenuta nel le c o n c a m e r a z i o n i con que l la contenuta 
ne l l ' acqua . Le camere si r i e m p i o n o d ' a r i a per mezzo del s i fone , o, per meg l io dire, 

dei vasi sanguigni i m p o r t a n t i che v i d i scendono . Ne l lo stesso m o d o v iene condot to i l 

gas es t ra t to da l sangue nel la vescica na t a to r i a d i que i pesci , nei q u a l i questa non 

c o m u n i c a col l 'esofago. « I m i n t i l i » , dice i l Kefe r s t e in , « n o n possono fare a meno 
de l l ' appa ra to na t a t o r i o del le camere p n e u m a t i c h e , che i l s i fone m a n t i e n e piene d 'ar ia ; 

c i ò è d i m o s t r a t o da l f a t to che, sebbene quest i a n i m a l i v i v a n o per lo p i ù sul fondo del 
m a r e , dove si posano a l l ungando i t en taco l i come le a t t i n i e , o p p u r e s t r i sc iano, non 

saprei d i r e i n qua l m o d o , vengono spesso t r o v a t i a l l a super f i c i e del m a r e , mentre 

nuo tano con eleganza. R u m p h e Bennet t , che l i v i d e r o nuo ta re , accer tano che tengono 

le braccia a l largate f u o r i del n i c c h i o , e, r i t i r a n d o s i ne l la conch ig l i a , si affondano 



Nautilo 3 0 3 

velocemente , per cui riesce d i f f i c i l i s s i m o i m p a d r o n i r s e n e . L o stesso r i f e r i sce i l Prosch, 
fondandos i sui r agguag l i che g l i f u r o n o r i f e r i t i dai ba l en ie r i danesi , che n a v i g a r o n o 

nella parte m e r i d i o n a l e del Pac i f ico . È cer to che, senza le camere pneuma t i che che lo 
reggono su l l ' acqua , i l n a u t i l o , m u n i t o d i una conch ig l i a cos ì pesante, n o n po t r ebbe 

nuotare » . Kefers te in accerta che, se ne l la par te pos te r io re d e l l ' a n i m a l e si t r o v a una 
certa q u a n t i t à d ' a r i a sot to l ' ane l lo e v iene compressa o d espansa da l r i t i r a r s i o da l 
protenders i d e l l ' a n i m a l e , oppu re da l p r e c i p i t a r s i del sangue d e n t r o i l sacco pos te r io re 

o f u o r i del m e d e s i m o , si conosce i l mezzo con cu i l ' a n i m a l e , i l cu i peso, m e r c è le 
camere pneumat i che , è p r e s s o c h é uguale a que l l o de l l ' acqua compressa , è i n g rado , 
con un p iccolo m o v i m e n t o , d i r ende r s i i s t an taneamente p i ù leggero o p i ù pesante 
dell 'acqua compressa . 

I ragguagl i r i f e r i t i , 2 0 0 a n n i o r sono, i n t o r n o a l n a u t i l o da l med ico olandese 
Rumph nel la sua famosa col lez ione del le r a r i t à d i A m b o i n a , f u r o n o appena c o m p l e t a t i 
dai p iù recent i . I l R u m p h scr ive i n p r o p o s i t o quan to segue: « Men t re nuo ta su l l ' acqua 
questa chiocciola a l lunga la testa con t u t t i i t en tacol i (b racc ia ) e l i a l l a rga , per m o d o 
che la sp i ra pos te r io re sporge da l la s u p e r f ì c i e de l l ' acqua . Ma q u a n d o s t r i sc ia sul 
fondo è capovol ta , t iene i t en taco l i r i v o l t i a l l ' i n s ù , appoggia la testa e le bracc ia sul 
fondo e procede abbastanza r a p i d a m e n t e . Per lo p i ù sta i n f o n d o al m a r e e t a lo r a 
penetra nelle ceste de i pescator i . A l l o r c h é , dopo una burrasca , i l m a r e t o r n a a c a l 
marsi , si vedono queste conch ig l i e nuo ta r e a f r o t t e su l l ' acqua , d i m o s t r a n d o che anche 
sul fondo si raccolgono i n b r a n c h i n u m e r o s i . Si t r o v a n o i n t u t t i i m a r i del le Molucche 
ed i n t o r n o ai g r u p p i d ' isole g iacen t i d i n a n z i a Batav ia ed a Giava, dove è faci le r i n 

tracciare le conch ig l i e vuote . Le conch ig l i e ab i ta te d a l l ' a n i m a l e sono ra re , salvo quel le 
che penetrano nel le ceste dei pesca tor i . Questa conch ig l i a è c o m m e s t i b i l e , come a l t r i 
an imal i m a r i n i , m a la sua carne è d u r a e d i f f i c i l e da d i g e r i r e » . 

I l R u m p h descrive i n o l t r e le m a n i p o l a z i o n i con cu i si stacca da l la conch ig l i a lo 

strato esterno, pe rvenendo f ino a l lo s t ra to madreper laceo , per t r a s f o r m a r l a i n u n 
bicchiere abbastanza be l lo , m a i n c o m o d o , che si p u ò a m m i r a r e sovente nel le vecchie 
collezioni e nel le raccol te d i ogge t t i r a r i . « Le conchig l ie ben r i p u l i t e vengono tagl ia te 
pos ter iormente , per m o d o che r i m a n g o n o v i s i b i l i le 4 o 5 u l t i m e camere . Poi si stac
cano affat to le 3 o 4 camere seguenti e si scolpisce ne l la sp i ra i n t e r n a u n e lme t to 
aperto. La par te esterna è adorna d i f i gu re scolpi te d ' ogn i sor ta , spa lmata con u n 

miscuglio compos to di . po lvere d i ca rbone , cera ed o l i o , a f f i n c h è sp icch ino i n nero » . 
I na tu ra l i s t i che presero par te al la spediz ione del Challenger raccolsero u n 

Nautilus pompilius v i v o ne l l ' i so l a M a t u k u , appar tenente al g r u p p o delle F i g i , es t raen-
dolo dalla p r o f o n d i t à d i c i rca 5 7 0 m . A b b i a m o , i n t o r n o a questa ca t tu ra , i r agguag l i 
seguenti: « F u l ' un ico esemplare pescato col la draga i n t u t t o i l v i agg io . Era u n a n i 

maletto v ivac i s s imo , m a forse u n po ' m e n o d i q u a n t o lo sarebbe stato se Io avessimo 
estratto da una p r o f o n d i t à m i n o r e , p e r c h è l ' i m p r o v v i s o c a m b i a m e n t o d i pressione 
aveva pregiudica to senza d u b b i o i l suo benessere. C i o n o n d i m e n o , nuo tava c i r c o l a r 

mente i n una conch ig l i a p ia t t a i n cu i lo a v e v a m o col loca to , p rocedendo a l l ' i n d i e t r o , 
come t u t t i i ce fa lopod i . Una par te de l la conch ig l i a sporgeva da l l ' acqua , a p p u n t o come 
dice i l R u m p h ; i l suo p iano p r i n c i p a l e era co l loca to v e r t i c a l m e n t e , l ' i m b o c c o r i v o l t o 
in al to. L ' a n i m a l e non pareva i n g rado d i t u f f a r s i sot t ' acqua, e, s iccome la conch ig l i a 
ne sporgeva col la par te super io re , era ch i a ro che i suoi gas i n t e r n i si e rano d i l a t a t i 

i n seguito a l la d i m i n u z i o n e d i pressione. I l Nautilus nuo tava l en tamen te a l l ' i n d i e t r o , 
a scatti , e l 'acqua, spinta i n basso d a l l ' i m b u t o , faceva g i r a r e , ad o g n i scatto, la c o n 

chiglia sul p r o p r i o asse t rasversale , so l l evandola i n g r a n par te da l l ' a cqua . A l p i ù 
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l i eve conta t to i l Nautilus spiccava u n sal to, facendo spruzzare con m a g g i o r forza 
l ' acqua d a l l ' i m b u t o . Sui l a t i del cappuccio cutaneo, che r i c o p r e la testa e chiude 
a f fa t to l ' i m b o c c o del la conch ig l i a , quando l ' an ima le v i si è r i t i r a t o , si osservava f ac i l 
men te i l m o v i m e n t o pulsante , regolare , de l la piega de l m a n t e l l o , che chiude la cav i t à 
r e s p i r a t o r i a , m e n t r e l ' an ima le assorbiva l 'acqua r e sp i rando , pe r emet te r la poscia 
d a l l ' i m b u t o . Nuo tando i l Nautilus d is tende le braccia a guisa d i ragg i i n t o r n o alla 
testa, come i ten tacol i d e l l ' a t t i n i a , m a ogni paio d i braccia ha una d i rez ione diversa 
e d e t e r m i n a t a , che n o n si m o d i f i c a a f fa t to . Queste numerose braccia , che spuntano 
da l la testa, f o r m a n d o con questa g l i ango l i p i ù d ive r s i , m a cos tant i , sono la par t ico
l a r i t à p i ù cara t te r i s t ica che si possa osservare ne l Nautilus v i v o . Due braccia erano 
distese d i r e t t amen te i n basso; a l t re q u a t t r o , col locate d i n a n z i e d i e t ro g l i occhi , si 
a l lungavano o b l i q u a m e n t e a l l ' i n f u o r i , due a l l ' i n n a n z i e due a l l ' i n d i e t r o , forse per 
proteggere g l i o r g a n i v i s i v i . G l i i n d i g e n i pescano abbastanza sovente quest i an imal i 
e l i regalano ai l o r o capi , che se ne c ibano » ( 1 ) . 

(1) « I molluschi italiani si possono classificare 
nel modo seguente: 

« Corpo con capo ben distinto e due grandi 
occhi laterali con bracci disposti circolarmente 
nel contorno della bocca e piede posato a modo 
di imbuto (Cefalopodi). 

« Corpo con capo ben distinto, con occhi rudi
mentali e con due grandi pinne in forma di al i ; 
sessi r iuni t i (Pteropodi). 

« Corpo con capo più o meno distinto, con 
lingua, apparato dentale, mantello indiviso, che 

secerne un nicchio discoide o avvolto a spira 
(Gasteropodi). 

« Corpo senza capo distinto e senza occhi, con 
ci r r i protrattili, con lingua e armatura boccale, 
piede trilobato e conchiglia tubiforme, aperta alle 
due estremità; sessi separati (Scafopodi). 

n Corpo senza capo distinto, con mantello bilo
bato a valva destra e sinistra collegati da un lega
mento dorsale con doppie lamine branchiali, per 
lo più a sessi separati (Lamellibranchiati). 

C E P H A L O P O D A 
DIBRANCHIATA 

OTTOPODI 

Cefalopodi . 
Otto braccia; occhi fìssi ai tegumenti ed incapaci di \ 

rotazione; senza ossicino dorsale mediano; senza nata- f 
toie nè membrana boccale; ventose non peduncolate e ( 
senza cercine corneo. > 

Dieci braccia; occhi liberi nella loro orbita; un ossi- ^ 
cino dorsale mediano; con natatoie e membrana boccale; 
ventose peduncolate, con un cercine corneo. 

Ottopodi. 
Un solo ordine di ventose su ciascun braccio 

Apparecchio di resistenza carnoso 
Femmine 

Sottord. I : Ottopodi. 

Sottord. I I : Decapodi. 

Fam. l a : Eledonidi. 

Due o tre 
ordini di ventose 

su 
ciascun braccio. 

Apparecchio 
di resistenza 
cartilagineo. 

senza conchiglia S 
Femmine ) 

con conchiglia \ 

DECAPODI 

Conchiglia cornea 
fibrosa 

(Condrofori) 

Decapodi . 

Occhi a cornea largamente aperta, 
e col cristallino in contatto immediato 
coll'acqua del mare (Oligopsidi) 

\ Occhi a cornea intiera (Myopsidi) 

Conchiglia calcare (Sepiofori) 

2 a : Ottopodidi. 

3a: Tremottopodidi. 

4a: Argonautidi. 

Cranchiidi. 
Chirotetitidi. 
Onicoteutidi. 
Ommastrefidi. 

^ Sepiolidi. 
} Loliginidi. 

Sepiidi. 

« Molti cefalopodi fanno parte dell'alimenta
zione dell'uomo; gli antichi ne erano molto ghiotti 
e questa predilezione particolare pei nostri ani
maletti persiste tuttora sulle coste italiane e su 
quelle della Grecia, della Francia e dell'Algeria. 

L'osserviamo inoltre al Cile, nel Brasile, lungo 
le Antille, in Cina, al Giappone e in altri paesi. 
Si attribuivano in passato virtù speciali alla carne 
dei cefalopodi; oggidì costituisce semplicemente 
un cibo piuttosto coriaceo e poco nutr iente». 
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Le poche specie conosciute de l genere Nautilus spe t tano a i m a r i t r o p i c a l i . Ma , 

an t icamente , nei p r i m i p e r i o d i geologic i de l l a cos iddet ta f o r m a z i o n e s i l u r i a n a e m o l t o 
p iù t a r d i , f i n dopo l 'epoca dal la quale p r o v e n g o n o i g r a n d i depos i t i c a r b o n i f e r i , i 

n a u t i l i d o m i n a v a n o i n m o d o assoluto f r a i ce fa lopod i ed e rano r app re sen t a t i da s v a -

r ia t i ss ime f o r m e , i l cu i n u m e r o supera d i m o l t o que l lo del le specie o d i e r n e d i questa 
classe d i a n i m a l i . F u r o n o descr i t te c i r ca 1 6 0 0 specie d i n a u t i l i f o s s i l i . 

G L A S S E S E C O N D A 

G-ASTBOPODI (G-ASTROPODA) 

Eccoci dinanzi il tipo della lentezza e della noia sospettosa, un animale panciuto, 
che striscia con fa t ica su l l ' addome p i a t t o ; po r t a sul dorso u n n icch io a s i m m e t r i c o a 
spire e den t ro a questo u n sacco in tes t ina le . Chi p ropende al m i s t i c i s m o na tu ra l e p u ò 
t rovare , come Gustavo Carus, « q u a l c h e cosa d i m i s t i c o ne l la lenta anda tu ra de l le 
chiocciole » e c i tare Goethe, i l qua le fa d i r e a M e f ì s t o f e l e sul B l o c k s b e r g : 

« La chiocciola venir strisciando vedi, 
E intorno intorno palpeggiar col muso; 
Essa già mi sentì; nè se i l volessi 
Tenermi qui oggimai potrei nascosto ». 

Ma per noi la chiocciola non deve essere altro che il rappresentante tutt'altro che 
misterioso e genera lmente conosc iu to , d i una classe d i a n i m a l i superata so l tan to 
dagli inset t i ne l la v a r i e t à del le f o r m e e ne l n u m e r o del le specie, la quale si d i s t ingue 
nel grande ciclo de i m o l l u s c h i per un complesso d i ca ra t t e r i special i e ben d e t e r m i 
nat i . La chiocciola ha una ve ra faccia . I l dono de l la v is ta suppone l 'esistenza d i una 
testa; essendo m u n i t e d i u n a testa p i ù o m e n o d i s t in t a , le ch ioccio le presero i l n o m e 
di C E F A L O F O R I (Cephalophora). I n c i ò , come g i à s app iamo , concordano co i ce fa lo 
podi , le cui braccia cos t i tu iscono t u t t a v i a u n cara t tere a f fa t to speciale. Ma l 'esistenza 
della testa ha u n ' i m p o r t a n z a pa r t i co la re per le nos t re ch iocc io le , come r i s u l t a d a l 
confronto anche super f ic ia le co l l ' ab i t an te d i una conch ig l i a b i v a l v e quals ias i , ne l 
quale invano ce rch iamo la testa e che p e r c i ò occupa u n posto m o l t o i n f e r i o r e e p r e 
senta mani fes taz ion i v i t a l i assai m e n o estese. Anche l ' anda tu ra delle chiocciole è m o l t o 
caratteristica. C a m m i n a n o appogg iandos i sopra una super f ic ie p ia t t a , c h i a m a t a c o n 
venzionalmente piede, ma che i n r e a l t à è u n disco muscola re a l l u n g a t o , i l quale ne l le 
limaccie acquista p i ù ancora che n o n nelle chiocciole l 'aspetto d i u n v e n t r e e p r o c a c c i ò 
a questi a n i m a l i i l n o m e d i G A S T R O P O D I (Gastropoda). Sebbene i m o v i m e n t i esegui t i 

per mezzo d i ques t 'o rgano i n complesso s iano l e n t i s s i m i , presentano, ad o g n i m o d o , 
divers i g rad i d i l en tezza : quan to è p i ù l ungo e s t r e t to i l piede, p i ù r a p i d o è i l m o v i 
mento e viceversa. I m u s c o l i che f o r m a n o i l piede sco r rono per la m a g g i o r pa r t e 

long i tud ina lmente . Facendo s t r i sc ia re una ch iocc io la sopra u n v e t r o , si vede « che 
l ' animale , per una successione d i i n n a l z a m e n t i e d i abbassament i o n d u l a t i , che si 

propagano sulla suola, da l l a coda a l la testa, e, come dice S w a m m e r d a m , r a s somig l i ano 

alle onde del mare , procede con g rande r e g o l a r i t à , i n d i c a n d o , come la l u m a c a , i l suo 

passaggio con una str iscia argentea , p r o d o t t a da l la sostanza v isc ida che secerne, per 

'20. — BREHM, Animali, Voi. X. 
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rendere p i ù l i sc io e m e n o malagevole i l suo c a m m i n o . Chi n o n ha osservato la ch ioc
ciola nel le sue passeggiate? I gas t ropod i acqua io l i si m u o v o n o prec isamente nel lo 
stesso m o d o , sia che v i agg ino sul f o n d o del m a r e , o si a r r a m p i c h i n o sul le pare t i sco
scese del le rocce, oppu re si agg i r i no nel le l o r o c a v i t à , f r a le alghe ed i cora l l i » 
( Johns ton) . Nei gas t ropod i n o s t r a l i , t e r r a g n o l i ed acqua io l i , osserv iamo i n o l t r e che 
i l mantello, o rgano i m p o r t a n t i s s i m o per t u t t i i m o l l u s c h i i n d i s t i n t a m e n t e , presenta, 
ne l la classe d i cu i t r a t t i a m o , ca ra t t e r i specia l i . N o n è m a i chiuso sul lato addomina le , 
sia che f o r m i a n t e r i o r m e n t e una piega p r o f o n d a , che p u ò estendersi sul la testa a guisa 
d i co l la re e t e r m i n a r e ne l la par te pos te r iore i n una sor ta d i sacco ven t ra le , che 
serve a contenere una buona par te de l l ' i n t e s t i no , sia che n o n si d i s t ingua dal r i v e s t i 
m e n t o generale del co rpo , come nel la m a g g i o r par te del le l imacc ie . 

Se la testa e le p a r t i annesse, g l i occh i , per esempio, i n certe s u d d i v i s i o n i i n f e 
r i o r i sono r i d o t t e a l pun to da non po te rs i quas i p i ù r iconoscere come p a r t i d is t in te 
del co rpo , oppure mancano a f fa t to , n o n sono m i n o r i le d i f fe renze che si osservano 
ne l la s t r u t t u r a deg l i o r g a n i i n t e r n i , d i f fe renze che non esistono ne l l a classe p i ù elevata 
de i ce fa lopodi , n è i n quel le de i m o l l u s c h i b i v a l v i . Le m a g g i o r i v a r i a z i o n i c i sono p r e 
sentate dal la l ingua , da l t ubo in tes t ina le , dal l 'esofago e dag l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i 
sempre m o l t o s v i l u p p a t i . Queste n u m e r o s e d i f fe renze d i s t r u t t u r a c i interessano pei 
l o ro r a p p o r t i col le t r a s f o r m a z i o n i de l la f o r m a esterna e sono p e r c i ò i n re laz ione coi 
m u t a m e n t i d i d i m o r a e d i a b i t u d i n i . I l g r u p p o del le chiocciole consta, per la maggior 
par te , d i f o r m e acquat iche, f r a cu i p r e d o m i n a n o le specie m a r i n e . Questi a n i m a l e t t i 
popo lano i l m a r e i n tu t te le sue zone, da l l i m i t e de l f lusso f i n o al le g r a n d i p r o f o n d i t à 
del l a rgo . F r a i gas t ropodi m a r i n i , nessuno si è inna lza to al d i sopra del la respirazione 
b ranch ia le . Le specie i n cu i la resp i raz ione è p o l m o n a r e ab i tano le acque do l c i e la 
t e r r a f e r m a ; i n questa numerosa d iv i s ione s i è d i m o s t r a t a p i ù che a l t rove la grande 
a t t i t u d i n e d i ada t t amen to , che d is t ingue t u t t i g l i a n i m a l i i n generale e certe classi d i 
a n i m a l i i n pa r t i co l a r e . Per questo r i g u a r d o i gas t ropod i sono sa l i t i p i ù i n a l to dei 
ce fa lopodi , i q u a l i f i n dal le epoche p i ù r em o te d i cu i a b b i a m o no t i z i e del la l o r o c o m 
parsa, hanno fa t to finora poch i progress i ne l la l o r o o rgan izzaz ione . I gas t ropod i , p e r ò , 
n o n fecero u n ve ro e reale progresso, c i o è uno s v i l u p p o in t e l l e t tua le para l l e lo allo 
s v i l u p p o fisico, d e t e r m i n a t o da l la resp i raz ione aerea. I gas t ropod i t e r r a g n o l i nos t ra l i 
sono a u n d i presso l i m i t a t i quan to le specie r i m a s t e f ede l i a l l ' e l emen to salato. 

T r a t t e r e m o p i ù t a r d i d e l l ' u t i l i t à e de i d a n n i a r r e c a t i da i g a s t r o p o d i , delle i n i m i 
cizie che essi hanno per a l t r i a n i m a l i e v i a d i cendo . Ma, per r ende r s i conto del la loro 
s t r u t t u r a , bisogna esaminarne anz i t u t t o la conch ig l i a . A b b i a m o g i à de t to che le con
chig l ie d i t u t t i i m o l l u s c h i n o n si possono paragonare col le ossa de i v e r t e b r a t i , p o i c h é , 
d e r i v a n d o sempl i cemen te da una secrezione, f o r m a n o una massa p r i v a d i v i t a . Non 
tu t te le conchig l ie constano p e r ò so l tan to d i sostanze ino rgan iche , m a hanno u n f o n 

damen to a n i m a l e , come è fac i le r iconoscere i n due m o d i . Osservando al microscopio 
alcune uova d i chiocciole o d i m o l l u s c h i b i v a l v i i n v i a d i s v i l u p p o , si vedono anzi tu t to 

le conchig l ie , rappresenta te da espansioni cutanee, p i e g h e v o l i , che si staccano progres

s ivamente da l m a n t e l l o . L o s t r a to supe r io re f o r m a l ' e p i d e r m i d e , che i n mol t i s s ime 

conch ig l i e si logora al p i ù l ieve s f r e g a m e n t o , m a che i n u n g r u p p o d i gas t ropod i e d i 
c o n c h i f e r i , come per esempio nel le nos t re conch ig l i e b i v a l v i , fluviali, è m o l t o spic

cata, a l m e n o su i m a r g i n i . L o s t ra to sot tos tante a l l ' e p i d e r m i d e consta d i piccole c a v i t à 

che si r i e m p i o n o a poco a poco d i ca rbona to d i ca lce ; p e r c i ò , i n conseguenza di 

questo processo di f o r m a z i o n e , q u a n d o le c a v i t à sono p iene d i c a rbona to d i calce, le 

p a r t i p i ù s o t t i l i deg l i s t r a t i i n t e r n i si p resentano i n f o r m a d i c o r p i c i n i p r i s m a t i c i o 
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r o m b o i d a l i . L ' e p i d e r m i d e super io re si f o r m a so l t an to sui m a r g i n i l i b e r i de l m a n t e l l o ; 
ma, q u a n d o sul r i m a n e n t e del la super f ic ie del m a n t e l l o si estende uno s t ra to ce l lu la re 
calcareo, si f o r m a u n ' a l t r a e p i d e r m i d e , per cu i la conch ig l i a c o n t i n u a ad ingrossare 

ed a c o m p l e t a r s i . Siccome i c o l o r i de l la c o n c h i g l i a sono con tenu t i ne l la par te es terna 
dello s t ra to calcareo e vengono p r o d o t t i da l m a r g i n e de l m a n t e l l o , ne r i su l t a che le 

conchigl ie guaste possono essere r i a cco 
modate da l l a par te i n t e r n a , m a sempre 
imper fe t t amen te , per m o d o che i p u n t i 
res taurat i r i m a n g o n o sempre i n c o l o r i . È 
facile pra t icare questo e spe r imen to sopra 
una chiocciola comune , senza danneg 
giar la a f fa t to . 

L ' a l t r o mezzo che poss iamo adoperare 
per r iconoscere la base a n i m a l e del la c o n 
chigl ia dei m o l l u s c h i è p i ù sempl ice . Basta 
collocare i n u n acido a l lunga to u n f r a m 
mento d i conch ig l i a , per vedere g l i e le
ment i calcarei sc iog l ie rs i , m e n t r e r i m a n e 
invar ia ta la par te o rgan ica . Si vede a l l o r a 
che la conch ig l i a acquis ta la sua f o r m a 
speciale da l la massa o rgan ica e n o n dag l i 
e lementi calcarei . Se le c a v i t à e le m e m -
branelle i n cu i si depone i l ca rbona to d i 
calce sono m o l t o s o t t i l i , le conchig l ie 
acquistano uno sp lendore d i m a d r e p e r l a 
iridescente. « Se queste conch ig l i e si d e 
c o m p o n g o n o » , dice i l Gray , « si d i v i d o n o 
in so t t i l i squamet te f o g l i f o r m i d i co lo r 
g r ig io -pe r l a con r i f less i a rgen te i . I Cinesi adoperano come argento nel le l o r o p i t t u r e 
al l 'acquerel lo t a l i par t ice l le de l la conch ig l i a de l la p lacuna . Io stesso adopera i con 
o t t i m i r i s u l t a t i per d ip inge re cer t i pesci, questa p o l v e r e d ' a rgen to , che i l Reeves aveva 
portato i n I n g h i l t e r r a . N o n è cosi l uc ida come le lastre d ' a rgen to po lve r i zza t e , 
ma ha i l g rande van tagg io d i n o n a l t e ra r s i a l con ta t to d e l l ' a r i a » . 

La conchigl ia d i t u t t i i m o l l u s c h i consta p r i n c i p a l m e n t e d i ca rbona to d i calce; 
nelle chiocciole e ne i conch i f e r i n o s t r a l i questa sostanza v i si t r o v a nel la p r o p o r z i o n e 
del 92 e pe r f ino del 98 per 100, m e n t r e la sostanza organ ica g iunge appena al */ ? pe r 
100 e p u ò a r r i v a r e t u t t ' a l p i ù a l 5 per cento, secondo le specie e secondo le p r o p r i e t à 
del t e r reno . 

I n v i t o o ra i l l e t to re a prendere i n m a n o una conch ig l i a d i una grossa ch iocc io la 
nostrale, per f a m i g l i a r i z z a r s i con questo p r o d o t t o na tu ra l e ed acquis tare le c o g n i z i o n i 
necessarie per fa rs i un ' idea del la s t r u t t u r a ca ra t t e r i s t i ca de l bucc ino onda to , d i cu i 

r a f f i g u r i a m o nel lesto la conch ig l i a sezionata. Col locando questa conch ig l i a col la 
punta r i v o l t a verso l 'osservatore , a b b i a m o a destra i l m a r g i n e a f f i l a t o e r i g o n f i o d e l 
l ' imbocco . Se invece ne v o l g i a m o la p u n t a i n a l to e l ' i m b o c c o verso d i n o i , v e d i a m o 

le spire scorrere da destra a s in i s t r a . Le conch ig l i e d i t a l sor ta p r e n d o n o i l n o m e d i 
destrorse; le a l t re , d i cui le sp i re sono r i v o l t e a s i n i s t r a , si c h i a m a n o s in i s t ro r se . 
Quasi tu t te le conchigl ie a sp i ra le sono des t rorse ; m a una sola e medes ima specie 

p u ò presentare esempla r i fogg ia t i d ive r samen te , come se ne i n c o n t r a n o spesso nel la 

Sezione della conchiglia del Buccino ondato 
(Buccinum nudatimi). Grand, naturale. 
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chiocc io la comune . I r a c c o g l i t o r i d i conchigl ie vanno pazzi per queste eccezioni e 
Johns ton , nel la sua i n t r o d u z i o n e al la conchio logia , r i f e r i sce u n grazioso aneddoto i n 
p ropos i to . I l suo amico Pra t t conosceva u n na tu ra l i s t a f rancese , che si a f f a t i c ò per 
m o l t o t empo a cercare una covata d i chiocciole a n o r m a l i , onde vender le a caro 
prezzo ai co l l ez ion i s t i . U n be l g i o r n o r i u s c ì a p r o c u r a r s i due i n d i v i d u i a n o m a l i , v i v i , 
che g l i r ega la rono una numerosa figliolanza, i cu i m e m b r i avevano t u t t i le spire 
r i v o l t e i n senso inverso , a s in i s t ra , essendo r i v o l u z i o n a r i fin da l lo stato embr iona le . 

« Sopra 20 .000 chiocciole c o m u n i (Helix pomatia), d i cu i sia possibile i l con
t r o l l o , essendo quest i m o l l u s c h i cons ide ra t i come u n c ibo squis i to ne l la Germania 
m e r i d i o n a l e , n e l l ' A u s t r i a e nel la F ranc ia , per lo meno nel la va l le del Rodano , s ' i n 
con t r a una sola ch iocc io la s in i s t ro rsa , che i Viennes i c h i a m a n o « Re del le chiocciole » 
ed acquis tano a caro prezzo. Nei re d i t a l sor ta l ' ape r tu ra sessuale si t r o v a a s inis t ra , 
sotto i l tentacolo , i l f o r o r e s p i r a t o r i o a s in i s t r a , sot to la conch ig l i a , presso l 'ano e i l 
p o r o renale » . « Disgraz ia tamente » , con t i nua S i m r o t h , c o n f u t a n d o i ragguagl i r i f e r i t i 
da l Pra t t , « n o n è ancora d i m o s t r a t o che queste a n o r m a l i t à si e r ed i t i no , n è che si 
possa p r o d u r r e una razza d i chiocciole s in i s t rorse accoppiando due re d i chiocciole. 
La na tu ra ha r i so l t o la quest ione r i spe t to al le c lausi l ie , p o i c h é ne l la T rans i lvan ia la 
stessa specie produce i n d i v i d u i des t ro rs i ed i n d i v i d u i s i n i s t r o r s i , i so l a t i p e r ò i n certe 
v a l l i special i . G l i a n t i c h i I n d i a n i , a d o r a t o r i d i B r a h m a , rappresen tavano i l l o ro Dio 
(creatore e conservatore del m o n d o ) , con q u a t t r o braccia , p o r t a n d o con u n braccio !a 
conch ig l i a sacra, che è una Turbinella pyrum o T. rapa s in i s t ro rsa . G l i esemplar i 
d i questa specie, o p p o r t u n a m e n t e l a v o r a t i , s i vendono ancora ad u n prezzo assai 
conveniente . Ne l 1 8 8 2 u n i n d i v i d u o m o l t o devoto ne a c q u i s t ò uno a Calcutta , pagan
do lo 5 5 0 l i r e » . L a Turbinella pyrum e la T. rapa sono m o l t o pregiate dag l i I nd i an i , 
anche se destrorse. Colle l o r o conchig l ie si f a n n o b racc ia l e t t i ed a n e l l i , i q u a l i , dopo 
la m o r t e del la persona che l i p o r t a v a , vengono ge t ta t i i n u n fiume sacro e n o n devono 
p i ù essere r acco l t i da nessuno. 

Nel la bocca che VHelix pomatia r i v o l g e verso d i n o i , d i s t i n g u i a m o i l margine 
boccale o pe r i s toma , che g i r a i n t o r n o a l l ' o r i f i z i o e si d i v i d e i n due p a r t i : una esterna, 
ch iama ta l abb ro esterno o des t ro , ed una i n t e r n a , ch iamata l a b b r o i n t e r n o . Nel nostro 
caso queste l abbra non sono a f fa t to i n t e r r o t t e ed una cu rva del l a b b r o i n t e r n o r icopre 
l ' o m b e l l i c o , che i n m o l t i s s i m e conch ig l i e r i m a n e aper to . T u t t i g l i a n f r a t t i , col locat i al 
d i sopra d e l l ' o m b e l l i c o , f o r m a n o i l complesso del la sp i r a . Nel la ch iocc io la comune 
sono c o s ì fitti, che, segando la conch ig l i a dal p i leo verso la bocca, si vede u n vero asse 
o perno , ch i ama to c o l u m e l l a , i l quale f o r m a , se g l i a n f r a t t i n o n si toccano, una scala a 
ch iocc io la . La chiocciola c o m u n e e le numerose f o r m e a f f i n i p r o v v e d o n o i l o r o nicchi 
d i u n coperch io , so l tan to d u r a n t e i l l e ta rgo i n v e r n a l e . Per vedere u n coperchio per
manen te , se s i amo l o n t a n i da l mare , d o b b i a m o p r o v v e d e r c i d i una pa lud ina (Palu
dina). Questa specie presenta sul dorso del piede u n disco corneo , che invece è 
calcareo i n m o l t i a l t r i ga s t ropod i , nel quale si osservano, come sul le conchig l ie , gl i 

accresc iment i a n n u a l i . Martens dice che, nei p u n t i i n cu i l ' acqua e l ' a r i a si scacciano 

a v icenda , l ' operco lo pe rmet t e a l l ' a n i m a l e d i r i t i r a r s i ne l suo guscio impene t rab i le 

a l l ' acqua , dove si ch iude e rme t i camen te , sospende o g n i a t t i v i t à ed aspetta t emp i più 
f a v o r e v o l i , g iovandos i d e l l ' u m i d i t à che v i è con tenu ta . T u t t i i ga s t ropod i p r o p r i i delle 
spiagge sono m u n i t i d i u n ope rco lo . 

La bellezza del le conch ig l ie e l 'e leganza de i l o r o c o l o r i c i spiegano la smania di 

f a rne c o l l e z i o n i , che f u i n voga nel secolo X V I I I . Ma fin da que i t e m p i i l K l e i n , famoso 

avve r sa r i o d i L i n n e o , segretar io c iv ico a K ò n i g s b e r g , s t igmat i zzava la poca in te l l igenza 
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di quest i d i l e t t a n t i . « Quasi t u t t i » , egl i dice, « si r a l l e g r a n o senza d i s c e r n i m e n t o 
(sine philosophia) d e l l ' i n c r e d i b i l e v a r i e t à del le conch ig l i e , se ne se rvono per t r a s t u l 
larsi e le des iderano, come i ragazzi des iderano le noc i ed i r i c c h i i g i o i e l l i . Poch i s 

s imi le cons iderano da l pun to d i vis ta de l la s to r i a na tu r a l e . Chi fa le cose p i ù a m o d o , 

met te , come g l i Olandesi , alle sue conchig l ie u n ca r tonc ino con u n n o m e p o m p o s o : 

tu t t i i co l l ez ion i s t i d i conchig l ie i nd ie t r egg iano d i n a n z i a l le d i f f i c o l t à d i una descr iz ione , 
p e r c h è que i n a t u r a l i s t i v o l g a r i (vulgares philosophi), n o n sono i n g rado d i r i p r o d u r r e 

con parole acconcie le v a r i e t à d i f o r m a e d i c o l o r i che d i s t i n g u o n o le conch ig l i e » . 
È assai p iù d i f f i c i l e ancora r iconoscere le d i f fe renze ca ra t te r i s t i che del le s ingole specie. 
Senza rag ione si creano sempre n u o v e specie, e si r i sca ldano i cavo l i g i à cuc ina t i 

tante vo l t e . I l degniss imo K l e i n po t rebbe sfogare anche oggi la sua i r a c o n t r o i 

c lassif icatori d i specie nuove . 

O R D I N E P R I M O 

PTEROPODI (PTEROPODA) 

Se gli abitanti dei paesi interni collegano alla parola « chiocciola » l'immagine di 
un mol lusco s t r i sc iante sopra una larga suola e m u n i t o d i una testa d i s t i n t a , da 
quanto abb iamo det to precedentemente n o i s i amo p e r ò p r e p a r a t i a m o d i f i c a r e questo 
concetto, dedot to dal le cosiddet te f o r m e t i p i che . Sapp iamo che i l regno a n i m a l e e le 
sue diverse d i v i s i o n i n o n sono f a t t i secondo u n p iano p r e s t ab i l i t o , m a , per r a g g i u n 
gere i l l o ro s v i l u p p o o d i e r n o , passarono per u n g r a n n u m e r o d i t r a n s i z i o n i ; p e r c i ò 
spetta a l l 'osservatore , assecondato da l p r o p r i o d i s c e r n i m e n t o , d i scegliere i n que l l a 

v a r i e t à d i f o r m e i l g rado d i s v i l u p p o da cu i v u o l o t tenere certe p a r t i c o l a r i t à , che 
bastino a cara t te r izzare le d i v i s i o n i m a g g i o r i , per esempio le classi, m e n t r e i n r e a l t à 
nulla è stabile e le eccezioni pa iono tan to numerose quan to le regole . 

I cosiddet t i P T E R O P O D I , c h i a m a t i da l B r o n n « l imacc ie s t r i sc ian t i con testa, t e n t a 

coli , piede, b ranch ie e spesso anche m a n t e l l o a l lo s la to r u d i m e n t a l e » , f o r m a n o 
appunto un'eccezione nega t iva alla regola . Chi n o n pensa a l co l te l lo senza l a m a , a 
cui mancava i l m a n i c o ? Se i m m a g i n i a m o la testa del le ch iocc io le come u n a par te 
sporgente da l co rpo , cara t ter izzata da l l a bocca, dal le l abb ra , da i t en taco l i e dag l i 
occhi, e spesso sostenuta da u n co l l o , non poss iamo a t t r i b u i r l a ce r t amente a l l ' o r d i n e 
di cui d i s c o r r i a m o . L a sola a p e r t u r a boccale ind ica i l pun to da cu i doveva p a r t i r e la 
testa. Anche 2 o 4 tentacol i i m p e r f e t t i c i a iu tano ad o r i e n t a r c i . U n c o n f r o n t o accura to 
fatto f r a g l i o rgan i i n t e r n i d i ques t ' o rd ine e q u e l l i che po r t ano lo stesso n o m e neg l i 
a l t r i , d i m o s t r a o v u n q u e le concomi t anze cerca te ; ma af fa t to nuove sono le a p p e n d i c i 

laterali foggiate ad a l i od a p inne , che o ra si osservano nel la par te p i ù a n t e r i o r e de l 
corpo ed ora u n p o ' p i ù i n d i e t r o , ne l l a reg ione co r r i sponden te , per i m p o r t a n z a , a l 
collo e per l o c a l i t à al le p a r t i l a t e r a l i del piede del le a l t re ch iocc io le . Sono l o b i cu tane i 
so t t i l i , percors i da fibre m u s c o l a r i che s ' i nc roc iano e possono sol levars i ed abbassarsi 

rapidamente , come le a l i del le f a r f a l l e . Grazie a questa p a r t i c o l a r i t à , i pescatori de l 
Mediterraneo d à n n o a i n o s t r i a n i m a l e t t i i l n o m e d i « Fa r f a l l e d i m a r e » . 

Per comple ta re i ca ra t t e r i genera l i de i p t e r o p o d i agg iungeremo ancora che essi 

sono s t re t tamente a f f i n i al le ch iocc io le e r m a f r o d i t e , per la s t r u t t u r a dei l o r o o r g a n i 
r i p r o d u t t o r i e che la f r a g i l i t à del c o r p o e la presenza del le p i n n e l i deno tano come 
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a n i m a l i d ' a l to m a r e . T r a t t e r e m o p i ù t a r d i del le l o r o a b i t u d i n i , descr ivendo le singole 
specie. Come per g l i e t e ropod i , segu i remo p r i n c i p a l m e n t e e spesso anche testualmente 

i l Gegenbaur. 

Hyalea tridentata. Grandezza naturale. 

La f a m i g l i a del le J A L E A C E E è cara t te r izza ta da due p inne divise l ' una da l l ' a l t ra 

f i n o a l la base, le q u a l i , col la par te i n f e r i o r e de l m a r g i n e esterno, sono saldate al lubo 
med iano , o rgano cor r i sponden te al piede del le a l t r e ch iocc io le . I l corpo è c i rcondato 

da u n guscio so t t i l e , corneo o calcareo, nel 
quale possono essere af fa t to chiuse le due 
p inne . 

I l genere Hi/alea ha una conchigl ia 
quasi r o t o n d a , con bocca s t re t ta e fessure 
l a t e r a l i , ne l cu i f o n d o t r o v a n s i le branchie . 
Da queste p r o f o n d e i n c i s i o n i , i n cui si p r o 
lunga la bocca del la conch ig l i a , sporgono 
d ' a m b o i l a t i due n o t e v o l i l o b i , che si r i m 
boccano i n par te su l ven t r e ed i n par te sul 
dorso d e l l ' a n i m a l e , e, f i n c h é questo è v ivo , 
f o r m a n o u n r i v e s t i m e n t o del la superf ic ie del 
n i cch io . Sebbene le ialeacee, come t u t t i i 
p t e r o p o d i , p resen t ino ne l l o r o c ingolo eso
fageo u n s is tema nervoso centra le bene sv i 
l uppa to , sono t u t t a v i a scarsamente muni te 
d i o r g a n i dei sensi. F i n o r a venne d imos t ra ta 

so l tan to la presenza deg l i o rgan i u d i t i v i , che spuntano su i gang l i esofagei a guisa d i 

vescichette piene d i c r i s t a l l i d i c a rbona to d i calce. 
I gener i Cleodora e Creseis sono m u n i t i d i conch ig l i e a l lunga te , con ampia 

bocca e senza fessura la tera le . Nel genere Cleodora i l n i cch io è angoloso, ro tondo 
nel genere Creseis. I l m a n t e l l o ha so l tan to alcune poche append ic i , che n o n si r i p i e 
gano sul la conch ig l i a . I b r e v i t en taco l i , sporgen t i da l l a nuca, p o r t a n o occhi p u n t i f o r m i . 

« Le uova dei P te ropod i appar tenen t i a l l a f a m i g l i a del le ialeacee 
vengono emesse i n s e m p l i c i i n v o l u c r i t r a s p a r e n t i , che hanno u n 
dec imo d i m i l l i m e t r o d i d i a m e t r o ed una lunghezza d i parecch i 
p o l l i c i . I c o r d o n i stessi n o n sono a t taccat i , come q u e l l i dei gas t ro 
pod i m a r i n i , a c o r p i fissi, come sassi, p ian te m a r i n e e v i a d icendo , 
m a r i m a n g o n o , come venne ro emessi , i n b a l ì a del le onde , dove si 
sv i l uppano g l i e m b r i o n i , i q u a l i i n c o m i n c i a n o sub i to la v i t a pe la

gica cara t te r i s t ica dei g e n i t o r i » . D u r a n t e i l suo sogg iorno a Messina, 
nel la s tagione f r e d d a , che i n c o m i n c i a a d i c e m b r e , i l Gegenbaur r i u s c ì 
a tener v i v i i n r e c i p i e n t i d i v e t r o m o l t i p t e r o p o d i , che lo p r o v v i d e r o 
abbondan temen te d i c o r d o n i d 'uova . E g l i aveva p e r ò cura d i r i n n o v a r e t u t t i i g i o r n i 

l 'acqua de i p icco l i a cqua r i . Ne l corso del le sue osservaz ion i p o t è r iconoscere che 

la Hyalea tridentata deponeva i n due g i o n i c i rca 2 0 0 u o v a , la Hyalea gibbosa 
da 60 a 80 ed a l t r e t t an te una coppia d i Cleodore . Quando l ' e m b r i o n e ha acquistato 

a n t e r i o r m e n t e u n cordone d i c ig l i a ed è m u n i t o ne l la pa r t e pos t e r i o r e d i u n guscio 

so t t i le , i l s e t t i m o o l ' o t t avo g i o r n o de l suo s v i l u p p o lacera l ' i n v o l u c r o speciale de l 

l ' u o v o , e, t u r b i n a n d o nel lo s t re t to canale de l co rdone ova r i co , cerca d i usci re a l l ' a 
per to per i n c o m i n c i a r e lo s tadio del le sue p e r e g r i n a z i o n i l a r v a l i . L a co rona d i cigl ia 

Larva di Hyalea 
gibbosa. 

Molto ingrandita. 



Cimbuliacee 814 

de l la par te a n t e r i o r e , a poco a poco d iven ta ovale e s ' incava i n due p u n t i , da i q u a l i 
spun t ano due l o b i , che c i f u r o n o g i à presenta t i i n a l t r i ga s t ropod i col n o m e d i v e l i . 
I l ve lo è m o l t o s v i l u p p a t o nel le l a rve del genere Creseis, le q u a l i spesso a b b o n d a n o 

nel mare in m o d o s t r a o r d i n a r i o e consta d i due l o b i p r o f o n d a m e n t e i n t acca t i . 

La f a m i g l i a del le C I M B U L I A C E E si d i s t ingue per la d i l a t az ione del le p i n n e a larga 

base e per la presenza d i una c o n c h i g l i a i n t e r n a , p ia t t a , compos ta d i u n a sostanza 

t rasparente , che a l lo stato n o r m a l e è a f fa t to r i c o p e r t a da u n lobo so t t i l e de l m a n t e l l o ; 
ma questa conch ig l i a è cos ì del icata e f r a g i l e , che riesce d i f f i c i l i s s i m o o t t enerne u n 

esemplare pe r fe t to . Per lo 

p iù , m e n t r e si p rende l ' a n i 
male , una par te del n i cch io 
va perduta e si spezza i n 
f r a n t u m i m i n u t i s s i m i ; a l 
cuni f o r t i m o v i m e n t i del le 
p inne bastano per f a r l o 
staccare m a g g i o r m e n t e , ed 

a l lora l ' an ima le si separa 
affat to da l la conch ig l i a . Ciò 

avviene t an to p i ù f a c i l 
mente i n quan to che i l 
corpo d e l l ' a n i m a l e è b e n s ì 

r inch iuso nel la conch ig l i a , 
ma non v i aderisce da nes
suna par te . L a conch ig l i a 

stessa, t rasparente come i l 
ve t ro , è m o l l e come una ca r t i l ag ine , e per la sua compos iz ione c h i m i c a appar t i ene 
alla serie de i c o r p i c h i t i n o s i , i q u a l i , per ve ro d i r e , s ' i ncon t r ano a p re fe renza n e g l i 
a n i m a l i a r t i c o l a t i , m a c o m p a i o n o t u t t a v i a anche qua e là , f r a i v e r m i , i m o l l u s c h i 

ed a l t r i a n i m a l i i n f e r i o r i . 
11 genere Tiedemannia, appar tenen te al le C imbul iacee , è m o l t o in teressante per 

la f o r m a del co rpo . Le osservazioni del Gegenbaur si r i f e r i s c o n o a l la Tiedemannia 
neapolitana. 11 c o r p o (a) ( v e d i la figura annessa al testo) f o r m a un 'ova le p i a n a ; n e l l a 
parte an t e r io r e è assai r i g o n f i o e t e r m i n a , asso t t ig l iandos i g rada tamen te , i n u n m a r 

gine p i a t t o . Questa f o r m a de r iva da una conch ig l i a v i t r e a , r i c o p e r t a o v u n q u e da l 
man te l lo , d i cu i la p i ù l ieve lesione basta a spezzar la ed a l l o r a lascia so l t an to qua lche 
traccia ins ign i f i can te de l l a sua f o r m a p r i m i t i v a . Le p i n n e (6 ) sono c o m p l e t a m e n t e 

saldate l ' una c o l l ' a l t r a . L ' append ice (e), che spun ta da l cen t ro d e l l ' o r l o a n t e r i o r e 
delle p i n n e , m o l t o in taccato , g iunge a l la lunghezza d i 2 1k c m . e t e r m i n a i n due l o b i , 
è la probosc ide d e l l ' a n i m a l e . Ment re l ' a n i m a l e si r iposa o n u o t a , giace r i c u r v a a l l ' i n 
d i e t ro , s f i o r a n d o spesso i l cen t ro del le p i n n e ; se invece è i r r i t a t o o fa qualche s fo rzo 
per l i b e r a r s i da l la s c h i a v i t ù , la p robosc ide si r i a l z a e p u ò anche v o l g e r s i l e n t a m e n t e 
a l l ' i n n a n z i . Ma i n generale ha una m o b i l i t à l i m i t a t i s s i m a . Quasi t u t t o l ' a n i m a l e è 

t rasparente ed i n m a r e si fa osservare so l tan to pe i suo i m o v i m e n t i . L a massa i n t e s t i 
nale b r u n o - s c u r a è raccol ta i n u n nucleo aguzzo come ne l l a Cymbulia e t raspare 
a t t r ave r so l ' i n v o l u c r o de l co rpo . 

Tiedemannia neapolitana. Grandezza naturale. 
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Parecchie specie d i t i edemann ie presentano nel m a n t e l l o a lcune macchie g ia l le e 
b rune , che si m o d i f i c a n o con u n processo analogo a que l lo che s i osserva ne i c r o m a 
t o f o r i dei ce fa lopod i , co i q u a l i sono pa ragonab i l i per ogn i r i g u a r d o . I l Gegenbaur 
r i fe r i sce i n p ropos i to quan to segue: « O s s e r v a n d o con a t tenzione una t i edemannia 
v i v a , si r iconosce che i l m a n t e l l o ed i l m a r g i n e del le p i n n e , a n z i c h é macch ia t i d i 
b r u n o , sono pun tegg i a t i d i ne ro . Dopo qualche t e m p o ques t i p u n t i ingrossano e si 
r i s ch ia rano , per t r a s f o r m a r s i i n seguito i n macchie b r u n e e r o t o n d e , la cui scomparsa 
an te r io re parve assai s t rana . P i ù interessante è l 'osservazione d i questo fenomeno al 
mic roscop io , che c i presenta u n be l l i s s imo spettacolo d i m e t a m o r f i s m o . I g l o b u l i co lo 
r a n t i acquis tano spesso le f o r m e p i ù b izza r re . La r a p i d i t à de l la con t raz ione è s t raor
d i n a r i a m e n t e va r i a e p u ò du ra re da u n mezzo m i n u t o a t r e q u a r t i d 'ora » . 

* 

A i gene r i m u n i t i d i conch ig l i a appar t iene anche i l genere Limacina, i l cui n icchio 
rassomig l i a a que l lo del le ch iocc io le , f o r m a cara t ter i s t ica , d iversa da quel la d i t u t t i 

g l i a l t r i gener i . Vennero descr i t te finora c i rca dod i c i specie, 
d i cu i la Limacina arctica, p r o p r i a de l la costa groenlandese, 
d i cu i Ot tone Fab r i c iu s pa r l a ne l seguente m o d o : « Adopera 
la conch ig l i a come una barca , e, m u o v e n d o incessantemente 
l ' a la distesa, r e m i g a a m e r a v i g l i a . L ' e s t r e m i t à aper ta della 
conch ig l i a rappresenta la par te an t e r i o r e , l ' e s t r e m i t à opposta 
la par te pos te r io re , m e n t r e i l m a r g i n e del la sp i ra le fa le veci 
de l la carena. N o n ebb i p e r ò m a i occasione d i osservare che 
l ' an ima le d is tenda una par te de l co rpo come una vela sulla 
superf ic ie de l l ' acqua . Quando è stanco od i r r i t a t o da u n con
ta t to quals ias i , si ch iude ne l n i cch io e discende su l fondo , 
appoggiandos i per qualche t e m p o sul la carena, sul becco o s u l 

dìo flavescens. Poco p i l eo , m a non m a i s u l l ' o m b e l l i c o . Poi s ' innalza nuovamente i n 

d i rez ione o b l i q u a , r e m i g a n d o ; g i u n t o p e r ò a l la superf ic ie 
de l l ' acqua , procede i n l inea re t ta » . Fab r i c iu s aggiunge i n o l t r e che la Limacina arctica 
ne l la Groen land ia prende i l n o m e d i « Cibo del la balena » p e r c h é costi tuisce i l cibo 
p r i n c i p a l e de l la Balaenoptera boops e del la Balaena mysticetus. 

Le C L I O D E E h anno corpo n u d o , quasi sempre f u s i f o r m e , m u n i t o d i una testa ben 
d i s t i n t a , p r o v v e d u t a d i due p i n n e su l la par te co r r i sponden te a l co l l o . È pu re carat te
r i s t i ca un ' append ice foggia ta per lo p i ù a f e r r o d i cava l lo , che spunta f r a le p inne 

sul la to a d d o m i n a l e , e, i n s i eme ad u n p r o l u n g a m e n t o aguzzo da cu i t a l o r a è accom
pagnata , rappresenta la suola t r a s f o r m a t a degl i a l t r i ga s t ropod i . 

Queste paro le bastano a d e f i n i r e i l genere Clio ( v e d i la figura annessa al t e s to ) ; 
conviene aggiungere t u t t a v i a che nessuna del le specie che v i appa r t engono è m u n i t a 

del b racc io col le ventose. Questi a n i m a l e t t i sono l u n g h i da 1 a 3 c m . ; q u a n d o vog l iono 

a f fonda r s i a l l ' i m p r o v v i s o , r i t i r a n o le p i n n e o na ta to ie , r i p i e g a n d o l e , e le in s inuano 

n e l l ' a d d o m e , ins i eme a l l ' append ice a d d o m i n a l e co r r i sponden t e al piede ed a tu t t a la 

testa. La specie p i ù c o m u n e è la Clio borealis, a b b o n d a n t i s s i m a ne i m a r i del la 

Groen land ia , dove cost i tuisce l ' a l i m e n t o p r i n c i p a l e d i v a r i pesci r apac i , de i gabb ian i 

t r i d a t t i l i e d i que i cetacei che d i s t r u g g o n o i n g r and i s s imo n u m e r o la Limacina arctica. 
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I l genere Pneumodermon n o n d i f fer i sce da l genere Clio ne i c a r a t t e r i p r i n c i p a l i , 

ma presenta t u t t a v i a su l la testa due pedunco l i cope r t i d i ventose, i q u a l i possono 
essere r i t i r a t i c o m p l e t a m e n t e ne l la testa d e l l ' a n i m a l e , i n una c a v i t à s acc i fo rme . A l l a 

e s t r e m i t à pos t e r io re si osservano i n o l t r e a lcune append ic i cutanee, p ieghet ta te , che 
sost i tuiscono le b r a n c h i e ; ne l Pneumodermon ciliatum de l Med i t e r r aneo queste 

appendici sono sur roga te da una corona 
di c ig l ia assai sv i l uppa t e . I l Gegenbaur 
scoperse ne l la pelle d i ques t i a n i m a l e t t i 
un gran n u m e r o d i p iccole gh iando le , d i 
cui adoperano la secrezione per d i f e n 
dersi da i l o r o n e m i c i . « Stuzzicando con 
uno sp i l lo u n Pneumodermon c a t t u r a to 
da poco, le cu i gh iando le cutanee d e n o 
t ino , col la l o r o t i n t a b ianca , d i essere 
ancora piene, l ' i n t i e r a super f ic ie del co rpo 
si r i copre d i u n ve lo t o r b i d o , t a l v o l t a 
b ianchicc io , s i m i l e ad una m e m b r a n a , che 
si p u ò staccare a l e m b i da l co rpo d e l 
l ' an imale . L a secrezione del le gh iando le 
di cui d i s c o r r i a m o n o n f o r m a sempre tale 
massa cutanea, m a da p r i n c i p i o avvolge 
l ' an imale i n una n u v o l a opa l ina , che p o i 
si af fonda r a p i d a m e n t e e si d i legua . Si 
p u ò r ipe tere parecchie vo l t e questo espe
r imen to , ad i n t e r v a l l i d i 2 -6 m i n u t i , con 
un r i su l ta to p e r ò sempre m i n o r e , p o i c h é 
si r i ch iedono parecchie ore p r i m a che 
le ghiandole t o r n i n o a r i e m p i r s i del la 
loro speciale secrezione. N o n saprei d i r e 
con certezza se questa secrezione g h i a n 
dolare sia sempl icemente u n ma te r i a l e d i escrezione, o p p u r e se venga adopera ta come 
mezzo di d i fesa ; p u ò dars i che ambedue le ipotes i s iano gius te . È ce r to , ad o g n i m o d o , 
che l ' an ima le se ne g iova per d i f ende r s i dai n e m i c i , p o i c h é la emet te a l p i ù l ieve c o n 
tatto d i quals iasi co rpo estraneo. L o stesso r i s u l t a da l la seguente osservazione. Quando 
i p n e u m o d e r m i v e n i v a n o co l loca t i i n u n rec ip ien te con qualche vorace Pterotrachea 
od alcune a rd i t e F i l l i r o e , queste davano sub i to la caccia ai debo l i p n e u m o d e r m i , i 
qua l i , ma lg rado la l o r o a g i l i t à , non po tevano s fugg i re a l le l o r o avversa r ie . A p p e n a 
una d i queste aggrediva i l Pneumodermon, m i n a c c i a n d o d i a b b r a n c a r l o co l l ' appa ra to 
uncinato, i l mise ro a n i m a l e t t o si avvo lgeva i n una n u v o l a , che spaventava i l rapace 
tanto da cos t r inge r lo a f e r m a r s i , per m o d o che i l f u g g i t i v o guadagnava t e r r e n o e pe r 
qualche m i n u t o era al r i p a r o da i p e r i c o l i . Per ve ro d i r e , l ' e f fe t to de l la sua difesa n o n 
era m o l t o l ungo , p e r c h è l ' i n s e g u i m e n t o r i c o m i n c i a v a i n b reve , e, cessando la secre
zione dopo alcune emiss ion i , i l p i ù f o r t e g h e r m i v a la preda finalmente conquis ta ta » . 

Le ventose ed i pedunco l i r e l a t i v i o r d i n a r i a m e n t e sono r i p i e g a t i ; è d i f f i c i l e i n d u r r e 
l ' an imale a p r o t r a r r e t u t t o l ' appara to succia tore . I l Gegenbaur n o n p o t è m a i osservare 
un solo caso i n cu i le ventose aderissero ad u n ogget to quals ias i . 

L o s v i l u p p o dei p n e u m o d e r m o n i n o n d i f fe r i sce so l tan to da que l lo degl i a l t r i p t e r o 
podi , m a si d i s t ingue i n m o d o essenziale da que l lo d i t u t t i g l i a l t r i ga s t ropod i . L a 

Larva di Pneumodermon quasi matura. 
Molto ingrandita. 
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l a r v a , che nuo ta l i b e r a m e n t e i n m a r e , da p r i n c i p i o è a l lunga ta a m o ' d i c i l i n d r o e 
c i r conda ta da t re fde d i c ig l i a , per cu i r i c o r d a a lquan to le l a rve d i m o l t i a n e l l i d i . La 
p r i m a fda d i c ig l i a co r r i sponde al velo deg l i a l t r i m o l l u s c h i . L a nos t ra figura r appre 
senta una l a rva pervenuta ad u n g rado d i s v i l u p p o assai p i ù avanzato . Invece del velo 
v e d i a m o le due p inne f . precedute da i pedunco l i e, cope r t i d i ventose. F r a questi 
spunta la testa d col la fessura boccale b. D ' ambo i I a t i de l la fessura boccale osser
v i a m o due p r o l u n g a m e n t i m u n i t i d i p icco l i u n c i n i e, a f fa t to ca ra t t e r i s t i c i dei pneumo
d e r m i a d u l t i . Ne l lo stato n o r m a l e d i r iposo queste append ic i sono r i en t r a t e come le 
d i t a d i u n guan to . Quando si s foderano e s ' i r r i g id i s cono d iven t ano a r m i difensive ed 
offens ive , sebbene m a n c h i n o le osservaz ioni d i r e t t e i n t o r n o a l l o r o uso. I n tut te le 
specie la fila med iana a' s c o m p a r e ; i n m o l t e scompare anche la terza a", sostituita 
da i l o b i b r a n c h i a l i . 

Agg iunge remo ancora a l c u n i ragguag l i p i ù pa r t i co la regg ia t i i n t o r n o alla v i t a dei 
p t e r o p o d i i n generale . Questi a n i m a l i sono d i f f u s i i n t u t t i i m a r i , dal l 'Oceano Glaciale 
a l l ' equa to re e si t r o v a n o a p re fe renza i n a l to m a r e . L a l o r o presenza sulle coste, per 
esempio a Nizza ed a Messina, d ipende dal le c o r r e n t i m a r i n e . Nel Medi te r raneo ven
gono ca t tu ra t i d i g i o r n o a l l a superf ic ie del m a r e , sebbene i n complesso possano essere 
cons ide ra t i come a n i m a l i n o t t u r n i o c repuscola r i e la l o r o comparsa nelle zone 
m e r i d i o n a l i sia sempre i n r a p p o r t o col t r a m o n t o de l sole. I l na tu ra l i s t a francese 
D ' O r b i g n y , che l i o s s e r v ò a lungo nei m a r i t r o p i c a l i , dice che n o n ebbe m a i la fortuna 
d i p renderne uno d i g i o r n o . « T u t t a v i a » , egl i aggiunge, « verso le 17 quando i l cielo 
era coper to , i n c o m i n c i a v a n o a f a r capo l ino a l la super f ic ie del m a r e 2 o 3 specie, e 
p a r t i c o l a r m e n t e quel le del genere Hyalea, ne l l a l o r o pa r t i co l a r e area d i diffusione. 
Quando scende i l crepuscolo, si possono p rendere i n grande q u a n t i t à le diverse specie 
d i e t e ropod i e p t e r o p o d i . L e specie m a g g i o r i aspet tano l ' o s c u r i t à pe r fe t t a del la notte. 
A l l o r a c o m p a i o n o i p n e u m o d e r m i , i e l i on i e le c leodore m a g g i o r i . Certe specie, come, 
per esempio, la Hyalea balantium ( o g g i d ì elevata a l g rado d i genere col nome di 
Balantium), ne l go l fo d i Guinea, si fa vedere so l tanto nel le n o t t i eccezionalmente 
oscure. Dopo qualche t e m p o le specie m i n o r i s compa iono n e l l ' o r d i n e i n cui sono 
v e n u t e ; lo stesso fanno le specie m a g g i o r i , m a u n po ' p i ù t a r d i ; verso mezzanotte si 
vedono so lamente a l c u n i i n d i v i d u i i s o l a t i , che c h i u d o n o la r i t i r a t a . Qualcuno rimane 
anche fino al m a t t i n o , m a dopo lo s p u n t a r del sole l ' occh io del l 'osservatore cerca 

i n v a n o un p te ropodo , sia a l l a s u p e r f ì c i e de l l ' acqua , sia ne l l ' acqua p r o f o n d a , dove i l 
suo sguardo p u ò a r r i v a r e . Ogni specie compare e scompare secondo certe leggi 
de t e rmina t e da l g rado d e l l ' o s c u r i t à » . 

Fondandos i sopra queste osse rvaz ion i , D ' O r b i g n y credet te d i poter accertare che 

ogn i specie v ive ad una data p r o f o n d i t à , dove la f o r z a del la luce è scemata fino ad 
u n cer to g rado . Ogni specie sa l i rebbe a ga l la q u a n d o l ' o s c u r i t à generale del l 'ambiente 

co r r i sponde press'a poco a que l la d i f fu sa ne l la zona ab i t a ta d a l l ' a n i m a l e , ment re i l 

sole b r i l l a s u l l ' o r i z z o n t e . Se i p t e r o p o d i r imanesse ro t u t t a la no t t e a l la s u p e r f ì c i e del 
m a r e , si po t rebbe credere, co l Rang , che c o m p a i a n o verso i l t r a m o n t o per recarsi in 

t racc ia d i c ibo negli s t r a t i s u p e r f i c i a l i de l l ' acqua , o p p u r e anche per provvedere ai 

b i sogn i de l la r esp i raz ione . Ma n o n è suppon ib i l e che debbano t r o v a r e i l l o r o cibo in 

u n ' o r a de l la no t te p iu t to s to che i n u n ' a l t r a , n è che, r e sp i r ando d u r a n t e la giornata 

ne l l ' acqua p r o f o n d a , debbano r i s a l i r e a gal la d i sera per cercare l ' a r i a p i ù i n alto. 

Assai p i ù na tu ra l e è la suppos iz ione che i p t e r o p o d i s ' i nna l z ino a poco a poco dalle 
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p r o f o n d i t à m a r i n e , per r i m a n e r e , per quau to è poss ib i le , ne l la luce d i f fu sa de l g i o r n o 
in tu t t a la zona i n cu i v i v o n o . L ' o b b i e z i o n e che si po t r ebbe fa re a questa ipo tes i , che 
c ioè con una s t r u t t u r a cosi i m p e r f e t t a e co l la mancanza assoluta d i o r g a n i v i s i v i , è 

imposs ib i le che la s e n s i t i v i t à per la luce possa essere la causa d i queste c o n s u e t u d i n i 

d i v i ta n o t t u r n a , è p r i v a d i f o n d a m e n t o , p o i c h é , come r i s u l t a i n m o d o ev iden t i s s imo 
da m o l t i esempi f o r n i t i da a n i m a l i e da vege ta l i i n f e r i o r i , la s e n s i t i v i t à per la luce 

non dipende a f fa t to da l l a presenza e da l la pe r fez ione deg l i o r g a n i v i s i v i . L ' o r r o r e per 

la luce e l ' a t r o f i a deg l i occhi v a n n o d i p a r i passo. 
R igua rdo al la lon tananza da l le coste, i l D ' O r b i g n y o s s e r v ò che ne l Cile e ne l P e r ù 

i p te ropodi n o n si a v v i c i n a n o m a i a l le spiagge o l t r e la d is tanza d i 1 0 m i g l i a . Su l la 
costa d e l l ' A t l a n t i c o si t r a t t engono a distanze anche m a g g i o r i . A b b i a m o g i à de t to che 
i p te ropodi dei m a r i t r o p i c a l i n o n sono tan to n e m i c i del la luce quan to del la t e r r a : lo 
stesso si p u ò d i r e d i q u e l l i d i f f u s i ne i m a r i s e t t e n t r i o n a l i . 

I p t e ropod i p rocedono ne l l ' acqua o r i m a n g o n o f e r m i i n u n dato p u n t o con u n 

m o v i m e n t o incessante del le p inne , s i m i l e a l l ' a leggiare del le f a r f a l l e . Le p i n n e si 
muovono con g rande leggerezza ed ag i l i t à ; a seconda de l la l o r o pos iz ione , l ' a n i m a l e 
procede i n l inea re t t a , sale o scende, tenendo sempre i l co rpo d i r i t t o o l eggermente 
inc l ina to . T a l v o l t a g i r a anche sopra s é stesso, o p u ò anche star f e r m o senza nessun 
m o v i m e n t o apparente . Ma q u e s t ' u l t i m a f a c o l t à spet ta so l t an to a poch i ss ime specie ed 

i l m o v i m e n t o p i ù d i f fu so r i c o r d a l 'a leggiare del le f a r f a l l e . Se, per caso, m e n t r e si 
muovono , i p t e r o p o d i sono i n q u i e t a t i da l la comparsa d i qualche co rpo estraneo, 
oppure u r t a n o con t ro le pa re t i de l vaso i n cu i si t r o v a n o , r i p i egano a l l ' i s t an te le a l i 
l 'una su l l ' a l t r a , o le r i t i r a n o , come fa la Hyalea, lasc iandosi a f fondare ne l l ' a cqua . Le 
Jaleacee nuo tano p i ù ve locemente del le Cleodore ; l en t i s s imamen te i p n e u m o d e r m i ed 
i e l ion i . 

1 p t e ropod i sono c a r n i v o r i e lo attesta l 'esame del con tenu to del l o r o s tomaco. 
Insidiano a l t r i m o l l u s c h i e f anno strage de i crostacei d i f f u s i i n q u a n t i t à s t e rmina t e 
negli s t ra t i s u p e r i o r i del m a r e . 

O R D I N E S E C O N D O 

OPISTOBRANCHI (OPISTHOBRANCHIA) 

Sulle variopinte praterie delle alghe arborescenti, filiformi e lamellose, che formano 
un elegante tappeto s o t t o m a r i n o , de l iz ia d i ch i lo c o n t e m p l a cu l l andos i i n una barca , 
t r o v i a m o a l t re schiere d i m o l l u s c h i , i l cu i co rpo nudo r i c o r d a que l l o del le nos t re 
l imaccie , ma lo supera d i m o l t o nel l 'e leganza del le f o r m e , ne l la v a r i e t à del le a p p e n 

dici b r a n c h i a l i e ne l lo sp lendore del le t i n t e . 
Sebbene i l n u m e r o degl i O P I S T O R R A N C H I conosc iu t i , i l cu i n o m e ha u n s ign i f i ca to 

speciale, del quale t r a t t e r e m o f r a b reve , possa ascendere t u t t ' a l p i ù a 1000, la f o r m a 
del corpo e le a b i t u d i n i de l la v i t a sono cos ì va r i e e d iverse che da una par te t r o v i a m o 
g r u p p i pe r fe t t amen te s v i l u p p a t i , i q u a l i si col legano ag l i o r d i n i p receden t i , m e n t r e 

da l l ' a l t ra i l t i po del mol lusco smet te p i ù o m e n o le sue p r o p r i e t à ca ra t t e r i s t i che . N o n 

sono ra re i n ques t 'o rd ine le f o r m e t r a n s i t o r i e , che ci conducono ai p l a t e l m i n t i , a f fa t to 
pr ive d i b ranch ie i n t e rne ed esterne. 
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Seguendo l ' o t t i m a classif icazione d i B r o n n , i n d i c h e r ò compless ivamente i carat ter i 
essenziali d e l l ' o r d i n e , i n cu i t r o v e r e m o m o l t i p u n t i d i con ta t to con q u e l l i dei mol lusch i 
p recedent i . 

G l i O P I S T O B R A N C H I (Opistobranchia) sono gas t ropodi m a r i n i , i cu i ca ra t t e r i p r i n 
c ipa l i e p i ù cos tant i consis tono nella resp i raz ione b ranch ia l e , ne l l a posizione de l l ' a t r io 
e del la rete d i vas i , che da l le b ranch ie conducono i l sangue nel v e n t r i c o l o del cuore. 
Anche l ' e r m a f r o d i s m o è cara t te r i s t ico d i ques t ' o rd ine . Quasi t u t t i , senza eccezione, 
sono n u d i e d i f o r m a a l lunga ta . Poch i s s imi presentano una conchig l ia scud i fo rme o 
t o r n i t a , sempre m e n o per fe t ta , t u t t av i a , d i que l la dei p ro sob ranch i . Sono m u n i t i , per 

Sistema vascolare del Pleurobranchus aurantiacus. 

la m a g g i o r par te , d i due t e n t a c o l i ; la bocca è p r o v v e d u t a d i due p a l p i l ab i a l i o d i una 
espansione membranosa , equiva len te a l ve lo del le l a rve . Rispet to al l 'organizzazione 
in t e rna , per r ende rc i conto del la d e n o m i n a z i o n e s is temat ica adot ta ta o r m a i nell 'uso 
generale, bisogna s tudiare con m a g g i o r a t tenzione i l s is tema c i r c o l a t o r i o e vascolare. 
La f i gu ra annessa al testo è t o l t a da l la sp lendida descr iz ione ana tomica del Pleuro
branchus d i Lacaze-Duth ie rs e rappresenta una sezione ver t i ca le de l l ' an ima le , d i cui 
f a r e m o p i ù t a r d i la conoscenza; questa figura è fa t t a appos i t amente per spiegare i l 
suo sistema vascolare. L a le t tera p rappresenta la suola . L ' a p e r t u r a boccale è a, 
coper ta da u n lobo v e l i f o r m e c, a l d i sopra del quale si t r o v a n o i t en t aco l i . Le vene V 
po r t ano i l sangue alle b r a n c h i e ; da queste i l sangue passa ne l cuore . Tale disposizione 
è a f fa t to opposta a que l la che carat ter izza i p r o s o b r a n c h i , per cu i r i s u l t a naturale i l 

n o m e d i op i s tob ranch i dato al la nuova sudd iv i s ione . Possiamo accennare, ino l t r e , ad 
una p a r t i c o l a r i t à ana tomica , che i l nos t ro o r d i n e ha c o m u n e co l la m a g g i o r parte degli 
a l t r i m o l l u s c h i e da l l a quale d ipende l 'aspetto esterno, spesso v a r i a b i l i s s i m o , d i un 
i n d i v i d u o , c i o è la re laz ione d i r e t t a del s is tema vascolare sanguigno col l 'ambiente 

esterno. Nel la figura s is tematica del Pleurobranchus, g r appresenta l ' ape r tu ra di un 
canale, che por t a d i r e t t a m e n t e l 'acqua a l sangue e da cu i possono essere r i e m p i t i e 

svuo ta t i a p i a c i m e n t o d e l l ' a n i m a l e i vasi s angu ign i che p e r c o r r o n o i l dorso ed i l 
piede, s i m i l i al le c a v i t à d i una spugna. Sebbene questo sia lo schema fondamentale 

de l la c i r co laz ione d i quasi t u t t i g l i o p i s t o b r a n c h i , se ne scosta a lquan to un ramo 

d e l l ' o r d i n e , p r i v o d i quals iasi o rgano r e s p i r a t o r i o , sos t i tu i to invece da l l a membrana 
dorsale nuda . 

I l sistema nervoso è gene ra lmen te m o l t o s v i l u p p a t o . La pa r t e p i ù i m p o r t a n t e , i l 
c i ngo lo esofageo, consiste, per Io p i ù , d i t r e paia d i g a n g l i r i u n i t i da commessure, 

da i q u a l i p a r t o n o i n e r v i p r i n c i p a l i per g l i o r g a n i dei sensi , i l m a n t e l l o ed i l piede. 

Con quest i gang l i sono per lo p i ù i n r a p p o r t o a l c u n i gang l i n e r v o s i p i ù p i cco l i , di 
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cui sono p r o v v e d u t i i s o t t i l i f i l a m e n t i ne rve i d e l l ' i n t e r n o de l la bocca e del canal 

digerente . Ne l lo s v i l u p p o deg l i occhi g l i o p i s t o b r a n c h i sono i n f e r i o r i t an to a i p o l m o -
nat i , quan to a l la m a g g i o r par te dei p r o s o b r a n c h i e deg l i e t e r o p o d i ; c iò d ipende , de l 

resto, da l l a l o r o l o c o m o z i o n e , che consiste ne l lo s t r i sc ia re e d a l l ' a l i m e n t a z i o n e vege
tale. Sol tanto poche specie sono atte al nuo to , p e r c h è m u n i t e d i apposi te d i l a t a z i o n i 

p i n n i f o r m i del piede. 
Gl i organi riproduttori sono e r m a f r o d i t i c i . L e uova vengono emesse i n g r a n 

numero i n u n i n v o l u c r o g lu t inoso , ne l quale p e r c o r r o n o i l p r i m o s tadio de l l o r o 

svi luppo, ossia la segmentazione e dove l ' e m b r i o n e , che si m u o v e graz ie a l le c ig l i a , 

r imane f i n o a l la f o r m a l a rva l e . Questa c i è i nd ica t a da l ve lo c ig l i a to che conosc iamo , 
da una conchig l ia a sp i ra che r i c o p r e t u t t o l ' a n i m a l e t t o e da u n piede m u n i t o d i o p e r 
colo. La l a rva cos ì foggia ta esce d a l l ' u o v o , nuo ta l i b e r a m e n t e qua e l à , po i depone i l 

velo e la conchig l ia ed i n c o m i n c i a a f a r uso de l piede, i l quale si d i l a t a g rada tamen te i n 
una larga suola e col t e m p o si salda col r i m a n e n t e de l co rpo , da cu i p r i m a era d i v i s o . 

Gl i op i s tob ranch i c lass i f icat i come t a l i da l B r o n n n o n c o m p r e n d o n o m e n o d i 
122 gener i , d i v i s i i n 26 f a m i g l i e ; p e r c i ò è c h i a r o che ques t ' o rd ine deve essere s u d d i 
viso i n v a r i s o t t ' o r d i n i . Data l ' i m p o r t a n z a degl i o r g a n i r e s p i r a t o r i e la f a c i l i t à d i r i c o 
noscerne la f o r m a e la posizione, si spiega che essi cos t i tu iscano la base degl i a p p r e z 

zamenti s i s temat ic i . « Questo g r u p p o d i g a s t r o p o d i » , dice i l B r o n n , « f o r m a uno de i 
più sp lendidi esempi d i que l le schiere d i a n i m a l i che si i nna l zano p rog res s ivamen te 
per la d iv i s ione del l a v o r o f i s io log ico , per lo s v i l u p p o d i o r g a n i i n d i p e n d e n t i , per la 
concentrazione e l ' a d d e n t r a m e n t o de l la l o r o pos iz ione , col pe r f ez ionamen to c o n t i n u o 
del l 'organizzazione, sop ra t tu t t o nel le b r anch ie . I l p r i m o g rado del g r u p p o è cos t i t u i to 
dalla Rhodope, senza disco, senza vasi s angu ign i e p e r f i n o senza cuore . Da p r i n c i p i o 
funziona la m e m b r a n a dorsale , q u i n d i la super f ic ie che si t r o v a a con ta t to c o l l ' a r i a 
aumenta per la f o r m a z i o n e d i v a r i e append ic i , le q u a l i si r a m i f i c a n o a l l a l o r o v o l t a 
e diventano vere b ranch ie , p r o v v e d u t e i n t e r n a m e n t e d i vas i a d d u t t o r i e a b d u t t o r i e 
di re t i d i v a s i ; le b ranch ie , sparse per t u t t a l 'estensione de l dorso , si concen t r ano 
in torno a l l ' ano , po i si r i cove rano sot to l ' o r l o del m a n t e l l o , p r i m a d ' a m b o i l a t i de l 
corpo, p i ù t a r d i so l tan to da l la to dest ro , dove a poco a poco si f o r m a una depressione 
per r iceverle , una c a v i t à b r anch i a l e poco p r o f o n d a , con u n ' a p e r t u r a ancora p i ù 
ampia. D 'a l t ra par te la conch ig l i a a sp i ra si s v i l u p p a sempre p i ù per r icevere e p r o 
teggere l ' a n i m a l e ; d a p p r i m a è i n t e rna , cornea e r u d i m e n t a l e , po i d iven ta esterna » . 

Con queste pa ro le a b b i a m o t e r m i n a t o i l nos t ro discorso i n t o r n o ag l i o p i s t o b r a n c h i . 
I ragguagli t e s t é r i f e r i t i sono i l r i s u l t a t o d i uno s tud io esatto d i t u t t a la schiera deg l i 
opis tobranchi , i l quale , secondo le leggi n a t u r a l i , dovrebbe c o m p i e r s i pa r t endo dag l i 
organismi i n f e r i o r i . L ' i n d o l e d i ques t 'opera n o n ci concede, d i sg raz ia t amen te , d i 

seguire questa v i a , m a n o n a b b i a m o v o l u t o t ra lasc iare d i a l ludere a q u e l l ' i m p u l s o 
interno, che ci fa sa l i re da l basso a l l ' a l t o e che ci o f f r e u n a iu to efficace ne l lo s tud io 
d i questo g r u p p o d i a n i m a l i m a r i n i . Si possono ch i amare Pomatobranchi o Latero-
branchi queg l i op i s tob ranch i s u p e r i o r i , le cu i b r anch i e si sono r i p a r a t e « sot to l ' o r l o 
del man te l lo » . I l p r i m o nome è da p r e f e r i r s i a l secondo, p o i c h é i n tu t te le f a m i g l i e 

questa d iv i s ione ha le b ranch ie p i ù o meno coper te , m e n t r e i n una sola si t r o v a n o 
decisamente d i fianco. 

La famiglia delle BULLACEE consta di generi nei quali le branchie sono disposte 

sul dorso e coperte da l m a n t e l l o . Quasi tu t t e h a n n o una conch ig l i a es terna , spesso 

abbastanza grande per accogliere c o m p l e t a m e n t e l ' a n i m a l e . T r o v i a m o sul le spiagge 
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europee a l c u n i r appresen tan t i d i questa f a m i g l i a , d i cu i s tud ie remo anz i tu t to le qua-
hta ne l l A C E R A R U L L A T A (Acera bullata) p r o p r i a del Ba l t i co , del Mare del N o r d e 
de l Med i t e r r aneo . Ci s e r v i r à d i guida lo sp lendido l a v o r o pubb l i ca to da Meyer e 
Mob.us i n t o r n o agl i op i s tob ranch i del go l fo d i K i e l , che c i f o r n i r à m o l t i i m p o r t a n t i 
ragguagl i ed alcune sp lendide i l l u s t r a z i o n i r i spe t to ai n u d i b r a n c h i ( 1 ) 

VAcera è u n an ima le a l lunga to quasi a foggia d i c i l i n d r o ; la testa è depressa e 
t ronca ta a n t e r i o r m e n t e . Nel piede si osservano g r a n d i l o b i tondeggian t i che possono 

Acera bullata (Acera ballata). Grandezza doppia. 

ricoprire la maggior parte della conchiglia. L'estremità posteriore del mantello pre
senta un 'appendice f i l i f o r m e . Questo f i l o , che spunta d a l l ' o r l o del man te l l o sporge 
dal la fessura pos ter iore del la conch ig l i a e p u ò d i l a t a r s i e r e s t r i nge r s i . N o n abbiamo 
f i n o r a nessuna osservazione i n t o r n o alla sua u t i l i t à . È cer to , ad ogni m o d o che esso 

r i c o r d a l ' appendice caudale del le p terot rachee . La conch ig l i a è so t t i l e , cornea elastica 
ed ovale . G l i e sempla r i a d u l t i d i questa specie si a l l ungano , s t r i sc iando , per modo da 

misu ra re 4 0 m m . Si g iovano del piede assai s v i l u p p a t o , n o n sol tanto per strisciare 
m a anche per nuo ta re l i be ramen te . Se l ' an ima le r i m a n e f e r m o sul f o n d o o striscia' 
le piastre l a t e r a l i l ibe re del suo piede sono r ip iega te a l l ' i n s ù e n o n r i c o p r o n o sola
mente i l a t i del co rpo , ma anche i l c en t ro de l dorso ed una par te de l la conchigl ia-

anzi i l o r o m a r g i n i si r ip iegano g l i u n i sug l i a l t r i . Es t ra t to da l l ' acqua o stuzzicato' 
questo a n i m a l e t t o accorcia i l suo co rpo per m o d o che i l piede lo p u ò avvolgere in t i e 
r a m e n t e . A l l o r a i l complesso d e l l ' a n i m a l e f o r m a una m o l l e e v isc ida palla dalla 

quale spunta so l tanto un p iccolo t r i a n g o l o del la conch ig l i a . I Tedeschi d à n n o ' p e r c i ò 
a questo mol lusco i l n o m e d i « Chiocciola r o t o n d a » . 

M ò b i u s e Meyer desc r ivono nel seguente m o d o la v i t a del l ' acera bu l l a ta Gl i esem
p l a r i m a g g i o r i vennero ca t t u r a t i du ran t e l ' i n v e r n o e la p r i m a v e r a . Nel mese d i luglio 

(I) Era supponibile che questa località deli
mitata di un mare già povero di sale, in cui man
cano le condizioni favorevoli allo sviluppo degli 
animali, come l'eslensione delle coste e le cor-
reni i , non avrebbe potuto fornire raccolte inte
ressanti pei naturalisti. Invece accadde l'opposto! 
I nostri due colleglli studiarono anzitutto colla 
massima cura le condizioni della baia di Kiel dal 
punto di vista tìsico e le loro influenze sulla vita 
degli animali, tracciando un quadro interessante 

ed istruttivo delle proprietà della costa, del fondo, 
della composizione, della temperatura dell'acqua 
e via dicendo. Essi ci istruiscono, permettendoci 
di partecipare alle loro escursioni colla rete a 
strascico, ci spiegano le ragioni che determinano 
la distribuzione speciale degli animali, ci enu
merano le piante predominanti in quel tratto di 
mare e i l modo in cui gli animali vi si tratten
gono in regioni determinate, dove le maggiori 
profondità non superano 10 tese. 
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i nos t r i due co l l egh i ne pescarono parecchi n o n p i ù l u n g h i d i 3 -5 m m . ; t r o v a r o n o 

i n o l t r e f r a le a lghe i m p u t r i d i t e m o l t e conch ig l i e vuo te e d i m e z z a t e ; s i a m o p e r c i ò 
au to r i zza t i a s u p p o r r e che questo a n i m a l e t t o v i v a u n anno , da una p r i m a v e r a a l l ' a l t r a . 

L'acera b u l l a t a è c o m u n i s s i m a nel g o l f o d i K i e l , nei p u n t i i n cu i i l f o n d o è l imacc ioso 
e coperto d i a l g h e ; prefer isce i f o n d i cope r t i d i alghe m o r t e , ch i ama te da i pesca tor i 
alghe rosse, dove t r o v a u n cibo abbondan te nel le fog l ie b r u n e , decomposte . Negl i 
acquari si n u t r e pu re d i carne . 

« L 'acera bu l l a t a è quasi s empre i n m o v i m e n t o » , p roseguono i n o s t r i o s se rva to r i ; 

« s tr iscia su l f o n d o o sul le pa r e t i d e l l ' a c q u a r i o . T a l v o l t a s ' i ncu rva e r i sa le a l l a supe r 
ficie. S t r i sc iando sol leva ed abbassa la testa, p iegando a destra ed a s in i s t r a la pa r t e 

anter iore del c o r p o . Col la par te i n f e r i o r e de l piede ne spinge i n n a n z i le a l i so l levate , 

per m o d o da r i c o p r i r e a l t e r n a t a m e n t e p i ù o meno la conch ig l i a sul la quale g i ac iono . 
Se questo m o v i m e n t o a l t e r n a t o è p i ù r a p i d o de l so l i t o , l ' a n i m a l e si d i spone a nuo ta re 

con eleganza, m a i n m o d o s t rano , come se aleggiasse ne l l ' acqua . La conch ig l i a g ia l l a 
scorre sempre p i ù r a p i d a m e n t e i n n a n z i e i n d i e t r o ; la par te an t e r io r e del c o r p o 

descrive curve r i t m i c h e ; i l o b i del piede si espandono e si r a t t r aggono sempre p i ù e 
sempre con m a g g i o r energia , finché i l o ro m o v i m e n t i a f f r e t t a t i n o n so l l ev ino i l c o r p o 
dal fondo . A l l o r a l ' a n i m a l e con t inua ad i n n a l z a r s i , ch inandos i o ra a destra ed ora a 
sinistra, osc i l l ando i n n a n z i e i n d i e t r o e si l i b r a nel suo l i q u i d o e l emen to , assumendo 
elegantissimi a t t egg iament i . Quando procede col la mass ima v e l o c i t à poss ib i le , i l p iede 
dà , i n u n m i n u t o secondo, 2 o 3 c o l p i r o b u s t i , s taccandosi da l co rpo per m o d o da 
fo rmare una super f ic ie concava sul la to i n f e r i o r e . I n t a n t o la par te a n t e r i o r e del c o r p o 
s ' iucurva i n n a n z i e i n d i e t r o , m e n t r e l ' a n i m a l e si a f fonda leggermente , per r i p r e n d e r e 
in breve i l suo s lancio o b l i q u o med ian t e la sp in ta de l piede espanso. 

« Dopo qualche m i n u t o i c o l p i si f anno p i ù debo l i ; l ' a n i m a l e discende l en tamen te ; 
ta lvol ta , p r i m a d i toccare i l f o n d o , t o r n a a so l l evars i con qua lche co lpo v igo roso , m a 

senza ragg iungere t u t t a v i a l 'a l tezza p r i m i t i v a ; le sue fo rze scemano ; l ' a n i m a l e t t o si 
affonda, sol leva ancora d i t r a t t o i n t r a t t o i m a r g i n i dei l o b i , po i l i raccogl ie t r a n q u i l 
lamente sul la conch ig l i a e r i c o m i n c i a a s t r i sc ia re » . 

Gl i a u t o r i d i questa efficace descr iz ione credono che Io s t i m o l o del la r i p r o d u z i o n e 
induca i n p r i m a v e r a ques t i a n i m a l i a c o m p i e r e t a l i m o v i m e n t i , p o i c h é i n f e b b r a i o s i 
vedono nuota re p i ù sovente del so l i to g l i i n d i v i d u i p r o s s i m i ad accoppiars i . N e l 

l 'acquario le acere b u f i a t e i n c o m i n c i a v a n o a depo r r e le uova i n g e n n a i o ; ne l go l fo d i 
Kiel Meyer e M ò b i u s t r o v a r o n o i n g r a n d i s s i m o n u m e r o sul le alghe le uova d i questa 

specie i n magg io ed i n g i u g n o ; col la re te a strascico raccogl ievano vere mana t e d i 
cordoni d i uova . 

I c o r d o n c i n i del le uova sono c i l i n d r i c i ; h a n n o u n d i a m e t r o d i 2 o 3 m m . ed una 
lunghezza assai v a r i a b i l e ; o ra sono a g g o m i t o l a t i ed ora r i p i e g a t i i n sp i re i r r e g o l a r i . 
Un cordone lungo 8 c m . conteneva 1 0 5 0 uova . 

I n a tu r a l i s t i sudde t t i r i f e r i s c o n o q u a n t o segue i n t o r n o a l l a pesca ed a l l a raccol ta 
di questo a n i m a l e t t o : « P r e n d i a m o g l i a n i m a l i che v i v o n o sul f o n d o con u n a re te a 
strascico, compos ta d i due verghe t te d i f e r r o l u n g h e 60 c m . , pa ra l l e le e r i u n i t e da u n 

arco e da u n laccio. L ' a r c o , a l to 2 4 c m . e l a rgo 4 5 c m . , f o r m a co l laccio l ' a p e r t u r a 
della nassa, che è r accomanda ta a tu t t e le p a r t i de l l ' appa recch io . Da p r i n c i p i o face
vamo uso d i una nassa da pescatori a m a g l i e s t r e t t e ; m a o r a c i s e r v i a m o d i u n filun
dente, come que l l o che si adopera pei r i c a m i i n lana , che è abbastanza so l ido ed ha 

maglie s t r e t t i s s ime . I n questo m o d o a b b i a m o scoper to m o l t i a n i m a l e t t i m a r i n i ne l 
golfo d i K i e l ed i l nos t ro b o t t i n o a n d ò a u m e n t a n d o assai q u a n d o v e r s a m m o i n u n 
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fine setaccio d i c r ine i l l i m o p roven ien te da l f o n d o , che r imase ne l la nassa e lo 
r i s c i a c q u a m m o , per m o d o da met te re i n vis ta i p i cco l i a b i t a t o r i del la m e l m a . 

« Se la nassa è piena d i p ian t ice l l e , ne ve r s i amo t u t t o i l con tenu to i n u n r ec i 
piente poco p r o f o n d o , per po te r lo esaminare . Le delicate alghe rosse sono r i pa r t i t e in 
r ec ip ien t i d i v e t r o , p i e n i d 'acqua pu ra , e p i ù t a r d i , quando si sono nuovamen te dilatate, 
le e sp lo r i amo col la mass ima cura , per r i n t r a c c i a r e g l i a n i m a l e t t i che contengono. 

« È pure u t i l i s s i m o lasciare per qualche ora i n r iposo le p iante m a r i n e i n ciotole 
con tenen t i u n po ' d 'acqua. A l l o r a quasi t u t t i i m o l l u s c h i ne escono per raccogliersi 
a l l a superf ic ie de l l ' acqua , m e n t r e i v e r m i vanno a nasconders i a l b u i o , i n fondo al 
rec ip iente . Cert i v e r m i , che s tanno ne l l i m o , si raccolgono i n v e r i g o m i t o l i sotto le 
conchig l ie vuote , estratte con essi da l f o n d o , appena si espone al la luce i n ciotole 

p ia t te i l p r o d o t t o del la pesca. 
« Nel l ' acqua bassa, dove le alghe crescono quasi fino a l la superf ic ie , si p u ò ado

perare la re t ice l la nel la pesca de i m o l l u s c h i . Le p ie t re , sulle q u a l i crescono le alghe 
a l lo sbocco de l go l fo , vengono sol levate con appos i t i u n c i n i e por ta te nel la barca, 
dove se ne fa una d i l i gen te esplorazione. Quando i pescatori r i t i r a n o i pa l i per stac
carne le conchig l ie , anche se i l p o r t o è coper to da u n o s t ra to d i ghiaccio , è facile 
t r o v a r v i i n abbondanza Prissoe, E o l i d i e , D e n d r o n o t i , Stelle d i mare e P o l i p i . Nei mesi 
i n cu i n o n si raccolgono i m o l l u s c h i da l l a conch ig l i a b iva lve , i l f a r r i t i r a r e i pal i è 
p i ù costoso che non a f f i t t a r e un ba t t e l lo col quale si possa pescare col la rete a stra
scico, i cu i p r o d o t t i sono sempre m o l t o p i ù a b b o n d a n t i e s v a r i a t i d i q u e l l i ot tenuti 
coi pa l i da conchig l ie . 

« Col l 'acqua bassa si r accomanda d i v i s i t a re le p ie t re lasciate a l l ' a sc iu t to , d i sca
vare nel la sabbia per ce r ca rv i conch ig l ie e v e r m i e d i inves t igare le pozze, onde 
r i n t r a c c i a r v i i p i cco l i crostacei ed i m o l l u s c h i . 

« Per la pesca pelagica p u ò se rv i r e una re t i ce l l a p ia t t a d i tu l l e finissimo ed una 
borsa del la medes ima s tof fa , tesa sopra u n ce rch io d i legno. Questa penzola die t ro la 
ba r ca ; invece la re t i ce l l a , r accomanda ta ad un 'as ta l ungh i s s ima , dev'essere tenuta in 

mano men t r e la barca sc ivola l en tamente e senza sba lz i . 11 p r o d o t t o del la pesca viene 
deposto i n una c io to la ed esamina to al m i c r o s c o p i o . 

« Per es t ra r re una certa q u a n t i t à d 'acqua da l fondo facc iamo uso d i una piccola 
p o m p a aspirante d i r a m e , a l la quale è fissato u n l u n g o tubo d i g o m m a , le cu i pareti 
hanno uno spessore d i circa u n c e n t i m e t r o e mezzo , m e n t r e l ' ape r t u r a misura tre 
c e n t i m e t r i . L ' e s t r e m i t à i n f e r i o r e de l t ubo è chiusa da u n vaso d i r a m e , conico, col 
f o n d o b u c h e r e l l a t o ; quest i f o r e l l i n i p e r m e t t o n o so l t an to a i c o r p i p i ù m i n u t i d i pene
t r a r e ne l tubo . L 'acqua o t t enu ta da l la p o m p a si versa i n una borsa d i tu l l e finissimo, 
sospesa ne l l ' acqua , a f f i n c h è i de l i ca t i a n i m a l e t t i m a r i n i n o n possano essere offesi dal 

con ta t to t r o p p o r epen t i no de l tessuto. D o b b i a m o a l l ' uso d i questa p o m p a la scoperta 
del le f o r a m i n i f e r e v i v e n t i nel p o r t o d i K i e l . 

« G l i a n i m a l i che des ide r i amo serbare i n v i t a pe r qualche t e m p o , vengono deposti 

i n r e c i p i e n t i d i ve t ro , cope r t i d i t u l l e e co l loca t i i n una del le cosiddet te scatole da 

pesci, coper ta da un 'assicel la o r i zzon ta l e , buche re l l a t a , ne i cu i f o r i s i adat tano i vasi 
d i v e t r o , ad una p r o f o n d i t à su f f i c ien te p e r c h è i vas i r i m a n g a n o sot t ' acqua . Quando 

invece ve legg iamo, due u o m i n i lo so l levano e lo depongono su l cassero, finché non si 

ge t t i n u o v a m e n t e l ' à n c o r a . 
« Da quest i vas i d i v e t r o , cope r t i d i t u l l e o d i te la , le nos t re raccol te passano in 

ceste, la cu i par te i n t e r n a è d iv i sa i n t a n t i s c o m p a r t i m e n t i d i spos t i a ven tag l io ed 

a r r i v a n o v ive i n A m b u r g o , dove sono sot toposte ad u l t e r i o r i i n v e s t i g a z i o n i » . 
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* * 

Nel genere Cylichna, a f f ine al precedente, la conch ig l i a è l i b e r a ; la Gylichna 

tramata, che v i appar t i ene , spetta ai m a r i s e t t en t r i ona l i ed a l la ba ia d i K i e l . Sap
p i a m o che questo p icco lo gas l ropodo , i l quale p u ò r i t i r a r s i i n t i e r a m e n t e ne l l a sua 
conch ig l i a lunga 5 m m . , s t r i sc ia con discreta v e l o c i t à sul le erbe e sul le p ian te , si 

nasconde v o l o n t i e r i sul fondo de l l ' a cqua r io e n o n è r a r o ne i t r a t t i p r o f o n d i e l i m a c 

ciosi del la baia d i K i e l . 
I l terzo ed u l t i m o p o m a t o b r a n c o es t ra t to da l la ba ia d i K i e l e t r a spo r t a to n e l 

l 'Acqua r io d i A m b u r g o è la Philine aperta o M A N D O R L A D I M A R E , appar tenen te ad 
un g r u p p o i n cu i la conch ig l i a è a f f a t to r i c o p e r t a d a l m a n t e l l o ; i m a r g i n i l a t e r a l i de l 

piede sono d i l a t a t i ed ingrossa t i e la testa p r i v a d i t en taco l i . La specie p r o p r i a del 

Bal t ico , d i cu i c i o c c u p i a m o , da l l a costa norvegese è d i f fusa 
f ino a l l ' A d r i a t i c o ; s t r i sc iando si a l l unga per m o d o da 
raggiungere la lunghezza d i 2 0 m m . L a conch ig l i a so t t i l e , 
leggermente avvo l t a a sp i ra e m u n i t a d i u n a larga bocca, 
è d i co lor b ianco- l a t t eo , t rasparente ed i r idescente come 
la madrepe r l a . Questa p r o p r i e t à d i m u t a r co lore f r a i l rosso 
ed i l verde , presentando tu t t e le s f u m a t u r e i n t e r m e d i e , 
dipende da l f a t to che le s o t t i l i l inee d i accresc imento s ' i n 
crociano con a l t re l inee , v i s i b i l i so l tan to co l l a lente, e da l 
r ives t imen to poroso de l la conch ig l i a , faci le da osservare 
al mic roscop io . Sopra u n f o n d o scuro l ' a n i m a l e è b i a n c o -
latteo o b i anco -g i a l l o con p u n t i b i a n c h i , o p a c h i . Verso la fine d i l u g l i o a lcune Philine, 
prese poco p r i m a , deposero le uova . Queste sono c i rconda te da u n i n v o l u c r o v i sc ido , 
ovale, l i m p i d o come l 'acqua. L a m a n d o r l a d i mare ab i ta le l o c a l i t à p r o f o n d e del la 
baia d i K i e l , dove i l f ondo è l imacc ioso . Negl i acquar i passa la g i o r n a t a nascosta ne l la 
me lma . A l c u n i e sempla r i p i ù gross i , co l loca t i i n u n acqua r io spazioso, che per v a r i 
mesi cessarono d i f a r s i vedere e p e r c i ò f u r o n o c r e d u t i m o r t i , r i c o m p a r v e r o u n be l 
g io rno , quando nessuno p i ù l i aspet tava. A l l o r a venne ro depost i i n r e c i p i e n t i p i ù 

piccol i , d i cu i si poteva esp lora re i l f ondo con magg io re f a c i l i t à . O r d i n a r i a m e n t e sono 
avvol te nel la l o r o secrezione mucosa e ne l fango che v i si appicc ica . D i no t t e si 
a r rampicano su per le pa re t i de l l ' a cqua r io , m a , appena la luce le colpisce, r i d i s c e n 
dono al p i ù presto possibi le e v a n n o a nasconders i ne l f ango . Come a l t r i a n i m a l i 
p r i v i d i occh i , sens ib i l i s s ime a l la luce, p e r c h è , come g i à a b b i a m o osservato, c e r t i 
ne rv i cutanei reagiscono al la luce i n m o d o d ive r so che n o n n e l l ' o s c u r i t à . 

Nelle leggende d i f fuse d u r a n t e i l pe r iodo d e l l ' i m p e r o r o m a n o , t r o v i a m o m e n z i o 
nata p i ù vo l t e la L E P R E M A R I N A (Aplysia depilans), che i R o m a n i c h i a m a v a n o 

Lepus marinus. Apu le io aveva sposato una r icca v e d o v a ; t u t t i supposero che l'avesse 
ammal ia t a , avendo pagato u n pescatore per p o r t a r g l i uno d i ques t i a n i m a l i . Ne i 
g i o r n i i n cu i la lepre m a r i n a es t ra t ta da l m a r e r i m a n e v a i n v i t a , l a v i t t i m a , a cu i 

era stata a m m i n i s t r a t a la secrezione d e l l ' a n i m a l e , s o f f r i v a a t rocemente . Oggi ancora 
questo d i f f a m a t o a n i m a l e p rende i l n o m e d i L E P R E D I M A R E e V A C C A D I M A R E i n v a r i 
t r a t t i delle coste ing les i . Tale d e n o m i n a z i o n e è g ius t i f i ca ta da l l a testa d i questo 

gastropodo, nuda es ternamente . Presenta q u a t t r o t en t aco l i , due p i a t t i e t r i a n g o l a r i , 

protesi quasi o r i z z o n t a l m e n t e , che tastano la s t rada e pa lpeggiano i l c ibo , e due e r e t t i , 
s i m i l i a due orecchi d i lepre . D inanz i a quest i t en taco l i t r ovans i g l i occh i . Sul cen t ro 

del dorso osserv iamo lo scudo del m a n t e l l o , contenente una conch ig l i a poco 

21. — BREHM, Animali. Voi. X. 

Mandorla di mare (Philine 
aperta). Conchiglia veduta 
dalla parte inferiore. 
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convessa, cornea o calcarea, la quale si p r o l u n g a pos t e r io rmen te i n u n breve t u l i o , 
percorso da l l ' acqua , per g iungere al le b ranch ie . Le e s t r e m i t à esterne del le branchie 
spun tano per lo p i ù a destra , sot to l ' o r l o de l lo scudo, e possono, come la maggior 
parte de l dorso , essere coper te da due p r o l u n g a m e n t i cu tane i fogg ia t i ad a l i , che 
p e r m e t t o n o a l l ' a n i m a l e d i c o m p i e r e special i m o v i m e n t i o n d u l a t o r i , quando si t rova 
i n pos iz ione eret ta . N o n è vero che l ' ap l i s i a possa nuo ta re , g iovandos i d i quest i lobi 
c u t a n e i ; è t r o p p o pesante ed i l o b i n o n sono abbastanza estesi. Mentre scivolano, 
senza essere d i s tu rba te , sul le alghe e sulle p ie t re , le apl is ie hanno u n corpo tozzo e 
g o n f i o . Ma basta p r ende rne una e co l locar la i n u n rec ip ien te per osservare che 
sub i to perde l 'acqua d i cui e ra p ieno i l suo corpo ed ins ieme al l 'acqua anche un 

Aplisia (Aplysia depiìans). Grandezza naturale. 

l i q u i d o d i co lo r v io l e t t o - s cu ro , che secerne dag l i o r l i del m a n t e l l o , i n tale quan
t i t à da so t t r a r s i agl i sguard i de l l 'osserva tore . L a notevole d i f f u s i o n e acquistata in 
quest i u l t i m i t e m p i da i c o l o r i d i a n i l i n a d à una g rande i m p o r t a n z a a l l 'op in ione 
d i Ziegler , c h i m i c o i l l u s t r e , i n t o r n o al la secrezione d i questa sostanza colorante 
per pa r t e de l l ' ap l i s i a . Eg l i r i f e r i sce che tale sostanza è u n rosso ed u n violet to 
d i a n i l i n a , l i q u i d o , m o l t o concent ra to e cost i tuisce per l ' an ima le u n dup l ice mezzo 
d i f ens ivo . I n f a t t i lo spruzzo del la sostanza che i n t o r b i d a l 'acqua, celando l ' an i 
m a l e ai n e m i c i , g l i d à t e m p o d i nasconders i , m e n t r e i l co lore stesso ha le qua l i t à 
ve len i fe re d e l l ' a n i l i n a ed emana u n odore sgradevole , pa r t i co l a r e a questo m o l 
lusco. I l f amoso c o n c h i l i o l o g o francese Ferrussac aveva g i à no ta to f i n dal 4828 
la f a c i l i t à con cui si scompone la sostanza co lo ran te emessa da l l ' ap l i s i a , appena esce 

da l co rpo d e l l ' a n i m a l e , e accertava che si poteva r i t a r d a r e , anzi p e r f i n o i m p e d i r e tale 
decompos iz ione a g g i u n g e n d o v i qualche goccia d i ac ido s o l f o r i c o . Essendo l 'aplisia 

s t r a o r d i n a r i a m e n t e n u m e r o s a sul le coste del P o r t o g a l l o , dopo le g r a n d i burrasche 

in fe t t a la spiaggia , dove r i m a n e i n secco, per m o d o da f a r t emere ag l i ab i t an t i del 
paese lo scoppio d i qua lche e p i d e m i a ; i l Ferrussac crede che i n t a l i circostanze 

sarebbe faci le raccogl iere i n g r a n d i q u a n t i t à la m a t e r i a c o l o r a n t e , p o i c h é ce r t i esem
p l a r i ne f o r n i s c o n o p e r f i n o 2 g r . d i asciut ta e p u r a . Le r e a z i o n i c h i m i c h e del la secre

z ione del le ap l i s ie d i m o s t r a r o n o che queste sostanze c o l o r a n t i a n i m a l i sono veramente 

c o l o r i d i a n i l i n a , s i m i l i a q u e l l i che si o t t engono a r t i f i c i a l m e n t e da l benzo l . Ebbi 

occasione d i osservare m o l t i e sempla r i d i Aplysia depiìans, p r o v e n i e n t i da l le coste 
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m e r i d i o n a l i d e l l ' E u r o p a , l u n g h i , a u n d i presso, 15 c m . , senza p r o v a r e neppure una 
vo l ta un senso d i b r u c i o r e nei p u n t i de l la pel le r i m a s l i a con ta t to c o l l ' a n i m a l e ; n o n 

f u i neppure moles ta to da l l ' odo re r i p u g n a n t e che v iene a t t r i b u i t o a l l ' a p l i s i a . Questo 

an ima le t to è, senza d u b b i o , m i g l i o r e de l la sua r i p u t a z i o n e e n o n m e r i t a i l n o m e d i 

(ìepilans ( d e p i l a t o r i o ) , che g l i venne a t t r i b u i t o da i n a t u r a l i s t i . Pare t u t t a v i a che 

alcune specie t r o p i c a l i pungano come le o r t i che . 
L 'aspet to esterno e l ' a l imen taz ione del le apl i s ie r i c o r d a n o i m a m m i f e r i e r b i v o r i , 

ai qua l i i nos t r i m o l l u s c h i si a v v i c i n a n o pure ne l la s t r u t t u r a de l lo s tomaco , c o m p o s t o 

di parecchie s u d d i v i s i o n i . L 'esofago sbocca i n una la rga espansione m e m b r a n o s a , 
dalla quale i l c ibo passa ne l secondo s tomaco , dove la d iges t ione v iene a iu ta ta da u n 

u l te r iore s m i n u z z o l a m e n t o del c ibo , opera to da i co rpusco l i p i r a m i d a l i , c a r t i l a g i n e i , 
d i cu i sono p r o v v e d u t e le pa r e t i muscolose d e l l ' o r g a n o , i q u a l i c o m p i o n o , senza 
dubbio , l ' u f f i c i o d i d e n t i s t omaca l i , come g l i o r g a n i ana logh i dei c ros tacei . Nel la terza 
suddivis ione, p i ù p iccola , opera i n ugua l m o d o u n appara to u n c i n a t o del le p a r e t i . I l 
quar to s tomaco, f i n a l m e n t e , ha la f o r m a d i u n i n t e s t i no cieco. I l b i sogno d i u n c ibo 
abbondante , compos to per Io p i ù d i alghe c o m u n i , i nduce le apl i s ie a pascolare quasi 

con t inuamente . L ' A p l y s i a depiìans, che r a f f i g u r i a m o ne l testo, si t r a t t i ene spesso 
sulla spiaggia, per m o d o da r i m a n e r e i n p iccole pozze appena coper ta da l l ' acqua , 
durante i l r i f lusso . I n cer t i casi discende t u t t a v i a al la p r o f o n d i t à d i parecch i m e t r i ( 1 ) . 

VApìysia f o r m a i l nucleo d i una f a m i g l i a , d i f fu sa a p re fe renza ne i m a r i c a ld i . 
Un genere m o l t o a f f ine p r o p r i o d i quel le zone è i l genere Doìabelìa, i l qua le cont iene 
la Doìabelìa Rumphii, lunga 2 0 - 2 5 c m . , cara t te r izza ta da l la posiz ione de l lo scudo, 
a r ro tondato a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re , e da l la conch ig l i a calcarea che v i è con tenuta . 

I P L E U R O B R A N C H I , a cu i o r m a i s i amo p e r v e n u t i , si d i s t i nguono dal le Apl is iacee 
per le b ranch ie l i be re , p r i v e d i u n o scudo pa r t i co l a re , des t inato a r i c o p r i r l e e c o l l o 
cate sotto i l sempl ice o r l o de l m a n t e l l o , nel solco f o r m a t o da questo e da l p iede. F r a 
i pochi gener i appa r t enen t i a questa f a m i g l i a , i l p i ù n o t o è i l genere Pìeurobranchus, 
grazie ad una sp lendida m o n o g r a f ì a , i n cu i si t r a t t a a n z i t u t t o del Pìeurobranchus 
aurantiacus, p r o p r i o del Med i t e r r aneo , del qua le , d i sgraz ia tamente , n o n a b b i a m o 
potuto p rocu ra rc i u n disegno, per cu i d o b b i a m o app l ica re la nos t ra descr iz ione a l la 
figura d i una specie p r o p r i a de l la par te m e r i d i o n a l e d e l l ' A t l a n t i c o , i l Pìeurobranchus 
Peronii, sezionato da l g rande Cuvier . I l c o r p o de i p l e u r o b r a n c h i è d i f o r m a p r e s s o c h é 
ovale. Veduto dal la par te super iore pare u n disco a p p i a t t i t o , sul quale i l dorso 
convesso s ' innalza come u n disco carnoso . Sot to i l m a r g i n e a n t e r i o r e d i questo 
scudo del man te l l o spun tano due ten taco l i c a v i , c o m p o s t i d i una l a m e l l a so t t i l e , 
at torcigl iata sopra s è stessa. A n c o r a p i ù i n basso, m a sempre al d i sopra de l la 
bocca, t rovas i un lobo cutaneo t r i a n g o l a r e , p i ù largo a n t e r i o r m e n t e che n o n poste

r io rmente . Gl i occhi g iac iono al la base dei t en t aco l i e si presentano i n f o r m a d i due 
pun t i c in i n e r i . Quando l ' a n i m a l e si con t rae , la b r a n c h i a col locata a destra s c o m 
pare sotto i l m a r g i n e de l lo scudo dorsa le . I n due specie p r o p r i e de l Med i t e r r aneo 

{Pìeurobranchus aurantiacus e P. oceìlatus), i l piede è m e n o la rgo de l lo scudo, d i 
cui invece oltrepassa o v u n q u e i l m a r g i n e nel la specie che r a f f i g u r i a m o ne l testo. La 

sua e s t r e m i t à an te r io re si p ro t ende o l t r e l ' a p e r t u r a boccale, giacente a p p u n t o f r a i l 

piede ed i l lobo t r i a n g o l a r e , o ve lo , d i cu i a b b i a m o pa r l a to . 

(t) I pescatori genovesi dànno all'aplisia i l nome di Asino marino. 
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Quando i l Pìeurobranchus si m u o v e , si adat ta pe r fe t t amen te a tu t te le s c a b r o s i t à 
de i c o r p i su cu i passa. I suoi tessuti sono cos ì m o l l i , come del resto lo sono q u e l l i d i 
t u t t i i l i m a c i d i , che ad o g n i is tante la f o r m a generale del suo corpo p u ò m o d i f i c a r s i . 
I n t a l i c ircostanze r i m a n g o n o sempre espansi i t en taco l i , i l ve lo e le b ranch ie . Sap
p i a m o che i l r i g o n f i a m e n t o v o l o n t a r i o del co rpo de i m o l l u s c h i d ipende dal l 'acqua che 
assorbono. Lacaze-Duth ie rs paragona lo scudo ed i l piede del Pìeurobranchus ad 
una spugna, che si r i e m p i e e si spreme per m o d o da r a d d o p p i a r e e p e r f i n o t r ip l i ca re 
i l v o l u m e del co rpo . G l i o rgan i spugnosi si scar icano per effe t to d i u n conta t to brusco 
ed inaspe t t a to ; i l ve lo che si t r o v a al d i sopra de l la bocca è do ta to d i una s e n s i t i v i t à 
speciale. Quando l ' a n i m a l e s t r isc ia , abbassa i l velo e lo t rasc ina l en tamente sulla 

super f ic ie dei c o r p i , su i q u a l i si muove . Esso 
acquis ta a l l o r a u n aspetto m o l t o strano, 
p o i c h é i l velo pare una seconda proboscide, 
sporgente sot to i l m a r g i n e an te r io re della 
vera proboscide . L ' e s t r ema s e n s i t i v i t à d i 
ques t 'o rgano si spiega col g r an n u m e r o d i 
n e r v i d i c u i è p r o v v e d u t o . 

Se dunque questo ve lo o proboscide è i l 
ve ro s t r u m e n t o del t a t to , è ch ia ro che i ten
t aco l i vengono adopera t i d a l l ' a n i m a l e ad un 
a l t r o scopo, t an to p i ù che esso l i incurva 
a l l ' i n d i e t r o e n o n se ne g iova per palpeggiare 
g l i ogge t t i . I n f a t t i u n na tu ra l i s t a inglese crede 
che i t en taco l i de i m o l l u s c h i s iano organi 
o l f a t t i v i . Questo asserto acquista maggior 

va lo re ne i p l e u r o b r a n c h i , p o i c h é i n quest i m o l l u s c h i g l i o r g a n i p rede t t i constano 
d i una l ame l l a a t to rc ig l i a t a per m o d o da f o r m a r e u n t u b o aper to supe r io rmen te ed 
a l l a base e se rvono d i passaggio ad una i n i n t e r r o t t a cor ren te d 'acqua, promossa 
da c ig l ia v i b r a t i l i mic roscop iche . C o r r i s p o n d o n o p e r c i ò i n t u t t o al le c o n d i z i o n i asse
gnate ag l i o r g a n i o l f a t t i v i d a l l ' a n a t o m i a c o m p a r a t a . 

Lacaze-Duth ie rs r i fe r i sce quan to segue i n t o r n o al le specie da l u i osservate. Presso 

Aiacc io , i n Corsica, egl i t r o v ò sugl i scogli i l Pìeurobranchus oceììatus, caratterizzato 
da l le macchie bianche sparse sopra u n f o n d o b r u n o m i s t o d i rosso. Invece a Mahon 
e nel le isole Ba lea r i p r e d o m i n a v a la specie d i co lo r g i a l l o - r a n c i a t o (Pìeurobranchus 
aurantiacus), che i pescator i spagnuo l i c h i a m a n o « Colorados » . Bastava r i v o l t a r e le 
p ie t re v i c i n e al la sponda, g iacen t i ne l l ' acqua bassa, per t r o v a r e quest i mo l lu sch i in 
g r a n d i s s i m o n u m e r o , m e n t r e s tavano accoppiandosi od emet tendo le uova . Resiste
vano ben iss imo a l la s c h i a v i t ù e c o n t i n u a v a n o a c o m p i e r e l 'opera l o r o , tendente ad 

o t tenere una numerosa p rogen i t u r a . Sebbene cercassero i l u o g h i o scu r i , come del 
resto f anno anche nel la v i t a l i be ra , non si poteva d i r e che temessero la luce ; ven i 

vano sovente a ga l la per depor re le uova a l l a super f ic ie de l l ' acqua . Toccando un 

Pìeurobranchus, o so l levando a l l ' i m p r o v v i s o la p i e t r a sot to cu i si t r o v a , si aggomi

to l a sub i to a pa l la e si lascia cadere a t e r r a . Questo è u n g rande van tagg io pel colle

z ion is ta , p e r c h è , essendo i p l e u r o b r a n c h i a n i m a l i d e l i c a t i s s i m i , sarebbe impossibi le 

s taccar l i i n t i e r i da i sassi e dal le l o r o fessure, se, i m i t a n d o l ' e sempio d i a l t r i m o l 

lu sch i , cercassero d i sa lvars i fissandosi al l o r o sostegno. 
Nel p o r t o d i Mahon i p l e u r o b r a n c h i si accoppiavano ne i mes i d i l u g l i o ed agosto; 

i l nos t ro collega crede che ogn i i n d i v i d u o emet ta parecchi c o r d o n i d i uova . Ne assicura 



Nudibranchi 

i l capo ad una p ie t ra de l la sponda, poco sot to i l l i v e l l o de l l ' acqua , e si agg i ra , 
descr ivendo una l inea a sp i ra le , i n t o r n o a questo p u n t o d ' a p p o g g i o ; i n t a n t o emet te 

la f regola v i sc ida , n a s t r i f o r m e , s i m i l e a l l a m o l l a d i u n o r o l o g i o . La fe t tucc ia è a l t a 

circa 1 c m . e d i co lo r g i a l l o - a r a n c i o . 
Il Medi te r raneo e g l i oceani m e r i d i o n a l i a lbergano i n o l t r e a l cun i p o m a t o b r a n c h i , 

che si avv i c inano ai p l e u r o b r a n c h i , come i l genere Pleurobranchea, i l quale si 

d is l ingue i n m o d o essenziale da l genere Pìeurobranchus per la mancanza assoluta 
di una conch ig l i a , che i n de t to genere è rappresenta ta per lo m e n o da u n r u d i m e n t o 
nello scudo dorsale . Nel genere Untorella, ca ra t te r izza to da l lo s v i l u p p o s t r a o r d i n a r i o 

del piede, i l p iccolo m a n t e l l o è invece r i c o p e r t o da una conch ig l i a quasi p iana , p r o v 

veduta nel cent ro d i una p u n t i c i n a o b l i q u a . V Umbrella mediterranea, l unga parecchi 
c e n t i m e t r i , s ' incont ra pu re n e l l ' A d r i a t i c o , a l m e n o fino a Lissa . 

P iù numeroso d i que l lo dei P o m a t o b r a n c h i è i l s o t t ' o r d i n e de i N U D I B R A N C H I , 

gastropodi m u n i t i , a l lo stato e m b r i o n a l e e l a rva l e , d i una conch ig l i a m o l l e , che p e r ò 
depongono assai per t e m p o ; a l lo stato adu l t o sono af fa t to n u d i e mancano anche 
in te rnamente d i quals ias i r u d i m e n t o d i conch ig l i a . Quando sono p r o v v e d u t i d i b r anch ie , 
come nel la magg io r par te de i casi, queste sono a f fa t to scoperte e si presentano i n 
f o r m a d i appendic i fioccose, a rborescent i o l a m e l l i f o r m i de l la m e m b r a n a dorsale . Ci 
a f f id iamo d i n u o v o al la gu ida d i Meyer e M ò b i u s , i q u a l i descrissero e r a f f i g u r a r o n o 
nell 'opera preci ta ta i r app re sen t an t i d i q u a t t r o f a m i g l i e p r i n c i p a l i . 

Nella f a m i g l i a dei D O R I D I D I le b r a n c h i e p e n n i f o r m i o l a m e l l i f o r m i si t r o v a n o 
in to rno a l l ' ape r tu ra anale, giacente sul cen t ro del dorso , e v i f o r m a n o una graziosa 
rosetta, col locata , per ve ro d i r e , i n un pun to m o l t o prosaico . 

I l g r u p p o del le D O R I D I (Doris) è u n o de i p i ù r i c c h i d i specie e c o m p r e n d e i n u d i -
branchi m a g g i o r i . I l m a n t e l l o r i c o p r e i l dorso e la testa ed ol t repassa l ' o r l o de l 
piede. Tu t te le specie presentano sul la par te a n t e r i o r e del dorso i cos ide t t i t en t aco l i 
dorsal i , che possono r i t i r a r s i i n c a v i t à p a r t i c o l a r i ; la l o r o pelle è i n o l t r e compene t r a t a 
d i speciali secrezioni calcaree d i f o r m a fissa. 

L ' ab i t o del la D O R I D E P E L O S A (Doris pilosa) è r i p r o d o t t o esa l tamente da l la nos t ra 
figura. Questa e le a l t r e due specie d i f fuse presso K i e l n o n hanno t en taco l i bocca l i . 

I t entacol i do r sa l i presentano una p a r t i c o l a r i t à c o m u n e a m o l t i n u d i b r a n c h i , che 
consiste nell 'essere r i c o p e r t i d i pieghe o b l i q u e . Questa Doris deve i l suo n o m e sc i en 
t i f ico al la presenza d i grosse pap i l l e i r r e g o l a r i e coniche sulla super f ic ie dorsa le . 
Nella v a r i e t à g ia l l a le pap i l l e cos t i tu i scono le sorgent i p r i n c i p a l i de l la sostanza c o l o 
rante g ia l la , g ranulosa , m e n t r e i n una v a r i e t à b r u n a con tengono pure una sostanza 
colorante b runa , g ranulosa . L ' a n i m a l e , che ol t repassa la lunghezza d i 2 0 m m . , venne 
catturato da l lo zoologo d i A m b u r g o nel la p r i m a v e r a e n e l l ' a u t u n n o sul le alghe del le 
par t i arenose e sassose de l go l fo d i K i e l e f u t enu to per qua lche se t t imana i n d i v e r s i 
acquari con tenen t i a lcune p iante m a r i n e m o l t o c o m u n i (Furcellaria, Ceramium e 
Zostera). I n se t t embre ed i n o t tob re depose pure le uova , disposte i n nas t r i v i s c i d i , 
t rasparent i come l 'acqua. 

È a f f ine a l la specie precedente la D O R I D E R O S S A (Doris proxima), i l cu i dorso è 
pure ado rno d i pap i l l e , le q u a l i h anno p e r ò una t i n t a rossa. Questa specie ol t repassa 

la lunghezza d i 25 m m . Meno v ivace del la d o r i d e pelosa, r i m a n e per lo p i ù i m m o b i l e 
ne l l ' acquar io , at taccata a l la parete od a qualche alga. A l c u n i e sempla r i depost i i n u n 
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acquar io dest inato ad accogliere parecchi a n i m a l i p r o v e n i e n t i da l le coste d i B o r n h o l m , 
v i si conservarono sani come nel l ' acqua d i K i e l , sebbene que l la del l o r o acquario 

fosse assai m e n o salata. 

Doride pelosa (Doris pilosa). Molto ingrandita. 

Una terza specie m o l t o d i f fu sa nei m a r i d e l l ' E u r o p a se t ten t r iona le è la D O R I S 

M U R I C A T A , d i co lo r b ianco- t raspa ren te o b i anco -g i a l l o sul dorso , con ten tacol i r a n -

c i a t i . I l dorso è coper to d i pap i l l e c l a v i f o r m i , o t tusamente a r ro tonda te . 
A p p a r t i e n e al le specie m a g g i o r i la Doris tubercolata de l Medi te r raneo , bruniccia , 

co l dorso coper to d i numerose pap i l l e piccole . È lunga c i rca 8 c m . 

* 
* * 

Dal genere precedente si scosta I ' A N C U L A (Ancula) per la presenza d i due p ro
l u n g a m e n t i a n t e r i o r i de l la testa ( p r e t e n t a c o l i ) e le append ic i r i c u r v e , d i re t t e a l l ' i n -
nanz i , g iacent i al la base de i t en taco l i p o s t e r i o r i , le qua l i c o r r i s p o n d o n o , ne l la s t ru t tura , 
a i t en taco l i dorsa l i del le d o r i d i . Le b r anch i e sono disposte i n semicerch io davanti 
a l l ' ano ed accanto ad esse spun tano specia l i append ic i c l a v i f o r m i , leggermente 
app ia t t i t e . Spetta alle r e g i o n i m a r i n e sopra menz iona te I ' A N C U L A C R E S T A T A (Ancula 
cristata), d i co lo r b ianco- l a t t eo t rasparen te . I l suo c o r p o del ica to fa u n effet to ele

gan t i s s imo f r a le alghe v e r d i e b r u n e , t r a cu i s t r iscia con discreta v e l o c i t à , descri
vendo graziose curve , senza cessare d i m u o v e r e i t e n t a c o l i , le b ranch ie e le appendici 
b r a n c h i a l i . 

* 

Un terzo genere appartenente alla famiglia dei Dorididi è quello delle POLICERE 

(Polycera). I l co rpo a l lunga to si a r r o t o n d a ne l la par te a n t e r i o r e e si assottiglia 

p o s t e r i o r m e n t e . I l cara t tere p r i n c i p a l e consiste nel la presenza d i c e r t i b i to rzo le t t i 

v i c i n i a l le b ranch ie , che sporgono sul m a r g i n e f r o n t a l e a guisa d i c o r n e t t i . La 

Polycera ocellata, una del le specie p r o p r i e del la baia d i K i e l , f u ogget to d i interes

san t i osservaz ioni r i spe t to ad u n cara t te re speci f ico . T u t t e le specie de l genere Poly

cera p r o p r i e del le coste b r i t a n n i c h e , e f r a queste anche la Polycera ocellata, 
presen tano ne l l a pel le piccole ve rghe t t e calcaree. L a d i f f e r enza p i ù spiccata che passa 
f r a g l i e s empla r i de l la Polycera ocellata che v i v o n o ne l l a baia d i K i e l , e g l i esemplar i 

de l Mare de l N o r d , consiste ne l la mancanza d i t a l i c o r p i c i n i ca l ca r i . « Se si potessero 
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t r ova re a l c u n i c o r p i c i n i ca lcar i i n e sempla r i de l la Polycera ocellata, v i v e n t i i n q u e l 

t r a t to d i m a r e c o m p r e s o f r a la par te aper ta del Mare de l N o r d e la ba ia d i K i e l , 
sarebbe d i m o s t r a t o che la presenza o la mancanza d i quest i c o r p i c c i u o l i n o n c o s t i 

tuisce per n u l l a una d i f fe renza specif ica . Con nos t ra g rande soddis faz ione a b b i a m o 

t rova to c iò che ce rcavamo l ' i n d o m a n i del la Pentecoste de l 1 8 6 3 , ne l S u n d d i Fano . 
Dopo una lunga barcheggia ta , i n una be l la m a f r e d d a m a t t i n a , c i a n c o r a m m o , 
lasciando i l nos t ro yacht esposto al sole, m a u n p o ' r i p a r a t o da u n g r u p p o d i faggi 

a l t i s s imi , p o i g e t t a m m o nel l ' acqua la nassa d i f o n d o . Sub i to r a c c o g l i e m m o i ben n o t i 

Ancula crestata (Ancula cristata). Molto ingrandita. 

an ima l i d i K i e l e f r a quest i a l c u n i e sempla r i del la Polycera ocellata, a d o r n i per lo 
più d i macchie g ia l le m o l t o spiccate, sopra u n f o n d o p i ù scuro d i que l l o deg l i e sem
plar i d i K i e l . T u t t i avevano bas tonc in i ca lcar i ne l la pel le , anche i p i ù p a l l i d i , pescati 

sul fondo . T a l i d i f fe renze d ipende rebbe ro forse da l la d iversa salsedine de l l ' a cqua? 
Saremmo i n d o t t i a c reder lo , se n o n si opponesse a l la nos t ra suppos iz ione la m a n 
canza d i c o r p i ca lcar i negl i e sempla r i d i una p iccola baia d i S a m s ò , p i ù v i c i n a de l 

Piccolo Belt a l Mare de l N o r d , d i cu i l 'acqua è m o l t o salata. C red i amo che la f o r t e 
corrente del Grande e del Piccolo Be l t sia una cond iz ione i m p o r t a n t e per l ' a f f i n i t à 
della l o ro fauna con que l la de l Mare de l N o r d , d i f r o n t e a l le f o r m e d i f fuse ne i seni 
t r a n q u i l l i del bac ino occidentale del Ba l t i co » (Meyer e M ò b i u s ) ( 1 ) . 

Lasc iamo i n d i spar te le cause del l 'esis tenza o de l la mancanza de i c o r p i c i n i c a l 
cari ed a t t en i amoc i a l f a t to . S iamo i n presenza d i una p r o p r i e t à , che una specie ha 

comune colle a l t r e specie del suo g r u p p o e che scompare sot to i n f luenze a n o i i g n o t e ; 
ved iamo f o r m a r s i una v a r i e t à la qua le d ivenne una specie so l t an to p e r c h è s i i s o l ò 

comple tamente da l l ' a rea d i d i f f u s i o n e del la specie t i p i ca o r i g i n a r i a . La presenza dei 
co rp i c in i ca lcar i suppone u n ' a t t i v i t à speciale del le ce l lu le cutanee, la qua le n o n m e r i t a 

m ino re considerazione d i m o l t i a l t r i c a r a t t e r i m i n o r i , che se rvono a d i s t inguere le 

(1) Nel porto di Genova si trova una bella specie di questo genere, la Polycera quadrilineata. 
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singole specie ne i vegeta l i e neg l i a n i m a l i i n f e r i o r i . G l i a n i m a l i i n f e r i o r l c i o f f r i r a n n o 
i n seguito a l t r i esempi n o t e v o l i del poco f o n d a m e n t o de i cos idde t t i ca ra t te r i 

spec i f ic i . 

L a tendenza del la m e m b r a n a dorsale a fogg ia r s i a pap i l l e o ad a l t re escrescenze, 
i n ce r t i gener i , è c o s ì spiccata da au to r izza re i na tu r a l i s t i a r i u n i r l i i n una famig l i a 

Dendronoto arborescente (Bendronotus arborescens). Ingrandito. 

d i s t i n t a , composta degl i E O L I D I D I , i cu i o r g a n i r e s p i r a t o r i sono c o s t i t u i t i appun to dalle 

append ic i e dal le papi l le do r sa l i . 
I l genere Dendronotus è ca ra t te r izza to dal le a p p e n d i c i a rborescen t i disposte 

s i m m e t r i c a m e n t e . I l D E N D R O N O T O A R B O R E S C E N T E (D. arborescens), assai d i f fuso , è 
uno dei m o l l u s c h i n u d i p i ù b e l l i . Giunge a l l a lunghezza d i c m . 3,5 e si riconosce 
f a c i l m e n t e pe r la t i n t a ca rn ic ina de l co rpo . Questo è m o l t o sot t i le ed a c u m i n a t o nella 
par te p o s t e r i o r e ; m a i l suo m a g g i o r e o r n a m e n t o consta nel s is tema d i r a m i f i c a z i o n i , 
composte d i 7-9 r a m i , d i spos t i i n s emic i r co lo su l m a r g i n e an te r io re de l la testa, e d i 

a l t r i 10 o 12 r a m i , co l loca t i l ungo i l dorso . Anche i t en taco l i h a n n o u n t ronco che si 
r a m i f i c a ed i n cu i possono r i t i r a r s i . I l piede è p i ù s t re t to del d o r s o ; m e n t r e l ' an ima le 

s tr iscia sopra u n a super f ic ie p iana appare t r onca to a n t e r i o r m e n t e . G l i s p i g o l i la tera l i 
si con t raggono spesso per m o d o da r e n d e r l o s i m i l e ad una carena aguzza. I l nost ro 

a n i m a l e t t o prefer isce a r r a m p i c a r s i su i r a m o s c e l l i s o t t i l i del le alghe a n z i c h é str isciare 

sul t e r r eno . N o n d i rado procede f i n o a l l ' e s t r ema pun ta d i u n r a m o , po i sol leva la 
par te^anter iore de l co rpo , vo lgendo la o ra da u n la to ed o r a d a l l ' a l t r o , con u n m o v i 

m e n t o osc i l lan te , come fa i l b r u c o - m i s u r a t o r e , onde cercare u n ogget to so l ido sul 
qua le possa prosegui re la sua s t rada . Meyer e M ò b i u s osse rvarono che neg l i acquar i 

i d e n d r o n o t i sono m e n o t r a n q u i l l i deg l i a l t r i n u d i b r a n c h i . Quando si at taccano alle 

p a r e t i , v i si fissano con una s t re t ta sporgenza de l piede e v i si appogg iano d i fianco. 

N u o t a n d o f a l l a ^ s u p e r f i c i e de l l ' acqua , espandono i l piede q u a n t o p i ù è poss ib i le , ma 

d i t r a t t o i n t r a t t o ne a v v i c i n a n o i m a r g i n i l a t e r a l i per m o d o da f o r m a r e co l la suola 
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un solco. Nuo tano col le append ic i a rborescent i r i v o l t e i n basso; s t r i sc iano col c o r p o 
a l lunga to e l eggermente i n c l i n a t o a l l ' i n d i e t r o ; i n c u r v a n d o i l co rpo , p r e n d o n o tu t t e 
le d i r e z i o n i p o s s i b i l i . R iassumendo le i m p r e s s i o n i r i cevu te da quest i m o l l u s c h i , i 

nos t r i o s se rva to r i d i c h i a r a n o con rag ione che la f o r m a elegante de l l o r o co rpo , le 

delicate e m o b i l i arborescenze del dorso , la bellezza de l la t i n t a e l ' a r m o n i a de i m o v i 
m e n t i l i r e n d o n o degn i d i essere a n n o v e r a t i f r a i p i ù l egg iad r i a b i t a t o r i del m a r e . 

A K i e l i l d e n d r o n o t o arborescente venne r i n t r a c c i a t o a preferenza d ' i n v e r n o , su i 
pal i che vengono p i a n t a t i ne l cen t ro del g o l f o per la c o l t u r a de i c o n c h i f e r i ; si c o n 

s e r v ò ben iss imo neg l i a cqua r i p i en i d i p ian te f resche e semi -decompos te . Del resto è 
abbastanza c o m u n e lungo tu t t e le coste de i m a r i s e t t e n t r i o n a l i ; io stesso la t r o v a i 

nelle isole F e r ò e . 
I nos t r i due n a t u r a l i s t i a m b u r g h e s i n o n p o t e r o n o c o n f e r m a r e l 'asserto de l lo 

zoologo inglese Gran t , i l quale r i f e r i sce che i l Dendronotus arborescens fa u d i r e 
alcuni d e b o l i s u o n i ; s iccome p e r ò ta le p r o p r i e t à v iene pure a t t r i b u i t a ad u n a l t r o 

mollusco nudo (Aeolis punctata), p u ò dars i che esista r ea lmen te . Si suppone che 
questi suoni p rovengano da i d u r i o r g a n i bocca l i . 

* * 

Il genere AEOLIS, ricco di specie e stipite della famiglia, presenta il suo carattere 
più i m p o r t a n t e nel le pap i l l e disposte s i m m e t r i c a m e n t e sul dorso , le q u a l i destano 
pure u n i m p o r t a n t e interesse fisiologico per la l o r o s t r u t t u r a . Ogni pap i l l a con t i ene 
un tubo, che, per la sua n a t u r a , appare come una par te del fegato d isposto i n ta le 
maniera s ingolare e che i n f e r i o r m e n t e è i n r a p p o r t o col canale a l i m e n t a r e r a m i f i c a t o . 

Verso la par te super io re de l la pap i l l a i l t ubo epat ico c o m u n i c a con u n se rba to io 
pieno d i cel lule u r t i c a n t i , m i n u t i s s i m e vescichet te , da l le q u a l i p u ò scattare u n filo 

ur t icante e che p r o b a b i l m e n t e vengono scaricate i n massa med ian t e l ' a p e r t u r a del le 
papil le , per s e rv i r e d i mezzo d i f ens ivo od o f fens ivo . 

Tra t t ando del le specie d i Aeolis d i f fuse ne l la ba ia d i K i e l , Meyer e M ò b i u s 
descrivono m i n u t a m e n t e la g rande Aeolis papillosa, che i n que l le acque g iunge 
soltanto alla lunghezza d i 5 c m . , m e n t r e sul le coste b r i t a n n i c h e n o n sono r a r i g l i 
i n d i v i d u i g iganteschi l u n g h i 15 c m . Le pap i l l e disposte o b l i q u a m e n t e i n file t r a sve r 
sali sono v i s i b i l i s s i m e ne l la figura annessa al testo. I n generale la t i n t a f o n d a m e n t a l e 
del corpo è b r u n o - g r i g i a . I l nos t ro a n i m a l e t t o v i v e ne l seguente m o d o : s t r i sc ia l e n 
tamente e si r iposa spesso. Men t re si r iposa si accorcia a lquan to , abbassa i t en taco l i 
pos ter ior i e lascia r icadere le pap i l l e le une su l le a l t r e . Quando s t r i sc ia , a l l u n g a n d o 
i l corpo, le e s t r e m i t à de l lobo de l piede e de l la par te pos te r io re de l c o r p o sporgono 
sole f r a le pap i l l e . Ar rovesc ia to sul dorso , r i t i r a i m a r g i n i de l piede, si a g g o m i t o l a 
come un i s t r ice e copre col le pap i l l e p e r f i n o i l l a to a d d o m i n a l e del c o r p o . Risale p i ù 
di rado delle specie a f f i n i a l la s u p e r f ì c i e del l ' acqua per nuo ta re . Si n u t r e d i sostanze 
a n i m a l i ed ha una grande pre fe renza per le a t t i n i e . Abbocca s u l l ' o r l o de l piede i 
piccol i e sempla r i dell'Actinia piumosa e v i p r a t i ca u n f o r o s emic i r co l a r e , che va 

sempre a l l a rgando . F i n a l m e n t e appl ica la bocca spalancata sug l i avanz i del la p reda 
e la d i v o r a senza nessun v i s i b i l e m o v i m e n t o esterno d i deg lu t i z ione . Un g i o r n o una 

grossa Aeolis papillosa, t r o v a n d o s i v i c i n o ad u n a Actinia piumosa d i mo le ugua le 
alla sua, le c o n f i c c ò la bocca n e l l ' o r l o de l piede. Ment re s tava m a n g i a n d o t r a n q u i l l a 
mente , g iunsero una seconda e p i ù t a r d i una terza c o n v i t a t a . Dopo q u a t t r o o re la 

misera a t t i n i a era a f fa t to scomparsa . I due n a t u r a l i s t i d i A m b u r g o suppongono che 
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VAeolis, i n t en t a a d i v o r a r e la preda, avver ta del lau to pasto le compagne lontane 
med ian te la sal iva che secerne. N o n d i r ado g l i i n d i v i d u i e s t r a t t i da l l ' a cqua r io per le 
osservaz ioni sc ien t i f iche tenevano i n bocca piccole a t t i n i e , che lasciavano scappare 
per r i p r e n d e r l e a l p i ù presto. I t en taco l i a n t e r i o r i sono u t i l i s s i m i per r i t r o v a r e la 
preda s fugg i t a , m a si r i t i r a n o al m i n i m o u r t o ; sempre p e r ò con m i n o r e precipi tazione 
se toccano i l f o n d o d e l l ' a c q u a r i o , o qualche a l t r a eo l id i a . La bocca si sfodera is tan
taneamente quando i ten tacol i toccano la v i t t i m a . Duran te i l pasto i l corpo de l l ' an i 
male si accorcia e r i m a n e i n r i poso . Le pap i l l e r i cadono m o l l e m e n t e l ' una su l l ' a l t ra . 

Eolide papillosa (Aeolis papillosa). Grandezza naturale. 

Sappiamo quan to segue i n t o r n o a l la r i p r o d u z i o n e de l l ' eo l id i a papi l losa . Alcuni 
e sempla r i depost i ne l l ' a cqua r io verso la m e t à d i gennaio , emisero le uova i n febbraio 
sul la parete d i v e t r o . Le uova sono s fer iche , col t u o r l o b ianco o rossiccio. Formano 
u n cordone o n d u l a t o , d i cu i le cu rve n o n sono disposte sopra u n p i ano , m a s ' incur
vano i n una superf ic ie c i l i n d r i c a , per cu i le onde del cordone si p iegano l 'una contro 
l ' a l t r a . I l cordone è avvo l to i n una s t r i sc ia d i m u c o v i sc ido , l i m p i d o , i l cu i margine 
l i be ro e sot t i le passa a t t raverso la l inea ondu la t a , come i l pe rno a t t raverso u n c i l indro . 
Ques t 'o r lo l i b e r o serve ad appl icare l ' i n t i e r a s t r i sc ia a l le p ian te , a i sassi e ad a l t r i 
ogge t t i . 1115 m a r z o u n esemplare d i questa specie emise u n cordone i n una spirale 
a l lunga ta d i t r e g i r i . I I 2 magg io u n i n d i v i d u o m o l t o s v i l u p p a t o ne emise uno che 
conteneva a l m e n o 60 .000 uova . 

Sono pure m o l t o d i f fuse a l t r e due specie (Aeolis Drummondii e alba). Quest 'ul
t i m a ha u n a pel le cos ì de l ica ta , che lascia t r a spa r i r e i n ce r t i p u n t i le p a r t i interne, 
per cui l ' an ima le , s t r i sc iando sul le a lghe, acquis ta una t i n t a ve rd icc ia . I n cer t i cor
d o n i si con ta rono 4 0 . 0 0 0 uova , m a l ' e n o r m e f e c o n d i t à d i quest i a n i m a l e t t i è l imita ta 
d a l l ' a b i t u d i n e d i mang ia r e , f r a g l i a l t r i c i b i , p e r f i n o le p r o p r i e uova . 

Lasc iando ora i due n a t u r a l i s t i che ci s e r v i r o n o d i gu ida , r i f e r i r e m o la descrizione 

d i u n mol lusco appar tenente ai n u d i b r a n c h i , p r o p r i o de l bac ino del Medi ter raneo, i l 

qua le r i c o r d a i l Dendronotus per la pos iz ione del le b r anch i e , m a si d is t ingue per 
l 'aspet to s ingolare , de r ivan t e dal g rande ve lo de l la testa, s emic i r co l a r e ed a r ro ton

da to , i l qua le r i s u l t a da i l o b i n a t a t o r i de l lo s tato l a rva l e . Questo a n i m a l e t t o è la 
T E T I D E (Tethys fimbria), descr i t t a con m o l t a eff icacia da l Grube , i n seguito alle 

osse rvaz ion i fa t te sopra u n esemplare che g l i f u po r t a to a Tr ies te da u n pescatore. 

« L a m i a te t ide » , egl i dice, « era v i v a c i s s i m a e m u n i t a d i t u t t e que l le appendic i dor

sa l i , l a t e r a l i , cons idera te i n passato come parass i t i d i questo m o l l u s c o . E rano rigonfie 

a guisa d i pere o d i rape , l eggermente s t rozzate a l la base, disposte i n coppie dinanzi 

al le b r a n c h i e , l ungo i l a t i de l dorso , tese c o m e r e m i e mosse ne l l o stesso modo. 

D i m i n u i v a n o g rada t amen te d i m o l e ne l l a par te pos t e r io re del c o r p o . Questo, pure 
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r i g o n f i o , quas i i n c o l o r o e t rasparente come le b r a n c h i e , taceva u n con t ras to s ingola re 
colle append ic i d i co lo r ros so -pa l l i do a l l ' e s t r e m i t à ed adorne d i una macch ia cen t ra le 
rosso-scura o quasi nera e col le macchie r o t o n d e , ne r i cc ie , con o r l i b i a n c h i i r r e g o l a r i , 

sparse sul la to supe r io re . Ment re giaceva sup ino , l ' in teressante m o l l u s c o si ge t tava 
con grazia da una par te o d a l l ' a l t r a , i n c u r v a n d o s i per m o d o che l ' e s t r e m i t à de l c o r p o 

sfiorava i m a r g i n i l a t e ra l i del ve lo . 11 
grande velo era quasi t u t t o r i m b o c c a t o 
e r ia lza to , l ' o r l o f r a n g i a t o r i c u r v o 
a l l ' i n d i e t r o ed i m a r g i n i l a t e r a l i del 
disco del piede, a f fa t to cavo, r i a v v i c i 
nat i l ' uno a l l ' a l t r o per m o d o da essere 
appena d i v i s i da u n solco so t t i l e . I n 
tale a t teggiamento l ' a n i m a l e rasso

mig l i ava ad u n m a r t e l l o , ne l qua le i l 
velo rappresentava i l f e r r o ed i l co rpo 
i l manico . Appena si ca lmava , i l p iede 
acquistava p e r ò sub i to la f o r m a d i una 
ciotola ovale e p r o f o n d a , i cu i m a r 
gini la tera l i superavano i n altezza l ' o r l o 
anter iore e pos te r io re . A l b u i o era 
fosforescente; la fosforescenza si m a n i 
festava, del resto, a l p iù l ieve con ta t to 
ed anche quando ag i tavo col la m a n o 
l 'acqua della vaschet ta . Sebbene la r i n 
novassi due ore dopo la sua venu ta e 
quantunque i l bac ino i n cu i lo avevo 
collocato fosse abbastanza grande , i l 
povero mol lusco m o r ì du ran t e la not te 
e l ' i n d o m a n i m a t t i n a le sue appen 
dic i erano floscie e penzo lan t i , q u a n 
tunque ancora ben co lo r i t e . Chi ha vedu to una v o l t a la Tethys e le sue v io len te 
con to rs ion i , cessa d i col legare la f l e m m a c o l l ' i n d o l e dei m o l l u s c h i » . 

È na tura le che u n m o l l u s c o cos ì s v i l u p p a t o e che ha t an to b isogno d i r e sp i r a r e , 
essendo avvezzo a l l ' acqua p u r a de l l ' a l t o m a r e , n o n possa v i v e r e p i ù d i qua lche o ra 
in una vasca r i s t r e t t a . Le t e t i d i n o n soppor tano , de l res to , che p o c h i g i o r n i la sch ia 
vi tù anche negl i acquar i spaziosi i n cu i l ' acqua si r i c a m b i a c o n t i n u a m e n t e . L a m a n 
canza d i cibo con t r ibu i sce pure t a l v o l t a a l la l o r o r a p i d a fine. A N a p o l i , dove osservai 
le t e t id i duran te l ' i n v e r n o ne l g rande acquar io del la Stazione Zoolog ica , n o n v i d i 

m a i questi e n o r m i m o l l u s c h i , l u n g h i p e r f i n o 3 0 c m . , m a n g i a r e qua lche cosa. Come 
t u t t i i m o l l u s c h i d 'a l to m a r e , s o f f r i v a n o i n o l t r e assai per g l i u r t i c o n t r o le p a r e t i del le 

vasche d i ve t ro . Da p r i n c i p i o n o n cessano d i m u o v e r s i , facendo osc i l l a re i l co rpo a 
destra ed a s in i s t ra , m a dopo qualche ora s ' indebol i scono assai, n o n possono p i ù 

resistere alle c o r r e n t i , che m e t t o n o i n c o m u n i c a z i o n e le d iverse vasche, si appicc icano 
ai sassi e si r ann i cch i ano neg l i a n g o l i senza p i ù m u o v e r s i . 

* * 

Col genere Elysia e n t r i a m o ne l la cerchia d i que i gene r i , i n cu i le b r a n c h i e v a n n o 
scomparendo come o r g a n i a p p e n d i c o l a r i . I l genere Elysia c o m p r e n d e que l le specie 

Tetide (Tethys fimbria). Grandezza naturale. 
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nel le q u a l i la testa n o n è ben d i s t in t a da l t r o n c o ; su i l a t i del co rpo spun tano due lob i 
cu tanei , che si r i un i scono pos t e r io rmen te e servono da o r g a n i r e s p i r a t o r i . Ciò si 
desume da l f a t to che uno o parecchi vasi sanguigni p i ù grossi v i si estendono dal 
dorso , po i si d i v i d o n o i n vena tu re p i ù s o t t i l i , at te a l la r e sp i raz ione . I due tentacoli 
che si t r o v a n o su l la testa sono a t t o r c ig l i a t i i n senso l o n g i t u d i n a l e e p e r c i ò apert i 
supe r io rmen te ed ai l a t i . L a be l l i s s ima E L I S I A V E R D E {Elysia viridis) è d i f fusa dal 
Medi te r raneo f i n o al Mare de l N o r d . Osservando la figura estrat ta dal la splendida 
opera prec i ta ta , ved i amo che i l o b i cutanei ca ra t t e r i s t i c i sono sa ldat i sul centro del 

Elisia verde (Elysia viridis). Ingrandita. 

piede. Quando l ' an ima le l i t iene e re t t i ne l l ' a t t egg iamen to o r d i n a r i o , i l l o r o margine 
l i b e r o sale o b l i q u a m e n t e per u n breve t r a t t o , po i scende fino a l l ' e s t r e m i t à posteriore 
con u n ' i n c l i n a z i o n e m e n o accentuata . L ' o r l o de i l o b i cutanei è a r ro tonda to e grosso 
a l l ' i n c i r c a come la m e t à dei t en t aco l i . I l colore p r e d o m i n a n t e che si osserva sulla 
testa, sui t en taco l i , sul la par te an t e r io r e del dorso e sul la super f ic ie esterna dei lobi 
cu tane i è u n be l l i s s imo n e r o - v e l l u t a t o , vo lgente o ra al ve rde ed ora al b r u n o . I l piede 
ha una t i n t a ve rde -o l i va s t r a . La pelle è i n o l t r e cosparsa d i macchie b ianco-nivee e 
d i p u n t i n i m e t a l l i c i b r i l l a n t i , d i co lo r a z z u r r o - v e r d e e b ianco-rosso . U n ingrand imen to 

d i cento vo l t e d i m o s t r a che questo ef fe t to d i co lore è p r o d o t t o da cel lule speciali, 

dal le pa re t i s o t t i l i , dal la cui par te cent ra le si i r r a d i a n o i l p i ù sp lend ido verde-sme
ra ldo ed i l p i ù b e l l ' a z z u r r o d i z a f f i r o . A l t r e due sorta d i ce l lu le p roducono riflessi 

a rgente i o rosso - rame . 
L a f o r m a d i questo leggiadro a n i m a l e t t o v a r i a n o t e v o l m e n t e secondo i suoi m o v i 

m e n t i . Ment re s t r i sc ia sul t e r r eno si a l lunga in l inea r e t t a e procede sc ivolando con 
discreta v e l o c i t à . Se invece si a r r a m p i c a sul le pare t i v e r t i c a l i d e l l ' a cqua r io , si giova 

spesso con t emporaneamen te de i l o b i cu tanei e d i una par te del la suola per app l i 
c a t i s i . N o n d i r ado , sc ivo lando , a t t o r c i g l i a i l co rpo a sp i ra l e , per m o d o da sfiorare 

la s t rada col le p a r t i p i ù opposte de l co rpo stesso. Secerne una grande q u a n t i t à di 
m u c o , che si p u ò es t ra r re da l l ' a cqua , toccando l ' a n i m a l e con un pennel lo od un 

fuscel lo d i pagl ia . Questi m o l l u s c h i si appendono t a l v o l t a l i b e r a m e n t e ne l l ' acqua ai 

fili d i t a l so r ta . 
Sebbene le desc r i z ion i dei c o l o r i s iano sempre i n s u f f i c i e n t i , quando n o n vengono 

conva l ida te da una f i g u r a co lora ta , des iderando i n v o g l i a r e i l l e t to re a p rocura r s i 
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a lcuni e sempla r i d i quest i b e l l i s s i m i m o l l u s c h i , f a c i l i da ca t tu ra re e da osservare i n 

i s c h i a v i t ù , cederemo u n ' a l t r a v o l t a la paro la al Grube , i l celebre zoo logo d i B re s l av i a : 

« Vic ino a S. N i c o l ò , ne l l ' i so la d i Cherso ne l G u a r n e r o , scopers i , f r a le a l t r e , una 
nuova Elysia ( E . splendida), d i cos ì r a r a bel lezza, che ne f u i compreso d i m e r a 

v ig l i a . In una p r o f o n d a fessura de l la rocc ia , poco accessibile a l la luce , v i d i a l t e r n a r s i 
con be l l i s s imo effe t to parecchi c o l o r i ( n e r o - c u p o , a z z u r r o - c h i a r o e g i a l l o - r a n c i a t o ) e 

r i conobbi che i n q u e l l ' a n g o l o r e m o t o , coper te d 'acqua m a r i n a che ne accresceva Io 

splendore, si agg i r avano alcune el is ie , lunghe 6-8 m m . e la rghe 5 m m . Es t raendole 
allora ad una ad una da l l o r o nascondig l io , m i f u poss ibi le osservare la d i s t r i b u z i o n e 
dei lo ro c o l o r i . I l co rpo ed i suo i l o b i l a t e r a l i , g r a n d i e r i a l z a t i a guisa d i m a n t e l l o , 
erano d i co lor n e r o - v e l l u t a t o , col m a r g i n e es t remo e la par te boccale g i a l l o - r a n c i a t i . 

Ma i l lato esterno dei l o b i , e legantemente o n d u l a t i da spiccate r i p i ega tu re , presentava 
al d i sot to d e l l ' o r l o r anc ia to una la rga fascia d i co lo r a z z u r r o - o l t r e m a r e , seguita a 

sua vo l ta da una s t r i sc ia l o n g i t u d i n a l e p i ù s t re t ta , d i co lo r v e r d e - c h i a r o , ondu la t a ad 
in t e rva l l i e quasi argentea i n f e r i o r m e n t e ; a l d i sot to d i questa s t r i sc ia v i d i i n o l t r e 
una f i la d i p u n t i c i n i c o n s i m i l i , d i spos t i i n senso l o n g i t u d i n a l e . L a s t r i sc ia r anc ia t a 
proseguiva senza i n t e r r u z i o n e dal l a to oppos to , co r r i sponden t e ; la s t r i sc ia azzur ra 
era i n t e r r o t t a . Una macch ia ovale , b ianca , spiccava nel m o d o p i ù elegante f r a i t e n 
tacoli ed i l l o ro la to i n t e r n o , b ianco , m e n t r e nel le a l t r e p a r t i ques t i o r g a n i e rano n e r i 
con punta azzurra . Misu ravano la qua r t a par te del la lunghezza to ta le e v e n i v a n o 
r ipiegat i a l l ' i n d i e t r o , oppu re d i v a r i c a t i , od a t t o r c i g l i a t i a sp i ra le a l l ' e s t r e m i t à » . T a l i 
sono i ragguagl i r i f e r i t i da l Grube . 

T r a t t e n i a m o c i ancora b revemen te i n t o r n o ad u n an ima le , i l quale , nel complesso 
dell 'aspetto esterno, si a v v i c i n a a i t u r b e l l a r i p i ù ancora del le e l is ie . A p p a r t i e n e al 

Pontolimace (Pontolimax capitatus). Ingrandito 20 volte. 

gruppo dei P O N T O L I M A C I (Pontolimax), f a m i g l i a dei P O N T O L I M A C I D I (Pontolimacidae), 
a cui mancano a f fa t to specia l i t en taco l i e b r anch ie . I l co rpo è a l lunga to , la testa d i l a 
tata la te ra lmente , co i m a r g i n i l a t e r a l i m u n i t i d i una cresta cutanea. I l P O N T O L I M A C E 

(Pontolimax capitatus), d i f f u so ne l l a m a g g i o r par te del la reg ione m a r i t t i m a europea , 
giunge alla lunghezza d i 8 m m . Sul cen t ro del dorso presenta una g i b b o s i t à , d iv i s a 
dalla testa da una in fossa tura . L a m a g g i o r pa r t e de l dorso ha una t i n t a f o n d a m e n t a l e 
bruna, sparsa d i p u n t i g i a l l o - c h i a r i . La g i b b o s i t à t e s t é menz iona ta è g ia l la . Questo 
piccolo mol lusco s ' i ncon t ra t u t t o l ' anno sul le a lghe, a poca p r o f o n d i t à , e p u ò v ive re 

parecchi mesi i n p icco l i r e c i p i e n t i p i e n i d i a lghe d ' o g n i sor ta . Str iscia l en tamente sul le 
piante o sulle pa re t i deg l i a c q u a r i , si appende a l la super f ic ie de l l ' acqua e t a l v o l t a 
sale anche p iù i n a l to . A l p i ù l ieve con ta t to si r i t i r a ; p e r c i ò sfugge f a c i l m e n t e a l lo 
sguardo quando viene es t ra t ta da l m a r e col le a lghe. 
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O R D I N E T E R Z O 

POL UVE O NAT I (PULMONATA) 

Tutti i Gastropodi terragnoli e la maggior parte di quelli che vivono nelle acque 
do l c i r esp i rano l ' a r i a a tmosfe r i ca . I l m a n t e l l o f o r m a nel la regione del la nuca una 
c a v i t à , nel la quale l ' a r i a penetra per u n ' a p e r t u r a col locata a destra nei destrorsi e 
ne i l i m a c i d i , ape r tu ra sul la cui parete super iore , appar tenente al m a n t e l l o , si estende 
una f i t t a rete d i vasi s angu ign i . Si p u ò vedere ques t ' aper tu ra p o l m o n a r e i n tut te le 
chiocciole che s t r i sc iano t r a n q u i l l a m e n t e su l t e r r eno . Si res t r inge e scompare appena 
l ' a n i m a l e viene toccato e si r i t i r a nel la c o n c h i g l i a ; m a , s iccome n o n tarda m o l t o a 
f a r d i n u o v o capo l ino , dopo d i essersi r i t i r a t o , l ' ape r tu ra si r ip resen ta presso i l mar 
gine del la c o l u m e l l a . N a t u r a l m e n t e i gas t ropod i p o l m o n a t i , che v i v o n o nell 'acqua, 
debbono sal i re a gal la per resp i ra re e r i m a n g o n o so f foca t i , come q u e l l i t e r r agno l i , se 
n o n possono soddisfare i n questo m o d o le esigenze del la resp i raz ione . La neces s i t à 
d i resp i ra re si mani fes ta i n b reve negl i i n d i v i d u i t e n u t i sot t ' acqua, i qua l i boccheg
g iano verso l ' a r i a , spalancando i l condo t to p o l m o n a l e ; la m o r t e n o n è cos ì rap ida nei 
gas t ropodi acquat ic i , d i cu i la resp i raz ione si c o m p i e con m i n o r e f requenza . 

I m e m b r i d i ques t ' o rd ine , i n apparenza m o l t o d ive r s i f r a l o r o , concordano tu t t i 
nel le p a r t i esterne de l c o r p o ; per r iconoscere tale accordo bisogna con f ron t a r e una 
l imacc i a (Limax) con una chiocciola (Helix). Nel la Limax la par te an ter iore del 
co rpo , col locata d i e t ro la testa, n o n è l i b e r a s u p e r i o r m e n t e , m a un i t a a l tubo che 
cont iene g l i i n t e s t i n i . Questa par te d e l l ' i n v o l u c r o cutaneo è que l la che neWHelix si 
avvolge a sp i ra e non esce da l n i cch io . I l co rpo v i si collega med ian te u n solo 
musco lo , i l cosiddet to musco lo del la c o l u m e l l a , i n se r i t o al d i sopra del p r i m o anfrat to 
de l la co lume l l a , i l quale serve a r i t i r a r e i l c o r p o ne l n i cch io . Con questo sono pure 
i n r a p p o r t o a l t r i m u s c o l i , che si es tendono n e l l ' e s t r e m i t à an t e r io re e servono in 
par te a r ip iegare i t en t aco l i ; si osservano pure nel le l imacc ie , i n cu i compiono i l 

medes imo u f f i c io , pe rme t t endo a l l ' e s t r e m i t à de l co rpo e del muso d i r i t i r a r s i e di 
p r o t r a r s i . 

Per sezionare i gas t ropodi i l mezzo p i ù convenien te consiste ne l f a r l i affogare, 
o p p u r e n e l l ' i m m e r g e r l i per 10 o 12 secondi ne l l ' acqua bo l l en te , scegliendo i l 
m o m e n t o i n cui sono a f fa t to dis tes i . N o n conviene u c c i d e r l i ge t t ando l i nel l 'a lcool , 
p e r c h è v i si r a t t r a g g o n o . Le specie c i ta te p i ù sopra sono le p i ù adatte a quest i espe
r i m e n t i . I gas t ropod i sbo l l en ta t i si es traggono f ac i lmen te dal la conch ig l i a , p e r c h è i l 

musco lo del la co lume l l a si è staccato da l gusc io . A l l o r a la dissezione de l l ' an imale si 

c o m p i e sot t 'acqua, ed anche i l p r o f a n o , usando questo sempl ice s is tema, p u ò r icono
scere, dopo qualche vano t e n t a t i v o , le p a r t i p i ù in teressant i de l la s t r u t t u r a interna. 

I n queste ope raz ion i p r e l i m i n a r i n o n a b b i a m o bisogno d i seguire un o r d i n e sistema
t ico ne l lo s tud io deg l i o r g a n i , m a i n c o m i n c i a m o come p i ù ci aggrada le nostre osser

v a z i o n i su\VHelix pomatia es t ra t ta da l n i c c h i o . Ci bastano due p inze t te p iccol ine ed 

u n paio d i f o r b i c i n e . A v e n d o g i à vedu to s u l l ' a n i m a l e v i v o l ' a p e r t u r a respi ra tor ia , 

t r a l a sc iamo d i occuparcene ed a p r i a m o la c a v i t à p o l m o n a r e . Seguendo i l grosso 
t r o n c o d i s in i s t r a , cos t i t u i t o da l la r i u n i o n e d i m o l t i vas i s o t t i l i , r e t i c o l a t i , g iungiamo 

a l l ' a t r i o ed al v e n t r i c o l o del cuore chiuso i n u n p e r i c a r d i o . N e l l ' a n i m a l e v i v o , senza 
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c r u d e l t à , d i cu i n o n s i amo per n u l l a p a r t i g i a n i , si p u ò r o m p e r e ben i s s imo u n pez

zetto del n i c c h i o e veder ba t te re i l cuore . N o n segu i remo u l t e r i o r m e n t e i vas i san

guigni che p a r t o n o da l cuore , quando c i sa remo c o n v i n t i che i l cuore r iceve i l sangue 

dagli o rgan i del la r e sp i raz ione e lo m a n d a nel le a l t r e p a r t i del c o r p o . Questo cuore , 
comune a t u t t i i m o l l u s c h i , s i ch i ama a r t e r io so , m e n t r e i l cuore de l pesce, da l qua le 
i l sangue pe rvenu to da l co rpo è sp in to ne l l ' o rgano r e s p i r a t o r i o , si dice cuore venoso. 
Non ci f e r m e r e m o , per o ra , su l la c a v i t à p o l m o n a l e e su l cuore , m a t e n t e r e m o d i 

met tere a nudo l ' i n t i e r o t u b o d igerente . I n c o m i n c e r e m o d a l l ' a p e r t u r a boccale , d i cu i 

è accertata la presenza, dopo d i aver 
tolto a l l ' a n i m a l e disteso la pel le de l la 
parte an te r io re de l co rpo . 

La c a v i t à boccale è c i r conda ta da 
una massa muscolosa , d i no tevole spes

sore, ch iamata b u l b o esofageo; sopra 
l 'ingresso de l la c a v i t à boccale, d i e t r o 
le labbra , si t r o v a u n a mascel la supe

r iore s t r ia ta , quasi s e m i l u n a r e . Ma nel 
fondo del la c a v i t à boccale si osserva 
un organo c o m p l i c a t i s s i m o , la l i n g u a , 
d i cui non i m p r e n d e r e m o la dissezione 
d i f f i c i l i s s ima . T u t t a v i a , anche l 'osser
vatore p i ù inesper to p o t r à r iconoscere 
sopra u n disco che v i è fissato una p ias t ra t rasparen te , ch ia ra , la p ias t ra d i s f rega
mento, detta pure sempl i cemen te l i n g u a , la quale , osservata al m i c r o s c o p i o , ha u n 
aspetto e legant iss imo, essendo coper ta d i numerose file t r asversa l i d i d e n t i n i , c o m 
posti per la m a g g i o r par te d i c h i t i n a con u n po ' d i sostanza calcarea. T u t t i i ce fa lo 
podi ed i gas t ropod i hanno una d i queste p ias t re d i s f regamento , d i cu i è fac i le 

constatare la presenza e r iconoscere l 'uso sul le nos t re chioccio le acquaio le . Basta 
in fa t t i col locarne a lcune i n u n rec ip ien te d i v e t r o : dopo qualche g i o r n o si v e d r a n n o 

spuntare sulle pa re t i del vaso parecchie p ian t i ce l l e v e r d i , m ic roscop iche , c o n t i n u a 
mente sfregate da l le ,ch iocc io le col la l i ngua , che s foderano e r i t i r a n o con m o v i m e n t i 
a l ternat i . Johns ton descr ive m o l t o bene i l m o d o d i m a n g i a r e d i quest i a n i m a l e t t i . 
Quando u n gas t ropodo e r b i v o r o è i n t en to a mang ia re , p r o t r a e la l i n g u a aculeata e la 

espande fino ad una certa estensione, a l l ungando con t emporaneamen te le l abb ra , che 
c o m p r i m o n o la l i ngua e le d à n n o la f o r m a d i u n cucch ia io . I l c ibo v iene a f f e r r a t o 
dalle l abbra p ro t r a t t e , t r a t t e n u t o co l la l i n g u a aculeata e compresso con t ro la mascel la 
super iore ; l ' a n i m a l e ne stacca a l lo ra u n pezzet to, t a l v o l t a con u n sensibi le s c r i c 
chiol io . I f r a m m e n t i staccati sc ivo lano l ungo la l i n g u a , sono f r ega t i e s m i n u z z a t i da i 
den t in i aguzzi e pe rvengono ne l lo s tomaco , t an to pel m o v i m e n t o pe r i s t a l t i co d e l l ' o r 
gano, quan to per la fo rza opposta da i m u s c o l i ade ren t i a l lo s tomaco . Questa desc r i 
zione n o n si adat ta so l tan to ai gas t ropod i p o l m o n a t i , m a anche a l le f o r m e e r b i v o r e 
degli o r d i n i seguent i , le cu i specie c a r n i v o r e sono quasi sempre m u n i t e d i una p r o 
boscide organizza ta i n m o d o speciale, ne l l a quale è con tenu ta la l i n g u a . Ques t 'o rgano 
ha una g rand i s s ima i m p o r t a n z a per la v i t a de i ga s t ropod i e cost i tuisce u n cara t tere 
essenziale per la conchio log ia m o d e r n a , cara t tere fonda to sul la d ive r sa s t r u t t u r a de i 

dent i , i n r a p p o r t o co l l ' a l imen taz ione e col m o d o d i v i v e r e e su l la f a c i l i t à col la quale 
i dent i si conservano anche neg l i i n d i v i d u i disseccati da m o l t i a n n i . D ie t ro i l b u l b o 

esofageo t rovas i l 'esofago so t t i l e , che passa ne l lo s tomaco sempl ice . Dissezionando 

a 

Fila di denti sulla lingua del : a, Limnaeits slagnalis; 
b, Ancylus fluviatilis; c, Succinea ampliibia. 
Molto ingrandita. 
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una ch iocc io la appena m o r t a , s i osservano due l o b i b i a n c h i e p iu t to s to i r r ego l a r i , 
g iacent i su l lo s t o m a c o : sono le gh iando le s a l i va l i , i cu i c o n d o t t i escre tor i m o l t o spic
c a t i si ap rono nel la c a v i t à boccale. D ie t ro lo s tomaco l ' i n t e s t ino è c i r conda to da una 
sostanza ve rd icc i a , i l fegato, ne l la cu i massa descrive alcune svol te , p o i , piegando a 
destra ed a l l ' i n n a n z i , si volge verso la c a v i t à po lmona le n e l l ' i n t e s t i n o crasso e sbocca 
accanto a l l ' a p e r t u r a r e sp i r a to r i a , dove si t r o v a pure l ' o r i f i z i o del condot to dei reni , 
i q u a l i hanno la f o r m a d i u n t r i a n g o l o ot tuso o quel la d i u n fag iuo lo e giaciono 
v i c i n o al cuore . V e d i a m o p e r c i ò che g l i appa ra t i , d i cu i le chioccio le si g iovano per 
assaporare le de l iz ie de l la g a s t r o n o m i a , hanno u n o s v i l u p p o per fe t to . 

La parte p i ù i m p o r t a n t e de l s is tema nervoso, i l c ingo lo esofageo, si scopre esa
m i n a n d o l 'esofago ed i l b u l b o r e l a t i v o . Si p u ò manegg ia r lo senza t i m o r e , p e r c h è la 
de l ica ta sostanza nervosa è a v v o l t a i n una gua ina resistente. G l i occh i , col locat i sulla 
pun ta dei g r a n d i t en taco l i , v e nne ro g i à desc r i t t i accura tamente da S w a m m e r d a m , 
per fe t to osservatore deg l i a n i m a l i i n f e r i o r i : eg l i t r o v ò nel la ch iocc io la , d inanz i al 
c r i s t a l l i n o , u n u m o r e acqueo, che si osserva pure ne l l ' occh io u m a n o . T u t t a v i a , ma l 
g rado lo s v i l u p p o elevato d i quest i occh i , i l Martens , e s imio osservatore delle chioc
ciole t e r ragno le , ascr ive ag l i o r g a n i sudde t t i q u a l i t à assai l i m i t a t e . « Le nostre 
chiocciole t e r ragnole » , egl i dice, « sono b e n s ì m u n i t e d i occh i , m a la l o r o fo rza visiva 
è l i m i t a t a ad u n grado m i n i m o e senza d u b b i o p r e s s o c h é uguale a l l a s e n s i t i v i t à tat
t i l e generale , p o i c h é , p r i m a d i a v v e r t i r e la presenza d i u n ogget to , devono toccarlo 
cog l i occhi . N o n m i accadde m a i d i osservare che una chiocciola vedesse u n oggetto 
da l o n t a n o ; u n Limax rufus, che avevo col locato al sole presso u n luogo ombroso, 
n o n r i u s c ì a t r o v a r l o , sebbene da p r i n c i p i o prendesse d iverse d i r e z i o n i per raggiun
ge r lo , ce r tamente a l lo scopo d i recars i i n u n sogg io rno p i ù g r a d i t o » . 11 nos t ro mo l 
lusco è pu re m u n i t o d i o r g a n i u d i t i v i , r appresen ta t i da due vescichette giacent i sul 
la to i n f e r i o r e del c ingo lo esofageo, le qua l i p e r ò si vedono p i ù f ac i lmen te i n altre 
ch iocc io le , come, per esempio, nelle l i m n e e g i o v a n i e ne i p l a n o r b i . Aggiungeremo 
ancora b revemen te che anche i ce fa lopod i presentano ne l la ca r t i l ag ine da cui è 
a v v o l t o i l cerve l lo u n appara to u d i t i v o bene s v i l u p p a t o . 

Chi ha s tud ia to l ' a n a t o m i a del la ch iocc io la , o ne ha osservato la dissezione, si è 
i m b a t t u t o senza d u b b i o p i ù d i una v o l t a neg l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i , n o n m e n o perfetti 
deg l i o r g a n i d i g e r e n t i . T u t t i i ga s t ropod i p o l m o n a t i sono e r m a f r o d i t i e presentano gli 
o r g a n i sessuali m a s c h i l i e f e m m i n i l i i n t r e c c i a t i i n m o d o s ingo la re . La cosa p i ù note

vole è la gh i ando la e r m a f r o d i t i c a , o rgano fogg ia to a g r a p p o l o , nascosto nelle spire 
s u p e r i o r i del fegato, nel quale vengono p r o d o t t i i n u n solo e m e d e s i m o scompart i 

m e n t o gh iando la re g l i e l e m e n t i f e c o n d a n t i e le uova . L ' a p e r t u r a sessuale si t rova sul 
l a to destro de l co l lo , a poca dis tanza da l g rande t en taco lo . Le p a r t i col locate dietro 

l ' ape r tu ra sessuale con tengono u n o rgano sacc i fo rme , con p a r e t i robus te , chiamato 

sacco del da rdo , ne l la cu i par te i n t e r n a si f o r m a u n o rgano ca lcareo , che p u ò avere 
l 'aspet to d i una f recc ia o d i u n o s t i le ed é i l d a r d o d ' a m o r e , de l c u i uso parleremo 
p i ù t a r d i . Questi o rgan i presentano ne l le s ingole specie una f o r m a c o s ì caratteristica, 

da cos t i tu i re pei s i s temat ic i u n cara t te re m o l t o i m p o r t a n t e . Nel la m a g g i o r parte dei 
nos t r i gas t ropod i p o l m o n a t i e r m a f r o d i t i ha l uogo un accopp iamen to reciproco; 

H a r t i g d i m o s t r ò i n o l t r e che anche la fecondaz ione è r ec ip roca , per lo m e n o i n una 

specie p r o p r i a d e l l ' E u r o p a m e r i d i o n a l e (Helix lactea) da l u i s tud ia ta . N o n sappiamo 
p e r c h è n o n abbia luogo una au to - fecondaz ione i n t e r n a ; d i cendo che la fecondazione 

r i su l t a so l tan to dal con t ras to deg l i i n d i v i d u i e da l l a sostanza emessa da ques t i , fac

c i a m o so l t an to una p e r i f r a s i , d i cu i si serve la cos iddet ta filosofìa de l l a na tu ra per 
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fa rs i credere savia. Sol tanto ne l genere Limnaeus, appar tenen te ai g a s t r o p o d i p o l 
m o n a t i acqua t ic i , uno deg l i i n d i v i d u i f u n z i o n a come masch io , l ' a l t r o c o m e f e m m i n a 

ed i l p r i m o si posa sopra i l secondo. Ma spesso anche i l p r i m o masch io serve da 
f e m m i n a ad u n terzo i n d i v i d u o e c o s ì d i s e g u i t o ; p e r c i ò t a l v o l t a s i t r o v a u n a catena 

composta d i 6-8 i n d i v i d u i , ne l la qua le l ' u l t i m o f u n z i o n a come f e m m i n a , i l p r i m o 

soltanto come maschio e q u e l l i d i mezzo ne i due m o d i . 
Le no tevo l i d i f fe renze degl i a m b i e n t i i n cu i v i v o n o d à n n o luogo a d i f f e renze n o n 

meno spiccate nel le a b i t u d i n i de i ga s t ropod i p o l m o n a t i acqua io l i e t e r r a g n o l i . I l c o n 

trasto che si osserva nei l u o g h i da essi a b i t a t i d iven t a anche p i ù g rande , data la l o r o 

scarsissima m o b i l i t à , che l i r ende i n e t t i a so t t r a r s i col la fuga o con o p p o r t u n e 
migraz ion i a l le in f luenze c l i m a t i c h e , r ego l a r i od acc iden ta l i , le q u a l i , come t u t t i sanno, 

sono assai p i ù eff icaci su l la t e r r a f e r m a che n o n ne l l ' acqua . I l Mar tens , che g i à a b b i a m o 
citato parecchie vo l t e , p u b b l i c ò u n p regevo l i s s imo l a v o r e t t o i n t o r n o al le c o n d i z i o n i 
ed alla d i s t r i b u z i o n e geograf ica dei ga s t ropod i e u r o p e i , t e r r a g n o l i e d 'acqua dolce . 
Da questa opera i m p o r t a n t i s s i m a t og l i e r emo la m a g g i o r par te de i n o s t r i r a g g u a g l i . 
Dedicheremo a n z i t u t t o , come è na tura le , un ' a t t enz ione speciale al le ch iocc io le t e r r a 
gnole ed al le leggi che d e t e r m i n a n o la l o r o d i f f u s i o n e . L ' i m p o r t a n z a d i queste osser
vazioni venne r i conosc iu t a so l tan to neg l i u l t i m i a n n i t r a sco r s i ; i l l o r o va lo re è dec is ivo 
per le ques t ion i m o d e r n e i n t o r n o al s ign i f i ca to de l la specie e per la conoscenza esatta 
delle u l t i m e m o d i f i c a z i o n i avvenute ne l con t inen te europeo . P r i m a d i occuparc i u l t e 
r io rmente del n o m e e de i c a r a t t e r i de l le f a m i g l i e e de i gene r i , r i f e r i r e m o qua lche 

ragguaglio generale i n t o r n o a t a l i a r g o m e n t i . 
« Anche i gas t ropod i t e r r a g n o l i hanno b isogno, per v i v e r e , d i u n no tevole g rado 

d i u m i d i t à . Que l l i s p r o v v e d u t i d i u n i n v o l u c r o p ro t e t t o r e , come le l imacce , ed i 
generi impe r f e t t amen te coper t i (Testacella ed a l t r i ) per iscono i n b reve a l l ' a sc iu t to , 
come, per esempio, i n una scatola d i c a r t o n e : le specie p i ù piccole n o n passano le 
Vi ore. Anche i l Bulimus gallina sultana d a l l ' a m p i a bocca m u o r e i n poch i g i o r n i 
nei luoghi i n cu i l ' u m i d i t à è scarsa. Del resto t u t t e le specie p r o v v e d u t e d i n i c c h i 
b r i l l an t i e t r asparen t i r i c h i e d o n o m o l t a u m i d i t à . Anche le ch iocc io le pelose sono 
amant i d e l l ' u m i d o . Invece le chiocciole che devono soppor t a r e una g rande s i c c i t à 

hanno un n icchio opaco, quasi p r i v o d i e p i d e r m i d e . I l m a n t e l l o var iega to è pu re u n 
carattere speciale delle chiocciole che v i v o n o n e l l ' u m i d i t à . P r o b a b i l m e n t e questo 
carattere dipende da l la t rasparenza del n i cch io , che lascia pene t ra re la luce fino a l 
mantello, i l quale , invece, nel le ch iocc io le m u n i t e d i u n guscio robus to , è u n i f o r m e e 
quasi sempre ch ia ro , m e n t r e i n quel le da l n i cch io so t t i l e , che n o n sono m a i esposte 
alla luce, come le v i t r i n e , è u n i f o r m e , m a oscuro . 

« Sebbene le chiocciole sopra ci ta te s o p p o r t i n o per tu t t a la g i o r n a t a i cocent i 
raggi del sole, n o n r innegano d i cer to i l cara t tere generale de i m o l l u s c h i , p o i c h é , 
durante le ore p i ù calde, r i m a n g o n o i n e r t i , co l la bocca chiusa, o r i p a r a l a da u n 

muco i n d u r i t o , che le d i fende da l disseccamento e s t r i sc iano so l tan to a l l ' a lba e nel le 
fresche ore n o t t u r n e . T u t t i i r a c c o g l i t o r i d i ch iocc io le sanno che ques t i m o l l u s c h i 
sono p iù numeros i del so l i to al m a t t i n o e dopo la p iogg ia . I n I t a l i a si raccogl ie d i 

notte VHelix adspersa, col la l an t e rna , a scopo a l i m e n t a r e ; ne l l a Spagna i r a c c o g l i 
tor i d i chiocciole , c h i a m a t i « Garacoleros » , cercano a l lo spun ta r de l l ' a lba la g rande 

Helix lactea e YAlonensis sul le mon tagne p i ù a r ide , m o l l u s c h i che invece s c o m 
paiono af fa t to nel le ore m e r i d i a n e . P e r f i n o VHelix desertorum, t r ova ta da E h r e n b e r g 

iusieme ad u n l ichene e ad un ragno ne l deserto, v i c i n o a l l ' oas i d i Giove A m m o n e , 

non p u ò f a r a meno d e l l ' u m i d i t à , e lo d i m o s t r a la presenza d i una p i an ta che a l l i g n a 

22. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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sol tanto ne i l u o g h i u m i d i . L a ch iocc io la va soggetta a lunghe e f r e q u e n t i i n t e r r u z i o n i 
d e l l ' a t t i v i t à v i t a le , m a ha i l vantaggio d i svegl ia rs i sempre q u a n d o i l suo c ibo è mol le 

e succulento » . 
Ci te remo a l c u n i esempi a t t i a d i m o s t r a r e i l r a p p o r t o esatto che passa t r a la f o r m a 

del guscio e la larghezza d e l l ' a p e r t u r a r e l a t iva , , ed i l m o d o d i v i v e r e de i gastropodi 
p o l m o n a t i , d ipendente da l v a r i o g rado d i u m i d i t à dei l u o g h i i n cu i si t ra t tengono. 
A g g i u n g e r e m o i n o l t r e a l cun i r agguag l i i n t o r n o a i mezz i usat i da i n o s t r i mol lusch i 
per soppor ta re i p e r i o d i d i g rande s i c c i t à , f ondandoc i sul le osservazioni del Dòr ing , 
e s imio na tu ra l i s t a m o d e r n o . « P r i m a che l ' a n i m a l e si abbandon i a questo stadio di 
r iposo » , egl i dice, « passa qualche t e m p o nel la par te an t e r io re de l l ' imbocco , e, colla 
super f ic ie del co rpo , la quale si t r o v a ancora al con ta t to de l l ' a r i a , secerne u n muco 
pa r t i co l a r e , sul cu i la to esterno, i n segui to a l l ' evaporaz ione del l ' acqua che v i è con
tenu ta , si f o r m a una m e m b r a n e l l a so t t i le , i l cos iddet to p seudo-ep i f r agma , d i consi
stenza m o l t o d iversa da que l l a de l d u r o e p i f r a g m a i n v e r n a l e del g r u p p o Pomatia, 
p r o v v e d u t o da p r i n c i p i o d i u n ' a p e r t u r a col locata i n una pos iz ione cor r i spondente a 
quel la de l l ' ape r tu ra p o l m o n a l e d e l l ' a n i m a l e , che p i ù t a r d i si o t t u r a ed acquista l'aspetto 
d i una m e m b r a n a f r ag i l e e t rasparente , disposta i n senso trasversale su l l ' imbocco del 
n i c c h i o , d i c u i separa la par te i n t e r n a da l conta t to de l l ' a r i a . Riconoscendo senza 
d u b b i o una d i f f e renza r e l a t iva t r a questa f o r m a z i o n e membranosa e l ' ep i f ragma 
inve rna l e p r o p r i a m e n t e de t to , la c h i a m e r e m o p n e u m o f r a g m a ; comple ta ta la f o r m a 
zione del p n e u m o f r a g m a , l ' a n i m a l e consuma a poco a poco la magg io r par te della 
p r o v v i s t a d ' a r i a contenuta ne l la sua c a v i t à r e s p i r a t o r i a e con t inua a r i t i r a r s i a l l ' i n 
d i e t ro , r i ducendo ognor p i ù la c i rconfe renza del suo co rpo . P e r c i ò si f o r m a nel guscio 
una c a v i t à pneumat i ca car ica d i u m i d i t à , compresa f r a i l p n e u m o f r a g m a ed i l corpo 

de l l ' an ima le . 
N o n d i r ado si aggiunge a questa m e m b r a n a esterna u n ' a l t r a f o r m a z i o n e m e m 

branosa , p i ù i n t e r n a , d i cu i la secrezione ha luogo q u a n d o la p r i m a membrana 
cor re per ico lo d i essere d i s t r u t t a da qualche azione meccanica, o quando , c iò che 
accade sovente, si screpola per e f fe t to de l la s i c c i t à . 

« Sebbene i l p n e u m o f r a g m a possa acquis tare una consistenza ed una robustezza 
assai n o t e v o l i , n o n costi tuisce p e r ò m a i una ch iusu ra e rme t i ca f r a lo s t ra to d'aria 
de l la pa r t e i n t e r n a del n i cch io e l ' a m b i e n t e es terno. L o scambio d e l l ' u m i d i t à , quan
tunque l i m i t a t o , n o n cessa m a i , p e r c h è l ' u m i d i t à con tenu ta sul la to esterno del 
n icch io si svapora ed è sos t i tu i ta da l l ' acqua del lo s t ra to pneumat i co i n t e r n o , senza 
po i tener conto degl i a l t r i f e n o m e n i d i d i f f u s i o n e , i q u a l i , n o n essendo in t ieramente 
cessata l ' a t t i v i t à r e s p i r a t o r i a d e l l ' a n i m a l e i n r i poso , d e t e r m i n a n o u n r i nnovamen to 
d e l l ' a r i a necessaria al la r e sp i raz ione . I n t a n t o p e r ò g l i u m o r i d e l l ' a n i m a l e d iminuiscono 

ed i l suo co rpo scema d i v o l u m e e si r i t i r a nel le spi re p i ù i n t e r n e del n i cch io , mentre 
lo s t ra to p n e u m a t i c o i n t e r n o aumen ta d i v o l u m e . Anche l ' a t t i v i t à v i t a l e del mollusco 

d i m i n u i s c e ed è sos t i tu i ta da u n p r o f o n d o le ta rgo . Le pu l saz ion i del cuore si ra l len

tano r a p i d a m e n t e e l ' a t t i v i t à del la c a v i t à p o l m o n a l e , r i d o t t a ad u n v o l u m e m i n i m o , 
d iven t a l i m i t a t i s s i m a . 

« L ' a n i m a l e è cos t re t to a r i m a n e r e i n tale s tadio d i r i poso fo rza to finché le condi 

z i o n i d i u m i d i t à de l l ' a tmos fe ra n o n si m o d i f i c a n o . Ma, appena a u m e n t a la tensione 

del vapore acqueo, come per lo p i ù accade p r i m a del le p iogg ie , q u a n d o la pressione 
b a r o m e t r i c a è bassa, si no ta sub i to una magg io re a t t i v i t à v i t a l e n e l l ' o r g a n i s m o del 

mo l lu sco , sens ib i l i s s imo ai f e n o m e n i d i questa so r t a . I n t a l i casi l ' u m i d i t à prodotta 

n e l l ' a m b i e n t e esterno i n segui to ad u n f e n o m e n o d i d i f f u s i o n e d i m i n u i s c e a lquanto e 
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p u ò cessare a f fa t to , per t r a s f o r m a r s i p i ù t a r d i i n una co r ren te opposta . Si osserva 
a l lo ra che i l co rpo d e l l ' a n i m a l e , r i t i r a t o nel le sp i re p i ù p r o f o n d e de l guscio , t o r n a ad 

ingrossare e si avanza g rada tamente verso l ' i m b o c c o del la conch ig l i a , p e r c h è l ' a n i m a l e 
di la ta la sua c a v i t à p o l m o n a l e , e, assorbendo lo s t ra to d ' a r i a con tenu to ne l guscio , 

aumenta d i v o l u m e , finché, essendo pe rvenu to col la super f ic ie de l co rpo d i n a n z i a l 

p n e u m o f r a g m a , lo i n f r a n g e e spunta f u o r i del n i cch io » . 
Quantunque le osservazioni p recedent i s i r i f e r i s cano al g rado d i u m i d i t à neces

saria per la v i t a del le chioccio le t e r r agno le p o l m o n a t e , b isogna p u r r iconoscere che 

ambidue i g r u p p i , vale a d i r e i p o l m o n a t i t e r r a g n o l i ed i p o l m o n a t i a c q u a i o l i c i f o r 

niscono in teressant i i n d i c a z i o n i r i spe t to al calore ed a l la t e m p e r a t u r a che possono 
sopportare ne l le diverse p a r t i de l la l o r o area d i d i f f u s i o n e . Per lo p i ù soppor t ano i l 
caldo fintanto che n o n m i n a c c i d i essiccar l i . I n certe so rgen t i calde a lcune specie 
soppor tano 4 0 e p i ù g r a d i R é a u m u r ; a l t r e si d i s t i n g u o n o per l ' e s t r emo oppos to . 
« Molte chiocciole » , con t i nua i l Mar tens , « possono soppor ta re u n f r e d d o assai r i g i d o , 

sopra t tu t to le specie m i n o r i (Arion hortensis, A. tenellus) e le v i t r i n e , a m a n t i d e l 
l ' u m i d i t à , che cercai spesso sot to la neve col le d i t a i n t i r i z z i t e da l f r e d d o . Su lKesse lberg , 
presso i l lago d i Koche l , n e l l ' a l t a Bav ie ra , t r o v a i , i l 2 4 d i c e m b r e , VHelix rupestris e 
la Clausilia parvula esposte a l l ' a r i a , sopra certe rocce scoscese, sul le q u a l i la neve 
non poteva neppure f e r m a r s i , sopra u n suolo gela to , a poca dis tanza da una cascata, 
che dava l ' idea d i u n ghiacc ia io , per la g rande massa d i ghiaccio i n cu i si era t r a s f o r 
mata . Anche le chiocciole de i paesi p i ù s e t t e n t r i o n a l i sono piccole ed hanno u n n i c c h i o 
so t t i l e ; possiamo suppor r e p e r c i ò che la resistenza a l f r e d d o n o n d ipenda a f fa t to d a l 
vo lume n è da l lo spessore del guscio, m a che anzi a u m e n t i ne i casi oppos t i » . N e i 
c l i m i f r edd i e t e m p e r a t i le ch ioccio le s fuggono a i r i g o r i i n v e r n a l i r i n t a n a n d o s i ne l 
guscio o s o t t e r r a ; le chiocciole t e r ragno le del le r e g i o n i t r o p i c a l i v a n n o soggette ad u n 
letargo est ivo, s i m i l e a que l lo d i m o l t i r e t t i l i ed i n s e t t i . Per a b b a n d o n a r v i s i s i a f f o n 
dano nel la sabbia , oppure cercano u n asi lo o p p o r t u n o sot to qua lche sasso o so t to 
qualche r a m o . 

I l terzo grande agente per la d i f f u s i o n e dell 'essenza v i t a l e , la luce, è m e n o i m p o r 
tante d e l l ' u m i d i t à e de l ca lore , sebbene la sua i n f luenza si m a n i f e s t i i n s i eme a que l l a 
dei due a l t r i f a t t o r i de l c l i m a . Presenta u n interesse speciale l ' i n f l u e n z a v a r i a b i l e 
esercitata da l la luce e da l calore su l la co lo raz ione del le ch iocc io le t e r r agno le . « Dal 
nicchio pa l l i do , p iu t tos to i n c o l o r o che b ianco , p r o p r i o del le ch iocc io le che v i v o n o 
n e l l ' o s c u r i t à , osserv iamo i n quest i m o l l u s c h i t u t t e le g r adaz ion i poss ib i l i fino a l b r u n o 
trasparente delle cosiddette chioccio le dei cespugl i , a m a n t i d e l l ' o m b r a ; da questa 
t inta b runa passiamo a l b i anco-opaco , s i m i l e a l la cre ta , che c o m p r e n d e t u t t i i c o l o r i 
ed al var iegato disegno del le chioccio le a m a n t i de l sole. Sol tan to nei l u o g h i i n c u i 
l 'effet to del la luce è t r o p p o f o r t e , t r o p p o c r u d o , le conch ig l i e i m p a l l i d i s c o n o , sia v u o t e 
che abi tate . Cos ì , per esempio, ne i l u o g h i m o l t o soleggia t i s ' i ncon t r ano spesso esem
pla r i i n t i e r amen te b i a n c h i ed opach i àeìVHelix pomatia e hortensis, d i s t i n g u i b i l i 
nelle co l lez ion i da q u e l l i decompos t i so l t an to per l o sp lendore del la par te i n t e r n a 
della bocca, dove la conch ig l i a si t r o v a v a sempre a conta t to col le p a r t i m o l l i . L ' ' H e l i x 
desertorum, b r u n a v i c i n o al Cairo e ad Alessandr i a , ne l deserto è per lo p i ù d i co lo r 
b i a n c o - u n i f o r m e . M a u r i z i o W a g n e r t r o v ò VHelix hieroglyphicula n e l l ' A l g e r i a sot to 
l ' o m b r e l l o dei Cactus opuntia, con fascie s empre i n t e r r o t t e e cancellate d i t r a t t o i n 
t ra t to ne i l uogh i soleggia t i . D ' O r b i g n y raccolse ne l le m o n t a g n e d i Cobi ja ne l la B o l i v i a 

i l Bulimus derelictus ado rno d i v i v a c i c o l o r i e d i co lo r b i a n c o - u n i f o r m e al piede 

dei m o n t i , i n una reg ione a r ida , i n cui a l l i gnano so l t an to cact i e l i c h e n i . Nel le pampas 
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d i Buenos Aires i l Bulimus sporadicus ha una t i n t a u n i f o r m e ; invece ne l la B o l i v i a , 
lungo i l l i m i t e del le foreste, presenta alcune str iscie nere assai spiccate » . Questi 
e m o l t i a l t r i esempi d i m o s t r a n o che le ch iocc io le te r ragnole sono u n a p r o v a e v i d e n 
t i s s ima de l l ' i n f luenza d i re t t a esercitata da l la luce su i c o l o r i . T r o v i a m o t u t t a v i a anche 
f r a le chioccio le n u m e r o s i esempi d i u n a l t r o f a t t o , pure osservato i n a l t re classi d i 
a n i m a l i , c i oè l ' u n i f o r m i t à d i co lore f r a l ' a n i m a l e e l ' amb ien te i n cui v i v e . Nel le chioc
ciole te r ragnole p r e d o m i n a i l co lo r b r u n o - t e r r e o ; le v i t r i n e e YArion hortensis, 
sot to le fog l ie u m i d e e semi -decompos te , ne acquis tano la t i n t a n e r o - l u c i d a . L ' u n i 
f o r m i t à d i co lore che si osserva i n quest i ed i n m o l t i s s i m i a l t r i a n i m a l i co l loro 
ambien te , si p u ò spiegare col f a t to che ta l i i n d i v i d u i possono s fugg i re al le ins id ie dei 
n e m i c i p i ù f ac i lmen te d i q u e l l i ca ra t t e r i zza t i da v i v a c i c o l o r i ; p e r c i ò le f o r m e v a r i o 
p in te vanno e l i m i n a n d o s i c o n t i n u a m e n t e ed invece aumen tano g l i e sempla r i d i colore 
uguale a que l lo d e l l ' a m b i e n t e ; avviene c o s ì una p r o d u z i o n e g radua ta e na tura le delle 
v a r i e t à m a g g i o r m e n t e p ro te t t e da l la l o ro co lo raz ione . 

Siccome i n i c c h i del le chioccio le sono c o m p o s t i d i ca rbona to d i calce, p rodot to 
da e l ement i estranei a l l ' o r g a n i s m o , i q u a l i debbono esservi i n t r o d o t t i a tale scopo, 
ne r i su l t a che là dove manca a f fa t to i l ca rbona to d i calce, i n i c c h i del le chiocciole non 
possono esistere. I l ca rbona to d i calce ha n a t u r a l m e n t e u n ' i m p o r t a n z a magg io re per 
le chiocciole t e r ragnole . Le mon tagne ed i t e r r e n i calcarei sono p e r c i ò sommamente 
i m p o r t a n t i per la d i f fus ione del le ch iocc io le , pe l n u m e r o deg l i i n d i v i d u i , per la r o b u 
stezza, per lo spessore e per la f r a g i l i t à del le conch ig l i e . « L a d i f fe renza » , dice i l 
D ò r i n g , « che s i osserva neg l i i n d i v i d u i d i una sola e medes ima specie, v i v e n t i i n 
luogh i d i va r i a na tu ra geologica , dev'essere a t t r i b u i t a a l f a t to che t a l i i n d i v i d u i , 
v i v e n t i sulle rocce povere d i calce ( g r a n i t o ed a l t r e ) , h a n n o sempre u n guscio più 
r icco d i sostanza organica e p e r c i ò p i ù in tensamente c o l o r i t o , m a anche p i ù traspa
ren te e meno robus to . La q u a n t i t à d i calce necessaria a l la f o r m a z i o n e del lo strato 
madreper laceo n o n v iene es t ra t ta so l tan to da l c ibo , ma anche dal le rocce calcari , 
che l ' an ima le va ros icando , oppure , ne i l u o g h i i n cu i queste mancano , da i n icchi d i 
a l t r i i n d i v i d u i de l la medes ima specie, r i a s s o r b i t i . F r a le rocce g r an i t i che e quarz i 
fere ed i n a l t re l o c a l i t à i n cui scarseggiano le f o r m a z i o n i calcaree f a c i l i da r iassorbire , 

l ' an ima le stenta ad i n t r o d u r r e ne l p r o p r i o co rpo la calce d i cu i ha b isogno e non è 
i n g rado d i f a b b r i c a r s i lo s t ra to i n t e r n o (madrepe r l aceo ) co l la consistenza i n cui si 
presenta neg l i i n d i v i d u i del le f o r m a z i o n i p iù r icche d i calce. Siccome neg l i i n d i v i d u i 
del le due r e g i o n i lo s t ra to de l la pel le , r i cco d i sostanza o rgan ica , ha uno svi luppo 

abbastanza u n i f o r m e , m e n t r e invece lo s t r a to madrepe r l aceo i n t e r n o , r i cco d i calce, 
presenta u n o s v i l u p p o v a r i a b i l e , ne r i s u l t a una percentuale d i sostanza organica a 

van tagg io degl i i n d i v i d u i de l le f o r m a z i o n i m o n t a n e p r i m i t i v e , che spiega la loro 
f r a g i l i t à , la l o r o g rande t rasparenza e l ' i n t e n s i t à del le t i n t e » . 

Cediamo la pa ro la ad u n an t ico maes t ro della conch io log ia , al savio B o s s m à s s l e r , 
c i rca i l m o d o col quale le ch iocc io le t e r r agno le scelgono i l l o r o sogg iorno ed in torno 

al luogo ed a l la m a n i e r a d i t r o v a r e quest i in te ressan t i m o l l u s c h i , d i cu i g i à ci siamo 
occupa l i e d i cu i c i occupe remo ancora u l t e r i o r m e n t e . « Mol te s t r i sc iano a preferenza 

i n t o r n o al le p ian te , dove si t r a t t e n g o n o su l la to i n f e r i o r e del le f og l i e ed a l l a base dei 

r a m i ; a l t r e p re fe r i scono f e r m a r s i sopra e sot to le fog l i e cadute a t e r r a ; a l t re ancora 
s i celano sot to i l fitto s t ra to d i musco che r ives te i sassi ed i t r o n c h i deg l i a lber i ; 

a lcune si t r o v a n o sot to i sassi p i ù grossi i n c o m p a g n i a de i l o m b r i c i e dei m i r i a p o d i , 

per m o d o che n o n si spiega come u n a n i m a l e c o s ì f r a g i l e possa i n t r o d u r s i sotto i 

sassi grossi e pesant i . E quas i c iò n o n bastasse, ad a lcune , per c reders i al s icuro , ne 
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ved iamo parecchie a f fonda r s i ne l suolo . Pa r l e r emo i n seguito p i ù m i n u t a m e n t e d i 

questi d i v e r s i sogg io rn i del le ch iocc io le . 
« Siccome i l c ibo del le chiocciole (pe r Io m e n o del le t e r r a g n o l e ) consiste quas i 

un icamente d i sostanze vege ta l i , è s u p p o n i b i l e che la m a g g i o r par te d i quest i m o l 
luschi v i v a sulle p iante o nel le l o r o v i c inanze i m m e d i a t e . Vo lendo espor re i n p r o p o 
sito qualche ind icaz ione generale , m i r i f e r i s c o a Pfe i f fe r , i l qua le dice c h e l e ch iocc io le 

abbondano p r i n c i p a l m e n t e ne i boschi d i f agg i , d i querc ie e d i con i f e r e . I boschi c o s t i 

t u i t i d i p iante a fog l i e caduche, sono assai p i ù r i c c h i d i conch ig l i e che n o n le p ine te 
e le foreste d i coni fere i n generale. L a m i a asserzione, secondo c u i le conch ig l i e 

sarebbero p i ù numerose nel le r e g i o n i p iane , è pu re con fe rma ta r i spe t to a i bosch i . 
I n f a t t i nei boschi m o n t a n i le conchig l ie sono s empre p i ù scarse che n o n ne l le r e g i o n i 

boscose, p iane ed u m i d e . I n queste l o c a l i t à le ch iocc io le n o n s ' inna lzano m a i a g r ande 
altezza sugl i a l b e r i ; p re fe r i scono i cespugl i d i basso fu s to , o p p u r e s i t r a t t engono sul le 

erbe, a poca distanza da l suolo . N o n m i f u possibi le s t a b i l i r e finora con certezza se 
le chiocciole s i lvane v ivano a p re fe renza sopra c e r t i cespugli d e t e r m i n a t i . Q u a n t u n q u e 
le trovassi spesso i n g r an n u m e r o sopra u n dato cespugl io o sopra una data siepe, 
ascrissi la l o r o f requenza i n quel le l o c a l i t à ad a l t r e cause, estranee a l l a n a t u r a del le 
piante che f o r m a v a n o i l cespuglio o la siepe. Quanto p i ù fìtto e p i ù o m b r o s o è i l 
cespuglio, quanto p i ù r i p a r a t o ed u m i d o é i l luogo i n cu i si t r o v a , t an to p i ù g r a d i t o 
riesce alle chiocciole , le q u a l i d i m o s t r a n o una cer ta preferenza pei r a m i del Cornus 
sanguinea, Bubus, Acer, Corylus, ecc. ( m o r a , r o v o , n o c c i u o l o ) , r i u n i t i , anz i quas i 
compenet ra t i da i v i t i c c i de l l u p p o l o e d i a l t r e p ian te r a m p i c a n t i . Sopra t a l i cespugl i , 
quando i l t empo è asc iu t to , le ch iocc io le si t r a t t e n g o n o sul la to i n f e r i o r e del le f o g l i e , 
oppure si nascondono sot to lo s t ra to d i fog l i e che r i c o p r e i l suolo , per cu i s fuggono 
alle r icerche d i quei r a c c o g l i t o r i che n o n s ' i n t e rnano ne l l a macch ia . De l resto nel le 
giornate calde ed asciutte bisogna cercare le ch iocc io le v i c i n o al suolo o ne l t e r r e n o 
stesso. Sol tanto dopo le pioggie t i ep ide è possibi le f a r s i un ' i dea del la q u a n t i t à d i 
chiocciole che popolano que i cespugli e c o m p a i o n o i so la t amen te q u a n d o i l t e m p o è 

secco. Dopo la p ioggia tu t te f anno c a p o l i n o , t u t t e sbucano, av ide d i r i n f r e s c a r s i a l le 
sti l le imper l a t e , al la f rescura ba lsamica , e si p o t r à fa re una r icca messe, p u r c h é n o n 

si abbia paura dei r a m i che sgocciolano, del le sp ine che g r a f f i a n o e de l le o r t i c h e che 
pungono. 

« Dopo d i aver esplora to i r a m i e le fog l ie d i que i cespugl i , s i a v r à cu ra d i n o n 
tralasciare l 'esplorazione del suolo sul quale a l l i g n a n o e che i n genera le è coper to d i 

musco, d i sassi e d i fogl ie cadute, p o i c h é spesso p i ù d 'una ch iocc io la r a r a v i v e i n 
quegli oscuri recessi e compare d i r ado al la luce de l g i o r n o . A queste f o r m e spe t tano 
le v i t r i n e . Rispet to al la presenza del le ch iocc io le , le s iepi v i v e si t r o v a n o i n c o n d i 

z ioni analoghe a quel le de i cespugl i . Le s iep i dei g i a r d i n i u m i d i e bassi , dopo le 

pioggie, sono popola t i s s ime d i ch iocc io le . Quest i m o l l u s c h i n o n d i sdegnano t u t t a v i a 
neppure a l t re l oca l i t à dei g i a r d i n i . Le siepi d i busso che c i r c o n d a n o le a iuo le o f f r o n o 

ai nos t r i a n i m a l e t t i un soggiorno fresco e g r a d i t o , spec ia lmente d u r a n t e le g i o r n a t e 
calde ed asciut te; lo stesso si p u ò d i r e degl i ango l i i nvas i dal la g r a m i g n a o da a l t r e 

erbe analoghe, i l uogh i i n cu i si get tano le m a l e erbe sradicate , i n s o m m a t u t t i i 

r i pos t ig l i u m i d i ed oscur i . P e r c i ò nei g i a r d i n i bisogna so l levare tu t te le assicelle posate 

da qualche t empo sopra un dato p u n t o del suo lo ; s a r à fac i le t r o v a r v i qua lche c h i o c 

ciola appiccicata alla faccia i n f e r i o r e del legno. Col locando a lcune assicelle nei l u o g h i 

u m i d i ed oscur i , si possono pe r f i no adescare e raccogl ie re le ch iocc io le senza g rande 
d i f f i co l t à . 
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« Nei boschi c o m p o s t i d i p iante a fogl ie caduche, i l suolo è genera lmen te coper to 
d i uno s t ra to d i fog l ie , d i musco, d i sassi e d i ramosce l l i r o t t i . I v i t r o v i a m o pure una 
g rande q u a n t i t à d i chiocciole d i cu i è faci le i m p a d r o n i r s i , s m u o v e n d o le fogl ie e i l 
musco, onde esaminare le p ian t ice l le p i ù basse e spazzar v i a le fog l i e secche cercando 
i m o l l u s c h i che si celano i n que l fitto s t ra to d i sostanze vege ta l i . T u t t i i sassi u n po ' 
grossi debbono essere r i v o l t a t i , p e r c h è mo l t e chioccio le sogl iono nascondersi appunto 
sot to le p ie t re , r ives t i t e sovente, come i t r o n c h i annos i , d i uno s t ra to d i musco, che 
n o n è d i f f i c i l e staccare a l e m b i , r i n t r a c c i a n d o le chioccio le t te a m a n t i d e l l ' o s c u r i t à e 

de l l a so l i t ud ine . 
« P o i c h é s i amo ancora ne l bosco, n o n d i m e n t i c h i a m o d i esplorare m i n u t a m e n t e 

i t r o n c h i annos i , s e m i - i m p u t r i d i t i , che spesso v i si t r o v a n o , n è i vecchi a lbe r i cavi , 
popo la t i da numerose ch iocc io le , appa r t enen t i per là m a g g i o r par te ai gener i Clau
silia, Pupa e Vertigo. Se i l t e m p o è u m i d o , la corteccia dei t r o n c h i m o l t o vecchi si 
stacca f ac i lmen te a b r a n i ; c o m p a i o n o a l lo ra ne l lo spazio compreso f r a i l legno e la 
corteccia parecchie chioccio le r a re e v a r i e specie dei gener i Vertigo e Carychium. 
A v e n d o o p p o r t u n i t à d i esplorare qualche regione sassosa, si p o t r a n n o raccogliere 
m o l t e be l l i ss ime chiocc io le . Sono p i ù f r e q u e n t i a ponente e a levante , dove l ' u m i d i t à 
d u r a p i ù a lungo e abbondano i n m o d o pa r t i co l a re nel le fessure, r ives t i t e d i musco e 
d i l i chen i e i n u m i d i t e da l l ' acqua che v i sgocciola con t i nuamen te . I n que i r i p o s t i g l i si 
raccolgono spesso va r i e specie dei gener i Helix e Clausilia » . 

P r e n d i a m o ora a cons iderare p i ù m i n u t a m e n t e i g r u p p i s u b o r d i n a t i ed a l cun i dei 
l o r o r appresen tan t i , f r a cu i scegl ieremo anz i t u t t o g l i E L I C I D I (Helicidae). Gl i e l ic id i 
f o r m a n o con a lcune a l t r e f a m i g l i e la d i v i s i o n e degl i S t i l o m m a t o f o r i , i l cu i n o m e indica 
la posizione degl i occh i , g iacent i s u l l ' e s t r e m i t à de i due ten taco l i p o s t e r i o r i , cavi e 
r e t r a t t i l i . T u t t i hanno una conch ig l i a spaziosa, a sp i r a l e , che p u ò contenere tu t to i l 
c o r p o , i l quale ha de l resto u n aspetto v a r i a b i l i s s i m o e presenta tu t t e le v a r i e t à d i 
f o r m e poss ib i l i , dal la f o r m a quasi p iana e a p p i a t t i t a a que l la a l lunga ta ed aguzza. 
Vennero descri t te c i rca 4 6 0 0 specie v i v e n t i , de l le q u a l i p i ù d i 1 6 0 0 appar tengono al 
genere Helix d iv i so o g g i d ì i n n u m e r o s i so t togener i . VHelix pomatia ( C H I O C C I O L A 

C O M U N E ; ved i la Tavo la del le Chiocciole t e r r agno le , fig. 10) è una delle specie p iù 
d i f fuse n e l l ' E u r o p a cent ra le , d i cu i g i à ci o c c u p a m m o p i ù sopra . T u t t i conoscono la 
sua grande conch ig l i a r o t o n d a , panc iu ta , b r u n i c c i a o g i a l l ogno l a , che i conch io log i 
c h i a m a n o callosa, p e r c h è l ' o m b e l l i c o s t re t to , a l l ungandos i nell 'asse, è coper to da una 
d i l a taz ione del m a r g i n e de l la c o l u m e l l a . Sebbene i Tedeschi la c h i a m i n o chiocc io la dei 

v i g n e t i , non si t r a t t i ene esc lus ivamente ne i v i g n e t i ; i n p r i m a v e r a man i fes t a tu t tav ia 
una g rande p red i l ez ione per le g e m m e del le v i t i , a l le q u a l i p u ò ar recare p e r c i ò gra
v i s s i m i d a n n i . S ' incont ra o v u n q u e ne l le r e g i o n i asciut te , sparse d i erbe e d i cespugl i ; 

è c o m u n i s s i m a i n c o l l i n a . Essendo p i ù v o l u m i n o s a e assai p i ù u t i l e del le f o r m e a f f i n i , 
f u oggetto d i svar ia te osservaz ioni e d i r i ce rche d i l i g e n t i s s i m e . A p p a r t i e n e a quelle 

specie che n e l l ' a u t u n n o , dopo d i essersi a f fonda te sot to i l musco , ne l la t e r r a smossa, 
a l la p r o f o n d i t à d i c i rca 3 0 c m . , c h i u d o n o la l o r o casa con u n saldo coperch io calcareo. 

L ' a n i m a l e si r i t i r a ne l cen t ro del n i c c h i o , d i cui d i v i d e Io spazio i n t e r m e d i o con una 

o parecchie m e m b r a n e l l e t r a sve r sa l i . In ta le pe r iodo d i t e m p o , che d u r a a lmeno 

6 mes i , non sono i n t e r r o t t e le f u n z i o n i r e sp i r a to r i e n è l ' a t t i v i t à de l cuore . I l coperchio 

ca lcareo o e p i f r a m m a n o n presenta , per ve ro d i r e , quel le ape r tu r e che venne ro osser

vate i n a l t r e specie, m a è t an to poroso da pe rme t t e r e i l r i c a m b i o necessario de i gas. 
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L o stesso si osserva ne l p u l c i n o , i l qua le , d u r a n t e i l suo s v i l u p p o n e l l ' u o v o , t r o v a s i 
i n r i c a m b i o d i gas co l l ' a r i a a tmos fe r i ca . Ma, come i n t u t t i g l i a n i m a l i sogget t i a l l e ta rgo 

inverna le , la r e sp i r az ione è l en t i s s ima tan to ne l la ch iocc io la c o m u n e q u a n t o nel le 
f o r m e a f f i n i . Dopo una serie d i bel le g io rna t e d i m a r z o , n o n p e r ò t r o p p o calde, t r o v a i 
ancora m o l t o i r r e g o l a r i le pu l saz ion i ( 1 2 o 13 al m i n u t o ) , m e n t r e d u r a n t e i l l e ta rgo 
inverna le i l l o r o n u m e r o ascendeva a 3 0 . Ne l c u o r d e l l ' i n v e r n o l ' a t t i v i t à card iaca è 
p e r ò sempre m o l t o l i m i t a t a . U n osservatore inglese accerta p e r f i n o che n e l l ' i n v e r n o 
i l cuore cessa i n t i e r a m e n t e d i bat tere e la c i r co l az ione s ' i n t e r r o m p e ; i l B a r k o w , n a t u 

ral is ta tedesco, i l quale ha s tud ia to con m o l t a cura i f e n o m e n i de l le ta rgo i n v e r n a l e 
degli a n i m a l i , dice che le pu l saz ion i de l cuore n o n cessano c o m p l e t a m e n t e , m a che i l 

sacco p o l m o n a l e è chiuso e la r e sp i raz ione i n t e r r o g a . Per con to m i o credo che l a 
respirazione n o n sia m a i a l t u t t o sospesa. I l con tenu to de l lo s tomaco , d i c u i l ' a n i m a l e 
si giova per seppe l l i r s i n e l l ' i n v e r n o , v iene ancora d i g e r i t o , m a a l l o r a lo s tomaco si 
r i empie d i una p o l t i g l i a b r u n i c c i a , o v v e r o d i b i l e . I t e p o r i d e l l ' a p r i l e e del magg io 
r isvegl iano l ' a t t i v i t à v i t a l e ; i l cuore bat te p i ù ce le remente e l ' a n i m a l e , p r o v a n d o senza 
dubb io u n m a g g i o r b isogno d i r e sp i r a re ed essendo s t i m o l a t o da u n appe t i to g i u s t i 
ficato, è i n d o t t o a posare i l piede su i cope rch i cu tane i , i q u a l i si a m m o l l i s c o n o f a c i l 
mente, per cu i v iene sol levato senza i l m i n i m o s forzo i l coperch io calcareo del la bocca, 
i l quale n o n è saldato con questa, m a f o r m a u n tu racc io lo l i sc io , ben chiuso t u t t o 

i n t o r n o . 
I p r i m i g i o r n i e le p r i m e se t t imane che seguono i l l e ta rgo i n v e r n a l e sono i m p i e 

gat i da l la ch iocc io la a r i f o c i l l a r s i a spese del le erbet te p i ù tenere . N o n procede 
a l l ' accoppiamento che assai p i ù t a r d i , nel le g i o r n a t e u m i d e d i magg io e g i u g n o ; l ' ac
coppiamento è preceduto da s i n g o l a r i p r e p a r a t i v i e da ep isodi s t r a n i s s i m i . Johns ton 
parla con m o l t a a rguz ia del le esagerazioni a t t r i b u i t e a l la pa r t e eserci tata i n t a l i f a t t i 
dal da rdo d ' amore . E g l i d i c e : « Per cantare cup ido , i l suo turcasso, i suoi d a r d i , i 
poeti i n n a m o r a t i adoperano certe espress ioni , d i cu i a l c u n i d o t t i e s e r i n a t u r a l i s t i 
credettero d i po te r s i se rv i re descr ivendo i r a p p o r t i a m o r o s i d i a lcune ch iocc io le 
nos t ra l i (Helix pomatia ed a l t r e ) . L a stagione le spinge a r i a v v i c i n a r s i ; la copp ia 
i nnamora t a si appressa e i n t a n t o i due f u t u r i c o n i u g i si scoccano d i t r a t t o i n t r a t t o a 
vicenda p icco l i d a r d i . Questi d a r d i h a n n o press'a poco la f o r m a d i una b a i o n e t t a ; 
sono i n f i t t i i n una c a v i t à ( turcasso) sul l a to des t ro del co l l o , da cu i d e b b o n o essere 
scoccati quando le chiocciole si t r o v a n o r i s p e t t i v a m e n t e a l la d is tanza d i 6 c m . Se i l 
dardo colpisce o g n i r i t r o s i a è v i n t a ed h a n n o luogo le nozze. A d o g n i m o d o i l get to 
del dardo appar t iene al p r o l o g o e ch iude l ' u l t i m a scena del la p r i m a par te , che v iene 
aperta da una sorta d i danza c i r c o l a r e , quale p u ò eseguir la una ch iocc io la , g i r a n d o 
i n t o r n o ad u n ' a l t r a i n c i r c o l i che vanno sempre r e s t r i ngendos i . Sovente p e r ò , aggiunge 

i l Johnston, i p r e l i m i n a r i sono m e n o c e r i m o n i o s i . G iun te l ' una accanto a l l ' a l t r a , le 
due chiocciole avv ic inano a v icenda la p ian ta de l piede e si d r i z zano , appogg iando 

sul t e r reno l ' e s t r e m i t à del la p i an t a . A l l o r a i m o v i m e n t i o n d u l a t o r i de i m u s c o l i de l 
piede acquistano una fo rza assai cons ide revo le . I t en taco l i si toccano, r i p i egandos i e 
sfoderandosi a l t e r n a t a m e n t e ; le l a b b r a si pa lpeggiano e S w a m m e r d a m p a r a g o n ò i l 
loro f r e m i t o al bacio del le c o l o m b e . Dopo ques t i ed a l t r i s i m i l i p r e l i m i n a r i escono i 
d a r d i , i q u a l i , se t u t t o è i n o r d i n e , pene t rano a v i cenda neg l i o r g a n i sessuali , m a 

spesso pe r fo rano la pel le c i rcos tante , o p p u r e scendono i n basso senza aver r a g g i u n t o 
lo scopo prefisso. Possiamo d i r e p e r c i ò che l ' i m p o r t a n z a del d a r d o d ' a m o r e è m i n i m a 

r ispet to a l l ' a t to de l l ' a ccopp iamen to , d i cu i la par te p i ù seria i n c o m i n c i a so l tan to p i ù 
t a r d i ; i d a r d i si possono q u i n d i cons iderare s e m p l i c e m e n t e come o r g a n i ecc i t an t i » . 
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L e uova del la ch iocc io la c o m u n e hanno u n d i a m e t r o d i 6 m m . e sono avvo l t e i n 
u n guscio b ianco , i m p r e g n a t o d i c r i s t a l l i d i calce, che lo r e n d o n o assai resistente. 
« Queste uova vengono deposte i n g r a n n u m e r o i n piccole buche sot terranee, p re 
parate a tale scopo dal le ch iocc io le . La par te an te r io re de l c o r p o , uscendo da l guscio, 
si a f fonda nel suolo u m i d o e m o l l e e v i scava una fossicina r o t o n d a , i l cu i d i ame t ro 
v a r i a f r a 2 e 4 c m . e la cu i ape r tu ra supe r io re r i m a n e sempre chiusa dal n i c c h i o : 
protesa i n questo m o d o , la ch iocc io la emet te da 60 a 80 uova i n u n g i o r n o o due. Poi 
r i c o p r e la buca d i t e r ra e l ' app iana per m o d o da rendere i l n i d o p r e s s o c h é inv i s ib i l e » 
(Kefe r s t e in ) . L o s v i l u p p o d e l l ' u o v o r i ch iede c i rca 20 g i o r n i . T ra t t ando i n seguito della 

l i m a c c i a degl i o r t i , r i p a r l e r e m o del processo d i s v i l u p p o dei p o l m o n a t i t e r r a g n o l i . Le 
chioccio le c o m u n i sono vorac iss ime fin verso i l finir d e l l ' a u t u n n o ; al sopravvenire 
d e l l ' i n v e r n o si abbandonano al le targo i n v e r n a l e . 

La chiocciola comune costi tuisce fin da i t e m p i p iù a n t i c h i nel la Germania centrale 
u n c ibo p red i l e t to dal la popolaz ione , specia lmente d u r a n t e i l ca rnova le e la quaresima. 
Nel la Svizzera e nel bac ino de l Danub io se ne p ra t i cava l ' a l l evamen to , ingrassandola 
ne i g i a r d i n i . Ma o r m a i è passato i l be l t e m p o i n cui nei c o n t o r n i d i U l m a VHelix 
pomatia, a l levata da i n t e l l i g e n t i specu la to r i , v e n i v a spedi ta a V i e n n a ed anche p iù 
o l t r e , i n b o t t i con tenen t i n o n meno d i 10.000 i n d i v i d u i l ' una , equ iva l en t i al la somma 
d i c i rca 4 m i l i o n i a l l ' a n n o . I p o v e r i m o l l u s c h i v i agg iavano duran te l ' i n v e r n o sul 
Danub io . Nel 1 8 9 1 vennero ancora espor ta te da Essl ingen 10 .000 chiocciole chiuse, 
che si vende t t e ro al prezzo d i 15 l i r e a l m i l l e . Nel la S t i r i a , dove f o r m a n o tu t t o r a un 
c ibo assai d i f f u s o , i p o p o l a n i le raccolgono sempl i cemen te du ran te l ' au tunno , quando 
hanno messo l ' e p i f r a m m a e le conservano nel la b iada . Siccome n e l l ' i n v e r n o questa 
si dissecca, la gente dice che le ch iocc io le ne hanno m a n g i a t o una pa r t e , senza con
siderare che l ' e p i f r a m m a le rende incapac i d i usci re da l guscio. G l i a b i t a n t i del la Stiria 
si accontentano d i f a r l e lessare. Sono squisi te cotte a vapore e t r i t o l a t e con erbe aro
m a t i c h e , ne l qua l caso si po r t ano i n t avo la nel le l o r o conch ig l i e . 

Nella Germania meridionale l'area di diffusione della chiocciola comune confina 
con quel la de l la C H I O C C I O L A S C R E Z I A T A {Helix adspersa). Questa specie è u n po' più 
p icco la del la precedente, m a non ne d i f fe r i sce ne l la f o r m a del guscio, fasciato e coperto 
d i m i n u t e spruzza ture b ianche o g i a l l ogno le . F o r m a u n i m p o r t a n t e a r t i co lo a l imentare 
pe r le popo laz ion i d e l l ' E u r o p a m e r i d i o n a l e e sop ra t t u t t o pe r g l i I t a l i a n i . Nelle cucine 
a l l ' a r i a aper ta del le g r a n d i c i t t à si fa cuocere i n apposi te ca lda ie ; a N a p o l i benedissi 
sovente la m i a sor te , che m i pe rme t t eva d i n o n bere i l b r o d o scodellato a l lazzarone 
come agg iun ta a l la sua po rz ione , acquis ta ta con una mone tucc i a d i r a m e , d i cui i l 

pove ro d i a v o l o mos t r ava d i essere a d d i r i t t u r a av ido . 11 c o m m e r c i o d i quest i a l imen t i , 
che t u t t i possono raccogl iere e cuc inare nel m o d o p i ù e l ementa re , spiega la passione 
d i que l popo lo per l ' oz io e per l ' acca t tonaggio . Con due so ld i u n accattone d i garbo 

acquis ta carne e b r o d o n u t r i e n t e e per f r u t t a u n ' e n o r m e fe t ta d i cocomero , disposta 

con vera maes t r ia accanto a l la caldaia i n cu i b o l l o n o le ch iocc io le . Nei t e m p i andati 
si p ra t icava pure l ' a l l e v a m e n t o d i a l t r e specie, le q u a l i v e n i v a n o i m p i n g u a t e a scopo 

a l i m e n t a r e . P l i n i o r i f e r i s ce , che, poco t e m p o p r i m a de l la gue r r a pompe iana , Fu lv io 
L i p p i n ò , esperto a l l eva to re d i ch iocc io le , teneva ques t i m o l l u s c h i i n loca l i apposi t i , 

scegl iendo a preferenza le ch iocc io le b ianche del c o n t o r n o d i R i e t i , le vo luminose 

chioccio le i l l i r i c h e , le a f r i cane feconde per eccellenza e que l l e p reg ia t i s s ime Solitane. 
Per ingrassar le egl i aveva p e r f i n o ideato una miscela d i mos to , d i f a r i n a d i grano 

e d i a l t r i i n g r e d i e n t i , che le r endeva tenere e squis i te . È d i f f i c i l e d e t e r m i n a r e 
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qua l i fossero le specie esotiche al levate i n que i t e m p i , m a è p r o b a b i l i s s i m o che a p p a r 
tenessero a due gener i a f r i c a n i , Bulimus e Achatina. Pare t u t t a v i a , dice i l K o b e l t , 

che la Cochlea maxima illyrica t an to pregia ta da i R o m a n i , fosse VHelix secernenda, 
specie a f f ine a l la ch iocc io la c o m u n e , m o l t o d i f fu sa ne l la D a l m a z i a , dove anche o g g i d ì 

serve d i c ibo a l la popo laz ione . A Venezia si m a n g i a a p re fe renza la p iccola Helix 
pisana, che popola i n n u m e r o s t e r m i n a t o le p i an te del le dune . « Questa elegante 

chiocciola ha l 'aspetto del la ch iocc io la c o m u n e m a è u n p o ' p i ù p iccola , l egge rmen te 

ombel l ica ta e d i co lo r roseo ne l la par te i n t e r n a de l p e r i s t o m a ; i l n i cch io esterno è 
bianco con str iscie b r u n o - g i a l l e , d ive rse ne i s i n g o l i i n d i v i d u i , p o i c h é o ra s c o r r o n o 

para l le lamente come le l inee de l la car ta da mus ica , o ra si es tendono sopra e sot to 
come tante f o g l i o l i n e , ora constano d i p u n t i n i ed o r a d i piccole s t r i sc ie t r asversa l i , o ra 

presentano c o l o r i v i v a c i ed ora sono pa l l i de e c o n f u s e ; i n c e r t i casi m a n c a n o a f f a t t o . 
Queste chioccio le vengono por t a t e a Venezia i n q u a n t i t à e n o r m i ; i p o p o l a n i le f a n n o 
bo l l i r e co l n i cch io , le depongono i n g r a n d i scodelle con ag l io pesto ed o l i o e le v e n 

dono per tu t ta l 'estate sul le piazze » (Mar t ens ) . 
« I n I t a l i a n o n s i m a n g i a so l t an to VHelix adspersa, m a anche VH. naticoides e 

VH. vermiculata. V H . naticoides, che g l i a b i t a n t i d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e c h i a m a n o 
Tapadata, è t enuta i n g r a n conto , m a n o n è fac i le da raccog l ie re , p e r c h è r i m a n e 
quasi tu t to l ' anno chiusa e a f fonda ta ne l suolo , a l l a p r o f o n d i t à d i a l c u n i d e c i m e t r i ; 
compare a l l ' ape r to so l tan to dopo le lunghe p ioggie a u t u n n a l i e t o r n a a s c o m p a r i r e i n 
febbra io . Presa i n m a n o , questa ch iocc io la emet te con sensibi le r u m o r e d a l l ' a p e r t u r a 
resp i ra tor ia una certa q u a n t i t à d i spuma , da cu i r i m a n e i n t i e r a m e n t e a v v o l t a . N o n 
conosco nessun a l t r a ch iocc io la t e r r agno la m u n i t a d i una cons imi l e a r m a d i f ens iva , la 
quale p e r ò riesce dannosa al nos t ro m o l l u s c o , p e r c h è la s p u m a si vede da l o n t a n o e 
i l r u m o r e che ne accompagna l ' emiss ione è pe rce t t i b i l e anche a l la d is tanza d i 
qualche passo. 

« Le chiocciole t e r ragno le eserci tano anche a N a p o l i una par te i m p o r t a n t e n e l l ' a 

l imentaz ione del vo lgo . I Napo le tan i d à n n o la p re fe renza a l l ' H e l i x ligata, p roven i en t e 
dagli A p e n n i n i , m a n o n disdegnano neppure le specie prec i ta te , che si m a n g i a n o i n 

tut ta l ' I t a l i a ; compare i n g r a n copia sul merca to la colossale Helix lucorum de l 
Monte Gargano. A i fo r e s t i e r i f anno una s ingolare impress ione le cosidette maruzze , 

che g i rano per le s trade de l la c i t t à p o r t a n d o seco un focolare i n m u r a t u r a , ado rno d i 
fiori e d i pagnot te , che v i sono in f i s s i t u t t o i n t o r n o . Appena c o m p a r e u n a v v e n t o r e , i l 
mercante posa con precauzione a t e r r a i l foco la re , p rende una pagnot ta ed estrae da l l a 
pentola la q u a n t i t à o p p o r t u n a d i ch iocc io le » ( K o b e l t ) . 

Lo stesso osservatore r i fe r i sce che i l c o m m e r c i o del le ch iocc io le t e r r agno le acquis ta 
a Palermo i l suo mass imo s v i l u p p o . « D u r a n t e le m i e escurs ioni sul Monte Pe l l eg r ino » , 
egli dice, « i n c o n t r a v o sempre u n g ran n u m e r o d i ch iocc io l a i , da l le cu i ceste piene d i 
mol lusch i raccogl ievo u n b o t t i n o abbondan te . I p a l e r m i t a n i v a n n o a l l a r i ce rca del le 

chiocciole a r m a t i d i u n f e r r o b reve e r i c u r v o , co l quale f r u g a n o la poca t e r r a f r a le 
rocce f r a n t u m a t e d i p ie t ra alberese. L e buche scavate nel le rocce e r i e m p i t e d i t e r r a 
per m e t à f o r n i s c o n o la p reda p i ù copiosa. I v i g iac iono i n n u m e r o cons ide revo le 
VHelix vermiculata e VHelix naticoides, accompagnate spesso d a l l ' H . Mazzullii, la 
cui presenza, da quan to pare, è l i m i t a t a al P e l l e g r i n o . V H . Mazzullii, specie assai 

pregiata, si nasconde i n q u a n t i t à anche m a g g i o r i nel le buche del le rocce, che scava 
i n d i v i d u a l m e n t e , per ce la rv is i con t u t t a c o m o d i t à . Cos ì a l m e n o dice i l D o d e r l e i n , f o n 

dandosi sulle p r o p r i e osse rvaz ion i . Questo è u n o de i f e n o m e n i p i ù s t r a n i che si pos 
sano osservare nel la v i t a del le ch iocc io le . L a p i e t r a alberese g r i g i o - b i a n c a d e l 



3 4 6 Molluschi. Classe seconda: Gastropodi. — Ordine terzo: Polmonati 

Pel legr ino cont iene a l c u n i c o m p o n e n t i che si decompongono f ac i lmen te ; p e r c i ò i massi 
rocc ios i che r i c o p r o n o que l l a m o n t a g n a sono p e r f o r a t i e l ogo ra t i ne l m o d o p i ù s t rano. 
V i si osservano i n o g n i d i rez ione numerose ga l le r ie , l unghe sovente 3 0 c m . , m a non 
p i ù la rghe d i 10 o 12 c m . Sul la par te supe r io re d i queste ga l le r ie , c i o è ne i p u n t i i n 
cu i r i m a n e esclusa l 'az ione del la p ioggia , sono scavate nel la rocc ia numerose gal ler ie 
v e r t i c a l i , c i r c o l a r i e abbastanza p r o f o n d e p e r c h è i l sasso acquis t i l 'aspetto d i u n favo 
colossale. T a l i ga l le r ie sono sempre popola te dal le chioccio le (Helix Mazzullii ed H. 
sicana), che v i si agg lomerano i n g r a n copia . 

« Da p r i n c i p i o m i pareva imposs ib i l e che le chioccio le potessero r iusc i r e a scavare 
que l le buche, le q u a l i p e r ò n o n r i s u l t a n o d i cer to da una decomposiz ione della roccia, 
come è faci le r iconoscere da l l a d i rez ione i n cu i scor rono e da l la l o r o superf ic ie in terna , 
lev iga ta . Sono t r o p p o numerose e t r o p p o r e g o l a r i per essere opera de l caso e le lo ro 
d i m e n s i o n i c o r r i s p o n d o n o esat tamente a quel le de i m o l l u s c h i che v i si t ra t tengono. 
Bisogna a m m e t t e r e p e r c i ò che le chioccio le le abb iano scavate ne l corso d i mol te 
gene raz ion i e c o n t i n u i n o a scavarle anche ogg i . Se n o n e r r o , u n conchio logo francese 
o s s e r v ò su l la costa occidenta le del la F r a n c i a numerose ga l le r ie c o n s i m i l i , scavate da l -
l ' H e l i x hortensis. 

« O s s e r v e r ò ancora che g l i e sempla r i v i v e n t i nel le ga l le r ie d i f fe r i scono da quel l i 
v i v e n t i a l l ' ape r to ne l l a f o r m a de l co rpo , che è p i ù a l lunga ta e conica . Si p u ò asserire 
p e r c i ò che VHelix Mazzullii, per effe t to de l m o d o d i v i v e r e , d ivenne col t empo una 
specie d iversa d a l l ' i ? , adspersa. G l i e sempla r i v i v e n t i a l l ' ape r to sono m o l t o a f f in i 
a l l a specie da cu i d e r i v a n o e c ' i nducono a cons iderare VH. Mazzullii come una 
v a r i e t à locale , che a c q u i s t ò cos tant i e n o t e v o l i ca ra t t e r i d i s t i n t i v i i n conseguenza delle 
m u t a t e a b i t u d i n i de l la v i t a » . Questo f a t to c o n f e r m a i l g r a n det to del Goethe, i l quale 

dice che 

«Il modo di vivere ha un'influenza importantissima sull'aspetto dei viventi». 

La chiocciola comune divide la sua area di diffusione con tre specie maggiori e 
c o m u n i s s i m e , note senza a l cun d u b b i o ai n o s t r i l e t t o r i tedeschi . L a C H I O C C I O L A D E G L I 

A R B U S T I (Helix arbustorum) ha una t i n t a f o n d a m e n t a l e b runo-cas tagna , sparsa d i 
numerose s tr iscie i r r e g o l a r i , d i co lo r b i a n c o - p a g l i a r i n o . L ' o r l o del la bocca è sempre 

p r o v v e d u t o d i u n l a b b r o b i a n c o - l u c i d o . L ' a n i m a l e è n e r o - t u r c h i n o , col la suola più 
c h i a r a ; si t r a t t i ene ne i g i a r d i n i , ne l le macchie e ne l le s i ep i , scegl iendo a preferenza i 
l u o g h i u m i d i e o m b r o s i , sul t e r r e n o e sug l i a r b u s t i . La C H I O C C I O L A N E M O R A L E (Helix 
nemoralis, ved i la Tavo la del le « Chiocciole t e r r agno le », fìg. 0 e 7 ) , si d i s t ingue per 

le numerose v a r i e t à del suo n i cch io , d i co lo r g i a l l o - l i m o n e v i v o o r o s s o - b r u n o e per 
la t i n t a b runo-cas tagno-scura de l p e r i s t o m a e de l la parete del la bocca. I conchiologi 
d i s t i n g u o n o per lo meno 4 0 v a r i e t à d i questa specie dannos i s s ima ag l i o r t i ed ai giar

d i n i . L a terza specie de l la t r i ade è la C H I O C C I O L A D E G L I O R T I (Helix hortensis, 
fig. 1 e 2 ) , i l cu i n i cch io r a s somig l i a a que l lo de l l a precedente ne l l a f o r m a , nel la colo

raz ione e ne l d i segno ; i n generale p e r ò è u n po ' p i ù so t t i l e e i l p e r i s t o m a presenta 

quas i s empre una t i n t a b ianca . C o n t r a r i a m e n t e a quan to si po t r ebbe suppor re dalla 

sua d e n o m i n a z i o n e , questa specie è p i u t t o s t o r a r a neg l i o r t i ; m a l g r a d o le numerose 
ed esatte desc r iz ion i dei m u t a m e n t i d i co lo re de l n i cch io , le osse rvaz ion i fa t te fino ad 

ogg i i n t o r n o a l la s t a b i l i t à del le v a r i e t à e del le sottospecie non sono ancora abbastanza 

s icure p e r c h è si possano d i s t i ngue re con sicurezza queste d iverse f o r m e . C i n q u a n t a n n i 

o r sono i l R o s s m à s s l e r i n v i t a v a col le seguent i pa ro l e i n a t u r a l i s t i ad occupa r s i d i tale 

a r g o m e n t o : « Sarebbe u t i l i s s i m o che qua l cuno cercasse d i s cop r i r e i n q u a l i r appor t i 
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si t rovano i figli coi g e n i t o r i i n queste due specie d i ch iocc io le , r app resen ta t e da u n 

numero cos ì g r ande d i v a r i e t à , r i conoscendo , per e sempio , se t u t t i i p r o d o t t i d i una 

covata c o n c o r d i n o f r a l o r o , o se r a s s o m i g l i n o p i ù a l l ' u n o o a l l ' a l t r o de i g e n i t o r i . A 
tale scopo bisognerebbe raccogl iere le ch iocc io le che si t r o v a n o accoppia te , co l locar le 

separatamente i n appos i t i se rba to i e so rveg l ia re le uova o t t enu te i n c o n d i z i o n i c o n 

s i m i l i , se n o n iden t iche , a que l l e i n cu i vengono deposte i n n a t u r a . L 'esper ienza ha 
d imos t ra to che quest i e s p e r i m e n t i , q u a n t u n q u e d i f f i c i l i s s i m i , n o n sono i m p r a t i c a b i l i , 
p u r c h é la t e r r a dei se rba to i sia sempre abbastanza u m i d a e n o n abbia ca t t i vo odo re . 

Qualche t empo fa ebb i occasione d i assistere, da quan to m i r i s u l t a , pel p r i m o , a l l ' a c 
coppiamento d i una Helix nemoralis con una p iccola Helix hortensis g i a l l a . Parecchi 

na tura l i s t i accertano che i l co lo re de l n i c c h i o si u n i f o r m a a que l lo de l suolo , d i v e n 
tando rosso sopra u n s u o l o m a r n o s o ; le m i e osservaz ioni pe r sona l i n o n m i p e r m e t t o n o 
di con fe rmare tale asserto » . I t e n t a t i v i p r o p o s t i da l nos t ro collega d o v r e b b e r o essere 
eseguiti nei g i a r d i n i zoo log ic i m o d e r n i , m a qua lunque d i l e t t an te p u ò i m p r e n d e r l i senza 
dif f icol tà ne i m o m e n t i d 'oz io , o f f r e n d o a l la scienza i m p o r t a n t i s s i m i r i s u l t a t i , assai 

g iovevol i a i progressi de l la zoo log ia . 
I l pe r i s toma del n icch io n o n è s empl i cemen te c i r c o n v o l u t o i n t u t t i i m e m b r i del 

genere Helix; i n va r i e specie n o s t r a l i (Helix personata, v ed i la Tavo la del le « Chioc

ciole te r ragnole » , fig. 8 e 9 ) è assai r ip i ega to e si assot t ig l ia a l l ' i m b o c c a t u r a ( 1 ) . 

* 
* * 

I l genere seguente, compos to d i numerose specie, c o m p r e n d e i B U L I M I (Bulimus). 
L'animale n o n è m o l t o d iverso daWHelix, i l n i c c h i o quasi s empre a l l unga to e f o g -

(1) « Rispetto alla diffusione delle chiocciole in 
Italia giova notare che VHelix hortensis manca 
nella nostra penisola e VH. arbustorum si trova 
in scarso numero nelle Alpi ; sono frequentissime 
ovunque la chiocciola comune e VH. nemoralis. 

« I molluschi polmonati hanno un ufficio ab
bastanza importante nell'economia generale della 
natura. Consumano le foglie morte, i f ru t t i infra
ciditi, i l legno decomposto; arrestano o ritardano 
la moltiplicazione troppo rapida di certe specie di 
vegetali. D'altra parte servono di pascolo a molti 
insetti, a diversi rettili e soprattutto agli uccelli. I 
gallinacei e parecchi trampolieri inseguono acca
nitamente le limacce. In Francia si fa un largo uso 
delle chiocciole come nutrimento del pollame. 
Varie specie del genere Helix vengono ricercate 
accuratamente, pestate e mescolate con un po' di 
crusca, per modo da formare una sorta di pasta 
che i polli beccano avidamente. 

n L'uomo stesso, in varie contrade, tanto in 
Francia quanto in altre parti dell'Europa, mangia 
varie specie di chiocciole e due soprattutto, la 
Helix pomatia e la Helix adspersa. 

« E cosa nota che gli antichi romani gustavano 
molto le chiocciole e le tenevano in recinti spe
ciali, ombrosi e umidi, circondati da un fosso o da 
un muro, impinguandole e dando alle loro carni 
un sapore speciale colla scelta di certi vegetali me
scolati con una certa quantità di crusca bollita. Si 
aggiungeva a questo loro cibo un po' di vino e 
alcune foglie di alloro. Si separavano con cura le 

specie e le varietà prescelte. Questi recinti si chia
mavano chiocciolaie (Cochlearia). 

« La Liguria forniva agli antichi signori ro
mani delle grandi quantità di chiocciole che essi 
preferivano a tutte le altre, e che ogni anno si ve
nivano a prendere con dei bastimenti. 

« L'uso delle chiocciole si prolungò fino ai 
nostri giorni. Addison descrisse particolareggia
tamente la chiocciola dei f ra t i cappuccini di Fr i 
burgo. I l Blainville, che visse nella prima metà 
del secolo scorso, parla di chiocciole accudite e 
nutrite dall'uomo nei contorni della Rochelle. 

« In Italia non esistono vere chiocciolaie, ma 
si fa delle chiocciole un grande uso alimentare. In 
Piemonte, durante l'inverno, si smerciano a To
rino le chiocciole principalmente dai venditori di 
ortaggi, i quali le tengono in apposite ceste. Natu
ralmente in questa stagione sono in letargo e con 
l'epiframma che le isola nella loro conchiglia. La 
Helix pomatia è la specie smerciata in Piemonte. 
A Genova i friggitori delle stradicciuole vicine al 
porto tengono VHelix adspersa viva in gabbie 
come quelle degli uccelli e la smerciano anche ap
pena frit ta. Quest'ultima specie è quella più dif
fusa come articolo alimentare nell'Italia meridio
nale. Nei secoli passati si faceva uno smercio esteso 
di chiocciole in varie parti d'Europa. Se ne man
davano anche alle Antille e al Senegal. 

« Le chiocciole e le limacce hanno avuto una 
parte importante nell'antica Farmacopea e non 
sono al tutto lasciate in disparte neppure oggi ». 
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gia to a t o r r e , con bocca a l lunga ta . Si conoscono o g g i d ì p i ù d i 1 0 0 0 specie d i b u l i m i , 
i q u a l i r i c o r d a n o a lquan to ne l m o d o d i v ive re le chiocciole c o m u n i ; pochiss ime p e r ò 
appar t engono a l l ' E u r o p a ; la f o r m a p i ù d i f fusa i n German ia è i l B U L I M O M O N T A N O 

(Bulimus montanus, ved i la T a v o l a del le « Chiocciole t e r ragno le » , fig. 4 ) ; le altre 
specie sono t r o p i c a l i e spet tano i n m o d o pa r t i co la re a l l ' A m e r i c a del sud. I l nome 
gener ico , col quale vengono ind ica te tu t te i n d i s t i n t a m e n t e , venne appl ica to da p r i n 
c ip io ad una specie p r o p r i a d i Caienna, i l Bulimus haemastomus, d i s t in ta da una 

Acatina mauriziana (Achatina mauritiana). Grandezza naturale. 

speciale v o r a c i t à ; le a l t r e n o n lo m e r i t a n o n è p i ù n é m e n o delle l o r o a f f i n i . È notevole 
la r e g o l a r i t à col la quale è t ronca t a la pun ta de l la sp i ra ne l Bulimus decollatus, 
appar tenen te a l l 'Eu ropa m e r i d i o n a l e ; questa p u n t a si stacca quando l ' an ima le se ne 
scosta per procedere a l lo i n n a n z i e ch iude , come i l Nautilus, con una parete tras
versale lo spazio r i m a s t o v u o t o . Poco c i r i m a n e da aggiungere i n t o r n o alla vi ta dei 
b u l i m i , p o i c h é g i à l ' a b b i a m o t ra t teggia ta per s o m m i capi co i ragguagl i r i f e r i t i più 
sopra . Si dice, ma finora n o n é d i m o s t r a t o , che i n certe p a r t i d e l l ' I n g h i l t e r r a i l piccolo 
Bulimus acutus e la n o n m e n o piccola Helix virgata abb iano una grande impor
tanza n e l l ' a l l e v a m e n t o del le pecore, ingrassandole a lquan to . L ' e rba essendo molto 
bassa e i l n u m e r o del le ch iocc io le e n o r m e , m e n t r e pascolano, le pecore sarebbero 

costret te a i n g h i o t t i r l e i n g r an n u m e r o . « L a p i ù squis i ta f r a le c a rn i o v i n e » , dice i l 

Borlase , « ci è f o r n i t a dal le graziose pecorel le , che sog l iono pascolare sui pascoli del 
c o m u n e , dove i l suolo arenoso è appena coper to d i v e r d i zo l le e dove l ' e rba è stra
o r d i n a r i a m e n t e bassa. Da que l la sabbia spun tano n u m e r o s e ch iocc io le rotonde di 

va r i a grandezza, appa r t enen t i a specie d iverse , f r a le q u a l i s ' i ncon t r ano i n d i v i d u i di 

t u t t e le e t à , n o n esclusi q u e l l i appena sgusciat i d a l l ' u o v o . Quest i m o l l u s c h i si spar

gono per la p i a n u r a al m a t t i n o per t e m p o , e, m e n t r e v a n n o i n t raccia d i cibo sotto 

l ' e rba rugiadosa , o f f r o n o al le pecore u n a l i m e n t o squ i s i to , che le ingrassa. 
P i ù m e r i d i o n a l i ancora sono le A C A T I N E (Achatina), nel le q u a l i i l piede è aguzzo 

e compresso , quasi come nel le Helix. I I n i cch io si d i s t ingue da que l lo del Bulimus 
per la co lume l l a l i be r a , t ronca ta i n f e r i o r m e n t e . L a sola specie conosciuta i n Germania 
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è la p iccola Achatina lubrica, al ta 6 m m . , pu re d i f fu sa ne l la F r a n c i a e ne l la Svezia ; 

v ive nei l u o g h i u m i d i , sot to i sassi e sot to i l musco . Pare de l resto che quas i t u t t e le 
specie d i questo g r u p p o si t r a t t engano i n v i c inanza de l l ' a cqua . Spet tano per la m a g g i o r 

parte alle r eg ion i t r o p i c a l i d e l l ' A f r i c a e d e l l ' A m e r i c a e con tengono le m a g g i o r i e p i ù 
eleganti ch ioccio le t e r r agno le , come VAchatina immaculata, la mauritiana e la 

perdix. Non è p r o b a b i l e che i R o m a n i prat icassero l ' a l l evamen to d i q u e s t ' u l t i m a specie 

e la impinguasse ro , come f u de t to . 
Sono aman t i s s ime d e l l ' u m i d i t à quas i tu t t e le S U C C I N E E (Succinea), d i cu i r a f f i g u 

r i amo una specie ne l testo. I l n i cch io d i ques t i m o l l u s c h i è so t t i le e t rasparen te e 
consta sol tanto d i poch i a n f r a t t i e d i u n l a rgo pe r i s t oma , da l la cu i ampiezza d ipende 
la lo ro pred i lez ione per l ' acqua, che p e r c i ò è m o l t o v a r i a . L a Succinea P f e i f f e r i , 
muni t a d i u n l a r g h i s s i m o pe r i s toma , si t r o v a sempre i n v i c inanza de l l ' acqua , ne l la 
quale discende spesso, per nuo ta re qua e là come le l i m n e e . « N o n è m e n o a m a n t e 
dell 'acqua la Succinea amphibia, i n cui l ' aper tu ra de l p e r i s t o m a è r e l a t i v a m e n t e p i c 
cola. Questa specie n o n p u ò fa r a meno d e l l ' u m i d i t à e v i v e nei l u o g h i a b i t a t i da l l a 
Succinea P f e i f f e r i , sua a f f ine e si a l lon tana d i r ado da l l i m i t e e s t r emo dei g i u n c h i e 
delle p iante acquat iche . Vis i t a t u t t a v i a d i t r a t t o i n t r a t t o g l i a lbe r i e i cespugl i n o n 
più lon tan i d i 3 0 passi. Le due specie t ip i che t e s t é menz iona t e d i f f e r i s cono i n o l t r e 
nell 'aspetto esterno dal la Succinea oblonga, m u n i t a d i u n pe r i s toma r e l a t i v a m e n t e 
piccol iss imo. A b b i a m o i n questo caso una chiocc io la t e r r agno la , la quale , a l l ' oppos to 
delle a l t re due f o r m e , s ' innalza a lquan to i n m o n t a g n a , dove si t r a t t i ene i n p r o s s i m i t à 
dei rusce l l i , q u a n t u n q u e s ' i n c o n t r i pure soven t i s s imo ne i l u o g h i a sc iu t t i , m o l t o l o n 
tani da l l ' acqua » ( D ò r i n g ) . 

* * 

Anche le VITRINE (Vitrina), chiocciole carnivore, sono munite di un nicchio 
piccolo, sot t i le e t rasparente , r i cope r to i n par te da u n p r o l u n g a m e n t o de l m a n t e l l o . 
Nel modo d i v ive re e ne l la f o r m a del n icch io le f o r m e nos t r a l i presentano g l i stessi 
r appo r t i , che osse rv iamo nel le succinee. « La Vitrina pellucida ( f i g . 1) ci presenta 
i l per is toma p iù p icco lo , che acquista invece la sua mass ima ape r tu ra ne l la V elon
gata. Mentre q u e s t ' u l t i m a specie si t r a t t i ene sempre ne i l u o g h i u m i d i , come le f o r m e 
a f f i n i , celandosi a preferenza nel musco sparso sul le r i v e dei r u sce l l i e d u r a n t e i 
caldi mesi es t iv i f r a le erbe che r i c o p r o n o i l suo lo , la V pellucida s ' i ncon t ra s o v e n 
tissimo nei l u o g h i asc iu t t i ed esposti a l sole » ( D ò r i n g ) . 

A l l ' oppos to dei p recedent i , a l t r i due gener i p re fe r i scono le r e g i o n i asciut te e c a l 
caree delle A l p i e de l l 'Eu ropa m e r i d i o n a l e ai l u o g h i u m i d i e p i a n i . I l genere (Pupa) 
non contiene nessuna specie che super i l 'a l tezza d i 25 m m . ; quasi t u t t e le f o r m e che 
v i appar tengono g iungono appena al la lunghezza d i 1 0 - 1 5 m m . ; n o n poche sono 

quasi microscopiche . I l l o r o n icch io è ovale o c i l i n d r i c o , la bocca per lo p i ù a r m a t a 
di den t i . Sebbene anche la superf ic ie de l n i cch io sia v a r i a b i l i s s i m a , vale a d i r e l i sc ia , 
s tr iata o solcata, la conchig l ia ha f o r m a c i l i n d r i c a e regola re . L o stesso poss iamo d i r e 

delle specie ancora p iù numerose del genere Clausilia, i l cu i n i c c h i o s i n i s t r o r so si 
dist ingue pei numeros i a n f r a t t i e per la pun ta a l lunga ta , m a ot tusa . D i e t r o la bocca 

si t rova u n apparato speciale d i ch iusu ra , i l cosidet to ossic ino o t t u r a t o r e , compos to 
di una piast ra al largata a l l ' e s t r e m i t à l i be r a , saldata al la c o l u m e l l a med ian t e u n p e d u n 

colo elastico. Se l ' an ima le si r i t i r a ne l n i cch io , questa p ias t ra si abbassa come u n 

coperchio, grazie al la m o l l a del pedunco lo ; q u a n d o invece la ch iocc io la fa capo l ino , 
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la p ias t ra si r i t i r a i n un 'appos i ta depressione. Si conoscono o g g i d ì 4 0 0 specie di clau-

si l ie v i v e n t i . Questi m o l l u s c h i sono g i à d i f f u s i ne l la G e r m a n i a centra le , dove una delle 
specie p i ù c o m u n i è la C L A U S I L I A V E N T R I C O S A (Clausilia ventricosa, vedi la Tavola 

del le « Chiocciole t e r ragnole » , fig. i l , 1 2 ) ; m a la ve ra p a t r i a del le clausilie è la Dal
maz ia , dove ad ogn i p i è sospinto si t r o v a n o alcune del le specie p iù comuni sulle 

rocce e sul le murag l i e asciutte 
e p i ù sovente ancora presso le 
scarse acque e le sorgenti di 

q u e l l ' a r i d a e sassosa regione. 
C o m p a i o n o i n g ran numero dopo 
le p iogge e resistono al caldo e 
a l l a s i c c i t à grazie al peristoma 

m o l t o s t re t to , che diminuisce la 

l o r o super f ic ie d i evaporazione. 
Sebbene t u t t e le chiocciole terra
gnole possano r imanere ritirate 

ne l n icch io per v a r i mes i , senza mang ia re , n o n so l t an to d u r a n t e i l per iodo del letargo, 
p u r c h é s iano ben imba l l a t e e d iv ise d a l l ' a m b i e n t e es terno med ian te un sottile 
coperchio membranoso , le c lausi l ie si d i s t i nguono per la l o r o grande tenacità di 
v i t a . Parecchi i n d i v i d u i della Clausilia almissana r a c c o l t i i n magg io nella Dalmazia 
s i svegl ia rono sol tanto n e l l ' a u t u n n o de l l ' anno successivo. Giova notare tuttavia che 
una grossa specie d i Bulimus, po r t a t a da Va lpara i so a L o n d r a , avvo l ta nell'ovatta e 
chiusa i n una scatola, r ivisse dopo u n sonno d i 2 0 mes i . L o stesso f u r i f e r i t o rispetto a 
diverse a l t re specie d i Helix d i f fuse i n r e g i o n i p i ù m e r i d i o n a l i . 

La f a m i g l i a delle L I M A C C E (Limacea) c o m p r e n d e t u t t i i gas t ropodi polmonati 
apparen temente n u d i , vale a d i r e s p r o v v e d u t i d i c o n c h i g l i a , o p p u r e m u n i t i sulla parte 
an t e r io r e de l la regione dorsale d i una p ias t re t t a calcarea, nascosta nello scudo del 
m a n t e l l o , o p r o v v e d u t i d i una piccola conch ig l i a , a t ta a con tenere soltanto una parte 
m i n i m a del l o r o co rpo . La L I M A C C I A R O S S A e la L I M A C C I A A G R E S T E sono i membri 
p i ù n o t i d i questo g r u p p o , a f f ine al le E l i c i d i , col le q u a l i le due specie t e s t é menzionate 

concordano nel la s t r u t t u r a del la l i ngua e ne l la pos iz ione d e l l ' a p e r t u r a polmonare e 

sessuale. N e l l o scudo, vale a d i re ne l m a n t e l l o accorc ia to , che r i c o p r e la cavità pol
mona le , si t r ovano v a r i c o r p i calcarei i n d i p e n d e n t i , o p p u r e u n r u d i m e n t o d i conchiglia 
rappresenta to da una piastra calcarea. Le specie del la p r i m a d iv i s ione presero i l nome 
d i Arìon; le a l t r e vennero ch iamate Limax. La L I M A C C I A S I L V A N A (Arìon empiri-
corum), che f r equen ta t u t t i i boschi i n generale , comprese le p ine te , p u r c h é non siano 
t r o p p o asciut te , g iunge alla lunghezza d i c i rca 15 c m . e presenta diverse gradazioni 

d i colore da l ne ro al g ia l lo - rosso ( v e d i la Tavo la del le « Chiocc io le t e r r a g n o l e » , fìg. 14 
e 1 5 ) . I l vo lgo adopera spesso questa l imacc i a per c o m b a t t e r e v a r i e malat t ie di con

sunz ione ; quan tunque abbia f r equen t a to spesso i c o n t a d i n i , n o n ebbi oppor tun i t à di 

r iconoscere l ' e f f icac ia med ic ina le del nos t ro m o l l u s c o , n è que l l a del le altre limacce, 

f r a le q u a l i la L I M A C C I A M A G G I O R E (Limax ma.rimns, fig. 5 ) g iunge alla mole della 

l imacc i a s i l vana . I n generale è nera con macch ie g r i g i e e si d i s t ingue per la carena 

b ianchicc ia e rugosa d e l l ' e s t r e m i t à pos te r io re . A n c h e questa specie v ive isolata e non 

è pun to dannosa, d iversamente da l l a L I M A C C I A A G R E S T E (Limax agrestis, fig. 3), 
g r i g i a con ten taco l i n e r i , che in ce r t i casi devasta i s e m i n a t i e le c iva ie . Queste limacce 

1, Vitrina pellucida (Vitrina pellucida) ; 2, Succinea 
(Succinea piUris). 
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si accoppiano t u t t o l ' anno e nel l 'es ta te o g n i i n d i v i d u o depone p i ù d i 1 0 0 uova . Queste 

si t r o v a n o a p re fe renza ne i l u o g h i o m b r o s i , a l piede del le m u r a g l i e che c ingono i 

g i a r d i n i , agg ruppa te i n n u m e r o d i 2 0 a l l ' i n c i r c a . Osservai qua lche anno fa i l processo 

d i s v i l u p p o d i questo a n i m a l e , in te ressan t i s s imo nel pe r iodo i n cu i l ' e m b r i o n e ha g i à 
assunto, i n complesso , la f o r m a cara t te r i s t i ca de l la l imacc i a , m a è ancora p r i v o d i 
cuore e d i vasi s angu ign i . Esiste t u t t a v i a i n esso u n l i q u i d o che fa le veci de l sangue, 

e, grazie a l le c o n t r a z i o n i d i un ' append ice caudale foggia ta a vescica, v iene sp in to d a l -
l ' i n d i e t r o a l l ' i n n a n z i e i n d i r ez ione opposta per ef fe t to de l le c o n t r a z i o n i del la vescica 
v i t e l l i n a . 

È pu re s ingolare la s t r u t t u r a d e l l ' o r g a n o u r i n a r i o p r o v v i s o r i o , che si osserva n e l 
l ' e m b r i o n e ancora chiuso n e l l ' u o v o , i l quale si p u ò paragonare a i cos ide t t i co rpusco l i 

Limaccia rossa (Limax rufus). Grandezza naturale. 

d i W o l f f , appa ra t i u r i n a r i e m b r i o n a l i de i v e r t e b r a t i . L ' a n i m a l e acquista g i à la sua pe r 
fe t t a f o r m a d i l i m a c c i a d e n t r o la m e m b r a n a v i t e l l i n a , d i m o s t r a n d o che t u t t i i ga s t ro 
pod i p o l m o n a t i n o n vanno sogget t i dopo la nascita ad una m e t a m o r f o s i essenziale. 
G l i o r g a n i p r o v v i s o r i t e s t é m e n z i o n a t i , l a vescica caudale c o n t r a t t i l e e i r e n i o r i g i n a r i 
sono a f fa t to scompars i p r i m a che l ' a n i m a l e sgusci d a l l ' u o v o e vengono s o s t i t u i t i d a l 
cuore e dai r e n i p r o p r i a m e n t e d e t t i . 

Questo esempio d i m o s t r a quan to s iano re l a t ive e n o n sempre fondate le i n d i c a z i o n i 

che pa r l ano d i u n o « s v i l u p p o con m e t a m o r f o s i » e d i uno « s v i l u p p o senza m e t a 
m o r f o s i » . L a l i m a c c i a agreste va soggetta senza d u b b i o n e l l ' u o v o ad una m e t a m o r 
f o s i , p o i c h é i n tale pe r iodo d i s v i l u p p o è m u n i t a d i o r g a n i es te rn i ed i n t e r n i , d i cu i 
n o n ha p i ù b isogno nel corso u l t e r i o r e de l la sua v i t a , ne l lo stesso m o d o i n cu i i l 
g i r i n o del la rana p u ò f a r a meno p i ù t a r d i del la coda r e m i f o r m e . Considerata da questo 
p u n t o d i v is ta , appare a r b i t r a r i a ed i n u t i l e la d i s t i nz ione che, a parere dei zoo log i 
s i s t ema t i c i , dev'essere fa t ta f r a l o s v i l u p p o con m e t a m o r f o s i e lo s v i l u p p o senza 
m e t a m o r f o s i . 

Una del le p i ù bel le l imacce europee è r A M A L I A M A R G I N A T A , d i co lo r g r ig io - ro s so 
con p u n t i e macchie nere e s t r isc ie d o r s a l i g i a l l o - c h i a r e . Questo a n i m a l e , l ungo 10 c m . , 
m a n c a i n una g r a n par te de l la G e r m a n i a . « F requen ta esc lus ivamente », dice Clessin, 
« i t e r r e n i ca lca re i ; p e r c i ò s ' i ncon t ra so l t an to ne l le f o r m a z i o n i calcaree mon tane e 
manca nel le m o n t a g n e (Fores ta nera , Fores ta d i B o e m i a , m o n t i della Sassonia e 
de l la Slesia) . N o n venne m a i r i n t r a c c i a t o ne l le estese p i a n u r e de l la G e r m a n i a 
se t t en t r iona le » . Del resto passa f a c i l m e n t e inosservata , p o i c h é n o n esce dai suoi 
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nascond ig l i se i l t empo non è m o l t o u m i d o . U n ' a l t r a specie (Amalia gagates) spetta 
a l l ' E u r o p a m e r i d i o n a l e e i n G e r m a n i a si t r o v a so l t an to ne l la va l le del Neckar. 

Nel le specie del genere T E S T A C E L L A la f o r m a del c o r p o è p r e s s o c h é uguale a quella 

de i Limax; l'accesso al la c a v i t à p o l m o n a r e ed a l l ' ano si t r o v a p e r ò a l l ' e s t r e m i t à 
pos te r io re de l co rpo ed è coper to da un m a n t e l l o p i cco l i s s imo , i l quale contiene un 
guscio ovale con una piccola sp i ra . Johns ton raccolse a l cun i r agguag l i i n t o r n o al modo 
d i v i v e r e d i ques t i m o l l u s c h i , d i cu i una specie, la Testacella haliotidea, popola la 
F ranc ia m e r i d i o n a l e . D ive r samen te da l le l imacce , la Testacella s i a f fonda ne l suolo 

ed è lo spavento del l o m 
b r i c o , d i cu i si nutre. 
Questo m o d o d i vivere è 
accompagnato da c o r r i 
sponden t i d i f ferenze nel
l 'o rganizzaz ione . I l corpo 
è p i ù c i l i n d r i c o d i quello 
del la l imacc ia rossa; invece 
d i u n m a n t e l l o l i m i t a t o ad 
una pa r t e del co l lo , i l 
c o r p o i n t i e r o è avvol to da 
u n a m e m b r a n a coriacea, 
che lo d i fende da qualsiasi 
pressione accidentale e gl i 

pe rme t t e d i scavare i l t e r r e n o . Ma la d i f f e renza p i ù accentuata si t r o v a negl i organi 
d i g e r e n t i . L a bocca n o n ha m a n d i b o l a cornea , denta ta , n è l i n g u a membranosa e 
sp inosa ; m a f r a due l a b b r a v e r t i c a l i fa capo l ino una p icco la proboscide ci l indr ica , 
messa i n m o t o da u n muscolo , che rappresenta la par te p i ù s t rana del la s trut tura 
d i questo a n i m a l e . I l musco lo d i cu i d i s c o r r i a m o è grosso e c i l i n d r i c o ; p r o l u n 
gandosi lungo i l ven t re , è fissato a l la to s i n i s t ro de l dorso al musco lo principale 
de l corpo da una dozz ina d i s t r isc ie carnose, ben d i s t i n t e . L o sv i l uppo e la forza 
d i questo muscolo denotano la sua i m p o r t a n z a : ope ra i n due m o d i . Quando la 
Testacella avver t e la presenza d i una preda , è cost re t ta a so rp rende r l a e a gher
m i r l a a l l ' i m p r o v v i s o , p e r c h è i l l o m b r i c o , una v o l t a messo i n m o t o , è assai più 
sve l to de l la sua nemica . Ma questa ha i l van tagg io d i po te r p ro tendere , grazie al 
musco lo d i cu i è p r o v v e d u t a , r a p i d a m e n t e la p robosc ide , la quale , i n u n batter 
d 'occh io , si t r o v a fissata su l l 'ogge t to dei suoi des ide r i . A l l o r a v iene r i t i r a t a mediante 
la stessa operaz ione muscola re , m e n t r e la v i t t i m a , che i n v a n o si d iba t te è incapace 
a m u o v e r s i . I l Sowerby , d i l igen te osservatore , f u assai m e r a v i g l i a t o nel vedere la 
Testacella scutulum, a n i m a l e per lo p i ù l en t i s s imo ne i suoi m o v i m e n t i , appena 

scopre la preda per mezzo dei t en t aco l i , protendesse da l l a larga bocca una lingua 
b ianca , r e t r a t t i l e , in taccata (p robosc ide ) e se ne giovasse per inves t i r e con stra
o r d i n a r i a v e l o c i t à e tener f e r m o u n l o m b r i c o grosso e robus to , a lm eno in appa
renza , i l quale t u t t a v i a , m a l g r a d o g l i s f o r z i p i ù d i s p e r a t i , n o n f u p i ù i n grado di 
s fugg i r l e . 

* * 

I l genere Onchidium, d i cu i si o c c u p ò i l Semper , è in teressant i ss imo per ogni 

r i g u a r d o . Tu t t e le specie che v i a p p a r t e n g o n o h a n n o su l la testa occh i fissi, d i cui 
la s t r u t t u r a n o n d i l f e r i r c e da que l l a del le f o r m e a f f i n i , m a n o n poche presentano 
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inol t re sul dorso n u d o e cor iaceo a l t r i occh i a f fa t to d i v e r s i da q u e l l i de i m o l l u s c h i 

e d i s t ru t t u r a analoga a que l la che si osserva neg l i occhi dei v e r t e b r a t i . 
« Questi occh i » , dice i l Semper , « hanno senza d u b b i o una g rande i m p o r t a n z a 

per la v i ta dei n o s t r i m o l l u s c h i . Duran t e i m i e i v i agg i nel le r e g i o n i t r o p i c a l i , che 

durarono parecchi a n n i , i g n o r a i s empre l 'esistenza d i quest i occh i ; m a per a l t r e 
ragioni dedicai spesso la m i a a t tenz ione a l lo s tud io del le a b i t u d i n i , che cara t te r izzano 

la vita del le o n c h i d i e . Questi m o l l u s c h i si t r a t t engono esc lus ivamente sul la r i v a de l 
mare o lungo le p a l u d i d 'acqua sa lmas t r a ; s t r i sc iano presso i l m a r g i n e l a m b i t o dal le 

onde, celandosi t r a le fessure del le rocce o sot to i sassi p i ù gross i . Le stesse l o c a l i t à 
sono popolate da n u m e r o s i e sempla r i d i due gener i d i pesci (Periophthalnncs e 
Boleophthalmus), i q u a l i sa l te l lano sul la spiaggia i n t racc ia d i c ibo , cos t i tu i to d i 
insetti e d i ch iocc io le . Questo f a t t o p e r ò n o n basta a spiegare la presenza deg l i 
occhi dorsa l i delle onch id i e , che sono a n i m a l i l e n t i e a f fa t to i n e t t i a f u g g i r e o a 
r icoverars i i n qualche fessura i n caso d i pe r i co lo . Si n u t r o n o esc lus ivamente d i 
sabbia, che i n t r o d u c o n o per mezzo de l la bocca ne l la f a r i n g e , come f anno le o l o t u r i e 
fra g l i e c h i n o d e r m i ; è c h i a r o p e r ò che d iger i scono sol tanto le sostanze o rgan iche 
nu t r i en t i contenute ne l l a sabbia de l m a r e . Per t r o v a r e i l c ibo d i cu i hanno b isogno, 

debbono p e r c i ò espors i soven t i s s imo ag l i sgua rd i dei pesci e d i a l t r i n e m i c i , che 
guizzano lungo la r i v a con s t r a o r d i n a r i a v e l o c i t à . A d o g n i m o d o n o n sono i n g rado 
di fuggi re , p e r c h è sp rovvedu t e d i u n n icch io at to a d i f ende r l e , quale si osserva in 
altre chiocciole esposte a l le in s id ie d i m o l t i n e m i c i ; n o n hanno aculei n è mascelle 
di cui possano g i o v a r s i per d i f ende r s i , e g l i occhi d o r s a l i , che d o v r e b b e r o a v v e r t i r l e 
del pericolo, n o n bastano a pro tegger le e debbono p e r c i ò soggiacere i r r e v o c a b i l m e n t e 
ai loro n e m i c i . G l i occhi d o r s a l i , special i a questo genere, n o n hanno i m p o r t a n z a per 
la r icerca del c ibo , cos t i t u i to da l la sabbia giacente sot to la bocca, i l quale non p u ò 
vederla con t a l i occh i , che g l i se rvono t u t t ' a l p i ù per guardare i l c ielo. 

« Per essere r e a l m e n t e u t i l i a l le onch id i e ques t i o r g a n i v i s i v i debbono essere 
accompagnati da a l t re a r m i e f f i cac i , che i n f a t t i t r o v i a m o i n tu t te le specie m u n i t e 
d i occhi do r sa l i . L a pel le del l o r o dorso è s emina ta d i gh iando le t t e specia l i , i l cu i 
contenuto non è l i q u i d o , m a cos t i t u i to p iu t tos to da una sor ta d i concrez ione e i l cu i 
condotto escretore è c o s ì so t t i l e , che riesce d i f f i c i l i s s i m o r i n t r a c c i a r l o . Questo c o n 
dotto è c i r conda to i n o l t r e da u n musco lo c i r co la re , i l quale , con t raendos i , ch iude 
faci lmente l ' ape r tu ra de l la gh i ando la . Le l i e v i c o n t r a z i o n i de l la pel le , che hanno 
luogo men t r e l ' a n i m a l e s t r i sc ia , n o n possono p e r c i ò espellere da l l a pelle i p i c c o l i 
g lobu l i d i secrezione; ques t i m o l l u s c h i n o n sono i n g rado d i p iangere . Ma se u n 

Periophthalmus p i o m b a l o r o addosso spiccando a r d i t i s a l t i , s ' innalza a l l a dis tanza 
di parecchi c e n t i m e t r i dal suolo e spesso produce da l o n t a n o u n ' o m b r a sul dorso 
del mollusco s t r i sc iante , i l quale , n a t u r a l m e n t e , si spaventa . L ' o n c h i d i a volge g l i 
occhi i n a l to i n tu t t e le d i r e z i o n i (ne con ta i 98 i n u n solo e sempla re ) ; vede i l pesce 
o la sua o m b r a , con t rae sub i to i l c o r p o e c o m p r i m e con g r a n fo rza le gh iando le d i 
cui è sparsa la sua pel le . Supponendo che questa fo rza g l i bast i per espellere da i 

piccol i condo t t i e sc re to r i de l le gh i ando le i g l o b u l i d i secrezione, quest i vengono 
per n e c e s s i t à l anc ia t i con fo rza co r r i sponden te i n tu t te le d i r e z i o n i ; invece d i scor
rere sulla pelle de l dorso , s ' i n n a l z a n o a cen t ina ia o a m i g l i a i a n e l l ' a r i a c o n t r o i l 
pesce n e m i c o ; questo, spaventato da l l a scarica inat tesa, co lp i to da l la m i t r a g l i a d i 

g lobu l i , fugge al p i ù presto poss ibi le e i l m o l l u s c o è salvo » . 
Nei l uogh i i n cu i m a n c a n o i pesci pe r i co los i per i m o l l u s c h i , le specie d i Onchidium 

local i non hanno occhi d o r s a l i . 

23. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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Colle A U R I C U L A C E E r i t o r n i a m o a que i gas t ropodi p o l m o n a t i , i l cu i co rpo p u ò 
r i t i r a r s i i n t i e r a m e n t e i n u n n icch io a sp i ra le . Questo n icchio è saldo e robusto e 
d iversamente c o l o r a t o ; l ' u l t i m o g i r o è l ungo , la sp i ra p iccola . I l l abb ro in t e rno è 
cara t ter izzato da pieghe e sporgenze specia l i , foggiate a guisa d i d e n t i . Ma l ' an imale , 
come lo d i m o s t r a la figura del lo Scarabus imbrium, presenta sol tanto due tentacoli 
c o n i c i , a l la cui base in t e rna si t r o v a n o g l i occh i . Questo mol lusco , ch iamato vo lgar 
mente dai Tedeschi « Chiocciola degl i acquazzoni » , dice i l R u m p h , deve i l suo nome 

al f a t to seguente: « I gas t ropodi d i 
cu i p a r l i a m o s ' incon t rano sulle r ive 
del m a r e , sotto le fogl ie decom
poste e i l leguo i m p u t r i d i t o , presso 
i l l i m i t e de l l ' acqua o a qualche d i 
stanza dal la spiaggia e t a lo ra anche 
sui m o n t i , dove la popolazione è 
scarsa e dove n o n è probabi le che 
abb iano p o t u t o recarsi strisciando 
come al so l i to . Si crede p e r c i ò che, 
du ran te g l i acquazzoni m o l t o f o r t i , 
i l ven to le so l l ev i i n a r ia e che poi 
r i cadano a t e r r a . Io sono invece 

conv in to che possano r i p r o d u r s i anche i n mon tagna per effe t to del le piogge, p e r c h è 
v i si t r o v a n o neg l i s tad i i p i ù d ive r s i d i s v i l u p p o , c i o è piccole e g r a n d i » . 

Si conoscono o g g i d ì p iù d i 2 0 0 specie d i aur iculacee , d i cu i poche spettano 
a l l ' E u r o p a . Appa r t engono a queste u l t i m e alcune specie d i Carychium, an imale t t i 
p i c c o l i s s i m i , n o n p i ù l u n g h i d i qualche m i l l i m e t r o , i q u a l i , come tu t t e le auriculacee, 
si t r a t t engono sul t e r reno u m i d o e o m b r o s o , coper to d i musco e d i fogl ie i m p u 
t r i d i t e e d i legno decomposto , senza presentare nessun f e n o m e n o notevole nel modo 
d i v i v e r e . I l genere p i ù r icco d i specie è i l genere A U R I C U L A , cara t ter izzato da una 
a d a t t a b i l i t à s t r a o r d i n a r i a nel la sua d i f f u s i o n e . A lcune specie d i questo genere (Au
ricula scarabus e A. minima) v i v o n o ne i l u o g h i u m i d i , a l la superf ic ie del suolo; 
u n ' a l t r a specie ( A . Judae) s ' i ncon t ra nel le sabbie i nonda t e da l m a r e ; a l t re forme 
( A . myosotis, coniformis, nitens ecc.) popo lano esclusivamente la sponda del mare, 
ins ieme a i v e r i ab i t an t i delle acque salse; a lcune specie p r o p r i e d e l l ' A m e r i c a Mer i 
d iona le hanno adot ta to i l m o d o d i v ive re de i gas t ropod i p o l m o n a t i d'acqua dolce 
ed ab i tano , come ques t i , le acque d o l c i . Se i s i s t ema t i c i , f o n d a n d o s i sopra queste 

d i f fe renze d i sogg iorno , suddiv i se ro i l genere i n v a r i so t togener i , per a r r icch i re di 
n u o v i n o m i i l catalogo zoolog ico , hanno fa t to male , a pa re r nos t ro . Se ci lasciamo 

gu ida re d a l l ' o r i g i n e c o m u n e , quale p u n t o d i par tenza per la cos t i tuz ione dei g rupp i 
a n i m a l i e la l o r o d i v i s i o n e in gener i , f a m i g l i e ecc., n o n poss iamo annet tere nessuna 
i m p o r t a n z a a l la d i v e r s i t à del sogg io rno , se n o n ar reca m o d i f i c a z i o n i nei carat teri 

a n a t o m i c i ed es te rn i per effe t to d e l l ' a d a t t a m e n t o . La presenza del le specie d i un solo 

e medes imo g r u p p o sul la t e r r a , ne l l ' acqua dolce e ne l l ' acqua saiata d i m o s t r a soltanto 

la g rande a t t i t u d i n e d i ada t t amen to . 
I l genere P E D I P E S , p r o p r i o dei paesi t r o p i c a l i e a f f ine al le aur iculacee , si dist ingue 

per u n ' a n d a t u r a al t u t t o pa r t i co l a r e . I l piede è d iv i so da u n solco t rasversale in 

due p a r t i d i s u g u a l i . Quando l ' a n i m a l e v u o l procedere a l l ' i n n a n z i , fìssa la parte 

Scarabo della pioggia (Scarabus imbrium). 
Grandezza naturale. 
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posteriore del piede e protende l ' a n t e r i o r e , per quan to g l i e lo consente i l solco, che i n 

questo caso cede v i s i b i l m e n t e . A l l o r a l ' a n i m a l e t t o r i t i r a la par te pos te r iore , finché 

non tocchi l ' an te r io re , e fa sc ivolare i l co rpo a l l ' i n n a n z i per t u t t o lo spazio che passa 

fra i due p u n t i . Poi si accinge a fare i l secondo passo, appogg iandos i sul la pa r t e 

posteriore, ment re protende l ' an t e r io re . Questo m o v i m e n t o geome t r i co , come que l l o 
dei b ruch i m i s u r a t o r i e delle m igna t t e , procede con una v e l o c i t à superata so l t an to 

da pochi a l t r i m o l l u s c h i . L a P U P A P A G O D U L A si m u o v e i n m o d o cons imi l e , dice i l 

Johnston, d i cu i r i f e r i r e m o a l c u n i u l t e r i o r i r agguag l i , a c o m p l e m e n t o d i quan to 
abbiamo detto p i ù sopra i n t o r n o alle pupe . La P U P A P A G O D U L A , a n i m a l e t t o l ungo 

3 m m . , venne r in t racc ia to i n F ranc i a , nel la Svizzera e i n A u s t r i a ed ha una m o l e 

m i n i m a r ispet to a quel la del n i c c h i o ; m a questa sp roporz ione è compensata da l la 
forza dei musco l i del piede e del pedunco lo , col locato f r a l ' a r t i co laz ione del piede e i l 
corpo. Mentre l ' an ima le c a m m i n a , la bocca del n icch io giace ve r t i c a lmen te sul dorso , 
ma la spira è o r izzonta le , u n po ' i n c l i n a t a verso destra e abbastanza elevata per n o n 

sf iorare i l t e r reno . Questa posiz ione del n i cch io è abbastanza s t rana , m a p i ù s t rana 
ancora è l 'opera de l piede, p o i c h é , ad o g n i s forzo f a t to d a l l ' a n i m a l e per sp ingers i 

innanzi , l ' e s t r e m i t à caudale v iene sol levata e abbassata con g rande energia per dare 
al piede una sp in ta p i ù fo r t e e a l co rpo uno s lancio , m e n t r e due so l i m o v i m e n t i 
ondu la to r i si p ropagano r ap idamen te d a l l ' e s t r e m i t à del la coda alla testa. 

Le L I M N E A C E E (Limnaeacea) h anno c o m u n e col genere precedente la p a r t i c o l a r i t à 
che.i due tentacol i non sono cav i e r e t r a t t i l i e g l i occh i , invece d i essere co l loca t i 

a l l ' e s t r e m i t à d i quest i o r g a n i , g iac iono al la l o r o base. I l genere che d à i l n o m e a 
tutta la d iv i s ione è que l lo del le L I M N E E (Limnaeus o Limnaea). N e l l ' a n i m a l e , 
quasi sempre punteggia to d i g i a l l o , m e r i t a n o d i essere no t a t i i t en taco l i t r i a n g o l a r i 
e p ia t t i . I l n icchio dest rorso i n generale è so t t i le e t rasparen te ; le sue spi re si d i l a 
tano rap idamente e l ' u l t i m a ( l ' a d d o m e ) è senza d u b b i o la par te p i ù i m p o r t a n t e de l 
nicchio, d i cui spesso f o r m a i l complesso. Le l i m n e e v i v o n o a preferenza nel le acque 
stagnanti con f o n d o m e l m o s o , dove a l l ignano le p iante acquat iche p i ù d iverse . Si 
vedono i n parte s t r i sc iare sul f o n d o , i n par te sug l i s tel i e sul le fog l i e , spesso co l la 
suola penzolante sul l i v e l l o de l l ' acqua e i l n i cch io r i v o l t o i n basso. H a n n o c o m u n e 
questa p r o p r i e t à con d i v e r s i a l t r i ga s t ropod i . « Cert i gas t ropod i » , dice i l Johns ton , 
« possono r i sa l i r e a gal la e s t r i sc iare su l la super f ic ie de l l ' acqua c a p o v o l t i , col co rpo 
e i l n icchio r i v o l t i i n basso e i l piede i n a l to , servendosi d e l l ' a r i a come d i un e le 
mento sol ido, sul quale procedono come su l t e r reno . È faci le veder v iagg ia re i n 
questo modo le aplisie ed a l t r i m o l l u s c h i n u d i b r a n c h i nelle pozze, che si f o r m a n o 
sulle coste. Ma questa s ingo la r i s s ima l ocomoz ione spetta ne l g rado p i ù eminen te a i 
gastropodi p o l m o n a t i delle nostre acque d o l c i . Duran te le belle g io rna t e est ive le 
l imnee e i p l a n o r b i s t r isc iano s u l l ' a c q u a del le p a l u d i e degli s tagni con legger i 
m o v i m e n t i o n d u l a t o r i , o r i m a n g o n o appesi a l la super f ic ie , nel qua l caso a b b a n d o 
nano spesso a l l ' i m p r o v v i s o tale a t t egg iamento e p i o m b a n o al f o n d o , dal quale pe r 

lo p iù si so l levano s t r i sc iando lungo qualche corpo so l ido , per r i s a l i r e a ga l l a . 
Ta lvo l ta p e r ò le v i d i pure ascendere i n l inea re t ta a t t raverso l 'acqua, fa t to che si 
spiega so l tan to a m m e t t e n d o che abb iano la f a c o l t à d i c o m p r i m e r e l ' a r i a nel la c a v i t à 
po lmona le , quando vog l iono sal i re su per l 'acqua » . Questa spiegazione m i pare 

suff iciente , essendo con fe rma ta da quan to osse rv iamo nei pesci, la cui vescica 
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na ta to r i a compie l ' u f f i c i o d i un appara to id ros ta t ico . N o n riesco invece a spiegare 
i n m o d o p laus ib i l e l ' a t t i t u d i n e del le l i m n e e e d i a l t re chioccio le a m u o v e r s i al la super
ficie l i m i t r o f a de l l ' acqua e de l l ' a r i a , p o i c h é i legger i m o v i m e n t i o n d u l a t o r i che si 
osservano sul la suola n o n hanno i m p o r t a n z a . L o stesso n o n si p u ò d i r e del r i v e 
s t imen to c ig l ia to del la suola , i l quale p e r ò n o n è suf f ic ien te p e r c h è l ' an ima le possa 
arres tare a l l ' i m p r o v v i s o i l suo m o v i m e n t o . P i ù d i f f i c i l e ancora e a f fa t to inespl icabi le 
è i l m o d o i n cui si appende al la super f ic ie , come se la co lonna aerea esercitasse una 
sorta d i a t t raz ione e si operasse u n distacco p r i m a d i p i o m b a r e a f o n d o . M i parve 
t u t t a v i a d i vedere che, me n t r e l ' an ima le s i m u o v e a l la super f ic ie de l l ' acqua , la suola 

Limnea stagnale (Limnaea slagnalis). Grandezza naturale. 

s ' i ncava come una m a n o , per cui la l i m n e a v iene po r t a t a da una minusco la bar
chet ta . Siccome i l peso specif ico d i questo mo l lu sco è poco super io re a 1, per 
mantenere la chiocciola al l i ve l l o de l l ' acqua , basta una p iccola c o n c a v i t à , la quale, 
app ianandos i per effet to d i a lcune i m p e r c e t t i b i l i c o n t r a z i o n i d e l l ' o r l o del piede, 
pe rmet t e a l l ' a n i m a l e d i scendere a l l ' i s tan te ne l l ' acqua . È questa la spiegazione più 
sempl ice e p iù giusta del f enomeno . 

La grande L I M N E A S T A G N A L E (Limnaea stagnaiis), c o m u n i s s i m a ovunque in 
tu t te le acque s tagnant i , ha un n icchio lungo 6-7 c m . L ' a n i m a l e è d i co lo r g r ig io -
g ia l lo sudic io volgente al v e r d e - o l i v a s t r o , con p u n t i c i n i g i a l l i ; la suola è sempre 
p i ù scura con m a r g i n i c h i a r i . Le d i f fe renze d i e t à i n f l u i s c o n o a lquan to sul la colo
raz ione del mol lusco . Anche la f o r m a del n i cch io va soggetta a m o l t e v a r i a z i o n i , che 
d iedero luogo a l la d i s t inz ione d i sei v a r i e t à , a cu i venne ro appl ica te special i deno
m i n a z i o n i l a t ine . Per f ino i l so t t i le s t ra to nero , compos to d i sostanze eterogenee, che 

r iveste i l guscio, indusse i conch ig l i o log i p i ù ze lan t i a classif icare specif icamente gli 
i n d i v i d u i d i un dato stagno. Nei l u o g h i ab i t a t i da queste specie t r o v i a m o inol t re 
parecchie a l t re f o r m e , come la L I M N E A P A L U S T R E e la L I M N E A C O M U N E , s i m i l i alla 

Limnaea slagnalis nel la f o r m a del guscio, m e n t r e i n u n ' a l t r a specie d is t in ta , la 

L I M N E A A U R I C O L A R E (Limnaea auricuJaris), la conch ig l i a è fogg ia ta a vescica e 
presenta sul la superf ic ie una sor ta d i g ra t i cc io . Tu t t e le l i m n e e depongono ne l 

l ' acqua le l o r o uova i n f o r m a di f r ego la v e r m i f o r m e od ovale e le at taccano a tu t t i 
g l i ogget t i che v i si t r ovano , per lo p iù alla faccia i n f e r i o r e del le fogl ie gal leggianti 

a l la s u p e r f ì c i e de l l ' acqua . E m e t t o n o ta l i uova dal magg io a l l ' agosto i n g r u p p i di 
2 0 - 1 3 0 , i n una ven t ina d i vo l t e . È faci le osservare negl i e sempla r i c o n t e n u t i i n reci 

p i e n t i d i v e l r o lo s v i l u p p o degl i e m b r i o n i , che si m u o v o n o med ian t e o rgan i c ig l i a r i . 
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A b b i a m o g i à accennato precedentemente ai r a p p o r t i che passano t r a la f o r m a 
del n i cch io e i l m o d o d i v i v e r e de i m o l l u s c h i m u n i t i d i conch ig l i a . 11 D ò r i n g osserva 

che si possono fare m o l t e in te ressant i osservaz ioni anche nei r appresen tan t i de l genere 
Limnaea, r i spe t to al le m o d i f i c a z i o n i del n i cch io e a l la d imens ione del p e r i s t o m a 

in r a p p o r t o col le mu ta t e a b i t u d i n i del la v i t a . L a specie t ip i ca d i una del le due serie 

Diverse forme del genere Limnaea. 

1, Limnaea elongata; 2, L. palustris ; 3, L. stagnalis ; 4, L. minuta; 5, L. peregra ; 
6, L. vulgaris; 7, L. ovata; 8, L. auricularis. 

d i f o r m e scor ren t i pa ra l l e l amen te , che d o b b i a m o d i s t inguere , è la g rande L I M N E A 

S T A G N A L E (Limnaea stagnalis); que l l a d e l l ' a l t r a serie è la L I M N E A A U R I C O L A R E 

(L. auricularis). Le f o r m e del la p r i m a serie spet tano di preferenza al le acque sta
gnant i e melmose , quel le de l la seconda al le acque c o r r e n t i . Ma, s iccome la d i s t i n 
zione f r a le acque c o r r e n t i e le acque s tagnant i è d i f f i c i l i s s i m a , i l cont ras to f r a le 
ab i tud in i de l l ' una e de l l ' a l t r a serie n o n è sempre costante, p o i c h é i n ce r t i casi 
ambedue s ' i ncon t r ano nel le stesse l o c a l i t à e conservano i l o r o ca ra t t e r i t i p i c i , con 
poche ed i n s i g n i f i c a n t i m o d i f i c a z i o n i . Se p e r ò c o n f r o n t i a m o u n r icco ma te r i a l e d i 
osservazioni, f o r n i t o da v a r i n a t u r a l i s t i , poss iamo s t ab i l i r e da l p u n t o d i v i s ta de l la 

statistica che una data f o r m a si t r a t t i e n e a preferenza nel le acque s t agnan t i , m e n t r e 
un 'a l t ra f requen ta le acque c o r r e n t i , f e n o m e n o meno s t rano d i quan to ci possa 

parere. Suppon iamo, per esempio, che una Limnaea stagnalis ( f i g . 3 ) si t r o v i 
occasionalmente i n un ' acqua m o l t o c o r r e n t e : v e d r e m o a l lo ra che la lunga sp i r a 
p ro t ra t t a , opponendos i al la cor ren te come u n lungo bracc io d i leva, s a r à sbalzata 
ora da l l ' una ed ora da l l ' a l t r a par te come una pal la , v ie tando a l l ' a n i m a l e , incapace 
di resistere alla co r ren te , d i m u o v e r s i come al so l i to , i nconven ien te che invece n o n 

ha luogo nel la L. auricularis ( f i g . 8 ) , d i c u i la sp i ra è compressa ed ha la f o r m a d i 
un emisfero . P e r c i ò la L. stagnalis n o n s ' incon t ra m a i nel le acque m o l t o c o r r e n t i 

dei fiumi m a g g i o r i , dove t r o v i a m o invece la L. auricularis, la quale p u ò a b i 
tare senza d i f f i co l t à le acque s t agnan t i , dove è c o m u n i s s i m a , sebbene m o d i f i c a t a 
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nel l ' aspet to . Sapp iamo da m o l t o t e m p o che certe f o r m e d i l i m n e e si a l lon tanano 
v o l o n t i e r i da l l ' acqua per t rascor re re a l l ' asc iu t to u n pe r iodo d i t empo p i ù o meno 
l u n g o . F r a le l imnee p r o p r i a m e n t e det te si d i s t ingue i n m o d o pa r t i co la re per 
questa ab i tud ine la L. elongata ( f i g . 1 ) , che i n certe l o c a l i t à si s tabil isce a d d i 
r i t t u r a nelle p ra te r i e torbose. La L. silesiaca, f o r m a af f ine al la precedente, m a n i 

festa la medes ima tendenza 
ad a l lon tana r s i dal l ' acqua, ciò 
che fa p iù d i rado la L.pa-
lustris ( f i g . 2 ) e i n nessun 
caso la L. stagnalis ( f i g . 3 ) . 
Questo fa t to d i m o s t r a che le 
sole f o r m e p rovvedu te d i un 
pe r i s toma re la t ivamente pic
co l i s s imo possono v ivere f u o r i 
de l l ' acqua . L o stesso fenomeno 
si osserva ne l sottogenere 
Gulnaria, dove sol tanto due 
f o r m e ( L . minuta, fig. A, e 
L. peregra, fig. 5 ) sono in 
grado d i v ive re f u o r i de l 
l ' acqua ; la L. vulgaris ( f i g . 6) 
e la L. ovata ( f i g . 7) se ne 
a l l on t anano r a r a m e n t e ; la 
L . auricularis non s ' incontra 
m a i f u o r i d e l l ' a c q u a . Parle
r e m o p i ù t a r d i del fa t to op 
posto, c i o è de l l ' ada t tamento 
a l la resp i raz ione puramente 
acquat ica . L a f a c o l t à caratte
r i s t ica de l la Limnaea minuta 
d i poter r i m a n e r e per un 
t e m p o abbastanza lungo fuo r i 
de l l ' acqua e a r r a m p i c a r s i sugli 
s te l i e rbos i ha u n ' i m p o r t a n z a 
radica le per le pecore, essendo 

questo mo l lu sco u n ospite i n 
t e r m e d i a r i o de l per icoloso d i 

s toma epat ico . 

Anche la C H I O C C I O L A D A L M A N T O (Ampìiipeplea) è m u n i t a d i t en taco l i t r i ango la r i 
e compress i , m a b r e v i , alla cu i base in t e rna si t r o v a n o g l i occh i . È s ingo la r i s s imo i l 

m a n t o , che r i c o p r e tu t to i l n i cch io . VAmpìiipeplea glutinosa, lunga 1 c m . , è la sola 

specie p r o p r i a d e l l ' E u r o p a ; s ' i ncon t ra pu re nel la G e r m a n i a cen t ra le . I l suo nicchio 

quas i s fer ico è f r ag i l e e so t t i l e ; i l m a n t o che lo r i c o p r e lo rende lev iga to e lucente. 

11 m a n t o è m a r m o r e g g i a t o d i ne ro e punteggia to d i g i a l l o . Quando l ' a n i m a l e giace 

t r a n q u i l l a m e n t e ne l l ' acqua , i l n i cch io r i m a n e i n v i s i b i l e e i l m o l l u s c o pare u n g r u m o 

d i m u c o ; p e r c i ò i l suo aspetto inganna sovente anche i conosc i to r i p i ù esper t i . Del 

resto è f ac i l i s s imo confondere questa ch iocc io la col le specie de l genere Physa, le 

q u a l i hanno pure la p r o p r i e t à d i s tendere i l m a n t e l l o sul n i cch io e debbono essere 

Planorbo (Vlunorbis cornea*). Grandezza liatur; 
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annoverate f r a g l i a b i t a t o r i p i ù c o m u n i del le nos t re acque s t agnan t i , de i fossi e v i a 

dicendo. Anche quest i m o l l u s c h i hanno una c o n c h i g l i a so t t i l e e t r asparen te , ne l la 

quale la sp i ra è breviss ima* ma basta cons iderare l ' a n i m a l e con m a g g i o r a t t enz ione 

per r iconoscer lo ai ten tacol i l u n g h i e se tolosi . Da quan to racconta i l R o s s m à s s l e r , 

i l famoso D r a p a r n a u d prese u n g r anch io e n o r m e , cons ide rando come uno s t ra to d i 

escrementi i l ma n t e l l o gela t inoso d i questo gas t ropodo . 
Nei luogh i i n cui abbondano le l i m n e e si p u ò esser c e r t i d i t r o v a r e anche i 

P L A N O R B I (Planorbis), i l cu i n icch io ha la f o r m a d i u n disco p i a t t o , nel quale i g i r i 

d i spira sono v i s i b i l i t an to d i sopra q u a n t o d i so t to . L ' a n i m a l e t t o , abbastanza so t t i l e , 
ha sulla testa u n lobo a r r o t o n d a t o nel la par te a n t e r i o r e e due ten taco l i r e t r a t t i l i , 

' leggermente a l l a rga t i al la base, l u n g h i e se tolos i . I l 

piede è p iu t tos to co r to , t ronca to a n t e r i o r m e n t e e 
arrotondato nel la par te pos te r io re . Questo m o l l u s c o 
si avvic ina alle l imnee nelle a b i t u d i n i de l la v i t a , ne i 
m o v i m e n t i e nel m o d o d i sal i re a ga l la . F requen ta 
le acque s tagnant i dal f o n d o m e l m o s o , i n cu i a l l i gnano 
molte piante acquat iche e sop ra t tu t to le l e m n e . I p i a - \ e J ,v 

norb i spettano p r i n c i p a l m e n t e a l l ' e m i s f e r o s e t t en t r i o - Embrione di Anciio. 
naie e alla zona t empe ra t a ; la specie p i ù grossa, 
propr ia del la German ia , è i l P L A N O R B O M A G G I O R E (Planorbis corneus), che r a f f i g u 
r iamo nel testo. È faci le r iconoscere se i l n i cch io è des t rorso o s in i s t ro r so , p e r c h è 
l 'or lo esterno del p e r i s t o m a si p ro t r ae u n p o ' p i ù d e l l ' o r l o i n t e r n o . I n certe specie 
la conchigl ia è carenata , come ne l Planorbis marginatus, c o m u n i s s i m o nel le p i a 
nure e p i ù r a ro i n mon tagna , e nel P. carinatus, r a r o , m a d i f fu so i n un 'a rea m o l t o 
estesa, che v ive ne i b racc i e nel le insena ture del le acque a len to decorso, negl i 
stagni e nei fossi m a g g i o r i . 11 n i cch io p i ù compresso spetta al P. vortex, nel quale 
fo rma un disco per fe t to , leggermente concavo ne l la pa r t e supe r io re e a p p i a t t i t o ne l la 
parte i n fe r io re . Le uova d i tu t te le specie vengono deposte come que l le del le l i m n e e , 

ma i n g r u p p i r o t o n d i e p i a t t i , a n z i c h é a l l u n g a t i . 
A i nos t r i gas t ropod i p o l m o n a t i acqua t i c i spetta i n o l t r e i l genere A N C I L O (An-

cylus), composto d i poche specie m u n i t e d i una conch ig l i a foggia ta a scodel la , ne l la 

quale la spira è appena accennata. Una del le due specie p i ù c o m u n i v ive nel le acque 
stagnanti, l ' a l t r a nelle acque c o r r e n t i , dove per lo p i ù m e n a v i t a u n i f o r m e e i n d o 
lente, attaccata alle fog l i e e a i sassi. F r a le ch iocc io le t e r r agno le e d 'acqua dolce 
nessun'altra presenta questa f o r m a d i n i c c h i o , m a ve ne sono d i c o n s i m i l i ne l la 
Spagna, i n Amer i ca , ne l l ' i so la d i Cuba e a l la N u o v a Zelanda. M o l t i zoo logi co l locano 
YAncylus f r a i gas t ropodi che r e s p i r a n o per b ranch ie . Ma lg rado le m i e d i l i g e n t i 
osservazioni non posso accertare d i aver vedu to sot to i l m a r g i n e del m a n t e l l o una 
cav i t à po lmona le , ma senza d u b b i o n o n v i d i a lcuna t racc ia d i b ranch ie e i l processo 
del loro sv i luppo assegna a ques t i m o l l u s c h i u n posto f r a i g a s t r o p o d i p o l m o n a t i . 
Tale processo d i sv i luppo è p iù sempl ice d i que l lo de i gas t ropodi b r a n c h i a t i , sebbene 
segua una via al t u t to speciale. R i p r o d u c o nel testo i l d isegno éeWAncylus lacustris 
nel punto in cui esce d a l l ' u o v o . Sul n i cch io , compos to d i s t r a t i ca lcare i s o t t i l i e 
isolat i , la spira è ind ica ta da una c u r v a che n o n si s v i l u p p a u l t e r i o r m e n t e neanche 
più t a r d i . L ' o r l o del m a n t e l l o sporge t u t t ' i n t o r n o sul m a r g i n e del n i cch io . La testa è 

già ben de l inea ta : presenta due t e n t a c o l i , a l la cu i base si t r o v a n o g l i occhi ed ha 

un aper tura boccale. È faci le procacc iars i o v u n q u e qualche anc i lo adu l t o , e sp lo rando 

le piante acquatiche, o i sassi ed i pa l i sparsi sulle r i v e dei fiumi. 
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Considerando con qualche a t tenzione la p a r t i c o l a r i t à p i ù ca ra t t e r i s t i ca dei gastro
p o d i p o l m o n a t i , la resp i raz ione aerea, che l i costr inge per la m a g g i o r par te a v ivere 
i n l u o g h i asc iu t t i , t r o v i a m o i n questo carat tere u n f e n o m e n o analogo a que l lo dei 
crostacei , i q u a l i si ada t t a rono a v i v e r e sul te r reno e a r e sp i r a re l ' a r i a a tmosfer ica . 
È certo che t u t t i g l i a n i m a l i t e r r a g n o l i d e r i v a n o da p r o g e n i t o r i a cqua t i c i ; p e r c i ò i 
m e m b r i a n t i b i o t i c i dei g r u p p i d i a n i m a l i c o m p o s t i d i f o r m e acquat iche e d i fo rme 
te r ragno le m e r i t a n o d i essere s tud ia t i col la mass ima cura , p e r c h è le p a r t i c o l a r i t à 
special i de i gener i a n f i b i c i possono f o r n i r e m o l t e n o z i o n i i n t o r n o al passaggio gra
dua to del la v i t a d i ques t i a n i m a l i d a l l ' u n o a l l ' a l t r o e lemento . I l de fun to Siebold, 
celebre zoologo d i Monaco, r i f e r ì a lcune in teressant i ss ime osservazioni i n t o r n o alla 
f a c o l t à d i ada t t amento dei m o l l u s c h i d 'acqua dolce che r e sp i rano per p o l m o n i 
( l imneacee) , le q u a l i p e r ò n o n ci spiegano la de r ivaz ione dei gas t ropod i po lmona t i 
da i gas t ropodi b r a n c h i a t i , d i cu i t r a t t e r e m o p i ù t a r d i , m a d i m o s t r a n o piu t tos to un 
ada t t amento , per cosi d i r e , r e t r o s p e t t i v o de l l ' o rgano r e s p i r a t o r i o aereo al l 'acqua. 

« Ebb i occasione d i v is i ta re » , dice i l S iebold , « i l lago d i F e r chen , n o n lontano 
da Seehaus, poco p r o f o n d o e n o n m o l t o esteso, m a cara t te r izza to da l la trasparenza 
e da l co lore ve rde -mare de l l ' acqua e da l f o n d o sassoso. Sui sassi de l fondo striscia
vano i n q u a n t i t à i n n u m e r e v o l e le l i m n e e (Limnaea auricularis), d i cu i p e r ò nessun 
i n d i v i d u o cercava d i sal i re a l la super f ic ie de l l ' acqua l i m p i d a , per r i e m p i r e d i aria 
p u r a la c a v i t à po lmona le . M i t r a t t e n n i per u n t e m p o abbastanza lungo sulle r ive di 
que l l ago ; t u t t a v i a , m a l g r a d o la l i m p i d i t à s t r a o r d i n a r i a de l l ' acqua e l 'a t tenzione con 
cu i esaminavo le l i m n e e , n o n ne v i d i neppur uno d i ques t i gas t ropod i po lmonat i 
ven i re a ga l la per r esp i ra re . L a persistenza del le l i m n e e a r i m a n e r e sott 'acqua m i 
so rprendeva assai, p e r c h è , du ran te le m i e v i s i t e p receden t i a l le acque del le pianure 
d i B e r l i n o , d i K ò n i g s b e r g e d i Danzica , avevo sempre vedu to i p l a n o r b i e le limnee 
sa l i re e scendere su e g i ù per l 'acqua e v e n i r e a ga l la per resp i ra re » . Ma parecchie 
u l t e r i o r i osservazioni conv inse ro i l nos t ro do t to na tu ra l i s t a « che i n mo l t e acque i 
gas t ropodi p o l m o n a t i appa r t enen t i ai gener i Limnaea e Planorbis avevano d i m e n 
t ica to a f fa t to d i adoperare i l o r o p o l m o n i come t a l i , cessando d i r i e m p i r l i d 'a r ia pura. 
L e acque d i cu i si t ra t ta i n questo caso s o n o : i l lago d i Costanza, m o l t o profondo, 
i l lago d i Fe rchen , basso, le p a r t i m e n o p r o f o n d e de l K ò n i g s s e e e le acque molto 
c o r r e n t i d i un acquedot to v i c i n o a Re i t » . 

Queste in teressant i osservazioni de l S iebo ld i n t o r n o al m o d o d i v i v e r e dei nostri 
gas t ropod i p o l m o n a t i acqua t i c i , h a n n o g i à una g rande i m p o r t a n z a pei l o ro rappor t i 

colla f a c o l t à d i ada t t amen to r i spe t t o alla t eo r i a de l la t r a s f o r m a z i o n e , m a acquistano 
u n ' i m p o r t a n z a anche magg io re i n segui to a l le r i ce rche fat te da S i m r o t h a Strasburgo 

ne l 1874, le q u a l i f u r o n o corona te da s p l e n d i d i r i s u l t a t i . Debbo al la penna di 
questo scrupoloso osservatore la descr iz ione seguente, che r i u s c i r à senza dubbio 
g rad i ta a t u t t i que i l e t t o r i pei q u a l i i l m o n d o a n i m a t o ha u n g rande interesse. 

F r a i ga s t ropod i p o l m o n a t i n o s t r a l i , q u e l l i s t a b i l i t i ne l l ' a cqua dolce si d i s t in 

guono per la m a g g i o r par te per una s ingola re m e t a m o r f o s i dei l o r o o r g a n i respi
r a t o r i ; t u t t i p e r ò deno tano nel la s t r u t t u r a del c o r p o e nel processo d i sv i l uppo una 

s t re t ta a f f i n i t à col r appresen tan te p r i n c i p a l e de i p r o t o b r a n c h i , che v i v e ne l lo stesso 
e lemento (Paladina, ved i i n segui to) . L ' a r i a con tenu ta ne l l a c a v i t à polmonale 

pe rmet t e ai nos t r i m o l l u s c h i d i r i m a n e r e a lungo so t t ' acqua e d i g i o v a r s i della 

r e sp i raz ione p o l m o n a l e , m a l g r a d o la lentezza dei l o r o m o v i m e n t i , p e r c h è quest 'aria 

d i m i n u i s c e i l l o ro peso specif ico per m o d o che possono sa l i re a ga l l a . I v i g i u n t i , 
a p r o n o una sorta d ' i m b u t o , ch iuso precedentemente da i m a r g i n i del f o r o r e s p i r a t o r i o ; 
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tale i m b u t o combacia a p p u n t o col la s u p e r f ì c i e de l l ' acqua e pe rme t t e a l l ' a r i a , m a n o n 

al l 'acqua, d i pene t ra re nel la c a v i t à p o l m o n a l e . L ' a p e r t u r a del f o r o r e s p i r a t o r i o è 

de terminata , dice i l Lacaze-Duth ie r s , da un o r g a n o d i senso da l u i scoper to , d i cu i 
i l mol lusco si g iova per mantenere sempre la stessa d i s tanza da l l i v e l l o de l l ' acqua . 

Un piccolo gang l io nervoso c i r conda u n breve canale cutaneo, c ig l i a to , g iacente 
nel l 'angolo del man t e l l o , d i n a n z i a l f o r o resp i ra tor io ' . 

Ottenute cos ì le c o n d i z i o n i necessarie p e r c h è i n o s t r i l en t i m o l l u s c h i possano 

respirare anche ne l l ' acqua med ian t e i p o l m o n i , ne l P L A N O R B O ne t r o v i a m o i n o l t r e 

parecchie a l t re , che comple tano la v i t a acquat ica . A l f o r o r e s p i r a t o r i o i m b u t i f o r m e 
corr isponde ne l nos t ro caso so l t an to la par te a n t e r i o r e d i t u t t a l ' ape r t u r a de l l a 

cav i tà po lmona l e . La parte pos te r io re f o r m a u n ingresso speciale e ambedue sono 
chiuse da una sporgenza, che d i v i d e i l f o n d o del la c a v i t à r e s p i r a t o r i a i n tu t t a la sua 

lunghezza e p e r c i ò anche l ' a p e r t u r a r e l a t i v a . Chiude p r i n c i p a l m e n t e l ' i n t e s t i n o . 
Paral lelamente a questa sporgenza, solcata i n t u t t a la par te supe r io re , scorre u n 
ingrossamento del la c a v i t à r e s p i r a t o r i a , co r r i sponden te ag l i spazi i n t e r n i . P e r c i ò la 
cavi tà r e sp i r a to r i a è d iv i sa i n due s c o m p a r t i m e n t i , uno an t e r i o r e , con l ' i ng re s so 

i m b u t i f o r m e , la c a v i t à p o l m o n a l e , ed uno pos te r io re , la c a v i t à b r a n c h i a l e . I n questa 
osserviamo i n o l t r e una spiccata piega o cresta l o n g i t u d i n a l e , su l m a r g i n e supe r io re 
e posteriore, composta d i l a m i n e , che se rvono a sostenere le b r a n c h i e f r a n g i a t e . 
All ' ingresso del la c a v i t à b r anch i a l e , sul suo la to an te r io re , g iova no ta re finalmente 
un'appendice cutanea, la quale , pa r t endo da l l a parete d i v i s o r i a , i n generale appare 
piccola e ins ign i f i can te , m a , essendo r i cch i s s ima d i vas i , q u a n d o i l sangue c i r c o l a , 

p u ò assumere l 'aspetto d i una f o r m a z i o n e foggia ta a cucch ia io . I n t a l caso i l la to 
cavo è r i v o l t o a l l ' i n d i e t r o e n o n serve so l t an to come super f ic ie r e s p i r a t o r i a , m a 
conduce pure l 'acqua nel la c a v i t à b r anch ia l e . P e r c i ò i l m o l l u s c o acquista una ve ra 
respirazione doppia , d i c u i si g iova per lo p i ù a l l o r c h é , t r o v a n d o s i al la s u p e r f ì c i e 
dell 'acqua, apre i l f o r o p o l m o n a l e e lascia pene t ra re l ' a r i a ne l l a c a v i t à p o l m o n a l e . 
Quando ha in tenz ione d i scendere so t t ' acqua , ch iude ques t ' ape r tu ra , da cu i una par te 
dell 'ar ia esce s ib i l ando , come nel le l i m n e e . I l L a n d o i s c h i a m ò questo s ib i l o « voce 
delle chiocciole » . A l l o r a la massa p r i n c i p a l e del sangue é sp in ta ne l la c a v i t à b r a n 

chiale, p e r c h è l 'appendice cutanea ingrossa e d à luogo a l l a r e sp i raz ione acquat ica . 
Se i l mol lusco r i t o r n a a ga l la e r esp i ra l ' a r i a a tmos fe r i ca , l ' appendice r i t o r n a 

floscia e si ch iude per m o d o che i l sangue r i e m p i e p r i n c i p a l m e n t e i vasi de l la 
membrana po lmona le . 

Questa s ingolare d ispos iz ione deg l i o r g a n i r e s p i r a t o r i ci au to r izza a s u p p o r r e che 
i l p lanorbo e la pa lud ina presen t ino a l t r i c a ra t t e r i a f f i n i . Nel la p a l u d i n a n o n t r o 
viamo sol tanto la re laz ione f r a la cresta b r anch i a l e e la b r a n c h i a a cu i a b b i a m o 
accennato p iù sopra r i spe t to al la l i m n e a , m a anche l ' appendice m e n z i o n a t a poco f a ; 
questa tu t t av ia non p u ò ingrossare n è p r o t r a r s i , m a serve so l t an to a c o n d u r r e l 'acqua. 
Trov iamo ino l t r e uno spazio co r r i sponden t e a l la c a v i t à p o l m o n a l e , col la sola d i f f e 
renza che la sua ape r tu ra n o n f o r m a p i ù u n i m b u t o s t re t to , m a si è a l la rga ta i n una 

lunga fessura, per cui lo spazio i n ques t ione ha pe rdu to la f a c o l t à d i r e sp i r a r e l ' a r i a 
atmosferica. 

I l nostro discorso precedente n o n ci ha permesso d i s tud ia re t u t t e le f a m i g l i e o 
tu t t i i generi dei gas t ropod i p o l m o n a t i ; a q u a n t o a b b i a m o det to a g g i u n g e r e m o 

alcune cons ideraz ioni genera l i , che i n pa r t e n o n si r i f e r i s c o n o so l t an to a ques t i 
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gas t ropod i , ma a tu t t a la f auna ter res t re , quan tunque ne sia oggetto i l g r u p p o dei 
n o s t r i m o l l u s c h i . As t raz ione fa t ta da a l cun i v e r m i , per esempio da i l o m b r i c i , non 
esistono a l t r i g r u p p i d i a n i m a l i s u p e r i o r i cos ì i n t i m a m e n t e v i n c o l a t i al suolo ed alle 
l o c a l i t à e cos ì v a r i come i gas t ropod i p o l m o n a t i . Essendo do ta t i d i o rgan i l ocomoto r i 
m o l t o i m p e r f e t t i , ques t i m o l l u s c h i t en tano meno degl i a l t r i d i a l l a rgare la loro area 
d i d i f f u s i o n e ; p e r c i ò possiamo sperare d i vedere espresse con magg io r chiarezza e 
s e m p l i c i t à le leggi genera l i , che servono d i base al la l o r o d i f fu s ione , che n o n i n a l t r i 
a n i m a l i , i q u a l i , avendo u n o rgan i smo super io re , sono pure do t a t i d i mezzi p i ù e f f i 
caci per m u t a r e d i m o r a . 1 f a t t i cons ide ra t i i n p ropos i to dal Kefers te in sono i m p o r 
t an t i s s im i e f o r m a n o u n complesso omogeneo ; m a nel la l o ro spiegazione par t i amo 
da u n p u n t o d i v is ta d i a m e t r a l m e n t e oppos to . 

A b b i a m o g i à accennato precedentemente a l l ' i n f l u e n z a del c l i m a e del suolo sulla 
d i f f u s i o n e dei gas t ropod i p o l m o n a t i . A b b i a m o det to che a ques t i m o l l u s c h i conviene 
a preferenza u n t e r r eno calcare, i l qua le p e r ò esercita meno la sua in f luenza sulle 
specie dei gener i Helix e Limax che n o n sui gener i Clausilia e Pupa, e lo d imos t ra 
l ' abbondanza delle c laus i l ie ne l la Da lmaz ia . I l ca lore , a m i c o onn ipo ten te della vi ta , 
l i m i t a la d i f fu s ione d i quest i a n i m a l i secondo l 'a l tezza del la m o n t a g n a e secondo la 
l a t i t u d i n e ; i gas t ropodi p o l m o n a t i e sop ra t t u t t o i p o l m o n a t i t e r r a g n o l i d iminuiscono 
i n f a t t i a lquanto ne l l ' a l t a mon tagna e verso i p o l i , seguendo del resto una legge 
universa le . Cosa s t ran i ss ima , t r o v i a m o nel le isole la magg io re abbondanza d i gastro
p o d i p o l m o n a t i , p o i c h é nel g r u p p o di Madera si contano 1 3 4 specie d i quest i m o l 
lusch i , 3 0 0 a Cuba, 2 5 0 ne l l a Giamaica , 2 5 0 nel le isole S a n d w i c h e p i ù d i 350 nelle 
F i l i p p i n e . Dal c o n f r o n t o d i queste specie con quel le dei c o n t i n e n t i v i c i n i , r i su l ta che 
le specie c o m u n i sono pochiss ime, oppu re t a l i da m e r i t a r e per la l o ro d i f fus ione i l 
n o m e di c o s m o p o l i t e ; poss iamo d i r e p e r c i ò , che, date le c o n d i z i o n i a t t ua l i dell 'area 
d i d i f fu s ione dei gas t ropod i p o l m o n a t i , i l m a r e f o r m a per quest i m o l l u s c h i un l imi t e 
quasi assoluto, specia lmente r i spe t to a l l ' i s o l a m e n t o nel le isole e ne i g r u p p i d'isole. 
L o stesso si p u ò d i r e r i spe t to alle al te catene d i m o n t a g n e . Cosi, per es., ne l l 'Amer ica 
Se t ten t r iona le , a o r i en te del le Montagne Rocciose, si t r o v a n o 309 specie, 94- a occi
dente e sol tanto 10 sono c o m u n i ai due ve r san t i . P r e s s o c h é uguale è la r ipar t iz ione 
f r a i ve r san t i d e l l ' A m e r i c a Mer id iona l e d i v i s i da l le Ande . 

1 gener i m a g g i o r i , r i c c h i d i specie (Helix, Bulimus ed a l t r i ) , sono d i f f u s i quasi 
per l u t t o i l g l o b o ; i gener i m i n o r i , compos t i d i poche specie, che non abbiamo 
enumera to precedentemente , si t r o v a n o i n q u a n t i t à quasi uguale nel le isole e nei 
c o n t i n e n t i « ed hanno p e r c i ò u n g rande van tagg io sug l i a l t r i , r i spe t to a l la d i f fus ione » . 
T u t t a v i a a lcun i g r a n d i gener i s ' i ncon t r ano so l tan to ne l le i so le , come, per esempio, le 

207 specie del genere Achatittella, appa r t enen t i al le e l i c i d i , v i v o n o esclusivamente 
nelle isole S a n d w i c h . « Questo f a t to d i m o s t r a » , dice i l Kefe r s t e in , « che le isole sono 
ugua l i al con t inen te r i spe t to a l la fauna dei p o l m o n a t i e assai f a v o r i t e da l la natura 

p r o p o r z i o n a t a m e n t e al la l o r o estensione » . Le ch iocc io le t e r r agno le v a n n o p i ù soggette 
a l l ' i s o l a m e n t o del le l imneacee , le (p ia l i si es tendono sopra d ive r s i t e r r i t o r i . « Col suo 

acume consueto » , prosegue i l Ke fe r s t e in , « D a r w i n ha spiegato questa singolare 
d i f f u s i o n e dei p o l m o n a t i d i acqua dolce e d i a l t r i a n i m a l i che popo lano le medesime 

acque. Mentre i p o l m o n a t i d 'acqua dolce , ab i t ando una d i m o r a ben chiusa da tut te 

le p a r t i , pa iono des t ina t i a d i f f o n d e r s i meno degl i a l t r i , D a r w i n d i m o s t r a che la 

l o ro f rego la , attaccata al le p ian te acquat iche , p u ò essere t r a spo r t a t a fac i lmente a 

g r a n d i dis tanze dagl i uccel l i acqua t i c i e che p e r f i n o i neona t i possono sopportare 

con questo mezzo un l u n g h i s s i m o v i a g g i o . D a r w i n v ide un ' ana t r a spiccare i l volo 
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dal l ' acqua, p o r t a n d o at taccat i ai p i ed i due g r u p p i d i l e m n e e o s s e r v ò che m o l t e ch ioc 
c io l ine appena sgusciate s tavano appiccicate a l la z a m p a d i u n ' a n a t r a i m m e r s a 

nel l 'acqua. I l famoso geologo inglese L y e l l v i d e parecch i Ancylus a t taccat i a u n 
Dytiscus, i l quale è p e r c i ò i n g rado d i t r a s p o r t a r l i da un 'acqua a l l ' a l t r a . I n seguito 

a r ipe tu t i e spe r imen t i , D a r w i n si convinse i n o l t r e che i p o l m o n a t i i n le ta rgo i n v e r 

nale e ch ius i da l l ' ope rco lo possono soppor ta re ben i s s imo u n v iagg io d i parecch i 
g io rn i nel l ' acqua m a r i n a . T u t t i ques t i f a t t i f avo r i s cono a lquan to la d i f fu s ione d e g l i 

an ima l i che popo lano le acque d o l c i e n o n d o b b i a m o m e r a v i g l i a r c i d i t r o v a r l i quas i 
sempre d i f f u s i i n a m p i e r e g i o n i , i n d i p e n d e n t i le une da l le a l t re » . 

Mentre i l Kefers te in spiega i n questo m o d o la d i f f u s i o n e sovente n o t e v o l i s s i m a 

degli a n i m a l i i n generale e dei gas t ropod i p o l m o n a t i i n pa r t i co l a r e , egl i t r o v a l ' u l 
t ima ragione d'essere delle s ingole specie ne l l ' i po t e s i d i u n cen t ro d i creazione. 
Questa ipotes i , accettata finora da poch i n a t u r a l i s t i , per lo m e n o i n G e r m a n i a , lascia 
ogni specie come si t rova , vale a d i r e creata i n u n luogo d e t e r m i n a t o con t u t t i i 
carat teri d i una possibi le d i f f u s i o n e , m a sempre c o s t a n t i : r icusa l 'esposizione ch ia ra , 
comprensibi le e sc ien t i f ica de l m o d o i n cu i procedet te questa creazione ed a m m e t t e 
inol t re che o g n i specie, pa r t endo da l luogo i n cui venne o r i g i n a t a , abbia acquis ta to 
nel corso dei secoli la sua od ie rna area d i d i f f u s i o n e . Per ve ro d i r e , questa ipo tes i è 
più avanzata d i que l la de l g rande L i n n é o , i l quale credeva che ne i t e m p i r e m o t i 

tutta la superf ic ie del g lobo fosse stata coper ta da u n e n o r m e oceano, ad eccezione 
di una sola isola, sul la quale t u t t i g l i a n i m a l i av rebbe ro t r ova to uno spazio suf f ic ien te 
e in cui le p iante avrebbero g e r m o g l i a t o spontaneamente . Un ' a l t a m o n t a g n a , i n n a l 
zandosi sopra la reg ione del le n e v i , come l ' A r a r a t , avrebbe o f f e r to nel le sue d iverse 
zone ai v a r i a n i m a l i i l c l i m a che l o r o conven iva . Grazie ai v e n t i e ag l i a n i m a l i 
mig ra to r i , par tendo da quel cen t ro , le p iante si sarebbero sparse i n tu t te le d i r e z i o n i , 
mentre a poco a poco, col r i t i r a r s i del m a r e , i c o n t i n e n t i sarebbero emers i da l l ' acqua . 
Coll ' ipotesi del la creazione isolata sui p u n t i p i ù d i v e r s i de l la s u p e r f ì c i e de l g lobo si 
confutano i n m o d o abbastanza soddisfacente le i m p o s s i b i l i t à e v i d e n t i de l l a pue r i l e 
teoria di L i n n é o . Ma è p i ù c o m o d o ancora s u p p o r r e con Agassiz che l ' i n c o m p r e n 
sibile forza creatr ice f u cos ì estesa al m o m e n t o del la creazione d i ogn i s ingola specie, 
da far sca tur i re tu t te le f o r m e i n m o l t i e sempla r i ne i l u o g h i ada t t i ai l o r o b i s o g n i . 
Con questa a f fe rmaz ione cessano tu t te le a l t r e ipotes i i m m a g i n a b i l i e poss ib i l i ed è 
inut i le cercare la p rova de l l ' an t i ca r i u n i o n e d i m a r i e d i t e r re , o g g i d ì pe r f e t t amen te 
d iv is i , p rova ne l la quale si fecero u l t i m a m e n t e g r a n d i progress i . N o n si r i c h i e d o n o 
schiar iment i , m a una fede indiscussa. 

Appl icata a i nos t r i gas t ropod i p o l m o n a t i , l ' ipo tes i de l cen t ro d i creazione dice 
che, per esempio, delle 1 3 4 specie de l g r u p p o d i Madera sol tanto 21 s ' i ncon t r ano i n 
Europa; le a l t re 113 spet tano esclus ivamente a l l ' i s o l a d i Madera , dove presentano 
tutte le dif ferenze che le d i s t i nguono o g g i d ì . 

Dal nos t ro pun to d i vis ta l ' i p o t e s i de l la creazione del le specie a t t ua l i è a f fa t to 
insufficiente, p e r c h è la spiegazione che poss iamo r i c a v a r n e è i n c o m p r e n s i b i l e e manca 
di qualsiasi base sc ient i f ica . A n n e t t i a m o la mass ima i m p o r t a n z a , come da p i ù d i 
t ren t ' anni ha fa t to i l R o s s m à s s l e r , celebre conch io logo , a i f e n o m e n i d i acc l imaz ione 

e di adat tamento . Se le chiocciole del le Canarie e d i Madera sono tan to d iverse da 
quelle del cont inente a f r i cano e del con t inen te europeo , c iò non d i m o s t r a a f f a t to 

l'esistenza d i v a r i stadi nel la creazione, m a ind ica so l tan to che la par te s e t t en t r i ona l e -
occidentale d e l l ' A f r i c a f u d iv isa dal le isole Canarie e da l g r u p p o d i Madera , assai 

p r ima che incominciasse la t r a s f o r m a z i o n e del le specie p r i m i t i v e p i ù c o m u n i ne l la 
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fauna a t tua le ; cos ì accadde senza d u b b i o , quan tunque tale asserto non possa essere 
cons idera to come u n a r t i co lo d i fede; i f e n o m e n i della s to r ia de l lo sv i l uppo e della 
f o r m a z i o n e del le v a r i e t à d i m o s t r a n o ad ogn i m o d o l 'esistenza d i t a l i f o r m e or ig ina r ie . 
La d i f fu s ione dei gas t ropod i p o l m o n a t i o d i e r n i è af fa t to i n c o m p r e n s i b i l e , ammet tendo 
la s t a b i l i t à del m o n d o insu la re e dei c o n t i n e n t i . Ciò è ch i a ro per t u t t i i na tura l i s t i , 
q u a l u n q u e sia l ' ipo tes i a cu i essi d à n n o la preferenza r i spe t to a l l ' o r i g i n e degli an imal i . 
1 p a r t i g i a n i de l la d o t t r i n a d i Agassiz hanno sot to m a n o tan t i s tadi d i creazione quanti 
des iderano , e se la chiocciola c o m u n e s ' i n c o n t r a al d i qua e al d i là del la Manica, 
c iò n o n d ipende so l tan to da l la supposta e passata un ione del la Gran Bretagna al 
cont inen te , m a dal le cause che produssero la comparsa d e l l ' a n i m a l e , le qua l i avranno 

agi to anche a l d i là del la Manica . 
T u t t a v i a , r i g u a r d o al la presenza del la ch iocc io la comune i n I n g h i l t e r r a , giova 

no ta re che, du ran te i l pe r iodo de l ca t t o l i c i smo , i m o n a c i , i q u a l i se ne cibavano in 
quares ima , possono aver la i n t r o d o t t a nel paese. Queste i m p o r t a z i o n i a r t i f i c i a l i degli 
a n i m a l i , quando non sono conosciute come t a l i , i n d u c o n o spesso i n e r ro r e i natu
r a l i s t i , che cercano d i spiegarle con ipotes i e r ronee . Cos ì , per esempio, la presenza 
d i una ch iocc io la a lp ina (Helix s. Gambylaea cingulata) su l lo Staffelstein vicino 
a B a m b e r g cos t i tu i rebbe u n fa t to s t r an i s s imo , quando n o n si sapesse che v i f u impor 
tata d a l l ' u o m o . Lo stesso si p u ò d i r e del p l a n o r b o (Planorbis corneus), che oggidì 
fa parte del la fauna del W u r t t e n b e r g . 

L a d i f fu s ione del la f auna a t tua le acquista u n aspetto af fa t to d iverso considerando 
le t r a s f o r m a z i o n i geologiche p i ù recent i de l la s u p e r f ì c i e del g lobo . T a l i considerazioni 
vennero fa t te u l t i m a m e n t e con o t t i m i r i s u l t a t i , cons i s ten t i , per vero d i re , soltanto 
n e l l ' a t t r i b u i r e u n ' i m p o r t a n z a l i m i t a t a a l l ' an t i co m e t o d o d i considerare le aree di 
d i f fu s ione , col le r e l a t ive ipotes i d i creazione, come la par te essenziale de l la geografia 
a n i m a l e ; p e r c i ò le o r i g i n i de l la d i f fu s ione degl i a n i m a l i si v a n n o o ra cercando collo 
s tud io del la geologia e si p r o c u r a d i r i p r o d u r r e la c o n f o r m a z i o n e p r i m i t i v a della 
superf ic ie del g lobo e d i seguire i m u t a m e n t i e le d i v i s i o n i cu i a n d ò soggetta nel 
corso dei secol i . 

L o s tud io del le chiocciole e de i l o ro n i c c h i , i n apparenza ins ign i f i can te e privo 
d ' i m p o r t a n z a , p u ò invece p r o c u r a r c i le p i ù in teressant i conc lus ion i geologiche, e lo 
d i m o s t r a n o le r icerche del Bourgu igna t i n t o r n o al la d i f f u s i o n e geograf ica delle chioc

ciole te r ragnole e f l u v i a l i n e l l ' A l g e r i a e nel le r e g i o n i v i c i n e . Ci pe rmet te remo di 
so rvo la re d i t r a t t o i n t r a t t o sul la v i t a cara t te r i s t i ca deg l i a n i m a l i , t r aendone le con

seguenze o p p o r t u n e ad a l t r i r a m i de l la scienza. Per ve ro d i r e , lo sc r i t t o re francese 
t e s t é menz iona to par la de i m o l l u s c h i t e r r a g n o l i ed acqua t i c i i n generale e dei con

c h i f e r i , m a l ' i m p o r t a n z a del le specie che n o n appa r t engono ai ga s t ropod i polmonat i 

è m o l t o subo rd ina t a per le d o m a n d e a cui d o b b i a m o r i spondere nel caso nostro. 
Ciò che r i g u a r d a l ' a t tua le d i s t r i b u z i o n e d i quest i a n i m a l i n e l l ' A l g e r i a p u ò appl i 

carsi senz 'a l t ro al Marocco ed al la T u n i s i a . Se osse rv iamo s u p e r f i c i a l m e n t e la fauna 

a lger ina dei m o l l u s c h i , cons ide rando le s ingole specie a seconda dei l uogh i i n cui 

v i v o n o , v e d i a m o che nel la reg ione degl i a l t i p i a n i , cen t ro de l gove rno del l 'Alger ia , 

si t r o v a n o serie comple te d i m o l l u s c h i m u n i t i d i conch ig l i e grosse e pesanti , con 

p e r i s t o m a d i f o r m a s ingo la re ; sui due la t i p a r a l l e l i agl i a l t i p i a n i esis tono due zone 
d i m o l l u s c h i con n i c c h i nodosi o t r a s p a r e n t i , pu re d i f o r m a ca ra t t e r i s t i ca ; finalmente, 

non solo sulla spiaggia del Med i t e r r aneo , m a anche s u l l ' o r l o del g rande deserto, a 

sud del la seconda catena d e l l ' A t l a n t e , si t r o v a ancora una serie d i conch ig l i e l i t t o -

ranee, appa r t enen t i a l le specie d i cu i si possono raccogl ie re i n i c c h i anche sulle 
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spiagge degl i an t i ch i l agh i salsi d e l l ' a l t i p i a n o , dove ce r t amente abbondavano q u a n d o 

i laghi erano ancora r i b o c c a n t i d 'acqua. I l deserto stesso è ca ra t t e r i zza to dall 'assenza 

quasi totale d i ogni v i t a , o d i e r n a o r e m o t a . Venendo da l M e d i t e r r a n e o si a t t r aversa 

dunque una zona del la fauna l i t t o r a l e , po i una zona m o n t u o s a e una zona d ' a l t i 

piano; nel discendere verso i l deserto si pe rcor re d i n u o v o una zona m o n t u o s a , 
qu indi la zona del la spiaggia . Come a b b i a m o det to p i ù sopra , quas i tu t t e le ch iocc io le 

de l l ' a l t ip iano si d i s t inguono per lo spessore e per la durezza del gusc io ; i l pe r i s toma 

è mol to robus to ; la bocca m u n i t a d i a l c u n i b i t o r z o l i o d e n t i : cosa s t rana , le ch ioc 
ciole fossi l i che v ivevano nel le stesse l o c a l i t à d u r a n t e l 'epoca t e r z i a r i a , h a n n o le 
medesime q u a l i t à cara t ter i s t iche . È ch ia ro p e r c i ò che le m e d e s i m e c o n d i z i o n i che 

d à n n o a l l ' a l t i p i ano a lger ino la sua i m p r o n t a speciale, eserc i tavano g i à la l o r o 
influenza i n quel r e m o t o per iodo geologico ed hanno c o n t i n u a t o ad eserci tar la senza 
in te r ruz ione . 

D'ambo i l a t i d e l l ' a l t i p i a n o t r o v i a m o dunque due lunghe zone con u n ' a l t r a fauna 
di chiocciole, che i l B o u r g u i g n a t c h i a m a fauna m o n t a n a , p e r c h è co r r i sponde al la 
serie d i chiocciole p r o p r i a del le a l t u r e , che si es tendono dal Marocco verso T u n i s i , 

scorrendo quasi pa ra l l e l amen te ag l i a l t i p i a n i . L 'es tensione e la na tu ra d i queste 
regioni montuose a r r icch iscono a lquan to la p r o p r i a fauna , la quale supera d i m o l t o 
quella dei mo l lu sch i del le a l t re zone. Siccome le va l la te e le a l t u r e si a l t e rnano a l le 
boscaglie ed alle p ra te r i e e i t e r r e n i ca lcar i ai t e r r e n i g r a n i t i c i , regna f r a que l l e 
conchiglie una grande v a r i e t à e le specie che a m a n o le a l tu re si oppongono a que l le 

diffuse nelle va l la te ; m a , quel le c o n d i z i o n i n a t u r a l i , r i p r o d u c e n d o s i sui due la t i d e l 
l 'a l t ipiano, si t r o v a n o nel le due zone para l le le le medes ime specie cara t te r i s t i che , 

f ra le qua l i p r imegg iano que l le del genere Helix e de l genere Zonites, c a r n i v o r e . 
Le specie che v i v o n o nel le v a l l i o a l piede de i m o n t i hanno per lo p i ù u n aspetto 
calcareo; sono m u n i t e d i u n n icch io b ianco , fasciato o pun tegg ia to , o p p u r e d i una 
conchiglia t rasparente , f r ag i l e e spesso anche r u v i d a . Ma quel le p r o p r i e del le a l t u r e , 
delle macchie e dei boschi e leva t i sono quasi sempre so l tan to d i grandezza med ia 

ed hanno un n icchio so t t i le , t rasparente , t a lvo l t a carenato , sul la cui bocca si osserva 
di rado un o r l o d i s t i n to . 

Riguardo al terzo g r u p p o , i l na tu ra l i s t a francese fa osservare che t r o v ò sul le r i v e 
del Mediterraneo cer t i gas t ropod i , per la m a g g i o r par te p o l m o n a t i , che n o n appa r 

tengono a nessuna fauna , a nessuna reg ione speciale. S ' i n c o n t r a n o so l tan to lungo 
le coste e le scogliere, nei l u o g h i i n cu i d o m i n a l ' i n f luenza del m a r e o che in passato 
furono spiagge m a r i n e . Se i n v ia eccezionale c o m p a i o n o n e l l ' i n t e r n o del paese, è 
segno che hanno r i sa l i to una val la ta o u n corso d 'acqua, i n cui i l m a r e con t inua ad 
esercitare la sua i n f luenza ; la l o ro d i f f u s i o n e cessa col cessare d i questa i n f l uenza . 
Siccome i l Bourgu igna t a m m e t t e l ' ipo tes i d i un pun to cent ra le d i creazione, d i s t ingue 
dalle specie cosmopol i te , c i o è da quel le che si sono d i f fuse lungo tu t te le coste del 
Mediterraneo, quel le che n o n ol t repassano i l l o r o t e r r i t o r i o d i creazione, come, per 
esempio, VHelix lactea. Questa ch iocc io la , cara t te r i s t ica pel g r a n cen t ro spag l ino lo , 
si t rova p r e s s o c h é i n t u t t a l 'area d i questo cos iddet to cen t ro d i c reaz ione : da l la 

Tunisia, da l l 'A lge r i a e dal Marocco si d i f f o n d e fino ai P i r ene i o r i e n t a l i . N e l l ' A l g e r i a 
queste due specie d i chiocciole l i t t o ranee n o n f r equen t avano so l tan to tu t t a la costa 

del Mediterraneo, ma s ' i n o l t r a v a n o f ino al l i m i t e se t t en t r iona le del Sahara, ai p i e d i 
della seconda catena d e l l ' A t l a n t e e p e r f i n o sugl i o r l i d e l l ' a l t i p i a n o . Questo f a t to zoo

logico indiscut ib i le d i m o s t r a che nei l uogh i i n cui s ' i ncon t ra una serie d i t a l i specie 

hltoranee, esisteva an t icamente una spiaggia m a r i n a . Sebbene a l t r i f a t t i a t tes t ino che 
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i n passato la Spagna era u n i t a a l l ' A f r i c a Se t ten t r iona le , i l f a t to t e s t é accennato é 
p i ù conv incen te d i quals ias i a l t r o , a lmeno per que i n a t u r a l i s t i che non ammet tono 
la r ipe tu ta c r e à z i o n e d i una specie i n diverse l o c a l i t à , ed acquista u n ' i m p o r t a n z a assai 
maggiore del la d i f fus ione dei gas t ropod i p o l m o n a t i , esposta p i ù sopra . 

A l p r i n c i p i o del l ' epoca a t tuale del nos t ro con t inen te , quando le specie a t tua l i , 
secondo i l Bourgu igna t ed i l Ke fe r s t e in , sarebbero g ià state create, e presentavano 
senza d u b b i o i l l o ro aspetto a t tua le , l ' A f r i c a se t t en t r iona le era una penisola spa-
gnuo la ; non esisteva lo s t re t to d i G i b i l t e r r a e i l Medi te r raneo comunicava con 
l 'Oceano per mezzo del Sahara, che a l l o r a era u n vasto mare . I n quel per iodo di 
t empo anche g l i a l t i p i a n i d e l l ' A l g e r i a erano spars i d i g r a n d i l agh i sa la t i , che a poco 
a poco si p rosc iugarono ed acqu i s ta rono i l l o r o aspetto a t tua le . Duran te i l l o ro p ro
sc iugamento gradua to ebbe luogo l ' acc l imaz ione d i quel le chioccio le l i t toranee. 
Questa radicale t r a s fo rmaz ione del la l o ro d i m o r a n o n m o d i f i c ò a f fa t to l'aspetto 
esterno delle chiocciole l oca l i , ed è u n f a t t o s t rano , p o i c h é i n m o l t e chiocciole terra
gnole i n c o n t r i a m o s i n g o l a r i v a r i e t à d i s t r u t t u r a p rodo t t e dal le va r i e cond iz ion i dei 
l uogh i i n cui v i v o n o . Ma n o n bisogna d i m e n t i c a r e che, c o n f r o n t a n d o la fauna dei 
m o l l u s c h i spagnuol i con que l la dei m o l l u s c h i a l g e r i n i , si osserva f r a questi due 
g r u p p i d i a n i m a l i una concordanza quasi assoluta, per cu i la fauna a lger ina appare 
una sempl ice dipendenza del la fauna spagnuola e la Spagna f o r m a i n certo modo i l 
« cent ro d i creazione », i cu i ragg i si estendevano i n passato fino alla penisola di 
A l g e r i , p o i c h é , come g i à a b b i a m o de t to , m o l t e specie spagnuole sono rappresentate 
i n A lge r i a da cosiddette « specie analoghe » . Se questa espressione non viene inter
pretata i n a l t r o m o d o , come fa i l Bou rgu igna t , a f f e r m a n d o che certe specie spagnuole 
mancano af fa t to n e l l ' A l g e r i a , m a v i sono rappresenta te da f o r m e sistematicamente 
a f f i n i , non ha grande i m p o r t a n z a e si l i m i t a ad una re laz ione e f fe t t iva . I l fa t to pe rò 
si spiega a m m e t t e n d o , coi sos ten i tor i del la t eo r i a de l la t r a s f o r m a z i o n e , che una 
delle due f o r m e analoghe sia r ea lmen te una d i r a m a z i o n e d e l l ' a l t r a , p rodot ta da spe
c ia l i c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e e dai s o l i t i f e n o m e n i d i ada t t amento , oppu re che ambedue 
d e r i v i n o d i r e t t amen te da una terza f o r m a . La scienza è ancora ben lontana dal
l'essere i n grado d i poter a d d u r r e e sostenere questa p r o v a d e l l ' o r i g i n e ; ma se i 
na tu ra l i s t i t enderanno a raggiungere questo scopo, cercando d i sos t i tu i re le ipotesi 
c o m p r e n s i b i l i al le suppos iz ion i merav ig l io se , la scienza stessa ne s a r à innalzata e 
p i ù v ivo l ' in teresse d i t u t t i q u e l l i che ne seguono i p rogress i . Del resto, anche i l 
B o u r g u i g n a t considera la cosa ne l lo stesso m o d o , a m m e t t e n d o , i n u n a l t ro punto 

del la sua opera , che una ch iocc io la , lasciando la sua pa t r i a m o n t a n a per discendere 
i n p i anu ra , possa sub i re , nel corso dei secol i , t a l i m o d i f i c a z i o n i e t a l i i n f luenze m o d i 
ficatrici per m o d o da acquis tare d i v e r s i ca ra t t e r i n u o v i e cos tan t i , t a l i da autorizzare 
i n a tu ra l i s t i a i n d i c a r l a col n o m e d i « specie nuova » . 

Questa in te rp re taz ione del la v i t a a n i m a l e è i m p o r t a n t i s s i m a per la soluzione 
delle p iù i m p o r t a n t i ques t ion i zoologiche od ie rne ; p e r c i ò spe r i amo che i l e t to r i ci 

pe rdone ranno la nos t ra lunga parentes i , cons iderandone a p p u n t o l ' i m p o r t a n z a . 

Senza seguire i n tu t t a la super f ic ie del g lobo la d i f f u s i o n e dei ga s t ropod i po lmo
n a t i , t e r m i n e r e m o i l nos t ro discorso accennando al cara t tere de l la g rande regione 

europeo-as ia t ica , che c ' in teressa p i ù del le a l t re . « Q u e s t a g r a n d i s s i m a regione dei 

p o l m o n a t i » , dice i l Ke fe r s t e in , « magg io re d i t u t t e le a l t r e , c o m p r e n d e tu t t a l 'Eu

r o p a , l ' A f r i c a a n o r d d e l l ' A t l a n t e , la par te se t t en t r iona le d e l l ' E g i t t o , l 'As ia Minore, 
la Sor ia , la Persia, l 'As ia a n o r d d e l l ' I m a l a i a e le m o n t a g n e che si es tendono f ino al 

cent ro del la G i n a : c o m p r e n d e p e r c i ò tu t ta la par te se t t en t r iona le del continente 
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antico fino al 3 0 ° grado d i l a t i t ud ine n o r d . Non essendo l i m i t a t a da nessun ostacolo, 

ima fauna d i p o l m o n a t i m u n i t a d i ca ra t t e r i t i p i c i cos tan t i si è d i f fu sa in t u t t a questa 

s te rminata r e g i o n e ; nel lo stesso m o d o i n cu i l 'Ora le non f o r m a u n l i m i t e na tu ra le 
per nessun o r d i n e d i a n i m a l i , cos ì le A l p i , i Balcani e i l Caucaso n o n opposero 

nessun ostacolo essenziale a l la d i f f u s i o n e de i p o l m o n a t i . Ol t re le isole del M e d i 
terraneo, appar tengono a questa regione la Gran Bre tagna e l ' I r l a n d a , le q u a l i , i n 

un'epoca an te r io re a l la creazione a t tua le , erano senza d u b b i o r i u n i t e al con t inen te 
e l ' I s l anda , men t r e la Groen land ia tende a r i u n i r s i a l l ' A m e r i c a , e i l Giappone , da 

quanto possiamo g iud icare f o r m a una reg ione i nd ipenden t e . Dal c l i m a caldo d e l 

l 'Alger ia la nostra regione si estende per quel le t empera te fino a l le zone p i ù f r edde 
della Lappon ia e del la Siber ia se t t en t r iona le ; è ch i a ro che la g rande d i f f e renza d i 
c l ima deve p r o d u r r e una no tevo l i s s ima v a r i e t à n e l l ' a b b o n d a n z a de l l a fauna dei 
po lmona t i . Ma se t r o v i a m o anche ne l bac ino de l Med i t e r r aneo 8 0 0 p o l m o n a t i , i n 

Germania sol tanto 200 , 50 nel la Norveg ia , 16 nel la L a p p o n i a e 5 ne l l e m b o es t remo 
della Siberia se t tent r ionale , s tud iando i l f a t t o con m a g g i o r cura , v e d i a m o che la 
fauna dei p o l m o n a t i d i quel le r eg ion i f r e d d e n o n è a l t r o che la fauna i m p o v e r i t a de i 
paesi p iù c a l d i ; p e r c i ò n o n p u ò essere considerata come una fauna i nd ipenden t e , 
nello stesso modo i n cu i n o n lo sono le f aune del Mar Ba l t i co , m e n o salato, r i spe t to 
a quelle del Mare de l N o r d . T r o v i a m o i n I t a l i a quasi t u t t i i p o l m o n a t i de l la Ger
mania e i n German ia t u t t i q u e l l i del la N o r v e g i a e de l la L a p p o n i a ; p e r c i ò so l tan to 
nel sud t r o v i a m o nuove specie, aggiunte a quel le del n o r d ; invece i l se t t en t r ione 
ci presenta sol tanto le specie m e r i d i o n a l i e n o n ha f o r m e spec ia l i , ca ra t te r i s t iche 
della regione. Na tu ra lmen te , nel le diverse p a r t i d i questo e n o r m e t e r r i t o r i o si osser
vano notevol i d i f ferenze ne l l ' abbondanza e n e l l ' i n d o l e del la f a u n a ; m a i n c o n t r i a m o 
dappertutto una grande u n i f o r m i t à e ci m e r a v i g l i a m o d i t rova re f r a i p o l m o n a t i del la 
valle d e l l ' A m u r i t re q u a r t i del le specie d i f fuse i n Europa e f r a q u e l l i del T i b e t la 
me tà delle f o r m e europee » . 

Gli accurat i c o n f r o n t i c o m p l e m e n t a r i de l B o u r g u i g n a t , degn i del la p iù al ta c o n s i 
derazione, d i m o s t r a n o che per l ' E u r o p a la catena del le A l p i f u i l pun to d i par tenza 
della d i f fus ione . N o n bisogna credere, come Kefe r s t e in , che t u t t i i p o l m o n a t i eu rope i 
siano stat i o r i g i n a t i come a l t re t t an te specie d i s t in te a sud del le A l p i , m a la l o r o 
migrazione p a r t ì dalle A l p i . Lasc iamo indecisa la ques t ione de l la d i f f u s i o n e o r i g i 
naria sul t e r r i t o r i o a lp ino . A d ogn i m o d o sono le c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e e geologiche 
dell 'Europa centrale e se t tent r ionale che d e l i m i t a r o n o i l n u m e r o del le specie, le q u a l i 
col tempo v i si d i f fu se ro , n u m e r o che n o n a u m e n t ò neppure i n segui to ai consuet i 
fenomeni d i ada t t amen to ; invece i l versante m e r i d i o n a l e del le A l p i , coi r e l a t i v i c o n 
t ra f fo r t i e i paesi v i c i n i , era p i ù adat to d i quals ias i a l t r a reg ione a l la t r a s f o r m a z i o n e 
ed alla mo l t i p l i caz ione dei p o l m o n a t i . Se t u t t a v i a quest i p o l m o n a t i d e l l ' Eu ropa 
meridionale non hanno r agg iun to la r e l a t i va m o l t e p l i c i t à dei p o l m o n a t i o r i g i n a r i dei 
gruppi d ' isole giacent i d i f r o n t e a l l ' A f r i c a occ identa le , c iò d ipende da qualche causa 
scientifica, affa t to estranea a l l ' i p o t e s i de l la creazione. B a s t e r à accennare che, data 

la poca r i v a l i t à che i ncon t r ano negl i a l t r i g r u p p i d i a n i m a l i , i p o l m o n a t i d i Madera , 
le limneacee ed a l t r i gas t ropodi n o n dove t t e ro c o m b a t t e r e la lo t t a per la v i t a , m e n t r e 

invece la fauna de l l 'Eu ropa m e r i d i o n a l e doveva procedere l o t t a n d o ad ogn i passo e i 
po lmonat i v i eserci tavano una par te a f fa t to passiva. 
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O R D I N E Q U A R T O 

ETEROPODI (HETEROPODA) 

Mentre i molluschi polmonati s'incontrano soltanto sul terreno o nelle acque 
d o l c i e g l i op i s tob ranch i , salvo poche eccezioni , popo lano le p iante m a r i n e , u n nuovo 
g r u p p o d i m o l l u s c h i , a n i m a l i m u l t i f o r m i per eccellenza, c i t r aspor ta i n a l to mare. 
11 corpo degl i E T E R O P O D I , i n t i e r a m e n t e n u d o , o r i v e s t i t o d i una conch ig l i a f ragi le e 
t rasparente , è d i na tu ra ge la t inosa ; p e r c i ò quest i a n i m a l i si avv i c inano ad u n gran 
n u m e r o d i a l t r i a b i t a t o r i del mare e presentano i f e n o m e n i p i ù interessant i che si 

possano osservare nel la classe dei m o l l u s c h i . 
Giova anz i tu t to fa r s i u n ' i d e a del la l o r o f o r m a e d i quel le p a r t i c o l a r i t à che l i 

e l evarono per m o d o da cos t i tu i re un o rd ine d i s t i n to e dal le q u a l i d ipendono alcune 
s i n g o l a r i t à del l o r o m o d o d i v i v e r e . Siccome v i v o n o i n a l to m a r e , i n mezzo agli 
oceani s t e r m i n a t i , dove i n a t u r a l i s t i i n c o n t r a n o g r a v i d i f f i c o l t à per met tere i n pra
t ica le l o ro r icerche , m o l t i r i m a s e r o i g n o t i finora; m a è cer to , ad ogn i m o d o , che, 
r i spe t to al n u m e r o ed a l la v a r i e t à delle f o r m e , sono m o l t o i n f e r i o r i ai due p r i m i 
o r d i n i descr i t t i p recedentemente . 

A g l i o r d i n i p rede t t i si collega p i ù s t re t t amente la f a m i g l i a del le A T L A N T E , com
posta i n m o d o essenziale dal genere Atlanta; quest i a n i m a l e t t i hanno un diametro 
d i poch i m i l l i m e t r i e si r i conoscono subi to per m o l l u s c h i . I n f a t t i sono provvedut i 
d i una conch ig l i a a sp i ra , sul cu i dorso s ' i nna l za una p ias t re l l a foggia ta a pettine e 
ne l la cui a m p i a bocca tu t to i l co rpo d e l l ' a n i m a l e p u ò r i t i r a r s i ed usc i rne per man
giare e per m u o v e r s i . Ma appun to i n queste p a r t i si osservano i m p o r t a n t i e caratte
r i s t iche d i f fe renze . L a testa si p r o l u n g a i n u n muso , t e r m i n a n t e n e l l ' a p e r t u r a boccale. 
Sul la par te super io re d i questa par te del la testa, co r r i sponden te al pi leo, nella 
t rasparenza del corpo ge la t inoso , si vedono le p a r t i p r i n c i p a l i del s is tema nervoso, 
per esempio i gang l i s u p e r i o r i del c ingolo esofageo, p a r a g o n a b i l i al cervel lo degli 
a n i m a l i s u p e r i o r i , e g l i o r g a n i p i ù n o b i l i dei sensi, le capsule u d i t i v e , g l i occhi ben 
s v i l u p p a t i e d i n a n z i a quest i i t en taco l i . R i c o r d a n d o che i n ce r t i gas t ropod i dei p r i m i 
o r d i n i la p ian ta del piede è percorsa da so lchi l o n g i t u d i n a l i o t rasversa l i e perciò 
ab i l i t a t a a m o v i m e n t i special i , è ch i a ro che un solo passo basta per t r a s fo rmare la 

p ianta del piede d e l l ' Atlanta e deg l i a l t r i e t e ropod i i n una par te de l corpo affatto 
d iversa e dest inata ad a l t r i usi . Invece del l a rgo piede, quas i s empre r i u n i t o diret
t amente al la testa negl i a l t r i m o l l u s c h i , v e d i a m o una par te a f fa t to staccata dalla 
testa e d iv isa i n t re p o r z i o n i d i s t i n t e . La p r i m a d i queste t r e p o r z i o n i è compressa 

ai l a t i e f o r m a un o rgano i m p o r t a n t i s s i m o per i m o v i m e n t i n a t a t o r i , la carena. 
È m o b i l i s s i m a , p u ò essere i n c l i n a l a a des t ra o a s i n i s t r a e serve d i r e m o a l l ' animale , 

i l quale procede come una barca messa i n m o t o da u n solo r e m o , appl ica to alla sua 

par te pos te r iore . D ie t ro la carena si t r o v a una ventosa, d i cu i i n o s t r i mol lusch i si 
g iovano per a t taccars i al f o n d o o ag l i ogge t t i ga l l egg ian t i ne l mare , come, per 

esempio , a l le a lghe . N e i l \ A l l a n t a la terza po rz ione , pos te r io re , è pu re m o l t o svi

l u p p a t a ; p rende i l n o m e d i coita e presenta sul dorso l ' ope rco lo p i a t t o e corneo, 
che serve a ch iude re la conch ig l i a , come in a l t r i m o l l u s c h i . N o n ci d i lungheremo 

i n t o r n o alla s t r u t t u r a i n t e r n a de l c o r p o de\V Atlanta e del le f o r m e a f f i n i , p e r c h è 
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concorda quasi t o t a lmen te con que l la dei g r u p p i p receden t i . Questa concordanza s i 

estende pure a l lo s v i l u p p o . L a l a r v a de\V Atlanta ha u n ve lo c ig l i a to m o l t o s v i l u p 

pato, con lob i i n t acca t i . Da questo s tadio l a rva l e c o m u n e i p r o s o b r a n c h i passano ad 

uno stadio p iù rozzo, c o n f o r m e al l o r o sogg io rno e do ta to d i m a g g i o r res i s tenza ; 
invece g l i e t e ropodi , che r i m a n g o n o 

lontani dal suolo, conservano per 

tutta la v i t a un corpo f r ag i l e ed u n 
aspetto s ingolare e poet ico. 

Le at lante s ' i ncon t rano i n g r a n 
numero i n t u t t i i m a r i ca ld i e t e m 
perat i . Le due specie p i ù note , grazie 
alle preziose r i ce rche del Gegen
baur, insieme ad u n g r a n n u m e r o 
di a l t r i a n i m a l i d ' a l to m a r e , v e n 

gono spinte dal le bufe re e da l le 
corrent i nel lo s t re t to d i Messina; 

VAtlanta Peronii ha una c o n 
chiglia g i a l l ogno la , p i eghevo le , e 
l ' A t l a n t a Kerandrenii u n guscio 
meno levigato, ma t rasparente come 
i l vetro . Nel la p r i m a i l d i a m e t r o 
dei nicchi p i ù grossi è d i 9 m m . , 
nella seconda d i 40 m m . I m o v i 

ment i si c o m p i o n o per mezzo del la 
pinna e della coda operco la ta : come 
gli a l t r i e te ropodi , anche quest i p r o 
cedono capovo l t i . Anche le nos t re 

chiocciole acquaiole , quando si t r o v a n o ne l l ' acqua e v o g l i o n o r i m a n e r e a ga l la , assu
mono questo a t tegg iamento , a cagione de l peso del sacco in tes t ina le e del la conch ig l i a . 
I l Keferstein, che o s s e r v ò le a t lan te v i v e , dice che i l o r o m o v i m e n t i r i c o r d a n o lo 
svolazzare dei p t e r o p o d i ( o r d i n e q u i n t o ) , co i r e m i fogg i a t i ad a l i . A i m o v i m e n t i p i ù 
energici succedono b r e v i pause, per m o d o che la l o c o m o z i o n e si c o m p i e a sa l t i e a 
sbalzi. Lo stesso osservatore r i fe r i sce quan to segue i n t o r n o a l l 'uso del la ventosa, 
che serve a questi a n i m a l i per f i s sa r s i : « D e p o s t e i n u n rec ip ien te , le a t lante s i 
fissano con forza ad u n oggetto quals ias i , assumendo la l o r o pos iz ione cara t te r i s t i ca . 
In alto mare si at taccano ne l lo stesso m o d o alle alghe o ad a l t r i c o r p i ga l l egg i an t i , 
precisamente come fanno le m i g n a t t e , dice A d a m s con r ag ione » . 

Inquieta te , le atlantacee r i t i r a n o t u t t o i l c o r p o ne l la c o n c h i g l i a ; lo stesso fanno 
per af fondars i ne l l ' a cqua : a n z i t u t t o scompare la testa, q u i n d i la p i n n a r ip i ega ta e i n 
u l t i m o l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l c o r p o , la qua le , essendo m u n i t a d i u n ope rco lo , 
chiude per fe t tamente la d i m o r a . 

Come t u t t i g l i e t e ropod i , le a t lante sono unisessual i e si r i conoscono es terna
mente sol tanto per la presenza d i c e r t i o r g a n i c o p u l a t o r i , e s te rn i , de l masch io , che 
mancano nella f e m m i n a , la quale è pu re m u n i t a de l la ventosa , pa r t i co l a re a i masch i 
in a l t r i gener i . Non bisogna a m m e t t e r e senza discussione l 'asserto d ' u n na tu ra l i s t a , 

i l quale disse che nel le a t lante le f e m m i n e sono assai m e n o numerose de i masch i , 
p o i c h é a l t r i osserva tor i n o n r i c o n o b b e r o questa s p r o p o r z i o n e . Secondo o g n i p r o b a 
bi l i tà , le uova vengono deposte ne l l ' acqua i n l u n g h i c o r d o n i . D u r a n t e g l i s t u d i f a t t i 
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a Messina, i l Gegenbaur o s s e r v ò che g l i i n d i v i d u i t enu t i i n s c h i a v i t ù n o n emet tono 
m a i u o v a ; n o n è p e r ò d i f f i c i l e p r o c u r a r s i le l a rve nei d i v e r s i s tadi del l o r o sv i luppo, 
raccogl iendole colle r e t i a mag l i e serrate a l la superf ic ie de l l ' acqua. 

I l genere G A R I N A R I A s i a v v i c i n a per v a r i r i g u a r d i a l genere Atlanta, m a per 
a l t r i ca ra t t e r i i m p o r t a n t i cost i tuisce, per cosi d i r e , i l passaggio al la terza f o r m a 
p r inc ipa l e degl i e t e ropod i . Anche ne l genere Garinaria osserviamo una conchiglia 
so t t i le , t rasparente e c i r c o n v o l u t a , nel la quale la sp i ra giace sopra u n p i a n o ; la bocca 
supera a lquan to la sp i ra i n d imens ione ed i n c i rconferenza . La spira p u ò contenere 
sol tanto i l cosiddet to nucleo compos to de l fegato e de l g o m i t o l o in tes t inale , mentre 
le b ranch ie sporgono sul m a r g i n e . L a m a g g i o r pa r t e del co rpo f o r m a una massa 
f u s i f o r m e , d i cu i la par te a n t e r i o r e cor r i sponde a l l a testa de l l ' a t l an ta e la posteriore 
a l la par te opercola ta de l piede de l l ' a t l an t a . A l l a base del la testa si t rovano due 
l u n g h i t en taco l i filiformi ed aguzzi , d i e t r o i q u a l i g iac iono g l i occh i . Sulla p r ima 
par te del ven t re a r r o t o n d a t o si d is t ingue f a c i l m e n t e la carena o p i n n a colla ventosa. 
« La p i n n a r i v o l t a a l l ' i n s ù » , dice i l Ke fe r s t e in , «, s i m u o v e bat tendo l 'acqua e pie
gandosi o b l i q u a m e n t e , e l ' an ima le procede con lentezza, m a senza in te r ruz ione . 
Anche la coda sferza l 'acqua e t u t t o i l co rpo fa a l t r e t t an to , per quan to g l i è concesso 
da l la sua massa; p e r c i ò l ' an ima le è , per c o s ì d i r e , sba t tu to qua e là e n o n ha d i 
cer to u n aspetto elegante. Come r i su l t a da questa descr iz ione, è i n grado d i proce
dere i nd i f f e r en t emen te a l l ' i n n a n z i e a l l ' i n d i e t r o , c iò che del resto fa sovent iss imo per 
recars i da u n luogo a l l ' a l t r o . 

Mentre le a t lante , r a n n i c c h i a n d o s i ne l la conch ig l i a , possono d i fenders i dalle 
ins id ie dei p icco l i crostacei r o s i c a t o r i , lo stesso n o n si p u ò d i r e delle car inar ie , le 
q u a l i , essendo nude e i n e r m i , vengono aggredi te dai crostacei p r e d a t o r i , da i pesci 
e p e r f i n o dal le f o r m e a f f i n i a l genere a cu i appar tengono . Questi n e m i c i prendono 
d i m i r a i l nucleo in tes t ina le , v i s ib i l e per la g rande t rasparenza de l co rpo . Non di 
r a d o , o l t r e i l nucleo, manca pure la testa, p e r c h è g l i occh i , s i m i l i a due globett i 
l ucen t i e c o l o r a t i , a t t r aggono l ' a t tenzione de l n e m i c o . E p p u r e g l i i n d i v i d u i così m u t i 
l a t i c o n t i n u a n o a m u o v e r s i per m o l t o t e m p o e v i v o n o col le f e r i t e r i m a r g i n a t e ; ciò 
indusse i n e r ro r e m o l t i na tu ra l i s t i , i q u a l i cons ide ra rono come gener i n u o v i quei 
c o r p i c i n i d imezza t i e squa r t a t i . 

Numerose ca r ina r i e . prese da l Gegenbaur ne l mese d i m a r z o , deposero una 
q u a n t i t à e n o r m e d i u o v a ; eg l i crede p e r c i ò che una sola f e m m i n a possa emetterne 
parecchie m i g l i a i a i n 2 4 ore . Le uova sono at taccate a spec ia l i c o r d o n c i n i composti 

d i una sostanza a l b u m i n o s a e presentano es te rnamente un i n v o l u c r o d u r o e ruv ido . 
I l d i a m e t r o d i quest i c o r d o n c i n i c i l i n d r i c i v a r i a f r a 1-2 m m . ; la superf ic ie è perfet
t amente l iscia e le uova g iac iono le une accanto al le a l t r e , disposte i n una sola fila. 
D i c i o t t o ore dopo la l o r o emiss ione l ' e m b r i o n e i n c o m i n c i a a v o l t a r s i ne l l ' uovo per 

mezzo del le c i g l i a ; i l Gegenbaur p o t è segu i rne lo s v i l u p p o u l t e r i o r e fino alla f o r m a 
zione del ve lo d i l a t a to i n due l o b i , s tad io che si man i f e s t a ne l te rzo g i o r n o , m a dopo 

i l qua le , m a l g r a d o le cure p i ù assidue, t u t t i g l i e m b r i o n i , p e r i r o n o . 

F r a le conch ig l ie vendute a caro prezzo, fa be l la m o s t r a d i s è una ca r ina r i a delle 
I n d i e , che f u pagata 1 0 0 ghinee . 

L a terza f o r m a p r inc ipa l e degl i e t e r o p o d i è que l l a del le P T E R O T R A C H E E (Ptero-
trachea), m o l l u s c h i a f fa t to n u d i , d i cu i r a f f i g u r i a m o nel testo una f o r m a t ip ica . La 
d i f f e renza che passa f r a le c a r i n a r i e e le p te ro t rachee consiste p r i n c i p a l m e n t e nella 

f o r m a del nucleo in tes t ina le , s i m i l e ad u n chicco d i f r u m e n t o , che n o n è r inchiuso 

i n u n sacco speciale, m a coper to da una conch ig l i a . I l co rpo , l u n g o e c i l i n d r i c o , si 
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pro lunga a n t e r i o r m e n t e i n una proboscide so t t i l e , per lo p i ù r ip iega ta a g o m i t o e 
t e r m i n a pos te r io rmen te i n una coda aguzza. Sul la faccia i n f e r i o r e è m u n i t o d i una 
p i n n a foggia ta a scure ; su l la faccia super io re , presso l ' e s t r e m i t à pos te r iore del 
co rpo , presenta i l nucleo in tes t ina le f u s i f o r m e , sporgente per m e t à . A l l o stato n o r 
ma le i nos t r i m o l l u s c h i hanno ancora un 'appendice caudale f d i f o r m e , re t ra t t i l e , 
su l la quale sono dispost i ad i n t e r v a l l i r e g o l a r i c e r t i r i g o n f i a m e n t i nodos i , carat te
r i z z a t i da una t i n t a b r u n a o rosso-cupa. Quest 'organo è paragonabi le a i c i r r i dei 

Phyllirhoe bucephala, nell'oscurità, coi punti luminosi. Ingrandita 5 volte. 

pesci e poss iamo s u p p o r r e che serva ad a l le t ta re la p reda ; n o n p u ò avere ad ogni 
m o d o una g rande i m p o r t a n z a , p e r c h è m o l t i e sempla r i lo pe rdono senza esserne 

dannegg ia t i , a lmeno apparen temente . 
Rispe t to a l la v o r a c i t à , le p te ro t rachee superano, se è possibi le , le f o r m e a f f i n i . 

P rocedono col la proboscide distesa e v a n n o i n t racc ia d i c ibo a l lungando e a t to rc i 
g l i ando la l i n g u a , m e n t r e ap rono e c h i u d o n o a guisa d i p inze i den t i l a t e r a l i . I denti 
l i n g u a l i se rvono a g h e r m i r e e a t r a t t enere la p reda , onde i n g h i o t t i r l a a poco a poco. 
I l Kefe r s t e in o s s e r v ò che i n questo m o d o le p te ro t rachee po r t ano seco la preda per 
u n t empo abbastanza l u n g o ; egl i crede che tale consuetudine abbia po tu to or iginare 
l ' e r ronea supposiz ione che ques t i a n i m a l i succh ino le prede ca t tu ra te . 

I l processo r i p r o d u t t i v o del le p te ro t rachee non d i f fe r i sce da que l lo degl i a l t r i 
e t e r o p o d i . 11 Gegenbaur cons idera quest i m o l l u s c h i come g l i e t e ropod i super ior i 

per la mancanza del la conch ig l i a e dice che rappresen tano la f o r m a p i ù l ibe ra ; tale 
asserto, fonda to sopra m o l t i esempi t o l t i da l r egno a n i m a l e , è c o n f e r m a t o da l fatto 

che nel le p tero t rachee le d i f fe renze sessuali sono assai p i ù spiccate che n o n i n a l t r i 

g r u p p i . A l l e f e m m i n e manca a f fa t to la ventosa e i masch i sono i n o l t r e m u n i t i d i 

u n appara to copu la lo re s v i l u p p a t i s s i m o . I c o r d o n i d i uova del le p tero t rachee ras

s o m i g l i a n o a q u e l l i del le c a r i n a r i e ; sono d i v a r i a lunghezza, c i l i n d r i c i o leggermente 
a p p i a t t i t i ; constano d i una sostanza v i t r e a u n i f o r m e , i n d u r i t a a l l a super f ic ie , e con

tengono i t u o r l i d ispost i i n fila. Pare che r e m i s s i o n e delle uova abbia luogo tu t to 

l ' a n n o ; è cer to ad o g n i m o d o che d u r a da se t t embre a m a r z o . 
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Ci te remo ancora le piccole Phtjllirhoe, ugua lmen te nude e t r a spa ren t i , p e r c h è 

lo zelante Pancer i descrisse la fosforescenza d i una specie c o m u n e nel g o l f o d i 
N a p o l i , ch i ama ta P. bucephala. Questo a n i m a l e t t o g iunge appena a l la lunghezza 

d i 8 c m . , è a p p i a t t i t o l a t e ra lmente e m u n i t o d i due l u n g h i t en t aco l i , f lo sc i . Spetta 
alla fauna pelagica del Medi t e r raneo , dove è fac i le c a t t u r a r l o col le r e t i a m a g l i e 

strette, sebbene sfugga sovente agl i sgua rd i de l l 'osserva tore per la sua t rasparenza . 
I l Panceri n o t ò la fosforescenza d e l l ' a n i m a l e n e l l ' o s c u r i t à , q u a n d o scuoteva i l vaso 

Pliyllirhoe bucephala alla luce, a, b, gangli; c, intestino; d, fegato ; e, cuore ; f , reni ; g, organi riproduttori. 

in cui teneva il mollusco, o toccava la bestiolina. Come molti altri animali fosfore
scenti , d iven tava l u m i n o s o al conta t to de l l ' acqua dolce. L a fosforescenza a u m e n t a v a 
a lquanto spruzzando i l mo l lu sco con una so luz ione a m m o n i a c a l e . A l l o r a t u t t o i l suo 
corpo e i t en tacol i sp lendevano d i u n a v ivace luce azzur ra , che s c o m p a r i v a i n b reve 

colla m o r t e d e l l ' a n i m a l e . Pancer i r i conobbe che la luce d e r i v a dal le cel lule nervose 
e sopra t tu t to da quel le supe r f i c i a l i , g iacent i sot to la pel le , e r is iede i n u n a sostanza 
che r iacquis ta la p r o p r i e t à d i emet te re luce anche dopo la m o r t e d e l l ' a n i m a l e , 
p u r c h é venga o p p o r t u n a m e n t e ecci tata, per esempio , co l l ' acqua dolce . Cosa s t rana , 
l ' e l e t t r i c i t à , che per lo p i ù eccita quals ias i energia nervosa , n o n esercita nessuna 
inf luenza sopra quest i f e n o m e n i d i fosforescenza. 

ORDINE QUINTO 

PROSOBRANCHI ( PROSOBR AX« :I I u ) 

Quasi tutti i gastropodi marini, muniti di una salda conchiglia, formano questa 

i m p o r t a n t e suddiv i s ione , i n cui si osservano no tevo l i s s ime d i f fe renze , c o r r i s p o n d e n t i 

a l l ' eno rme area d i d i f fus ione , a l l ' a l imen t az ione e a l m o d o d i v i v e r e del le s ingole 
f o r m e . G l i a n t i c h i non badavano a f fa t to a quest i a n i m a l i , f u o r c h é per a u m e n t a r e 

i l lusso dei l o ro banche t t i , oppure per f a rne oggetto d i s tup ide leggende. I l Medio 
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Evo l i t r a t t ò a u n dipresso ne l lo stesso m o d o . P iù t a r d i p e r ò , dopo la scoperta de l l a 
via che conduceva per mare al le Ind ie ed alle isole delle spezie, i m e d i c i e g l i i m p i e 
gati m a n d a t i i n quei l i d i r e m o t i cercarono d ' ingannare le lunghe ore del l o r o es i l io 
col l 'osservazione del la na tu ra c i rcostante e r i vo l s e ro la lo ro a t tenzione al le var iegate 
ed elegant i conch ig l ie dei m o l l u s c h i . Le co l lez ion i , le raccolte d i c u r i o s i t à si a r r i c 
c h i r o n o d i quest i s ingo la r i s s imi p r o d o t t i n a t u r a l i e a poco a poco le persone colte 
acquis ta rono i m p o r t a n t i n o z i o n i su l m o d o d i v ive re e sui cos tumi dei l o r o l e g i t t i m i 
p r o p r i e t a r i . I n Europa , e sopra t tu t to i n Olanda, g l i a m a t o r i d i conch ig l ie cercavano 
sol tanto i n i cch i l u c i d i e v a r i o p i n t i ; da l suo gabinet to d i A m b o i n a i l R u m p h dep lo ra 
che i suoi c o m p a t r i o t i credessero che le conch ig l ie venissero raccol te t a l i e qua l i , 
c i o è l u c e n t i e v a r i o p i n t e , sul le spiaggie o ne l m a r e . I n 28 a n n i d i fat icose r icerche 
egl i n o n p o t è raccogl ierne p i ù d i 3 6 0 specie nei d i n t o r n i d i A m b o i n a . Le r icerche 
sul le spiaggie rocciose, egl i dice, sono fa t icos iss ime e n o n scevre d i p e r i c o l i sui 
ba nc h i d i sabbia, dove abbondano i c a i m a n i e dove bisogna scansare le pozze m e l 
mose, i n cui è faci le cadere ; anche i p u n g e n t i aculei degl i e c h i n o d e r m i possono 
r iusc i r e per ico los i e g iova scansare i n o l t r e u n pesce v e l e n i f e r o , c h i a m a t o dag l i i n d i 
gen i « Ican Sovangi » . Sulle spiaggie rocciose n o n s ' i ncon t r ano c a i m a n i , m a i piedi 
de l na tu ra l i s t a sono f e r i t i da i c o r a l l i e da i r i c c i d i m a r e . 

I l R u m p h ci ta quest i ed a l t r i i n c o n v e n i e n t i e accenna al le d i f f i c o l t à che s ' i n c o n 
t r ano per r i p u l i r e e luc idare le conch ig l i e , sc r ivendo ai suoi c o r r i s p o n d e n t i s t ab i l i t i 
i n Olanda. Certo è che, a p a r t i r e da l la fine del X V I I secolo, la conch io log ia venne 
co l t iva ta da m o l t i d i l e t t a n t i , i qua l i si occuparono a preferenza dei p rosob ranch i , e, 

r i spe t to alla cognizione delle specie, se n o n per l ' a n a t o m i a , raggiunse u n grado d i 
s v i l u p p o super iore a que l lo de l l ' en tomolog i a , senza d u b b i o grazie a l la s o l i d i t à del 
ma te r i a l e , che si p u ò conservare e t r a spo r t a r e f a c i l m e n t e . I n t o r n o a l l ' a n a t o m i a degli 
i n se t t i a b b i a m o invece fin da l X V I I secolo o t t i m e i n d i c a z i o n i . 

L a v i a scient i f ica del la conchio log ia venne p e r ò aper ta so l tan to ne l p r i m o 
decennio del secolo X I X dal g rande Cuvier , d i cu i g l i s t u d i d iedero u n v a l i d o impulso 
a t u t t i i r a m i del la zoologia . 

I r agguag l i r i f e r i t i p recedentemente i n t o r n o a l l a s t r u t t u r a de i p o l m o n a t i bastano 

per d i m o s t r a r c i che i p rosobranch i sono gas t ropod i . L i r i u n i a m o ai ce fa lopod i p e r c h è 
r e sp i r ano per mezzo d i b ranch ie nascoste sot to una piega de l m a n t e l l o , o i n una 
c a v i t à a cui d à n n o accesso un f o r o , u n condo t to o u n ' a p e r t u r a . I c a r a t t e r i ana tomic i 
p iù i m p o r t a n t i che g ius t i f i cano i l n o m e d i p r o s o b r a n c h i , sono i n d i c a t i ne l la figura 
de l la Litoridina Gandichandii, d i cu i p resen t i amo u n esemplare m a s c h i o estratto 
dal n i cch io . Chi ha acquis ta to qualche f a m i g l i a r i t à colle v a r i e p a r t i de l l a chiocciola 
comune , si f a r à f ac i lmen te un ' idea del la s t r u t t u r a e de l la pos iz ione deg l i o r g a n i d i 
un a l t r o gas t ropodo . Ved iamo la testa p r o l u n g a t a i n un muso d i m e d i a lunghezza ( a ) , 

a l la cui e s t r e m i t à t r o v a s i l ' ape r tu ra boccale. Questo muso non è r e t r a t t i l e , m a p u ò 
acco rc i a r s i ; lo t r o v i a m o in m o l t i gener i d i p r o s o b r a n c h i , d i cu i pa recch i presentano 
u n a probosc ide , cos t i tu i t a da u n p r o l u n g a m e n t o t u b i f o r m e , spesso d i lunghezza 

no tevo le , t e r m i n a n t e n e l l ' a p e r t u r a boccale e r e t r a t t i l e per l ' az ione d i m u s c o l i spe

c i a l i . A d ogni m o d o la probosc ide n o n è che u n muso p r o l u n g a t o e l o attesta la 
pel le esterna, pe r fe t t amen te uguale a quel la de l capo ne l la s t r u t t u r a e ne l c o l o r i t o . 
I l p iede (b) del nos t ro a n i m a l e è P icco l ino , m a la suola l a rga denota la sua na tu ra 

d i gas t ropodo . A l d i sopra del piede v e d i a m o i l musco lo ( d ) che ne d ipende , i l quale 

t iene u n i t o l ' a n i m a l e a l la conch ig l i a e p rende i l n o m e d i m u s c o l o del la c o l u m e l l a . 
Sezionando a destra la c a v i t à del m a n t e l l o e r i p i e g a n d o l a , ci si presenta la faccia 
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f-

in terna d i questo lobo de l m a n t e l l o (c) con d i v e r s i o r g a n i i m p o r t a n t i . Nel la p o s i 
zione na tu ra le si t r ova per lo p i ù a destra l ' i n t e s t i n o r e t t o c o l l ' a p e r t u r a anale ( e ) , 
f iancheggiata da una gh iando la , ch i ama ta gene ra lmen te gh i ando la m u c i p a r a ( / ' ) . 

Mediante questa gh i ando la i nos t r i m o l l u s c h i possono secernere i n g r a n d i s s i m a 

q u a n t i t à una sostanza densa e g lu t inosa , d i c u i a l l ' occor renza si g iovano per d i f e n 

dersi dai n e m i c i . La gh i ando la , che i n ce r t i gener i secerne u n u m o r e p o r p o r i n o , è 

forse lo stesso o rgano , d i cu i r i p a r l e r e m o 
più t a rd i a t e m p o e luogo . P i ù a s in i s t ra 
giace la b ranch ia (h), fogg ia ta a pe t t ine e 
composta d i alcune s o t t i l i l amine t t e i so la te ; 
dietro la b ranch ia ved i amo i l cuore ( i ) , 
che consta d i due d i v i s i o n i , a t r i o e v e n t r i 
colo. T u t t i i conch i f e r i ne i q u a l i , come ne l 
nostro caso, la b r anch ia si t r o v a d inanz i 
al cuore e p e r c i ò l ' a t r i o d i n a n z i a l v e n t r i 
colo, p rendono i l n o m e d i P R O S O B R A N C H I . 

Per mezzo d i a r te r ie specia l i , da l cuore i l 
sangue si sparge nel c o r p o ; m a nel la m a g g i o r 
parte dei gas t ropod i non pare che esistano 
vasi apposi t i , o vene m u n i t e d i pa r e t i spe
cia l i , che conducano i l sangue a l l ' appara to 
respi ra tor io . I n questo secondo t r a t t o de l 
suo corso i l sangue c i rco la i n s e m p l i c i d i l a 
tazioni foggiate a vasi o i n c a v i t à scavate 
nella sostanza del c o r p o ; i n m o l t i casi è 
d imost ra to che l 'acqua pu ra p u ò essere i n 
trodot ta nel sangue per mezzo dei r e n i , o 
si p u ò ottenere con l 'acqua u n sangue m o l t o 
allungato. Con questa comun icaz ione del le 

maggior i c a v i t à venose , in t e rne , coH 'ambien te 
esterno, è i n r a p p o r t o u n appara to che spiega 
i l possibile r i g o n f i a m e n t o del piede d i m o l t i m o l l u s c h i e del la m a g g i o r par te dei p r o 
sobranchi e la cui cogniz ione è ind ispensabi le per l 'esatto apprezzamento d i var ie 
modi f icaz ion i d i f o r m e e d i parecchi m o v i m e n t i d i quest i a n i m a l i . Nel piede d i 

m o l t i gener i venne scoperta u n ' a p e r t u r a , che conduce i n u n sis tema r a m i f i c a t o d i 
canali d i questa par te de l co rpo , e d i là c o m u n i c a i n o l t r e col la c a v i t à sanguigna , 
venosa, del co rpo . I l piede, d i l a t andos i f u o r i del n i cch io , assorbe per q u e l l ' a p e r t u r a 
una certa q u a n t i t à d 'acqua ed acquista p e r c i ò sovente un v o l u m e af fa t to s p r o p o r 
zionato al la mole della conch ig l i a . Quando i l piede si r i t i r a , l 'acqua ne sgorga 

semplicemente. Agassiz ed a l t r i n a t u r a l i s t i fecero i n p ropos i to un e spe r imen to 
decisivo colla grande Natica heros. Col locando un esemplare d i questa specie col 
piede r i t i r a t o i n u n b icch ie r d 'acqua c o l m o f i n o a l l ' o r l o , l ' a n i m a l e d i l a t a tu t to i l 
piede senza che si osservi la m i n i m a a l te raz ione ne l l i v e l l o de l l ' acqua . Questa d i l a 

tazione non p u ò ef fe t tuars i con un sempl ice a l l a r g a m e n t o del tessuto de l c o r p o , 
che p rodur rebbe so l tanto u n a u m e n t o d i v o l u m e , m a i l p iede s ' i nzuppa come una 
spugna piena d 'acqua ed acquista p e r c i ò una d i m e n s i o n e ve ramen te e n o r m e . L o 

stesso r i su l ta to si p u ò ot tenere r i pe t endo t a l i e spe r imen t i sui gas t ropod i e sopra 
a l t r i m o l l u s c h i , co l loca t i i n r e c i p i e n t i d i v e t r o appos i t amente g r a d u a t i : i l mo l lusco 

Maschio di Litoridina Gaudichaudìi colla 
cavità branchiale sezionata c. a, bocca; b, 
piede; c, organo copulatore; d, muscolo della 
columella; e, ano; ghiandola mucipara; 
g, reni; /(, branchia; i, cuore. Grandezza 
naturale. 
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di la ta e r i t i r a i l piede senza m o d i f i c a r e per nu l la i l l i v e l l o de l l ' acqua . Raccoman
d i a m o , per questo esper imento sempl ice , interessante e i s t r u t t i v o , i no s t r i gas t ropodi 

m a g g i o r i d i f i u m e e d i s tagno. 

La massa degl i a n i m a l i che appar tengono a ques t ' o rd ine è cos ì enorme — circa 
8 0 0 0 specie v i v e n t i — che s i amo cos t re t t i a r i u n i r e le f a m i g l i e i n a lcuni g r u p p i e 
s o t t o r d i n i s u b o r d i n a t i , con tenen t i , d i sgraz ia tamente , u n n u m e r o d i specie m o l t o 
d ive r so . I l magg io r cont ingente ci è f o r n i t o da i C T E N O B R A N C H I A T I (Ctenobranchiata), 
d i cu i c i occuperemo quan to p r i m a . Rispet to a questo ed ai g r u p p i seguenti, ci 
a t t e r r e m o , per le i n d i c a z i o n i genera l i , a l la descr iz ione del Kefe rs te in , r i sul tante 
dal le p i ù accurate r i ce rche sc ien t i f iche , seguendo le t t e ra lmente le sue o rme , o 

quel le d i P h i l i p p i . 
I n t u t t i i c t enobranch ia t i la c a v i t à r e sp i r a to r i a giace sul la nuca e contiene una 

grande b ranch ia , fiancheggiata da una b r a n c h i a p i ù piccola, r u d i m e n t a l e , detta 
b ranch ia accessoria. A n t e r i o r m e n t e , su l la to s in i s t ro , si estende i n m o l t i cteno
b r a n c h i a t i i l m a n t e l l o , a guisa d i u n canale scavato ne l la par te i n f e r i o r e , i l quale 
prende i l n o m e d i s i fone o t ubo r e s p i r a t o r i o e conduce l 'acqua nel la c a v i t à b r an 
chiale . I n a l t r i manca a f fa t to ta le appendice o p r o l u n g a m e n t o . Essendo i l tubo 
r e sp i r a to r io u n organo faci le da r iconoscere , g iova c o m p o r r e le f a m i g l i e con e senza 
s i fone, sopra t tu t to quando i l n icch io ne ind ica la presenza med ian te un'appendice 
t ubu l a r e a l la bocca o una in tacca tura . I sessi sono sempre d i v i s i e i maschi si 
r i conoscono per lo p i ù dag l i o r g a n i c o p u l a t o r i , sporgen t i su l lato destro del col lo . 

I no s t r i m o l l u s c h i sono i n par te e r b i v o r i e i n par te c a r n i v o r i ; quest i u l t i m i si 
d i s t inguono per la presenza d i una proboscide e del s i fone r e s p i r a t o r i o . I n c o m i n -
c ie remo colle f a m i g l i e , i l cu i n icch io è s p r o v v e d u t o a l la bocca d i quals iasi tubo o 
in tacca tura e d i cu i le specie sono per la m a g g i o r par te e r b i v o r e . Spiegheremo a 
t empo e luogo, t r a t t ando del le s ingole specie, fino a qua l p u n t o la l ingua sia 
cara t ter is t ica per le f a m i g l i e e pei g r u p p i d i f a m i g l i e . 

Nelle PALUDINACEE (Paludinacea) l'animale ha un muso breve, non retrattile, 
due ten taco l i l u n g h i e s o t t i l i , a l la cu i base esterna si t r ovano g l i occh i . La l ingua 
è lunga e s t re t ta e giace i n par te ne l la c a v i t à i n t e s t i n a l e ; presenta sulla linea 
med iana una fila d i den t i e. d ' a m b o i l a t i t re file d i u n c i n i . Tu t t e le specie muni te 
d i una l ingua cosiffa t ta p rendono i l n o m e d i T E N I O G L O S S I (Taenioglossa). 

Colle P A L U D I N E (Paludina) r i t o r n i a m o alle nostre acque d o l c i , s tagnant i e cor
r e n t i . I l o r o n icch i sono o v a l i o s f e r i co -con ic i , con spi re f o r t e m e n t e conves>e, 

r i u n i t e da una p r o f o n d a su tura ed u n operco lo corneo con s t r isc ie concentriche. 
I l R o s s m à s s l e r t r a t t egg ia col le seguenti pa ro le le c o n d i z i o n i genera l i del la l o ro v i t a : 
« Le pa lud ine v i v o n o ne i fossi , nei p a n t a n i , neg l i s tagni e nei fiumi del l 'emisfero 

se t t en t r iona le ; p iù d i r ado i n q u e l l i de l l ' emi s f e ro m e r i d i o n a l e , dove sono sostituite 

dal le a m p u l l a r i e . Per lo p i ù si t r a t t engono al fondo de l l ' a cqua ; s t r i sc iano nella 

m e l m a o sugl i s te l i e sul le fog l ie del le p iante acquat iche . Nel le ore p i ù calde della 
g io rna t a , quando i l sole b r i l l a nel c ie lo , r i sa lgono a ga l la e sc ivolano sull 'acqua, 

come le l i m n e e , co l n icch io r i v o l t o a l l ' i n g i ù . N o n possono p ro t ende r s i m o l t o f u o r i 

del n i c c h i o , come f anno le l i m n e e ; q u a n d o ne escono, so l l evano l ' ope rco lo e lo 
r i ge t t ano col piede d i e t ro i l n i cch io , la cu i u l t i m a sp i ra le v i si posa sopra . Per r i e n 

t r a re ne l n i cch io , r ip iegano la suola come si po t rebbe fare d i u n l i b r o » . La maggiore 
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del le specie n o s t r a l i è la P A L U D I N A V I V I P A R A (Paludina vivipara), che g iunge 

al l 'a l tezza d i quasi 4 m m . Come nel le a l t r e specie, anche i n questa la f e m m i n a è 
un po ' p iù grossa del maschio , sebbene questo cara t te re n o n si possa r iconoscere 

da l n i cch io . « Per t u t t a l 'estate l ' o v a r i o è pieno d i e m b r i o n i e d i uova ne i p e r i o d i 

Paludina vivipara (Paludina vivipara), a sinistra i l maschio, a destra la femmina, nel centro 
un individuo munito di un rivestimento aculeato embrionale. Grandezza naturale. 

più diversi del loro sviluppo, poiché i prodotti non vengono emessi in gruppi, ma 
ad uno ad uno . L ' e m b r i o n e m a t u r o e p r o n t o ad uscire dal co rpo m a t e r n o è lungo 
6 m m . ed ha u n guscio ugua lmen te l a rgo e compos to d i q u a t t r o sp i re . L ' o p e r c o l o è 
mo l to sot t i le e presenta g i à a l lo stato pe r fe t to i ce rch i c o n c e n t r i c i , d o v u t i a l suo 
sv i luppo s imul taneo con que l lo de l n i cch io » . 

Anche la P A L U D I N A A C A T I N A (Paludina achatina), p i ù piccola de l la precedente, 
contiene n e l l ' o v a r i o p r o d o t t i g i à pe r fe t t amente s v i l u p p a t i . Prefer isce le acque c o r 
ren t i e s ' i n c o n t r a n e l l ' E l b a , ne l la Sprea, nel Reno e ne l Danub io . P resen t i amo al 
le t tore una delle f i le t rasversa l i d i d e n t i n i de l la l i n g u a , m o l t o i n g r a n d i t i . Nel le a l t re 
specie si osservano alcune piccole d i f fe renze , sia ne l la f o r m a dei s i n g o l i d e n t i n i e 
delle l amine t t e , sia nel la l o r o r ec ip roca pos iz ione . L a terza specie, pure c o m u n e 
ne l l 'Europa cent ra le , è la P A L U D I N A I M P U R A (Paludina impura), cos ì d e n o m i n a t a 

p e r c h è i l suo n icch io luc ido e t rasparente , d i co lo r g i a l l o - c h i a r o , è per lo p i ù r i v e s t i t o 
d i uno s t ra to che va r i a secondo la q u a l i t à de l l ' acqua i n cui si t r a t t i ene l ' a n i m a l e . 

S a r à o p p o r t u n o ci tare ora e discutere le osse rvaz ion i fa t te da l S i m r o t h su l la 

respirazione e sugl i o rgan i r e s p i r a t o r i de i m o l l u s c h i p o l m o n a t i a cqua io l i e del le 
pa lud ine . I l nos t ro collega aveva considera to i n cer to m o d o l ' appara to del la r e s p i 

raz ione aerea come u n organo b ranch ia l e de l la p a l u d i n a , c o m b a t t e n d o l ' i po te s i , 

un ive r sa lmen te accettata, che i n o s t r i ga s t ropod i p o l m o n a t i fossero i d i scenden t i d i 
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a n t i c h i gas t ropod i b r a n c h i a t i ; p e r c i ò nessuno degl i o d i e r n i gas t ropod i b r a n c h i a t i ne 
der iverebbe genealogicamente . S i m r o t h c i disse che l ' i m b u t o del l ' ingresso po lmona re 
si è d i l a t a to nel la pa lud ina i n una lunga fessura. 

Mediante questa d i la taz ione , prosegue i l S i m r o t h , anche l ' o rgano d i senso scoperto 
da Lacaze-Duthiers , cessando la resp i raz ione aerea, perdet te i l suo scopo e divenne 
r u d i m e n t a l e , p roducendo i n t u t t o i l s is tema nervoso una a t r o f i a , che possiamo spie
gare solo i n questo m o d o . Posso c i ta re diverse a l t re p rove del la s t re t ta a f f i n i t à d i cui 
sto pa r l ando . L a bocca, che nel le chioccio le t e r r agno le p r o p r i a m e n t e dette presenta 

a l l ' ingresso una sola mascella, robusta e 
t rasversale, nei p o l m o n a t i acquat ic i perde 
questo carat tere ed è invece m u n i t a d i due 
mascelle l a t e r a l i , m i n o r i , per lo p i ù s i m i l i 
a quel le che si osservano nei prosobranchi . 
Queste mascelle t r a s f o r m a n o l 'aper tura 
boccale or izzonta le i n una aper tura v e r t i -

Fiia trasversale di dentini sulla lingua cale; nel gen. Planorbis v e d i a m o in modo 
della Paludina acatina. Molto ingrandita. assai Spiccato i l passaggio VerSO i l milSO 

delle pa lud ine . R i g u a r d o ai due lob i cutanei 

che r i c o p r o n o l ' ape r tu ra boccale dei p o l m o n a t i acqua t ic i , i l Ray-Lancas te r d i m o s t r ò 
recentemente che devono essere a t t r i b u i t i ad u n cordone d i c ig l i a e m b r i o n a l i , che c i r 
conda, co l n o m e d i velo, la testa del le g i o v a n i ch iocc io l ine . Questo ve lo manca ai p o l 
m o n a t i g e n u i n i ed è invece assai sv i luppa to negl i e m b r i o n i dei p r o s o b r a n c h i (ved i i n 
seguito Vermetus), ne i q u a l i t u t t av i a p i ù t a r d i scompare i n t i e r a m e n t e , f u o r c h é nella 
pa lud ina . I n questa specie è sos t i tu i to da due l o b i cu tane i , che spuntano d i fianco 
al muso , come nei gener i Limnaea e Planorbis. I p o l m o n a t i acquat ic i ed i proso
b r a n c h i si oppongono i n o l t r e a l le ch iocc io le t e r ragno le m u n i t e d i una vescica caudale 
e m b r i o n a l e , per la mancanza d i ques t 'o rgano . 

Fondandos i sul la s t r u t t u r a degl i o r g a n i r i p r o d u t t o r i e sul processo del l 'accoppia
m e n t o , i l S i m r o t h a t t r ibu i sce ai p o l m o n a t i acqua t ic i u n posto i n t e r m e d i o ; egl i solleva 
con c iò i l p r o b l e m a , indiscusso f i n o r a , secondo i l quale , a lm eno una par te dei p ro 
sobranch i de r ive rebbe da p o l m o n a t i acqua t ic i c o n s i m i l i ag l i o d i e r n i . Questa teoria, 
accettabile per ce r t i r i g u a r d i , si oppone , d ' a l t r a par te , a tu t t e le cogn iz ion i ottenute 
co l lo s tud io dei r a p p o r t i che passano f r a le f o r m e t e r r agno le e d 'acqua dolce e le 
f o r m e m a r i n e . E n t r a n o i n o l t r e i n c a m p o le dot te osservaz ioni fa t te da Jhe r ing in to rno 
al s is tema nervoso e ad a l t r i o r g a n i dei m o l l u s c h i . E g l i r i c o n o b b e che i po lmona t i 
acqua t ic i debbono avere u n ' o r i g i n e d iversa da que l la del le chioccio le te r ragnole ed 

a c q u i s t ò tale c o n v i n z i o n e s tud iando la d iversa s t r u t t u r a del le c a v i t à r e sp i r a to r i e . 
Dopo questa digress ione, che forse p o t r à interessare i c o n c h i g l i o l o g i , cos ì numerosi 

o g g i d ì , r i t o r n i a m o al nos t ro a r g o m e n t o . 

È affine alle paludine nella struttura e nel modo di vivere il gruppo delle MELANIE 

(Melania), compos to d i numerose specie, d i f fuse a preferenza nel le acque del la zona 

calda e m u n i t e d i conch ig l i e d ive r samen te c o n f o r m a t e , coper te quasi sempre d i uno 

s t ra to ne ro e l i sc io . Anche la V A L V A T A (Valvata) ne è p ros s ima paren te . È una 
chioccio le t ta d i f fusa quasi esc lus ivamente nel le acque do l c i d e l l ' E u r o p a e de l l 'Amer i ca 

Se t t en t r iona le . In generale lascia sporgere da l la c a v i t à b r anch ia l e , come u n ciufTetto 

d i penne, le b r a n c h i e p e t t i n i f o r m i ed a pennacch io . Una del le specie p i ù c o m u n i è la 

Valvata piscinalis. 
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Nei g r u p p i seguent i , che d o b b i a m o ascr ivere a l le pa ludinacee , l ' a n i m a l e adu l to è 

s imi le a que l l o dei gener i precedent i , m a ha uno s v i l u p p o p i ù c o m p l i c a t o , p e r c h é i 
p icc in i , s i m i l i i n questo a tu t te le chioccio le m a r i n e , sono m u n i t i d i due g r a n d i l o b i 
boccali , c i g l i a t i , d i cu i si g iovano per nuo ta re con g rande a g i l i t à . L e numerose specie 
del genere R I S S O A si d i s t i nguono per la piccolezza e l 'eleganza del le f o r m e ; quas i 
tutte hanno u n n icch io foggia to a t o r r e , con bocca ovale ed operco lo corneo . L ' a n i 
male ha i l muso p r o b o s c i d i f o r m e e m a r g i n a t o ; i t en taco l i filiformi sono due vo l t e . 

più l ungh i del co rpo . R a f f i g u r i a m o ne l testo la R I S S O A C O S T A T A (Rissoa costata). 
Considerando le R I S S O E nel senso p i ù la rgo , come f a n n o g l i o d i e r n i zoo log i spe

cial is t i , che hanno cos t i tu i to la f a m i g l i a dei R I S S O I D I , poss iamo c i ta re come descr i t te 

almeno 500 specie, comprese le foss i l i . P e r c i ò n o n fa m e r a v i g l i a che lo s tud io d i 
questo solo g r u p p o occupi i n m o d o esclusivo u n na tu ra l i s t a come 
Schwarz d i Mohrens t e rn , d i V i e n n a , i l quale pa r l a nel seguente 
modo di quest i a n i m a l e t t i : « La l o r o a l imen taz ione p r inc ipa l e consta 
di alghe m a r i n e ; p e r c i ò abbondano i n m o d o p a r t i c o l a r e ne l la zona 
delle l a m i n a r i e . Sono m o l l u s c h i ag i l i e sve l t i nei l o r o m o v i m e n t i , 
strisciano con discreta v e l o c i t à , m u o v e n d o a l t e rna tamen te i t e n 
tacoli a l l ' i n n a n z i ed a l l ' i n d i e t r o . F u osservato che certe specie pos

sono procedere col piede r i v o l t o a l l ' i n s ù , a l la super f ic ie de l l ' acqua . 
Secondo le osservazioni del Gray , la Rissoa parva avrebbe p e r f i n O Rissoa costata 
la faco l tà d i filare cer t i fili v i scos i , coi q u a l i si attacca al le p iante (Rissoa costata). 

marine, per resistere a l l ' u r t o de l l ' acqua agi tata e per m u t a r e con ' 1 s 

maggior sicurezza i l suo p u n t o d ' appoggio . Questi a n i m a l e t t i si t r o v a n o i n tu t te le 
regioni p r o f o n d e ; scendono ad una p r o f o n d i t à m e d i a d i 100 m . , m a per lo p i ù v i v o n o 
negli s t ra t i s u p e r i o r i de l l ' acqua . 

« Spettano al le r e g i o n i t empera te , sebbene s ' i n c o n t r i n o i so la tamente p r e s s o c h é i n 
tu t t i i m a r i . Sol tanto le f o r m e p i ù a l lungate (R i s so id i ) ab i t ano i n m o d o esclusivo i 
mari p iù c a l d i ; le specie m u n i t e d i u n n icch io so t t i l e , senza sporgenza boccale, sono 
diffuse p iù a n o r d . La r icchezza d i f o r m e del Medi t e r raneo , i n cui t r o v i a m o le specie 
maggior i e p i ù sv i luppa te , d i m o s t r a che la vera p a t r i a del le R I S S O E p r o p r i a m e n t e 
dette (Rissoa) è cos t i tu i ta dal la par te m e r i d i o n a l e de l la zona t empera t a s e t t e n t r i o n a l e » . 

Le specie del genere Litorina sono v e r i a n i m a l i a n t i b i o t i c i . I l m u s o d e l l ' a n i m a l e 
è breve e r o t o n d o ; i t en t aco l i , l u n g h i e filiformi, po r t ano g l i occhi a l la base es terna. 
La conchigl ia porcel lanacea ha u n m a r g i n e grosso ed è quasi sempre r o t o n d a . Si 
conoscono p iù d i 1 0 0 specie, appa r t enen t i a t u t t i i m a r i , le qua l i passano la m a g g i o r 
parte della l o ro v i ta a l d i sopra del l i v e l l o de l l ' acqua , i n quel la zona del la spiaggia 
ricoperta da l l ' acqua sol tanto du ran t e i l pe r iodo del flusso e nel le bur rasche . Johns ton 
dice: « Le specie del genere Litorina c o m u n i sul la costa b r i t a n n i c a p re fe r i scono 
infa t t i quei t r a t t i del la spiaggia, cope r t i so l tan to dal le acque ingrossa te ; v i d i i n f a t t i 
m i r i a d i d i i n d i v i d u i g i o v a u i nel le c a v i t à delle r u p i , a l l ' a l tezza d i poch i m e t r i da l 
l ivel lo de l l ' acqua. Come sempre , i l o r o o r g a n i r e s p i r a t o r i sono c o s t i t u i t i da b ranch ie 
e ci appare i n v e r o s i m i l e l ' i po tes i d i L a m a r c k e d o m a n d a r e p e r c h è ques t i m o l l u s c h i , 
così av id i d i a r ia , du ran t e i l l o ro sogg iorno i n questo e lemento n o n hanno p o l m o n i , 
come le e l ic ide , o r m a i adat tate alla v i t a t e r r a g n o l a ; p e r c h è le l o r o conch ig l i e n o n 

sono diventa te ancora p i ù leggiere, concedendo l o r o una m a g g i o r e f ac i l i t à d i m o v i 
ment i , p e r c h è i l o r o occhi co l loca t i a l la base del le an tenne n o n si sono ancora i n n a l 
zati, per m o d o da poter sorvegl ia re l ' a m b i e n t e c i rcos tante ed a v v e r t i r e i n t e m p o i 

pericol i » . 11 L a m a r c k , oggetto del le i r o n i c h e d o m a n d e de l Johns ton , è l ' i n v e n t o r e 
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del la teor ia della m e t a m o r f o s i , amp l i a t a p iù t a rd i da D a r w i n , i l quale l ' a p p o g g i ò 
sopra basi sc ien t i f iche . Ogg id ì n o n poss iamo t ra t t a re i l L a m a r c k col la d i s invo l tu ra di 
cu i diede p r o v a i l Johns ton . A m m e t t e n d o che cer t i a n i m a l i b r a n c h i a t i , i qua l i respi
r ano acqua, possano, co l l ' anda r del t e m p o , t r a s f o r m a r s i i n a n i m a l i r e sp i ran t i aria, 
c iò p u ò avven i r e per due v ie . I l caso nos t ro , che è pu re i l p iù semplice e che osser
v i a m o pure ne i g r a n c h i t e r r a g n o l i , neg l i i sopod i ed i n a l t r i crostacei , consiste i n ciò 
che g l i o rgan i r e s p i r a t o r i a n t i c h i non m u t a n o f o r m a , m a la l o r o s u p e r f ì c i e subisce 
una m e t a m o r f o s i , che n o n si p u ò descr ivere m i n u t a m e n t e , median te la quale l 'appa
recchio r e sp i r a to r io acquat ico conserva la f o r m a d i b r anch ia , m a i n r e a l t à è diventato 
b ranch ia e p o l m o n e ad u n t e m p o , od esclusivamente p o l m o n e . Nel caso opposto 
a b b i a m o g i à vedu to p iù sopra come va r i e specie d i l i m n e e r e sp i r an t i a r ia si sono 
adattate a l la resp i raz ione acquat ica , senza nessuna mod i f i c az ione notevole della loro 
c a v i t à po lmona le . I n un a l t ro caso, assai p i ù c o m p l i c a t o , l ' ada t t amento fisiologico è 
accompagnato da u n ada t t amen to m o r f o l o g i c o , che r i g u a r d a pure la f o r m a e i n parte 
anche la s t r u t t u r a d e l l ' a n i m a l e . N o n d o b b i a m o p e r ò lasciarci t rasc inare dal la teoria 
d i L a m a r c k e d i D a r w i n a ques t ion i che ci f a rebbero uscire d i carreggiata e che del 
resto n o n si possono spiegare so l tanto col le leggi s t ab i l i t e da que l la t e o r i a ; dobbiamo 
a t tenerc i a i f a t t i d i cu i si conoscono le cause e g l i e f f e t t i . Rispet to a l la respirazione 
ed a l l ' appara to re la t ivo , le l i t o r i n e d i m o s t r a n o appun to la l o r o s t r ao rd ina r i a faco l tà di 
ada t tamento . N o n sapp iamo p e r c h è n o n siano d iven ta te p i ù leggiere, n è p e r c h è i loro 
occhi n o n abbiano po tu to e levars i fino alle e s t r e m i t à dei t en taco l i , ma questo fatto 
n o n avvenuto n o n basta ad o p p o r r e una va l i da obbiez ione a l la teor ia della meta
m o r f o s i e d e l l ' o r i g i n e . 

Come g i à abb iamo det to , le l i t o r i n e si t r a t t engono poco sotto i l l i m i t e lambito 
dal le onde e t a lo ra anche sopra questo l i m i t e ; quando r i m a n g o n o i n secco per un 
per iodo d i t e m p o abbastanza lungo , vanno i n l e ta rgo . Pare anzi che certe specie 
r i sa lgano o l t r e i l l i m i t e dei f l u t t i per abbandona r s i ad u n ve ro le targo invernale. 
A l m e n o Gray accerta d i aver t r ova to sul la costa inglese m o l t i i n d i v i d u i della Lito
rina petraea ed a l cun i e sempla r i d i u n ' a l t r a specie i m m e r s i i n un p r o f o n d o letargo. 
E r a n o at taccati al le roccie , a l l ' a l tezza d i un m e t r o e p i ù da l l ' e s t r emo l i m i t e a cui 
pervengono le onde du ran te le maree a u t u n n a l i . I l piede era af fa t to r i t i r a t o ; un orlo 
m e m b r a n o s o occupava lo spazio compreso f r a la rocc ia ed i l l abb ro esterno della 
conch ig l i a ; le b ranch ie erano appena u m i d e ed i l sacco b ranch ia le vuo to , c ioè privo 
d i quel la notevole q u a n t i t à d 'acqua, che si osserva neg l i i n d i v i d u i d i questa specie, 
m e n t r e si aggrappano al le r u p i co l piede espanso. 11 Gray o s s e r v ò le l i t o r i n e i n letargo 
per p i ù d i una se t t imana . Poste ne l l ' acqua d i mare , r i acqu i s t a rono i n pochi minut i 
la l o r o a t t i v i t à . 

Una delle l i t o r i n e p iù c o m u n i e p i ù d i f fuse è la Litorina litorea. « Vive nell'acqua 

bassa sul le alghe vescicolose, sui sassi e su l le pa l a f i t t e . Spesso r i m a n e a lungo attac
cata al le p ie t re ed ai pa l i sporgen t i da l l ' acqua . Quando to rna a d i scenderv i , fa una 

buona p rovv i s t a d ' a r i a ; moles ta ta dopo i l suo r i t o r n o ne l l ' acqua , manda alla super

fìcie numerose b o l l i c i n e d ' a r i a . I suoi m o v i m e n t i sono l e n t i . S t r i sc iando mette alter

na tamente i n m o t o le due p a r t i de l la p ian ta del piede. Mentre la par te destra si 
estende a l l ' i n n a n z i ed a l l ' i n d i e t r o , la s in i s t r a si accorcia per un rec ip roco avvicina

m e n t o del le due e s t r e m i t à . I n t a n t o p o s t e r i o r m e n t e si f o r m a una piega ed anterior

men te la suola spunta descr ivendo cu rve a l te rna te . Un esemplare d i media grandezza, 

s t r i sc iando per le pare t i de l l ' a cqua r io , aveva una v e l o c i t à media d i 0,5 m m . a l minuto 

secondo. I n u n ' o r a pe rcor reva p e r c i ò m . 1,8, a un d i presso la s ta tura d i u n uomo. 
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« L ' a l imen taz ione del la l i t o r i n a c o m u n e consta d i sostanze vegeta l i e a n i m a l i . 

Negli acquar i la v i d i mang ia re v o l o n t i e r i le alghe vescicolose, m a no t a i che n o n tocca 

i r i v e s t i m e n t i del le p iante e degl i a n i m a l i m i c r o s c o p i c i , lasc iando sul le pa re t i d i v e t r o 
le traccie del l a v o r o c o m p i u t o dal la sua l i n g u a . I n I n g h i l t e r r a ques t i m o l l u s c h i v e n 

gono get ta t i nei serba to i d i os t r iche , a c c i o c c h é d i s t ruggano le p ian te m a r i n e che a l l i 

gnano sul f o n d o , r endendo lo m e l m o s o . Nei n o s t r i acquar i le l i t o r i n e c o m u n i non 
disdegnano neppure la carne c ruda d i v a r i m a m m i f e r i . 

« I n Olanda la l i t o r i n a comune spetta agl i a n i m a l i a l i m e n t a r i , come g i à venne 

r i fe r i to da S w a m m e r d a m ne l la « B i b b i a de l la n a t u r a » . Sul m e r c a t o d i L o n d r a , da l 

marzo al l 'agosto, si vendono a l l ' i n c i r ca 92 .000 l i t r i d i l i t o r i n e a l la s e t t i m a n a ; neg l i 
a l t r i sei mesi 23 .000 l i t r i a l l a se t t imana » 
(Meyer e M ò b i u s ) . 

La l i t o r i n a comune è uno dei m o l l u s c h i 
più d i f fus i ne l l ' emis fe ro se t ten t r iona le . Nel 
Mar Balt ico s ' incont ra lungo le coste o r i e n 
tali d i B o r n h o l m e d i R i igen . Verso o r i en te 
diminuisce per la m i n o r e salsedine de l l ' acqua . 
È comune sulle coste del lo Sch leswig-Hols t e in 
e della Dan imarca . Popola i l Mar Bianco e 
nell 'Oceano At l an t i co s ' incont ra da l la G r o e n 
landia e d a l l ' A m e r i c a d i nord-es t fino al Po r 
togallo. Venne pure r in t r acc ia t a n e l l ' A d r i a - Cova di Litorina (Litorina litorea). 
tico (Meyer e M ò b i u s ) . ingrandite. 

Le uova delle nos t re l i t o r i n e constano~della p iccola sfera v i t e l l i n a e d i u n a n o t e 
vole q u a n t i t à d i a l b u m i n a , i l cu i s t ra to esterno s ' indur i sce e f o r m a una sor ta d i guscio . 
I g ruppi d i queste uova sono a v v o l t i da una sostanza appicca t icc ia , a l b u m i n o s a e 
r imangono attaccati alle roccie od al le a lghe. G l i e m b r i o n i acquis tano n e l l ' u o v o u n o 
sviluppo cons iderevole ; certe specie sono v i v i p a r e . I n f a t t i Meyer e M ò b i u s accer tano 
che la Litorina obtusa par tor i sce n a t i v i v i da l la p r i m a v e r a a l l ' a u t u n n o e che i n 
novembre g l i acquar i contengono spesso, o l t r e a l la f e m m i n a adu l t a , numerose schiere 
di i n d i v i d u i g i o v a n i . 

I l genere Lacuna, a f f ine al genere Litorina, ha una sp i ra breve e una c o n c h i g l i a 
munita d i u n l abbro i n t e r n o app i a t t i t o e d i u n l abb ro esterno a f f i l a t o . N e l l ' i n d i v i d u o 
che r a f f i g u r i a m o ne l testo la testa è b reve e t r o n c a ed i t en taco l i sono f o g g i a t i a 

lesina; mer i t ano i n o l t r e speciale menz ione le due lunghe append ic i n a s t r i f o r m i , che 
spuntano sul dorso de l piede. Meyer e M ò b i u s r i f e r i s c o n o q u a n t o segue i n t o r n o a l la 
vita della Lacuna divaricata, p r o p r i a del le coste europee e n o r d - a m e r i c a n e : « È u n 

mollusco v ivac i s s imo. Ar rovesc ia to su l dorso , esce a l l ' i s t an te da l n i cch io , si a l l a rga 
quanto p u ò , lascia penzolare d i fianco la par te a n t e r i o r e del co rpo e m u o v e i t en t aco l i 
distesi per r ime t t e r s i i n e q u i l i b r i o . I t en t aco l i g i ac iono spesso sul t e r r eno e l ' a n i m a l e 

se ne g iova per sp ingers i i n n a n z i . Nuota v o l o n t i e r i sospeso al la super f ic ie de l l ' acqua . 
Quando si af fonda a l l ' i m p r o v v i s o , raccoglie ne l cavo de l piede una bo l l a d ' a r i a , chiusa 

in un i n v o l u c r o d i m u c o . Siccome, s t r i sc i ando , p ro t r ae a l t e rna t amen te le due p a r t i 
lateral i del piede, sc ivola con m o v i m e n t i o s c i l l a n t i , ai q u a l i pa r t ec ipano pu re i t e n t a 

col i , i q u a l i , ora si r ip iegano sul la conch ig l i a ed o ra vengono p r o t r a t t i come due 

f r u s t e » . Questo an ima le t to v ive nei l u o g h i i n c u i abbondano le a lghe : q u a n d o si 

nutre d i alghe b rune , dice i l L o v é n , acquista una t i n t a v e r d e ; se invece m a n g i a 
qualche alga rossa, d iven ta roseo. 
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Una conchig l ia m o l t o r icerca ta da i co l lez ionis t i è i l S O L A R I O (Solarium), i l cui 
guscio ha la f o r m a d i una t r o t t o l a ed è m u n i t o d i un o m b e l l i c o cos ì p ro fondo , da 

Lacuna divaricata (Lacuna divaricala). Ingrandita. 

lasciar vedere tu t te le sp i re . Sebbene i m a r i t r o p i c a l i a lbe rgh ino una ven t ina d i specie 
appa r t enen t i a questo g r u p p o , la l o r o s t r u t t u r a e le l o ro a b i t u d i n i r imasero finora 

p r e s s o c h é igno te . 

A lcune f a m i g l i e , per la resp i raz ione aerea e per la na tu ra de l l ' appara to respira
t o r i o , si col legano ai p o l m o n a t i , m e n t r e per g l i a l t r i c a r a t t e r i de l la l o r o s t ru t tu ra e 
per la d iv i s ione de i sessi, si a v v i c i n a n o ai p r o s o b r a n c h i . P rendono i l n o m e d i N E U R O -

R R A N C H I (Neurobranchia); come a b b i a m o det to , r e sp i rano l ' a r i a a tmosfer ica per 
mezzo d i u n tessuto r e t i co l a to d i vas i , giacente sul la cope r tu ra de l la c a v i t à respira
t o r i a . Tu t t e queste f a m i g l i e hanno una conch ig l i a a sp i ra , che p u ò esser chiusa da un 
operco lo . La bocca si p ro tende spesso in un lungo m u s o ; la testa presenta due ten
taco l i . T u t t i i n e u r o b r a n c h i v i v o n o sul t e r r e n o e abbondano i n m o d o par t ico la re nelle 
u m i d e r e g i o n i t r o p i c a l i . I p i ù n u m e r o s i sono i G I C L O S T O M I D I (Cyclostomidae), i quali 
si d i s t i nguono dag l i a l t r i n e u r o b r a n c h i per la na tu ra speciale de l la l i ngua e dell 'oper
colo . F u r o n o descr i t te p i ù d i 1 5 0 0 specie del genere Cyclostoma, che è i l p i ù impor 
tante del la f a m i g l i a ; f r a queste specie poche so l t an to v i v o n o i n F ranc i a , ne l la Svizzera 

e nel la par te m e r i d i o n a l e del la G e r m a n i a cent ra le . L a p i ù c o m u n e d i queste chioc

ciole sempre rare , i l C I G L O S T O M A E L E G A N T E (Cyclostoma elegans. Tavo la del le « Chioc

ciole t e r r a g n o l e » , fig. 13), deve i l suo n o m e a l la l egg iadra conch ig l i a d i cui è 
p r o v v e d u t o , come le f o r m e congene r i , c o n c h i g l i a a d o r n a d i u n elegante graticcio, 

compos to d i l inee r e g o l a r i disposte a sp i ra le , intersecate da finissime l inee trasver

sa l i . L a sua al tezza v a r i a f r a 1 0 - 1 5 m m . I l R o s s m à s s l e r descr ive esattamente le 

p a r t i c o l a r i t à d i questo m e r a v i g l i o s o a n i m a l e , come eg l i lo c h i a m a . « Questo anima
le t to è t i m i d i s s i m o . I l p i ù l ieve con ta t to inconsueto basta per f a r l o r i e n t r a r e all ' istante 

ne l suo guscio, dove si ch iude col saldo e d u r i s s i m o ope rco lo . 1 t en taco l i sono 



Pomatias 

c o n t r a t t i l i , m a n o n r e t r a t t i l i , p o i c h é n o n è la l o r o pun t a , a l q u a n t o o t tusa , che scompare 

p r i m a , ma p iu t tos to la base; quando po i t u t t o i l t en taco lo è r i e n t r a t o , la pun ta ot tusa 

appare ancora sul la f r o n t e accanto a l l ' o c c h i o . Le pieghe c i r c o l a r i de i t en taco l i pe r 

met tono a quest i o r g a n i d i r i t i r a r s i f a c i l m e n t e . G l i occhi co l loca t i a l la l o r o base n o n 

sono p icco l i s s imi ed hanno una t in ta n e r o - l u c i d a . Quando l ' a n i m a l e , p rocedendo sopra 
un ve t ro u m i d o , ne assorbe l ' u m i d i t à , pare che assorba p u r e m o l t a a r i a , p o i c h é i l 

l iqu ido assorbi to da l la bocca si d i v i d e i n numerose b o l l i c i n e come i n u n v o r t i c e v i o 

lento. Tu t t a la testa o probosc ide è m o l t o a f f i l a t a ne l l a par te super io re e solcata r e g o 
larmente da rughe c i r c o l a r i , f u o r c h é ne l la par te i n f e r i o r e , dove i n t o r n o a l la bocca le 

r u g o s i t à sono re t i co la te . 
« Mol t i osserva tor i accertano che questo s t rano a n i m a l e procede app l i cando a l t e r 

natamente agl i ogge t t i , come due ventose, la probosc ide e la suola , i o sono c o n v i n t o 

che si g iov i pure d i a l t r i o r g a n i e credo che nel la sua l ocomoz ione la probosc ide o p e r i 
bens ì come una ventosa, m a s u b o r d i n a t a m e n t e . Le due p a r t i r i g o n f i e e spo rgen t i , i n 
cui la suola è d iv isa da u n p r o f o n d o solco l o n g i t u d i n a l e , operano e f f e t t i vamen te come 
due piedi ed è faci le r i conoscer lo osservando l ' an ima le m e n t r e si aggi ra sul le pa r e t i 
interne d i un rec ip ien te d i ve t ro . Se l ' a n i m a l e t t o è i m m o b i l e , i due r i g o n f i a m e n t i 
sono appl ica t i al ve t ro e la piega d i v i s o r i a pare una sempl ice l inea l o n g i t u d i n a l e . Ma. 
quando i l mol lusco ha in tenz ione d i m u o v e r s i , uno de i r i g o n f i a m e n t i si stacca da l 

vetro, si protende per la lunghezza d i c i rca 2 m m . e aderisce d i n u o v o a l v e t r o ; i n t an to 
l 'al tro r i g o n f i a m e n t o si stacca, si p ro tende a lquan to o l t r e i l p r i m o e si abbassa u n ' a l t r a 
volta; i n questo m o d o l ' an ima le fa u n passo, o, per meg l io d i r e , due passi. Questo 
movimento si ef fe t tua p e r ò m o l t o l en t amen te e l ' a n i m a l e la cede d i g r a n lunga al le 
altre e l i c id i i n fa t to d i v e l o c i t à . Per c iò che r i g u a r d a l ' opera del la probosc ide , è cer to 
che, c a m m i n a n d o , l ' an ima le se ne g iova per fissarsi a l la s u p e r f ì c i e su l la qua le s t r i sc ia ; 
in questo m o d o agevola la p r o p r i a l ocomoz ione , che p e r ò si c o m p i e anche senza i l 
concorso della probosc ide , p e r c h è i due r i g o n f i a m e n t i eseguiscono i passi ne l ve ro 
senso della parola , come osservai p i ù vo l t e . Per ch iuders i ne l n i cch io med ian te l ' ope r 

colo, i l quale, m e n t r e l ' a n i m a l e c a m m i n a , si t r o v a su l la par te pos te r io re de l piede, i l 
nostro mol lusco procede come le f o r m e a f f i n i ; r ip iega c i o è t r asversa lmente la suo la , 
per modo che le due p a r t i combac ino , p o i si r i t i r a ne l n i cch io , t r a sc inando per neces
si tà l 'opercolo sulla bocca. 

« Rispetto al la v i v a c i t à d e l l ' i n d o l e , ne i m i e i se rba to i osservai l ' oppos to d i quan to 
si nota nelle e l i c id i : i m i e i c i c l o s t o m i si m o s t r a n o c i o è v i v a c i ed a l l e g r i per tu t t a la 
giornata e verso sera si r i t i r a n o nel la l o r o casetta ben chiusa » . 

Dei generi a f f i n i c i t e r emo so l tan to i l genere Pomatias, p r o p r i o d e l l ' E u r o p a m e r i 
dionale, nel quale i l n i cch io è t u r r i c o l a t o e costato. L a f a m i g l i a del le E L I C I N I D E , c o n 
tenente i l genere Relicina, r i c ch i s s imo d i specie, ed a l t r i gene r i , n o n è rappresenta ta 
in Europa; invece quel la del le A C I C U L I D E v i è rappresenta ta da q u a t t r o specie del 
genere A C M E , m u n i t e d i u n n icch io t u r r i f o r m e , quasi c i l i n d r i c o , con u n operco lo sot
t i le e t rasparente. L ' a n i m a l e ha due s o t t i l i t en taco l i c i l i n d r i c i , a l la cu i base g iac iono 

gl i occhi col locat i pos t e r io rmen te . Sono e legant i ch iocc io l i ne , al te poch i m i l l i m e t r i , 
che v ivono sul t e r r eno , sot to le fogl ie e sot to i l musco ed a preferenza f r a le r a d i c i 
dei cespugli. 

Anche i l genere Ampullaria f o r m a u n ane l lo d i cong iunz ione f r a i p o l m o n a t i e 

l 'ordine seguente, col quale ha p e r ò m a g g i o r e c o n f o r m i t à , essendo m u n i t o c o n t e m 
poraneamente d i p o l m o n i e d i b ranch ie e p e r c i ò adat to ad una resp i raz ione aerea ed 

acquatica, a l ternata . Sapp iamo che le 5 0 specie conosciute finora v i v o n o nel le acque 
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dolc i delle r e g i o n i calde d e l l ' A m e r i c a , d e l l ' A f r i c a e d e l l ' I n d i a o r ien ta le e che, durante 
i l per iodo del la s i c c i t à , aspettano nel la m e l m a prosciugata i l r i t o r n o del le pioggie. 
M o l t i i n d i v i d u i raccol t i dal celebre na tu ra l i s t a francese D 'Orb igny e chius i i n apposite 
casse a Buenos Ai res , erano ancora v i v i 8 e p e r f i n o 13 mesi dopo . Nel fondo poste
r i o r e della c a v i t à b ranch ia le , che si apre es te rnamente a destra, osserviamo una fi la 
d i l amine t t e b r a n c h i a l i ; ne l l ' ope rco lo del la c a v i t à b ranch ia le esiste una larga apertura, 
che conduce ad u n ' a l t r a c a v i t à d i uguale d imens ione a quel la sottostante. P u ò essere 
chiusa e serve da p o l m o n e . 

Parecchi gener i debbono a l la f o r m a del l o r o n icch io foggia to a scodella i l nome di 

C A P U L I D I (Capulidae). Essi cost i tu iscono una f a m i g l i a d i s t in t a . L a bocca è larghiss ima, 

Stella di mare con una Tyca ectocon; a, quest'ultima ingrandita. insc i A I U U C l i e i 11111-
scolo del la columella , 

assai s v i l u p p a t o . Gosse scr ive d i aver t r o v a t o questa conch ig l i a , ch i ama ta i n inglese 
Gap of Liberty, ossia « Ber re t to f r i g i o » , e r a r i s s ima nei m a r i del la zona temperata 
de l l ' emi s f e ro se t t en t r iona le , f r a W e y m o u t h e T e n b y , ad una p r o f o n d i t à var iab i le fra 
3 0 e 5 0 tese. È a f f ine a i c a p u l i d i i l g r u p p o del le G A L I P T R E E (Calyptraea), i l cu i nicchio 
è d iv i so i n t e r n a m e n t e da una l a m i n a speciale. Dal la c o n v e s s i t à de l la sp i ra centrale, 
r i l eva t a , penzola n e l l ' i n t e r n o del la conch ig l i a una l a m i n a calcarea, attaccata al lato 
dest ro , che ha la f o r m a d i un i m b u t o t ronca to l o n g i t u d i n a l m e n t e ne l mezzo. I m o l 
luschi appa r t enen t i a questo genere h a n n o la p r o p r i e t à d i secernere una lamina 
calcarea col la pianta del piede e d i app l i ca r l a al co rpo estraneo sul quale si appog
g iano . Tale p r o p r i e t à è pure c o m u n e a va r i e specie d i Gapaìus. Diversamente dagli 

a l t r i m o l l u s c h i , i q u a l i , q u a n d o hanno deposto le uova , n o n se ne cu rano p i ù affatto, 

t r o v i a m o nel le ca l ip t ree una g rande so l l ec i tud ine per la p ro l e , s i m i l e a quel la d i cui 
d à n n o p r o v a le clepsine. La Calyptraea si posa l e t t e r a l m e n t e sul le uova e le cova, 

come già f u osservato m o l t i ann i o r sono da M i l n e E d w a r d s r i spe t to a l le specie proprie 

del Medi t e r raneo . La m a d r e d ispone le uova sot to l ' a d d o m e e le t r a t t i ene f r a i l piede 

e i l corpo estraneo su cui posa, per m o d o che i l n i cch io n o n protegge e ricopre 
so l tan to l ' an ima le , m a anche la sua p r o l e . L e ca l ip t ree g i o v a n i si sv i l uppano sotto 

questa sor ta d i te t to m a t e r n o , che abbandonano so l t an to q u a n d o sono i n grado di 

senza opercolo e con 
m a r g i n i n o n intaccat i ; 
la punta è resa sovente 

a s i m m e t r i c a da una pic
cola sp i ra in t i e ra , o l i 
m i t a t a a l la m e t à . La 
specie p iù conosciuta è 
i l C A P U L O U N G A R I C O 

(Capuìus hungaricus) 
del Medi te r raneo e del 
Mare de l N o r d . I n fondo 
al la conch ig l i a , come in 
quasi tu t te quelle di 
ugual f o r m a , si vede una 
figura fogg ia ta a ferro 
d i cava l lo , che è i l punto 
d i inserz ione del m u -
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attaccarsi a i sassi ed hanno u n n icch io abbastanza resis tente per p ro tegger le . Le u o v a , 

i l cui n u m e r o va r i a f r a 6 e 12, sono r inch iuse i n capsule cutanee, e l l i t t i che ed a p p i a t 
t i te s i m i l i a quel le che si t rovano i n a l t r i m o l l u s c h i e p a r t i c o l a r m e n t e nel le ch iocc io le 

carn ivore . Ogni covata consta d i 6 -10 capsule, r i u n i t e da u n pedunco lo , per m o d o 

da f o r m a r e una sorta d i c i u f f e t t o . 
Appar t i ene pure a questa f a m i g l i a u n gas t ropodo del l 'Oceano I n d i a n o (Thyca 

ectocoìi), parassita delle stelle d i mare , che r a f f i g u r i a m o nel testo, i n g r a n d i t o e d i 

grandezza na tura le sul co rpo de l suo ospi te . 

Il nucleo d i u n ' a l t r a f a m i g l i a è cos t i tu i to da u n g r u p p o speciale (Natica). I l n i cch io 
è ovale o sfer ico, con bocca s e m i c i r c o l a r e ; i l l abb ro esterno a f f i l a to e l i sc io i n t e r n a 
mente, i l l a b b r o i n t e r n o cal loso. Siccome, come a b b i a m o g i à de t to , l ' a n i m a l e ha la 
faco l tà d i aumenta re i n m o d o s t r a o r d i n a r i o i l suo piede, q u a n d o lo dis tende ed 
assorbe una grande q u a n t i t à d 'acqua, se ne g iova per a f fonda r s i ne l la sabbia, o p p u r e 
per r i cop r i r e a f fa t to la preda, p e r c h è è c a r n i v o r o e si c iba a preferenza d i a l t r i ga s t ro 
podi , d i cui p e r f o r a i gusci col la l i n g u a , p r a t i c a n d o v i u n f o r o r o t o n d o . U n zoologo 
inglese accerta che quest i m o l l u s c h i si n u t r o n o p r i n c i p a l m e n t e d i pesci m o r t i e d i 
a l t r i a n i m a l i r ige t t a t i dal le onde sul la spiaggia . Spet tano a que l l a p iccola schiera 
di gas t ropodi , cons idera t i per m o l t o t e m p o come e r b i v o r i per la mancanza d i un 

canale o d i un ' in t acca tu ra ne l la bocca. Sono s i n g o l a r i s s i m i i g r u p p i del le l o r o uova , 
r i t enu t i a lungo come a n i m a l i s i m i l i a i p o l i p i , f o r m a n t i u n genere d i s t i n t o . F r a le 

numerose specie m a r i n e (c i rca 2 0 0 ) , una , la Natica helicoides, v i v e i n d i f f e r e n t e m e n t e 
nel mare e ne l l ' acqua dolce. Scoperta per la p r i m a v o l t a n e l l ' i n t e r n o del la N u o v a 
Spagna, venne r in t racc ia ta p i ù t a r d i su l la costa p e r u v i a n a , a l la p r o f o n d i t à d i c irca 
30 tese. 

Chi ha l ' ab i tud ine d i raccogl iere p iante ed a n i m a l i sul le coste rocciose del m a r e , 
e, per maggiore c o m o d i t à , si tog l ie le calzature , sconta spesso la sua i m p r u d e n z a 
insanguinandosi i p i ed i . Duran te le m i e r i ce rche su l la spiaggia rocciosa de l lo sp lend ido 
p romon to r io d i E l Canon a C o r f ù , r i c o n o b b i , come g i à aveva f a t to i l Lacaze-Duth ie r s 
in una insenatura de l p o r t o d i Mahon , che i n certe l o c a l i t à le r i v e de l m a r e sono 
coperte d i una f i t t a foresta d i t u b i ca lcare i , p i ù o meno i r r e g o l a r i , d u r i s s i m i e c o l l ' i m -
boccatura a f f i l a ta , che per d i m e n t i c a r e i l do lo re che ci a r recano d o b b i a m o r i c o r r e r e 
al l 'ardore ed a l lo zelo da cu i s iamo s p r o n a t i ne l le nos t re r icerche sc ien t i f i che , le q u a l i , 
nel nostro caso, consis tono ne l l ' anda re i n t racc ia d i p ian te e d i a n i m a l i . C o n t r a r i a 
mente a quan to p o t r e m m o suppor re , n o n si t r a t t a d i u n v e r m e appar tenente a l l a 
famig l ia del le serpule , m a d i u n m o l l u s c o ch i ama to V E R M E T O (Vermetus) e delle sue 
abi tazioni . Questo gas t ropodo, d i f o r m a s ingo la r i s s ima , s i scosta a lquan to dal le f o r m e 
più a f f i n i nel l 'aspet to esterno, m a ne l la sezione d e l l ' i n d i v i d u o adu l to e p i ù ancora ne l 
processo del lo sv i l uppo possiamo t r o v a r e la rag ione d i tale d ivergenza d i f o r m a . 

Osservando le conchigl ie vuo te sarebbe d i f f i c i l i s s i m o assegnar l o r o u n posto i n 
una data classe d i a n i m a l i : i n generale queste conchig l ie sono b ianche (Vermetus 
gigas e V triqueter); ne l V subcancellatus, specie c o m u n e ne l Med i t e r r aneo , p r e 

sentano una t in t a n e r a ; ne l V E R M E T O C O M U N E (V lumbricalis), che r a f f i g u r i a m o ne l 

testo, sono gial lo-rossicce e t r a spa ren t i . Per ve ro d i r e , la par te basale, sempre saldata 
al fondo sassoso, è r ego la rmente a t to rc ig l i a t a a sp i ra le , come que l la delle t u r r i t e l l e . 

2'4. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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Ma, dopo u n certo n u m e r o d i g i r i , i l t ubo , d i l a t andos i , d iven ta i r r e g o l a r e , e, s iccome 
esistono va r i e specie d i v e r m i t u b u l a r i , appar tenent i al g r u p p o del le serpule (Serpulae), 
d i cu i g l i i n v o l u c r i calcarei sono af fa t to s i m i l i a ques t i , i l n icch io solo p u ò t r a r r e 
sovente i l na tura l i s ta i n i nganno . Ma n o n si tarda a ven i re i n ch i a ro r i spe t t o a l l ' a n i 
male , avendo la pazienza d i aspettare sul l i d o , i n una posiz ione a lquan to incomoda, 
che la padrona d i casa faccia capo l ino dal la sua d i m o r a , oppu re s taccando co l mar
te l lo aguzzo, d i cu i sono p r o v v e d u t i t u t t i i n a tu r a l i s t i , a l cun i e s e m p l a r i con u n pezzo 

del fondo a cu i sono sa lda t i e por
tandosel i a casa i n u n recipiente, 
onde po te r osservare con comodo 
le sempl ic i m a n i f e s t a z i o n i della loro 
v i t a . I l v e r m e t o p u ò r i t i r a r s i nel 
suo t u b o a no tevo le p r o f o n d i t à . 
Quando ha i n t enz ione d i osservare 
F a m b i e n t e c i rcos tante , mette in 
m o s t r a d a l l ' a p e r t u r a de l guscio una 
sor ta d i t u r a c c i o l o , sul la cu i faccia 
supe r io re , a r r o t o n d a t a e l iscia , t ro

vasi una p ias t re l l a cornea. Tale è 
pure l 'aspetto del piede e dell 'oper
colo r e l a t i v o i n a l t r i gas t ropodi ma
r i n i , ne l lo stato d i mass ima con
t r az ione . Ma nel caso nos t ro i l piede 
conserva la f o r m a d i u n turacciolo 
anche dopo d i essere stato proteso. 
Come nel le p o r p o r e e ne i t rochi ,che 

descr iveremo piò t a r d i , esiste anche q u i una piccola in tacca tu ra f r a i l co rpo e la base 

del piede. Poi segue una testa grossa, gon f i a t a d a l l ' e n o r m e s v i l u p p o degl i o rgan i avvi-
t i c ch i an t i e m u n i t a d i due ten taco l i e d i occhi co l loca t i a l la l o r o base, che completano 
la l eg i t t imaz ione del gas t ropodo. I due o rgan i filiformi a n t e r i o r i n o n sono tentacoli, 
m a sempl i c i p r o l u n g a m e n t i del le l abb ra . È faci le osservare la testa d i questo anima
le t to , i l quale, essendo assai p i ù coraggioso dei suoi a f f i n i , n o n si r i t i r a ne l nicchio al 
p i ù l ieve conta t to , ma , come dice i l Lacaze-Duthiers , s m i n u z z a g l i ogge t t i m o l l i che gli 
vengono presentat i e abbocca i p i ù d u r i , t r a t t e n e n d o l i con una cer ta f o r z a . Giova notare 
ino l t r e che l ' a l imen taz ione dei v e r m e t i è a f fa t to i g n o t a : secondo o g n i p r o b a b i l i t à sono 
a n i m a l i c a r n i v o r i e f anno preda degl i a l t r i a n i m a l i , che s t r i s c i ano sul f o n d o circo
stante. Si t r o v a n o sempre nel le l o r o v ic inanze n u m e r o s i v e r m i e g r a n c h i o l i n i . 

La testa e i l piede possono essere i n t i e r a m e n t e c o p e r t i da l m a n t e l l o sacciforme. 

Tagl iando i l m a n t e l l o , si vede c o m p a r i r e sul lato s i n i s t ro la b r a n c h i a pe t t in i forme, 
d i la ta ta . L a nostra figura rappresenta l ' a n i m a l e es t ra t to da l n i c c h i o , m a ancora unito 
al la conch ig l i a med ian te i l no to musco lo del la c o l u m e l l a : la p i ù sempl ice osservazione 

ci d i m o s t r a p e r c i ò che i l supposto v e r m e è u n m o l l u s c o per o g n i r i g u a r d o e p i ù pre

cisamente uno c l e n o b r a n c h i a t o . Se poi p a r a g o n i a m o l 'estensione d e l l ' a d d o m e , i n cui 
sono con tenu t i g l i o rgan i sessuali e i l fegato, col la par te c o r r i s p o n d e n t e d i a l t r i gastro
pod i a lunghe spire , v e d i a m o che la d i f fe renza è i n s ign i f i c an t e . 

La s tor ia de l lo s v i l u p p o e del le m e t a m o r f o s i degl i a n i m a l i i n f e r i o r i , d i c u i stiamo 
appun to occupandoc i , ha g ià destato parecchie vo l t e i n no i l ' in teresse , che g l i animal i 

s u p e r i o r i presentano col le svar ia te a b i t u d i n i de l la l o r o v i t a e coi l o r o d i v e r s i i s t in t i . 

Vermeto comune (Vermetus lumbricalis). Poco ingrand. 
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Abbiamo veduto , per esempio, che g l i a n i m a l i s t az iona r i v a n n o t a lo ra sogget t i a 
metamorfos i s t r ao rd ina r i e , nel corso del le q u a l i d i v e n t a n o i r r i c o n o s c i b i l i e r i n n e g a n o 

origine e parentela . Quantunque le specie de l genere Vermetus n o n vadano t an to 

ol tre , si rendono abbastanza in te ressant i pel l o r o processo r i p r o d u t t i v o e pel l o r o s v i 

luppo. Nella l o ro q u a l i t à d i v e r i c t e n o b r a n c h i a t i le specie d i questo genere sono d iv i se 

sessualmente. Siccome i l conta t to i m m e d i a t o de i sessi po t rebbe de r iva re so l tan to d i 

t rat to i n t ra t to dal caso, l ' accoppiamento n o n ha luogo e la fecondazione s i e f fe t tua 
a caso, per mezzo del l 'acqua. Per ve ro d i r e , la paro la caso n o n è pe r f e t t amen te adat ta 

a questo e ad a l t r i esempi c o n s i m i l i . I n ce r t i p e r i o d i d e t e r m i n a t i de l l ' anno , c i o è ne i 
mesi estivi e forse anche du ran t e l ' i n v e r n o , le f e m m i n e sono occupate ne l l ' emiss ione 

delle uova ; dovunque esistono colonie d i v e r m e t i , l 'acqua c i rcostante deve contenere 
m i l i o n i e m i l i o n i d i e l ement i f econdan t i , i q u a l i pene t rano nei t u b i delle f e m m i n e , n o n 
soltanto casualmente, m a con certezza pos i t iva . I gas t ropod i che v i v o n o a l l ' ape r to 

non abbandonano le l o r o uova al le onde, m a le at taccano dappe r tu t t o i n m o d o 
determinato. La f e m m i n a del v e r m e t o ha la scelta f r a i l p r i m o pa r t i t o e que l lo d i 
custodirle presso d i s è , n o n essendole concesso nessun m o v i m e n t o . Si app ig l i a a 

" quest 'ul t imo pa r t i t o . F o r m a una serie d i se rba to i fogg ia t i a guisa d i vesciche e l i fissa 
1 nel l ' interno del n icchio sopra b r e v i p e d u n c o l i ; o g n i serba to io cont iene 1 0 - 3 0 u o v a . 
|:!' 11 p r i m o di questi bozzol i è fissato v i c i n o a l la bocca ; è p i ù grosso degl i a l t r i , p o i c h é 

i l volume d i queste f o r m a z i o n i aumen ta co l lo s v i l u p p o deg l i e m b r i o n i . Sebbene la 
: progressione degli o r g a n i che si s v i l u p p a n o n o n conco rd i pe r fe t t amente colle va r i e 

1 divisioni delle chiocciole , i l piede e i l cosidet to ve lo c o m p a i o n o quasi sempre pei 
p r i m i , col mante l lo ed i l guscio. Ciò si osserva pu re nel genere Vermetus, d i cu i 

* disgraziatamente abb iamo po tu to r a f f i g u r a r e so l tan to u n o stadio p i ù i n o l t r a t o , che 
* presenta i l velo i n pieno s v i l u p p o . I l velo consta d i due l o b i s e m i c i r c o l a r i co l loca t i 
* d'ambo i la t i della bocca, i l cu i m a r g i n e è m u n i t o d i l unghe c ig l i a . Queste sv i l uppano 
I' la loro a t t iv i t à anche n e l l ' i n t e r n o d e l l ' u o v o , dove l 'osservatore m e r a v i g l i a t o vede m u o -
v versi l ' an imale t to , descr ivendo una sp i ra le . I l piede del v e r m e t o uscente d a l l ' u o v o è 
)p sviluppato come si p u ò des idera r lo so l tan to i n u n gas t ropodo . G l i o r g a n i p i ù i m p o r -
e* tant i , che si possono vedere anche n e l l ' e m b r i o n e , sono i t en taco l i , g l i occh i , i l m a n 
ia» tello, l 'esofago, lo s tomaco giacente ne l cen t ro del c o r p o e pos t e r io rmen te i l fegato . 
lei Ma, ol t re al velo , c iò che ci colpisce p i ù d i t u t t o è l 'elegante n i cch io dest rorso, pel 
liti quale i l nostro an ima le t t o acquista i l suo ve ro cara t tere d i gas t ropodo. 
ìli Munito degli o rgan i sudde t t i , i l g iovane v e r m e t o lascia l ' u o v o e i l bozzo lo , e, 
lìts simile a t u t t i i gas t ropodi m a r i n i , s i aggira a n u o t o ne l m a r e , g iovandos i de i l o b i a 
lof velo. Ha già i l muscolo del la c o l u m e l l a ; p u ò r ip iegare i l velo col la mass ima f a c i l i t à 
DÌ. e nascondere nel n icchio le a l t re p a r t i m o l l i . Per ve ro d i r e , la sua m e t a m o r f o s i e Io 
ti! sviluppo u l t e r io re del guscio n o n venne ro osservat i finora d i r e t t a m e n t e ; m a è ch i a ra 
ni la via che deve seguire per acquis tare la sua f o r m a d e f i n i t i v a . N o n è i m p r o b a b i l e che 
irai questi an ima le t t i , i q u a l i , v e d u t i a occhio n u d o , pa iono s e m p l i c i p u n t i n i , possano 

r g ancora strisciare per qualche t e m p o l i b e r a m e n t e per mezzo de l piede, dopo che i l 
pili: velo ha perduto le c ig l i a , si è a t ro f i zza to ed è scomparso e che d u r a n t e questo p e r i o d o 
, ii di l i be r t à la conchig l ia cresca d i a lcune sp i re . A d o g n i m o d o tale s tadio n o n d u r e r à 

j23 a lungo. Anche i l piede si a t ro f izza , m e n t r e la conch ig l i a si fissa al le rocce con u n 

mezzo tu t to ra i g n o t o ; a l l o r a l ' a n i m a l e si s v i l u p p a p iu t to s to nel senso del la lunghezza , 
i jt che non i n quel lo del la larghezza. 

0 Le specie del genere Vermetus ab i t ano i m a r i p iu t tos to ca ld i . Un genere a f f i n e , 
rappresentato nel Medi te r raneo , è la S I L I Q U A R I A (SUiquaria), la cu i conchig l ia con 
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spire i r r e g o l a r i è fessa sul lato destro, cor r i sponden temente ad una fessura del m a n 
te l lo . Questo mol lusco non si attacca ai sassi, ma si fissa nel le spugne e nei po l ip i 
c h i a m a t i sugher i d i m a r e . Spetta al Medi te r raneo la Siliquaria anguina. 

1 s i s temat ic i cos t i tu iscono coi gener i t e s t é m e n z i o n a t i una f a m i g l i a d is t in ta (Ver-
metacea), oppure l i r i un i s cono al le T U R R I T E L L A C E E (Turritellacea), d i cui la f o r m a 
t ip ica ed o r i g i n a r i a è la Turritella. I l n i cch io è t u r r i c o l a t o e consta d i numerose 
spire ( t a lvo l t a p e r f i n o d i 3 0 ) , m u n i t e per lo p i ù d i costole t rasversa l i ; anche l 'opercolo 
corneo, foggia to a sp i ra le , presenta numerose sp i re . La testa de l l ' an ima le si prolunga 
i n u n muso l u n g o , p ia t to e in taccato . L ' o r l o del m a n t e l l o è f r a n g i a t o ; sul la nuca si 
osserva una piega cutanea trasversale , f r ang ia t a . Si conoscono circa 40 specie di 
questo g r u p p o , d i f fuse i n t u t t i i m a r i ; le p i ù numerose e le p i ù grosse spettano alla 
zona calda. Sono m o l l u s c h i c a r n i v o r i , m a l e n t i ed escono d i rado da l l o ro n icchio . 

Per la rassomigl ianza del la conch ig l i a poss iamo col locare a questo pun to i l genere 
Cerithium, r i cch i s s imo d i specie, p i ù numerose ancora nel le epoche pre is tor iche . Una 
d i f fe renza essenziale del n icch io consiste ne l canale breve e t r onco , oppure allungato 
e r i c u r v o al la bocca. Sono m o l l u s c h i e r b i v o r i , che si t r a t t engono a preferenza i n mare, 
m a anche nel le lagune, nel le acque s tagnant i e a l la foce dei fiumi. Var ie differenze 
che si osservano ne l la s t r u t t u r a de l la l i ngua , nel le specie p r o p r i e delle acque sal
mas t re , d i m o s t r a n o che le s ingole f o r m e d i f fe r i scono pure nel m o d o d i v ivere e di 
a l i m e n t a r s i . N o n abb iamo p e r ò nessuna osservazione i n p ropos i to . I l genere Ceri
thium è p ross imo parente del genere Litiopa. Sebbene, come dice i l Troschel , abbia 
pe rdu to la magg io r par te delle sue s i n g o l a r i t à , p o i c h é o r m a i sappiamo che a l t r i gastro
p o d i t endono fili per fissarsi, questo genere è p e r ò sempre carat ter izzato da tale 
spiccata a t t i t u d i n e ; n o n s a r à p e r ò d i soppor tuno r i f e r i r e la descr iz ione d i Johnston, 
r i su l tan te dal le osservazioni d i a l t r i n a t u r a l i s t i : «< È u n p icco l i s s imo gastropodo, che 
nasce e passa la v i t a f r a le alghe. I l piede, s t re t to e co r to , presenta i cara t te r i consueti; 
se l ' an ima le n o n avesse a l t r i mezzi per fissarsi, sarebbe fac i lmen te por ta to v ia . Ma 
la na tu r a p r o v v i d e anche a c i ò . S i m i l e ad u n ragno , i l nos t ro mol lusco emette un filo, 
cos t i tu i to d i una secrezione g lu t inosa p rodo t t a da l piede, che g l i serve per rimanere 
a f fonda to , o per r i t o r n a r e al suo posto consueto, dato che se ne a l l o n t a n i . Ma se i l filo 
è r o t t o , o se, per mancanza d i c ibo , l ' an ima le t t o crede o p p o r t u n o d i m u t a r domici l io 
per cercare p i ù laute mense, i l filo p u ò essere n u o v a m e n t e legato o staccato. I n questo 
caso, v o l o n t a r i a m e n t e o no , una bo l l i c ina d 'a r ia esce dal la c a v i t à b ranch ia le , s'innalza 

a t t raverso l 'acqua, e, s iccome i l mol lusco l 'ha r ives t i t a d i m u c o , si p ro lunga i n un filo, 
i l quale si a l lunga a mi su ra che la b o l l i c i n a sale. Giovandos i d i questa scala, l ' in te
ressante bes t io l ina s ' innalza a sua vo l t a e aspetta che la b o l l i c i n a venga a t rovars i a 
conta t to con qualche alga c i rcostante » . 

Gl i a l t r i gas t ropodi filatori sono u n Cerithium dei t r o p i c i (Cerithium truncatum), 
che v i v e nelle pa lud i ed alle foc i dei fiumi e p u ò at taccarsi , med ian te un filo vischioso, 
ai r a m i ed al le r a d i c i del le p iante . Anche la nos t ra Physa fontinaìis p u ò discendere 
lungo un filo, che dal la superf ic ie de l l ' acqua conduce al f o n d o . « Diverse chiocciole 

t e r ragno le (pe r esempio la Megalomastoma de i boschi d i S t . - V i n c e n t ) , estraggono 
u n filo v isc ido dal la secrezione g o m m o s a del la pelle e se ne g iovano per discendere 

lungo una v i a p i ù breve dag l i a l b e r i e lungo i p e n d ì i su i q u a l i erano sali te » . 
F r a i tenioglossi senza tubo r e s p i r a t o r i o c i t e r emo ancora la p iccola f amig l i a dei 

M A K S E N I I D I (Marseniidae o Lamellaridae), pel s ingolare a d a t t a m e n t o che si osserva 
ne i c o l o r i del genere Lamellaria, d i cu i pa r la i l G i a r d . Questi m o l l u s c h i hanno un 

guscio so t t i le e corneo , nascosto nel m a n t e l l o ; ne l l ' aspet to r i c o r d a n o p e r c i ò i l imacidi 
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e si t r a t t engono a preferenza sugli asc id i i c o m p o s t i , d i cu i t r a t t e r e m o p i ù t a r d i . 

I l Giard r i fer i sce d i aver raccol to v i c i n o a Roscoff parecchie cent inaia d i i n d i v i d u i d i 

L. perspicua e L. tentaculata, i q u a l i ecc i ta rono la sua m e r a v i g l i a per la f a c i l i t à 

con cui adat tavano i l o r o co lo r i al le t i n t e d e l l ' a m b i e n t e c i rcos tante . Quando si c o l l o 
cavano ne l l ' acquar io alcune colonie d i asc id i , l ' i n d o m a n i m a t t i n a era fac i le constatare 

la presenza d i 5 o 6 l ame l l a r i e , s fuggi te p r i m a a l lo sguardo degl i osse rva tor i pe r la 

concordanza dei l o r o c o l o r i con q u e l l i degli a sc id i i . Le l a m e l l a r i e non hanno p e r ò la 
facol tà d i m u t a r e v o l o n t a r i a m e n t e e r a p i d a m e n t e i l o r o c o l o r i , come i ce fa lopodi ; 

per adattarsi a l l ' ambien te debbono d i spo r re d i u n t e m p o abbastanza l u n g o . 

Quando la Lamellaria perspicua s i t r a t t i ene sot to i sassi ch iazza t i come i l g r a 
ni to , presenta una t in ta g r ig i a con macchie b ianche , b r u n e e ner icc ie . A l l o r c h é invece 
si t rova sul l 'ascidio rosso (Leptoclinum fulgidum), ha una t i n t a rossa, u n i f o r m e , per 

cui si stenta a d i s t inguer la d a l l ' a n i m a l e che la ospi ta . I l G i a r d la v ide assumere i 
colori p iù d ive r s i , quando si posava sopra a l t r i a sc id i i . L o stesso si p u ò d i r e del la 
L. tentaculata, quasi i r r i c o n o s c i b i l e sul L. perforatum. 

Paragonando l ' ada t tamento del le t i n t e del le l a m e l l a r i e col m u t a m e n t o d i co lore 
della sepia ved iamo subi to che quest i due f e n o m e n i d i f f e r i s cono i n m o d o essenziale 
l 'uno da l l ' a l t ro , i n ambedue i casi ci si presenta i l cosidet to m i m e t i s m o {mimicry, 
mimetisme); m a la sepia assume u n aspetto d ive r so per ingannare la p reda e n o n 
provvede che secondar iamente a l la p r o p r i a s icurezza. Invece la l a m e l l a r i a si g iova 
del mu tamen to d i colore per d i f ende r s i da i n e m i c i e per renders i m e n o accessibile a l le 
loro aggressioni . I n f a t t i g l i asc idi i c o m p o s t i , sui q u a l i si t ra t t i ene v o l o n t i e r i , se rvono 
soltanto d i cibo a pochi gas t ropodi p r e d a t o r i e i l n u m e r o dei l o r o n e m i c i d i r e t t i n o n 
è pe r c iò cons iderevo le ; m e n t r e invece la carne del le l a m e l l a r i e ha senza d u b b i o u n a 
forte a t t ra t t iva per m o l t i a l t r i a n i m a l i . P e r c i ò si spiega c h e l e l ame l l a r i e si t r a t t engano 
spesso sulle piante e sul le rocce, al le qua l i ada t tano i l o r o c o l o r i . L a spiegazione d i 
tu t t i quest i f e n o m e n i è d i f f i c i l i s s i m a , t an to p i ù q u a n d o si t r a t t a degl i a d a t t a m e n t i 
graduat i , p i ù o meno v o l o n t a r i , a cu i sono p e r v e n u t i col t e m p o ce r t i a n i m a l i . Giova 

r icorrere ad ogn i m o d o quasi sempre al p r i n c i p i o del la scelta na tu ra le d i D a r w i n . 

Tralasciamo di parlare di un'intiera serie di gruppi, sul cui modo di vivere non 
abbiamo ragguagl i degni d i nota e la cu i sempl ice enumeraz ione n o n avrebbe nes
suna u t i l i t à e c h i u d i a m o la d iv i s ione de i c t enob ranch i a t i senza s i fone r e s p i r a t o r i o , 
che per la f o r m a del la l ingua presero i l n o m e d i t en iog loss i . A quest i c t e n o b r a n c h i a t i 
senza tubo r e sp i r a to r io e senza in t acca tu ra appa r t engono ancora due f a m i g l i e poco 
considerevol i , d i cui la p i ù interessante è que l la del le J A N T I N I D E . La specie p i ù c o n o 
sciuta è la J A N T I N A A Z Z U R R A (Janthina), dal n i cch io sot t i le e a r r o t o n d a t o , d i co lo r 
azzurrognolo ( c ) , s im i l e nel la f o r m a a que l lo del le e l i c ide . Le j a n t i n e , m o l l u s c h i car 
n ivor i per eccellenza, v i v o n o i n a l to m a r e ; quando sono d i s t u r b a t i e forse anche 

quando hanno in tenz ione ! d i sconcer tare la p reda , eme t tono u n u m o r e p o r p o r i n o , 
che i n t o r b i d a l 'acqua c i rcos tan te ; i l l o r o carat tere p r i nc ipa l e consiste p e r ò ne l la cos i -
detta « zat tera » (l), g r u p p o d i vescicole attaccate al piede, d i cu i si g iovano per 
tenersi a gal la . 

P r i m a di r i f e r i r e le be l l i ss ime osservazioni fa t te dal Lacaze-Duth ie rs i n t o r n o a l la 

j an t ina del Medi te r raneo , espor remo tes tua lmente , colle parole d i Johns ton , i l concet to 
che i na tu ra l i s t i suoi con t emporane i avevano d i questo a n i m a l e . « F r a t u t t i i gas t ro 

podi i l g r u p p o delle j a n t i n e possiede senza a lcun d u b b i o l ' appa ra to l o c o m o t o r e p i ù 
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s t rano e cara t te r i s t ico . Le j a n t i n e erano considerate i n passato come esclusivamente 
p r o p r i e dei m a r i t r o p i c a l i ; p i ù t a r d i p e r ò vennero scoperte alcune specie d i questo 
g r u p p o nel Medi te r raneo e nel m a r e de l la B r i t a n n i a . V i v o n o i n a l to m a r e , dove nuo
tano len tamente . Sul la par te pos ter iore del piede si osserva una grossa appendice 
vescicolare , ch iamata m o l t o g ius tamente da Fab io Colonna spuma cartilaginea, 
p o i c h é consta d i vescichette t r a spa ren t i come s p u m a , avvol te i n u n invo luc ro 
m e m b r a n o s o o ca r t i l ag ineo . Appesa a queste b o l l i c i n e d ' a r i a , la Janthina ga l 

leggia f ac i lmen te su l l ' acqua , senza p e r ò 
l- ? t r o v a r s i i n ba l ia delle co r r en t i o delle 

brezze, p e r c h è p u ò d i r ige r s i benissimo 
median te una piccola zat tera, legger
mente a r t i co la ta sul m a r g i n e , d i cui è 
m u n i t a d ' a m b o i l a t i del piede. Soltanto 
quando i n f u r i a la tempesta i l nostro 
mol lusco è cos t re t to a soppor ta rne g l i 
e f fe t t i e t a lvo l t a va i n secco sopra 
qualche l ido inosp i ta le » . Si credeva che 
senza l ' a p p a r a t o vescicolare l ' an imale 
n o n potesse gal leggiare , che questo ap
para to fosse fissato meccanicamente al 
piede e n o n potesse t r o v a r posto nella 
conch ig l i a che i n una par te m i n i m a ; un 
na tu ra l i s t a inglese, i l Coates, aveva per
f i n o descr i t to con suff ic iente esattezza la 
f o r m a z i o n e ed i l pe r f ez ionamen to della 
za t t e r a ; ma i l Lacaze-Duth ie r s , durante 
u n sogg iorno sul la spiaggia a f r i cana , v i 
c ino a Laca l l e , ebbe o p p o r t u n i t à d i fare 
le p i ù accurate r i ce rche i n proposi to . 
Ced iamogl i la pa ro l a . 

« U n f o r t i s s i m o ven to d i nord-ovest 
aveva get tato sul l i d o arenoso della baia 

d i B o u l i f f presso Lacal le una grande q u a n t i t à d i j a n t i n e , f r a le q u a l i raccols i u n buon 
n u m e r o d i i n d i v i d u i v i v i . Avendo in tenz ione d i s tud ia r l e , deposi le m i e j an t i ne i n un 
acquar io pieno d 'acqua p u r a e fresca e sub i to v i d i che si accingevano a racconciare 
le zat tere danneggiate da l la bur rasca e da l n a u f r a g i o . Da p r i n c i p i o f u i merav ig l ia to 
nel l 'osservare che tu t te le j a n t i n e o r m a i p r i v e del le vescicole aeree r i m a n e v a n o sul 

f o n d o de l l ' acqua , sebbene avessero conservato t u t t a la l o r o v i v a c i t à ; a l c u n i i n d i v i d u i , 
p i ù v i v a c i degl i a l t r i , g iovandos i del piede, si a r r a m p i c a v a n o sul le pa re t i de l l ' acquar io ; 

g i u n t i a l la super f ic ie de l l ' acqua , si r i p i e g a v a n o a l l ' i n d i e t r o , senza p e r ò r iuscire a 

r i f o r m a r e la lo ro zat tera e finalmente r i cadevano su l f o n d o d e l l ' a c q u a r i o . N o n le v id i 
m a i nuo ta re med ian te la d i l a taz ione e la con t raz ione del piede, come f anno per lo 

p i ù g l i a l t r i ga s t ropod i . P u ò da r s i che i n a l to m a r e p rocedano d ive r samen te , m a tu l to 

c i au tor izza a suppor re che l ' a n i m a l e e i l suo n icch io pesino t r o p p o p e r c h è i l m o l 
lusco possa nuo ta re senza la za t te ra . Giova no ta re i n o l t r e che i n f o n d o al l 'acqua le 
j a n t i n e soccombono i n b reve . 

« Gl i s f o r z i i n f r u t t u o s i f a t t i da l le m i e p r i g i o n i e r e per r i s a l i r e a ga l l a , o per r i co -

s t r u r r e la l o r o zat tera ( c ingo lo n a t a t o r i o ) , m ' i n d u s s e r o ad a iu t a r l e a p rendere quella 

f Janthina fragilis colla /.attera, natante colla faccia 
inferiore rivolta all'insti; veduta di profilo e 
dall'alto. Grandezza naturale. 
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posizione che parevano des iderare . Come i m i e i predecessor i , r i c o n o b b i che n o n esiste 

f r a la zat tera e i l corpo nessuna re laz ione o rgan ica , che la za t te ra è s empl i cemen te 

attaccata al piede e che p e r c i ò l ' a r i a i v i r i n c h i u s a n o n p u ò p r o v e n i r e da l co rpo , m a 
dev'essere i n t rodo t t a meccan icamente nel le b o l l i c i n e . Dovevo cercare p e r c i ò i l mezzo 

o i l meccanismo che serve a l l ' a n i m a l e per r i e m p i r e d ' a r i a le vescichet te . Osservando 

con at tenzione l ' e s t r e m i t à an t e r io re de l la za t te ra , v i c i n o al la testa, si possono contare 
fac i lmente le vescichette e r iconoscerne i l v o l u m e , la f o r m a e la pos iz ione . Men t r e 

l 'animale l avora al la cos t ruz ione o a l l ' i n g r a n d i m e n t o del la za t tera , n o n è d i f f i c i l e 
scoprire i l p roced imen to del suo opera to . 

« I l piede è d iv i so i n due p a r t i d iverse . La par te pos te r io re , p i ù grande , a l l a qua le 
si attacca la zat tera , è p i a n a ; la par te an t e r io re ( p ) è a r r o t o n d a t a a n t e r i o r m e n t e ; i 

suoi m a r g i n i , a r rovesc iandos i i n basso, f o r m a n o u n canale, che m u t a ad o g n i i s tante 
d i f o r m a . Questa par te an te r io re , m o b i l e , p repa ra la zat tera nel seguente m o d o : A n z i 
tut to si p ro lunga al lo i n n a n z i , s ' i ncu rva a l l ' i n s ù , p iegando a destra o a s in i s t r a , e 
abbraccia nel la sua c a v i t à la par te an t e r io r e della za t tera , al la quale si unisce s t r e t 
tamente ». Si r i conobbe che i l piede, m e n t r e si a l lunga su l l ' acqua e si cont rae , c o n 
tiene una bo l l i c ina d ' a r i a ( è ) , i n t o r n o a cu i secerne u n i n v o l u c r o viscoso e che appl ica 
a l l ' e s t r e m i t à an te r io re , quando si abbassa sul la za t tera . I m o v i m e n t i del piede c o n t i 
nuano nel medes imo senso ed una b o l l i c i n a si aggiunge a l l ' a l t r a . L a m u c o s i t à , m o l l e 
da p r inc ip io , acquista i n breve ne l l ' acqua una magg io r consistenza e venne p e r c i ò 
considerata i n passato come una sostanza car t i lag inea . Per seguire i l processo d i f o r 
mazione della zat tera , i l Lacaze-Duth ie r s p o s ò le j a n t i n e sopra u n u n c i n o d i f i l o d i 
ferro , t raspor tandole a l la s u p e r f ì c i e de l l ' acqua , a p p u n t o come si t r o v a n o quando g a l 
leggiano l ibe ramen te co l la l o r o zat tera . I m o l l u s c h i i n c o m i n c i a r o n o subi to a f a r capo
lino da i lo ro n i c c h i , ad a l la rgare i l piede ed a l avo ra re ne l m o d o descr i t to p i ù sopra . 
Col m o l t i p l i c a r s i delle b o l l i c i n e , g l i a n i m a l e t t i si facevano sempre p i ù legger i e a f f o n 
davano meno rap idamente , m a non erano i n grado d i tenersi a gal la , o d i g i u n g e r v i 
p r ima che le l o ro zattere avessero acquistato una d imens ione suf f ic ien te . La secrezione 
viscosa della Janthina va soggetta a l la stessa legge che regola la p roduz ione del la 
sostanza f i l a ta dai r a g n i : i l piede n o n la secerne senza i n t e r r u z i o n e , m a so l tan to a 
seconda del b isogno. Del resto la za t te ra è cos ì f r ag i l e ed esposta a t a n t i p e r i c o l i che 
le j an t ine sono quasi sempre occupate a r i a c c o m o d a r l a . 

Un 'a l t r a p a r t i c o l a r i t à del le j a n t i n e consiste ne l l ' app icc icare le uova i n piccole 
capsule alla faccia i n f e r i o r e del la z a t t e r a ; m a n o n sapp iamo finora i n qua l m o d o . 
Soltanto i l caso p o t r à dare i n p r o p o s i t o una so luz ione soddisfacente , p o i c h é , m a l g r a d o 
le più accurate p recauz ion i , i l Lacaze-Duth ie r s n o n r i u s c ì a tener v i v i ques t i a n i m a 

let t i p iù d i qualche g i o r n o . T u t t i i g r a c i l i a b i t a t o r i de l l ' a l t o m a r e soccombono i n b reve 
negli acquar i , forse p e r c h è mancano d i u n ' a l i m e n t a z i o n e adat ta ai l o r o b i s o g n i , 
astrazione fa t ta da l la purezza r i ch ies ta da l l ' e l emen to i n cui v i v o n o . 

Le nostre figure, estratte dal le p u b b l i c a z i o n i del Lacaze-Duthiers , n o n r i c h i e d o n o 
alcuna spiegazione dopo i r agguag l i t e s t é r i f e r i t i . Le i n d i c a z i o n i sono: t testa, c n i cch io , 

l zattera, p piede, b vescichetta u n po ' i n g r a n d i t a , che dev'essere col locata sul m a r g i n e 
anter iore del la zat tera. L a figura super io re rappresenta la Janthina natante veduta 
d i fianco, la figura i n f e r i o r e lo stesso a n i m a l e vedu to d i sopra . 

Al le j a n t i n e si col legano le S C A L A R I E pe r la s t r u t t u r a c o n s i m i l e de l la l i n g u a . L a 

testa de l l ' an ima le si p ro lunga i n u n m u s o e g l i occhi g iac iono al la base dei due t e n 
tacoli l u n g h i e s o t t i l i . I l piede è p icco lo . L a conch ig l i a b ianca , s i m i l e a porce l l ana , è 

t u r r i f o r m e ; i co l lez ion is t i acquis tavano a caro prezzo i n i cch i del le specie d i cu i g l i 
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a n f r a t t i , m u n i t i d i costole t rasversa l i , n o n si toccano; p iù pregia ta delle a l t re era la 
Scalarla pretiosa, che ce r t i a m a t o r i olandesi pagarono parecchie cent ina ia d i fiorini. 

Anche le scalarie sono c a r n i v o r e e secernono u n u m o r e p o r p o r i n o . 

Fila di denti del Tritonium un-
datum (a), (b) del Murex erina-
ceus. Tutte le figure sono ingrand. 

I poch i gas t ropodi c a r n i v o r i d i cu i a b b i a m o par la to finora si avv ic inano agl i e r b i 
v o r i ne l la s t r u t t u r a del la l i ngua e concordano i n o l t r e con essi nel la mancanza del 
canale o in tacca tura del la bocca del la conchig l ia . Sol tanto le cerizie r endono p i ù d i f 

fìcile la classif icazione sis tematica per l 'aspetto della 
bocca del la conch ig l i a . Ma le cosidette eccezioni sono 
i l p a t r i m o n i o della s is temat ica . Le f a mi g l i e seguenti 
si r i conoscono anche ad u n esame esterno pel sifone 
r e s p i r a t o r i o , al quale , come g i à abb iamo detto, è un i to 
u n canale an te r io re o un ' in tacca tu ra del la bocca della 
conch ig l i a . Questa, sempre a t to rc ig l i a ta a spirale, 
sovente p u ò essere chiusa da u n opercolo corneo. 
Questi m o l l u s c h i sono t u t t i m a r i n i e per la maggior 

parte c a r n i v o r i . 
Le p r i m e f a m i g l i e che c i si presentano, compresi 

i M u r i c i d i , p r endono i l n o m e d i A N G U S T I L I N G U I , p e r c h è 
la l o r o l i ngua , s t re t ta e lunga , ha so l tanto t r e file d i pias t re . Ord ina r i amen te alla 
p ias t ra mediana , i l cu i m a r g i n e an te r io re non è r imbocca to , è fissato i l margine 
pos ter iore con den t i acu t i e sporgen t i . 

Le V O L U T A C E E (Volutacea) devono i l l o r o n o m e al le p r o f o n d e pieghe obl ique, 
che scor rono sulla co lumel l a e f o r n i r o n o u n o t t i m o pun to d 'appoggio ai conchig l io logi 
a n t i c h i , sebbene i s i ngo l i i n d i v i d u i non presen t ino sempre ne i l o r o ca ra t t e r i una per
fe t ta concordanza. I gener i Marginella, Voluta, Cymbium e Mitra, s i d i s t inguono 
pel piede p iccolo e largo dal le volutacee p r o p r i a m e n t e dette, nelle q u a l i i l piede è 
grande . La lo ro v i t a è t u t t o r a p r e s s o c h é i g n o t a ; a b b i a m o so l tan to a lcune nozioni 
i n t o r n o a l l 'uso d i certe specie e a l va lo re de i n icch i pei co l l ez ion i s t i a n t i c h i . Così per 
esempio i l R u m p h descrive nel seguente m o d o i l g rande C Y M B I U M A E T H I O P I C U M , O 

C H I O C C I O L A C O R O N A T A : « Tenendolo sol levato , questo gas t ropodo c i l i n d r i c o pare una 
corazza od u n ab i to i m p e r i a l e . Sopra u n la to del la conch ig l i a le spi re occupano appena 
la m e t à de l la sua larghezza. Nel n i cch io giace u n grosso an ima le , che ha una carne 
g r ig i a e d u r a ed è sp rovvedu to d i operco lo . G l i i n d i v i d u i p i ù gross i g iungono alla 
lunghezza d i 3 8 - 4 0 c m . ed a l l a larghezza d i 2 0 c m . Gl i i n d i g e n i m e t t o n o la conchigl ia 
su i c a r b o n i accesi, f anno a r ro s t i r e la carne e la m a n g i a n o ; a l le conchig l ie p iù grosse 

r o m p o n o le spire i n t e rne , per cui la super f ic ie esterna acquista l 'aspetto d i una ciotola. 
Questa è una s tov ig l i a u t i l i s s i m a , p e r c h è n o n si r o m p e f a c i l m e n t e ; q u a n d o g l i Ind ian i 
hanno mang ia to , se ne se rvono a guisa d i secchie per es t rar re l 'acqua dal le loro 
barche. 1 Cinesi ch i amano questo mol lusco Corno d i re e sanno fa re del le spire interne 
eleganti cucchia i , i q u a l i p e r ò convengono sop ra t t u t t o alle persone manc ine , che 
m a n g i a n o col la mano s in i s t ra » . 

Sebbene quest i ed a l t r i r agguag l i c o n s i m i l i n o n abb iano i m p o r t a n z a per la storia 

na tu ra le , m e r i t a n o d i essere r i f e r i t i q u a n d o l i t r o v i a m o i n g r a n copia presso g l i scr i t 

t o r i a n t i c h i , p e r c h è ci d à n n o un ' i dea d e l l ' i n d u s t r i a a r t i s t i ca d i que l le p o p o l a z i o n i p r i 
m i t i v e . È sorprendente i l vedere fino a qua l pun to la q u a n t i t à de i grossi mo l lusch i 
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c o m m e s t i b i l i ha f ac i l i t a to ed abbe l l i to l 'esistenza del le popo laz ion i s tab i l i t e nel le isole 

e sulle coste del le zone calde. 
La conch ig l i a del le specie del genere Mitra è quasi f u s i f o r m e ed ha una l unga 

spira aguzza. L ' a n i m a l e ha una proboscide e n o r m e m e n t e lunga , la qua le , secondo i l 

R u m p h , po t rebbe assestare dolorose fe r i t e c o l l ' a r m a in te rna del la sua bocca. Si dice 
per f ino che t a l i p u n t u r e abbiano ucciso d iverse persone. È i n o l t r e fac i le r i m a n e r e 

soffocati mang iando la Mitra papalis o la Mitra episcopalis. 

I l g r u p p o delle O L I V E (Oliva) f o r m a i l t i po d i una del le f a m i g l i e seguent i . La 
conchiglia rassomig l ia m o l t o a que l la del la c i p r e a ; i n f a t t i è a t t o r c i g l i a t a , coi g i r i de l la 
breve spi ra v i s i b i l i e con su ture sempre p ro fonde e foggiate a guisa d i cana le t t i . La 

s u p e r f ì c i e è liscia e l u 
cida. L ' a n i m a l e ha u n 
piede mol to la rgo , ova le 
che viene ar rovesc ia to 
la teralmente sul la c o n 
chiglia e la leviga . La 
parte an te r iore si p r o 
tende m o l t o o l t r e la 
testa; una p r o f o n d a i n 
cisione la d i v i d e d ' a m b o 
i lati dal r i m a n e n t e del 
piede. La testa è p i c 

cola; i t en tacol i f o r 

mano un angolo p iu t tos to acuto ; g l i occhi v i sono co l loca t i es ternamente , a no tevole 
distanza dal la sp i ra . La l o r o pun ta t e r m i n a i n un f d o so t t i l e . I l m a n t e l l o si p r o l u n g a 
nella parte an te r io re , n o n so l tan to i n u n lungo canale r e s p i r a t o r i o r i s v o l t a t o , m a 
anche in un 'appendice f d i f o r m e , che c i r conda la base de l t ubo r e s p i r a t o r i o ; p o s t e r i o r 
mente f o r m a u n f i l a m e n t o , che giace nel canale del la su tura de l la conch ig l i a . Questi 

gastropodi amano i l f o n d o sabbioso e l 'acqua l i m p i d a ; s t r i sc iano con grande v e l o c i t à 
e si n u t r o n o d i carne, che p e r ò succhiano, essendo m u n i t i d i u n esofago s t r e t t i s 
simo e d i una l ingua poco a r m a t a . Conosciamo p i ù d i 1 0 0 specie d i f fuse ne i m a r i 
mer id iona l i . 

Le A N C I L L E (Ancilla) hanno i l piede ugua lmen te c o n f o r m a t o e i l n i c c h i o c o n s i 
mile , ma p r i v o del la su tu ra scanalata. Sono a n i m a l i v i v a c i s s i m i , a m a n t i dei f o n d i 
me lmos i . La disposiz ione dei vasi a cqu i f e r i c o n t e n u t i ne l piede ci spiega p e r c h è essi 
possano r i t i r a r e nella conch ig l i a i l l o ro e n o r m e piede. 

Anche le specie del genere H A R P A hanno u n piede e n o r m e , assai p i ù l a rgo del la 
conchigl ia , che p u ò acquistare una lunghezza dopp ia d i que l la del guscio . Le bel le 
conchiglie o v a l i , p i ù o m e n o r i g o n f i e , si r i conoscono f a c i l m e n t e da l le costole l o n g i t u 
d ina l i , paral le le , con sp igo l i acu t i . I l R u m p h aveva g i à osservato che ques t i a n i m a l i , 

d i f fus i nel l 'Oceano I n d i a n o e ne l Pac i f ico , possono con v io l en t e c o n t r a z i o n i staccare 
la parte pos ter iore del l o r o piede. Fondandos i sul le osservazioni d i Quoi e d i G a y m a r d , 
Oken r i fe r i sce m a g g i o r i s c h i a r i m e n t i sopra questa m u t i l a z i o n e v o l o n t a r i a . « I l ca ra t 

tere p i ù s t rano , anz i , merav ig l io so d i questo a n i m a l e è la separazione del la pa r t e 
posteriore del piede. Si m u o v e m o l t o l en t amen te , esce dal la conch ig l i a anche neg l i 

acquar i i e i n t o r b i d a l 'acqua col la sua m u c o s i t à . Toccato , si cont rae e depone la par te 
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pos te r iore , c i rca i l qua r to del piede, che seguita a m u o v e r s i ancora pe r qualche istante. 
Dopo c iò mos t r a d i n o n sen t i r s i pe r fe t t amente bene ; per lo meno r i m a n e a lungo r i t i 
r a to . Questa d iv i s ione , che si c o m p i e senza i l m i n i m o sforzo, non è una lacerazione, 
m a u n o s t rappo ( 1 ) ; eppure n o n si osserva i n nessun pun to una l inea d iv i so r i a . F i n a l 
men te ne a b b i a m o scoperta la causa. U n grosso condot to d 'acqua scorre nel piede in 
senso t rasversa le ; p e r c i ò t u t t o i l percorso del canale è p i ù debole e si stacca con una 
f o r t e con t raz ione . Sopra 5 0 i n d i v i d u i ne t r o v a m m o 4 0 m u t i l a t i » . Sebbene t a l i d i v i 
s i o n i o laceraz ioni siano spontanee, deve p e r ò avven i re i n quest i m o l l u s c h i , come 
nelle Olo tu r i e , ce lebr i per le l o r o v o l o n t a r i e m u t i l a z i o n i , una convuls ione prodot ta 
da l s is tema nervoso. Malgrado la sua mo le , la par te staccata viene sos t i tu i ta i n breve. 

I l B U C C I N O O N D A T O (Buccinum undatum), mo l lusco comune ne l Mare del Nord , 
è considerato genera lmente come t i po della f a m i g l i a dei B U C C I N I D I ! A b b i a m o presen
tato p i ù sopra al le t tore la sezione del la conch ig l i a d i questo an ima le m a r i n o . Nei 
b u c c i n i d i la sp i ra del la conchig l ia è conica e p iccola r i spe t to a l l ' u l t i m o an f r a t t o . La 

bocca t e r m i n a i n u n breve canale, i n c u r v a t o verso l ' a l t o . La conch ig l i a , d i cu i l'altezza 
p u ò g iungere fino a 8 c m . , è d i f o r m a conico-ova le , r i g o n f i a e m u n i t a sugl i anf ra t t i 
convessi d i sporgenze t rasversa l i e d i l inee l o n g i t u d i n a l i s o t t i l i . La testa è p i a t t a ; t r o n 
cata a n t e r i o r m e n t e ; presenta sui due ango l i i ten tacol i p iu t tos to l u n g h i . G l i occhi sono 
co l loca t i es ternamente , al la base dei t en taco l i . I l piede, grande, è a r r o t o n d a t o nella 
par te pos ter iore e sugl i ango l i a n t e r i o r i . Passando qualche g i o r n o sul la spiaggia dei 
m a r i s e t t en t r iona l i della Ge rman ia , s ' i ncon t rano senza d u b b i o , f r a g l i a l t r i r i f i u t i del
l 'acqua, i g r a p p o l i g i a l l o g n o l i f o r m a t i da l le uova d i ques t i a n i m a l i . I sacchi coriacei 
i n cu i sono r inch iuse le uova hanno la mo le d i u n p ise l lo e la f o r m a d i una piccola 
sfera app ia t t i t a . Una sor ta d i nas t ro l i r iun isce i n g r u p p i a r r o t o n d a t i , a cui El l is diede 
i l nome d i « Pa l lo t to le d i sapone m a r i n o » , p e r c h è i m a r i n a i se ne servono per lavarsi 
le m a n i . Questi sacchetti d i uova vengono at taccat i da i nos t r i gas t ropodi ai corpi 

s o t t o m a r i n i p i ù d ive r s i (sassi, f r a m m e n t i d i legno, os t r iche , ecc.) e da p r inc ip io le 
pa re t i delle capsule sono cos ì s o t t i l i e t r a spa ren t i , che si possono vedere facilmente 
le uova i v i contenute . Ogn i capsula ne cont iene da 600 a 8 0 0 ; m a da questo enorme 
n u m e r o d i uova n o n r i s u l t a n o p i ù d i 4 - 1 2 a n i m a l e t t i per capsula. K o r e n e Danielssen, 
ce lebr i na tu ra l i s t i norvegesi , avendo osservato lo s v i l u p p o degl i e m b r i o n i , asserirono 
che da ogn i u o v o n o n esce u n i n d i v i d u o , come accade negl i a l t r i a n i m a l i , m a che da 
4 0 a 150 uova si r i un i scono ins i eme per f o r m a r e u n solo e m b r i o n e . Tale asserto non 
è esatto, m a i l processo de l lo s v i l u p p o , q u a n t u n q u e d ive r so , non è m e n o s t raordinar io . 
L ' e m b r i o n e nasce da u n uovo so lo ; m a , appena i p r i m i o r g a n i si sv i luppano , e fra 

ques t i i l velo che a b b i a m o g i à osservato nei v e r m e t i , i l f u t u r o a n i m a l e t t o acquista la 
bocca e l ' i n t e s t i no e i ngh io t t e con a v i d i t à le uova c i r cos t an t i non ancora sviluppate. 

La sua c a v i t à a d d o m i n a l e è a l lo ra cos ì piena e d i l a t a t a , che l ' i n v o l u c r o ne diventa 
t rasparente e p u ò ra s somig l i a re ad una agg lomeraz ione d i uova , come credettero 

i n f a t t i i due na tu r a l i s t i p r ede t t i . L e uova ingo ia te da l p iccolo m o l l u s c o non rappre

sentano che s e m p l i c i a l i m e n t i e sos t i tu iscono la par te del t u o r l o dest inata a nutr i re 

l ' e m b r i o n e , la quale , ne l corso de l lo s v i l u p p o , n o n si t r a s f o r m a d i r e t t a m e n t e nei tes

su t i e nel la sostanza del co rpo d e l l ' e m b r i o n e e v iene d ige r i t a come c ibo nel l ' in tes t ino 

(1) Per vero dire, non dovrebbe esistere una differenza essenziale fra questi due modi di mutilazione. 
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de l l ' an ima le t t o . Tu t t e le uova contenute nel le capsule da p r i n c i p i o sono asso lu tamente 

di uguale na tu r a e i g n o r i a m o af fa t to le cause che ne d e l i m i t a n o lo s v i l u p p o . 
Lo sv i l uppo del le a l t re specie d i Buccinum p r o p r i e dei m a r i p i ù ca ld i è t u t t o r a 

igno to ; si a m m e t t e t u t t a v i a che segua i l medes imo corso. 
Il bucc ino onda to si t r a t t i ene i n p r o s s i m i t à del le coste sabbiose, i n cu i spesso si 

affonda co l l ' a iu to del piede, onde in s id i a r e le conch ig l i e che v i si t r o v a n o (Pecten 
opercalaris, va r i e specie d i Mactra, Tellina, Venus ed a l t r e ) . S ' impadron i sce de i 
pet t in i i n s inuando i l piede nel la conch ig l i a socchiusa, con grave r i s ch io d i essere 
for temente p izz ica to . A d o g n i m o d o n o n aggredisce la p reda p e r f o r a n d o n e i l n i c c h i o , 

come fanno sovente g l i a l t r i ga s t ropod i c a r n i v o r i . 11 bucc ino onda to è persegui ta to 

accanitamente da i pesca tor i , i q u a l i lo adoperano come esca e lo d i s t ruggono p e r c h è 
è un t e r r i b i l e nemico de i m o l l u s c h i c o m m e s t i b i l i . Johns ton r i f e r i sce i n p ropos i to 
quanto segue: « A P o r t - P a t r i c k , dove i l bucc ino onda to p rende i l n o m e d i « Ga l l i na 
di Buckie » , è preso in canes t r i , ne i q u a l i si d i spongono f r a m m e n t i d i pesci e che 

vengono calat i ad un qua r to d i m i g l i o da l p o r t o , o da l vecchio castel lo, ad una p r o 
fond i t à d i c i rca 10 tese; t u t t i i g i o r n i si r i t i r a n o po i i canes t r i per es t ra rne i b u c c i n i , 
che v i sono pene t ra t i a l lo scopo d i d i v o r a r e i pezzi d i pesci . Ogni bucc ino p rovvede 

l'esca per due lenze; supponendo che i l n u m e r o del le lenze gettate compless ivamente 
dalle barche a m m o n t i a 4 5 0 0 , si r i c h i e d o n o pei b i sogn i q u o t i d i a n i de i pescator i 
2J250 bucc in i , vale a d i re n o n meno d i 7 0 0 . 0 0 0 a l l ' anno . Sebbene questa e n o r m e 
q u a n t i t à d i bucc in i sia r i cava ta da u n t r a t t o d i m a r e assai r i s t r e t t o , pare che i l r i l e v a n t e 

consumo g io rna l i e ro n o n ne d i m i n u i s c a per n u l l a i l n u m e r o ». 

Ai buccinidi segue il genere NASSA caratterizzato da una profonda intaccatura nel 
canale ed una sp i ra solcata. Per n o i la specie p iù i m p o r t a n t e è la N A S S A R E T I C O L A T A 

(Nassa reticulata), cos ì d e n o m i n a t a pel n i cch io percorso da una rete d i p r o f o n d i 
solchi l ong i tud ina l i e t r a sve r sa l i . Meyer e M ò b i u s descr ivono con m o l t a esattezza i l 
modo d i v ive re d i quest i m o l l u s c h i : « Le nasse sono c a r n i v o r e . Le o s s e r v a m m o 
mentre aggredivano le stelle d i m a r e v ive , senza spaventars i dei l o r o c o n t o r c i m e n t i . 
Fiutano subi to la carne i n t r o d o t t a ne l l o r o acquar io e si m e t t o n o tosto i n m o t o per 
cercarla, da v i c i n o e da lon tano . G l i i n d i v i d u i che si t r o v a n o al la super f ic ie de l l ' acqua 
si af fondano a l l ' i s t an te ; a l t r i , i n t e n t i a sa l i re a ga l la , r i d i s cendono i n basso. A l c u n i 

staccano i l piede da l la parete d i ve t ro e si lasciano calare a l f o n d o . Quando r iescono 
a ghe rmi re un pezzo d i carne, se ne vanno e proseguono s t r i sc iando la l o r o s t rada . 
Gli i n d i v i d u i nascosti ne l la m e l m a ne sbucano f u o r i e si p rec ip i t ano su l la carne. 

« Pare che l 'o rgano d i cui le nasse si g iovano per fiutare la carne sia i l t u b o r e s p i 

ra tor io , che p ro t endono e v o l g o n o da tu t te le p a r t i . N o n si d i r i g o n o d i r e t t a m e n t e 
sulla carne, m a piegano a s in i s t ra e a destra, t o r n a n o i n d i e t r o , m a p o i si r avvedono e 
r ip rendono la buona v i a . T u t t i i l o r o m o v i m e n t i c i au to r i zzano a suppor r e che n o n 

siano gu ida t i da l l ' ecc i t amento de l la luce, m a da u n a l t r o ecc i t amento , che si d i f f o n d e 
come le sostanze odorose ed esercita un effet to speciale sopra u n o rgano d i senso. 
Nell ' is tante i n cui i l mol lusco s f iora la carne per la p r i m a v o l t a , avv iene una c o n t r a 

zione nei t en taco l i e nel tubo r e s p i r a t o r i o . La probosc ide , u n t u b o d i co lo r r o s s o - v i v o , 
spunta dalla bocca e penetra nel la carne . I n breve tu t t e le nasse de l l ' a cqua r io si a f f o l 

lano i n t o r n o al la carne. Ognuna v u o l o t tenere u n p o s t o ; so l tan to le p r o b o s c i d i r e s p i 
ra tor ie , sol levate, osc i l lano a destra e a s i n i s t r a . 

« La nassa adopera t a l v o l t a i l piede per a f f e r r a r e e t r a t t ene re i l c ibo . Una Nassa 
aveva a f f e r r a to appun to u n pezzo d i carne, a l l o r c h é u n Palaemon squilla c e r c ò d i 
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tog l ie r le la preda col le p inze . La nassa p e r ò n o n si diede per v i n t a e c o n t i n u ò a t r a t 
tenere la carne col piede, sebbene i l Palaemon continuasse a d i v o r a r l a » . 

Dicemmo più sopra che probabilmente anche nelle altre specie di Buccinum lo 
s v i l u p p o de i pochi g i o v a n i avviene a spese del m a g g i o r n u m e r o delle u o v a ; lo stesso 
accade anche i n a l t r i gas t ropod i , come per esempio nel la Purpura lapillus, af f ine al 
Buccinum. Le capsule del le uova d i questo gas t ropodo si t r o v a n o pure appiccicate 
ai sassi e ad a l t r i ogge t t i . Pa iono fiaschetti a t taccat i pel co l lo so t t i le . Ogni capsula è 
chiusa e rme t i camen te e piena d i u n l i q u i d o v i sc ido , m a t rasparente come l 'acqua, i n 
cui si t r ovano da 5 0 0 a 6 0 0 uova , dest inate pe r la m a g g i o r par te a n u t r i r e i poch i elet t i . 

Tu t t e le specie appa r t enen t i a questo g r u p p o si d i s t inguono per l ' indolenza e la 
lentezza dei m o v i m e n t i ; la nos t ra Purpura lapillus spetta al le specie che r imangono 
g i o r n i e se t t imane i m m o b i l i ne l la stazione prescelta. Dal le osservazioni d i Steenstrup 

r i su l t a che tale indo lenza si estende pure ad alcune piccole forme, 
g iacent i su i t r o n c h i o sui r a m i del la Gorgonia flabellum e d i altre 
gorgonie p r o p r i e delle Ind ie Occidenta l i . Conservano tenacemente 
i l l o r o posto e p r e m o n o sul r a m o del cora l lo l ' o r l o del mante l lo , 

Capsule d'uova p e r m o c j 0 ( j a c i r c o n d a r l o i n t i e r a m e n t e , men t r e lo s t ra to superf i -
di Purpura lapillus. . . .. . ,. . . , ,, u . ,< 

Grand, naturale. ciale, m o l l e , de l la go rgon ia , cresce i n t o r n o al le conchigl ia e a 
poco a poco la r i c o p r e , finché r i m a n e aper to so l tanto u u fore l l ino , 

che t iene i n comunicaz ione i l gas t ropodo co l l ' amb ien t e esterno. Nel lo stesso modo 
i n cui queste specie v i v o n o sui co ra l l i p i eghevo l i , u n ' a l t r a f o r m a {Purpura madre-
porarum) si t r a t t i ene sui c o r a l l i l ap ide i d e l l ' I n d i a . I n complesso p e r ò quest i rappor t i 
f r a i m o l l u s c h i e i l o r o osp i t i n o n d i f f e r i scono da q u e l l i r i f e r i t i p i ù sopra rispetto 

a l la capul ide . 
Ci si presentano adesso due gener i a f f i n i a l genere Purpura, Magilus e RMzo-

chilus, i qua l i soppor t ano , senza m u o v e r s i , le m e t a m o r f o s i p i ù s t rane. L i b e r i da 
p r i n c i p i o , non so l tan to si fissano, m a vanno sogget t i co l la l o r o c o n 
ch ig l i a a t a l i m o d i f i c a z i o n i d i f o r m e da a l te ra re c o m p l e t a m e n t e i l 
m o d o d i n u t r i r s i e d i v i v e r e . Ci a t t en i amo al la descr iz ione fa t ta da 
Steenstrup d i questi f e n o m e n i . 1 g i o v a n i del Rhizochiìus Anti-
pathum r a s somig l i ano cos ì pe r fe t t amente alle p o r p o r e , che si pos
sono confondere con g l i i n d i v i d u i g i o v a n i d i questo genere. L a 

conch ig l i a degl i i n d i v i d u i p r o s s i m i a fissarsi è lunga 15 m m . ed ha Esemplare giovane 
la f o r m a r a f f i g u r a t a nel testo. La bocca a l lunga ta si a r r o t o n d a nel la dì EkizochUus A»-

,. . .. ' . i l i tipathum. 
par te super io re e d iven ta aguzza dopo i l b reve cana le ; le due 
l abbra sono sempl ic i s s ime fino a l p u n t o i n cu i si fissano, nel quale tanto i l labbro 
esterno quan to l ' i n t e r n o si p r o l u n g a n o e i n c o m i n c i a n o ad abbracciare i r a m i dei 

c o r a l l i . Osservando invece lo s tadio successivo, dopo che l ' an ima le si è fissato al ramo, 
si no ta una s ingolare t r a s f o r m a z i o n e nel le p a r t i de l la bocca, del la conch ig l i a , soprat

t u t t o r i spe t to a l l a d isposiz ione del le l a b b r a t e q u a l i , r i g o n f i a n d o s i , h a n n o abbracciato 

uno o parecchi r a m i del c o r a l l o , si sono r i a v v i c i n a t e , e, med ian te la secrezione cal
care p r o d o t t a d a l l ' a n i m a l e , combac iano per m o d o da ch iudere l ' ape r tu ra del la propr ia 

conch ig l i a . T a l v o l t a parecchi e sempla r i si fissano c o s ì v i c i n i l ' uno a l l ' a l t r o , che in certi 
casi la l o r o conch ig l i a è chiusa p a r z i a l m e n t e da l l a conch ig l i a del v i c i n o . Natura lmente 

tale ch iusu ra n o n è comple t a , r i m a n e ape r to i l canale e da questo spunta u n tubo, 

che ha una g rande ra s somig l i anza con que l l o del la se rpu la . Come v e d r e m o i n seguito, 

s iccome i c o r a l l i co rne i constano d i u n fus to so l ido e d i una sostanza m o l l e e carnosa, 
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che lo c i rconda , d i c i ò b isogna tener conto se si v u o l o t tenere con Steens t rup u n 

quadro comple to de l la v i t a del Rhizochilus. I n f a t t i , se i r i z o c h i l i g i o v a n i v i v o n o s u i 
cespugli d i Antipathes, c i r c o n d a t i d i sostanza a n i m a l e , e p i ù t a r d i si fissano su i f u s t i 

dei c o r a l l i , che si t r o v a n o ancora i n tale s tato, n a t u r a l m e n t e i l m o l l e s t ra to d i c o r 

teccia dei p o l i p i a v r à u n ' i n f l u e n z a essenziale su i ga s t ropod i parass i t i . Sebbene i l n a t u 
ralista danese t e s t é c i ta to disponesse so l tan to per le sue osservaz ioni d i f u s t i d i Anti
pathes disseccati , p o t è s t ab i l i r e t u t t a v i a con certezza la r e l az ione che passa f r a i l 
mollusco e i l suo ospi te . T u t t i i r i z o c h i l i fissati e rano r i v e s t i t i de l la sostanza m o l l e , 

allora disseccata, del p o l i p o . P e r c i ò q u a n d o i l r i z o c h i l o 
si è fissato, v iene coper to a poco a poco da l p o l i p o che 
cresce e si d i l a t a ; a m i s u r a che questo si estende sul 
gastropodo, questo a l lunga i l suo t ubo e mena ad ogni 
modo una v i t a m o l t o diversa da que l la de i suoi a f f i n i 
e la cui descr iz ione è r i se rva ta ad u n f u t u r o osservatore . 

Un fatto analogo e non meno singolare presenta 
l 'a l t ro g r u p p o c i ta to p i ù sopra (Magilus), r app resen 

tato da una sola specie nel m a r Rosso. I l M A G I L U S è 
affondato nei massi dei c o r a l l i l a p i d e i . Ma, m e n t r e i l 
Rhizochilus p r o l u n g a i l canale i n u n t ubo s t re t to , n e l 
nostro caso l ' i n t i e r a bocca si presenta i n f o r m a d i u n 
largo car toccio. La conch ig l i a p r i m i t i v a e la par te i n f e 
r iore del car toccio si r i e m p i o n o in sens ib i lmen te d i calce 
e l ' an imale s ' i no l t r a nel t ubo p ro lungan t e s i d i p a r i passo co l co ra l l o che si s v i 
luppa. I l Rhizochilus n o n v i v e m a i i so la to , m a le c o n d i z i o n i de l suo pa rass i t i smo 
vengono preparate dal le specie d i Purpura ohe v i v o n o sul le m a d r e p o r e e i l passaggio 
degli i n d i v i d u i v i v e n t i a l lo stato l i b e r o ne l Magilus antiquus n o n è r e p e n t i n o , m a 
preparato dal g r u p p o de i Leptoconchus. Anche ques t i a n i m a l i v i v o n o n e l l ' i n t e r n o 
dei cora l l i l a p i d e i , m a la l o r o conch ig l i a n o n s k p r o l u n g a m a i i n u n t ubo . I l Lepto
conchus f o r m a p e r c i ò i n cer to m o d o lo s tadio g iovan i l e de l Magilus. 

Il gruppo dei MURICI (Murex), ricco di specie, ha il margine esterno circondato 
da un r i svo l to o da una sporgenza, che ne l lo s v i l u p p o u l t e r i o r e d e l l ' a n i m a l e r i m a n e 
sulle spire i n f o r m a d i fasce l o n g i t u d i n a l i spo rgen t i , piegate o a f e s ton i . A l m e n o t r e 
serie d i t a l i fasce s co r rono fino a l l ' e s t r e m i t à de l l a sp i ra . F r a le specie aculeate e 
muni te d i u n canale l u n g h i s s i m o d o b b i a m o annove ra re i l Murex brandaris de l 
Mediterraneo, che v i v e sul fondo m e l m o s o e v iene racco l to e p o r t a t o sui m e r c a t i i n 
q u a n t i t à e n o r m i . I l Murex trunculus ha u n canale r i c u r v o , d i m e d i a lunghezza , con 
b i to rzo l i o t tus i sulle fasce ed è una del le conch ig l i e p i ù c o m u n i del Med i t e r r aneo . 
Vive sui f o n d i roccios i . 

Par lando dei m u r i c i i l R u m p h accenna ai cos ide t t i O N I C I O U N G H I E D I M A R E . R i f e 
r i r e m o a t i t o lo d i c u r i o s i t à a l cun i f a t t i , che d i m o s t r a n o la s tranezza dei gus t i deg l i 
an t ich i . « Si ch i ama Unguis o U n g h i a un'Onix marina e i n t u t t a l ' I n d i a è no to u n 

p r o f u m o speciale, da cui vengono es t r a t t i t u t t i i p r i n c i p a l i i n g r e d i e n t i del le p o l v e r i 
odoran t i . Par lo d i quel le p o l v e r i che i m e d i c i c h i a m a n o T h y m i a m a t a e che si a b b r u 

ciano sui ca rbon i accesi. L ' U n g u i s f o r m a d u n q u e i l p r i n c i p a l e i ng red i en t e d i queste 
po lve r i , come l 'aloe p e r l e p i l l o l e . Per ve ro d i r e l ' on ice n o n ha u n odore p i acevo le ; 

quando Io si spezza e lo si me t t e sui c a r b o n i , m a n d a da p r i n c i p i o un odore s i m i l e a 

Rhizochilus Antipathum adulto, 
(Issato sul corallo. Grandezza 
naturale. 
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que l lo dei g a m b e r e l l i a b b r u s t o l i t i , m a poco dopo l ' odore d iven ta analogo a quel lo 
d e l l ' a m b r a , o, come accerta Dioscor ide , a que l lo del castoreo. Questo odore , piut tosto 
sgradevole per s è stesso, mis to ad a l t r i p r o f u m i , l i r i n f o r z a e l i rende p i ù d u r e v o l i . 
I n generale queste sostanze da s u f f u m i g i constano d i l egn i , d i succhi , d i resine, che 
eme t tono una f r ag ranza dolce, s i m i l e al p r o f u m o dei fiori, r i p u g n a n t e , se t roppo for te , 
m a p iacevol i s s ima quando v i si mesco l i l ' ungh ia d i mare . Si pot rebbe paragonare 
ques t ' ungh ia d i m a r e al contrabasso de l l ' o rches t ra , i l quale , da solo, ha un suono 
poco g r ad i t o , m a u n i t o ag l i a l t r i s t r u m e n t i , si accorda de l iz iosamente con essi e ne 
p r o l u n g a i suoni » . Se f r a le numerose r ice t te scegl iamo ancora que l la dei c iar la tani 
i n d i a n i , i q u a l i f regano sopra u n sasso u n poco d e l l ' O w i : r del Murex ramosus, « e lo 
f anno bere con t ro le col iche e i d o l o r i d i ven t re , usandone anche le f u m i g a z i o n i 
con t ro l ' i s t e r i smo , avver t endo p e r ò i n q u e s t ' u l t i m o caso d i a b b r u s t o l i r l o per bene » 
— ci r epu te r emo fe l i c i d i non dove rc i p i ù g iovare o g g i d ì della conchig l ia n è come 
p r o f u m o , n è come sostanza med ic ina le . 

Un oggetto assai p i ù i m p o r t a n t e e p i ù interessante , c h è è pure i n r a p p o r t o colla 
s to r ia na tu ra le del le po rpo re e dei m u r i c i , è i l colore della porpora, sul le cu i p a r t i 
c o l a r i t à e sul m o d o d i o t t ener lo si a g g i r ò una l e t t e ra tu ra i n t i e r a , senza che si avessero 
per questo r i spe t to su f f i c i en t i i n d i c a z i o n i , finché i l Lacaze-Duth iers o t tenne una solu
z ione soddisfacente del p r o b l e m a colle sue dot te r i ce rche . Ment re questo valente na tu
ra l i s ta si t r o v a v a nell 'estate del 1858 nel po r to d i Mahon , dove, co l l ' a iu to d i un 
pescatore, raccogl ieva ogn i sorta d i a n i m a l i m a r i n i , o s s e r v ò che i l suo aiutante dise
gnava i p r o p r i i i n d u m e n t i , t racc iando le t tere e figure con u n pezzetto d i legno. Da 
p r i n c i p i o i d isegni erano g i a l l i , ma « d i v e n t e r a n n o rossi » , disse i l pescatore, « appena 
i l sole l i a v r à c o l p i t i coi suoi raggi » . E con t inuava a disegnare, t u f f ando i l suo pezzo 
d i legno ne l la secrezione viscosa del man t e l l o s t rappa to ad u n gas t ropodo, nel quale 
i l na tu ra l i s t a r i conobbe sub i to la Purpura haemastoma. Anche lo zoologo fece dise
gnare i p r o p r i i a b i t i e n o t ò subi to che i raggi so la r i p roducevano anz i tu t to u n odore 
sgradevole e penetrante e m u t a v a n o i n u n be l l i s s imo co lore v io l e t t o la t i n t a gialla 
dei d isegni . Ciò diede occasione ad u l t e r i o r i i n d a g i n i , coronate da i p i ù splendidi 
r i s u l t a t i . 

È noto che da un pezzo la p o r p o r a estrat ta da i m o l l u s c h i n o n viene p i ù adoperata 
come sostanza co lo ran te . Sapp iamo invece dag l i s c r i t t o r i grec i e r o m a n i che la p ro 
duz ione del la p o r p o r a f o r m a v a un i m p o r t a n t e r a m o d e l l ' i n d u s t r i a e che sol tauto i 
g r a n d i , i r i c c h i avevano d i r i t t o al t i t o l o o n o r i f i c o d i porporati, ves t i t i d i s toffa t in ta 
col la p o r p o r a . Oggid ì v e d i a m o so l tan to i n poche isole abbandonate a l cun i poveri 

d i a v o l i t ingere i l o ro pann i col la p o r p o r a , la quale , nei t e m p i anda t i , quando non si 
conoscevano i co lo r i m e t a l l i c i ed a l t r i c o l o r i o t t e n u t i col la c h i m i c a , doveva avere un 

prezzo t an to p iù elevato, i n q u a n t o c h è la bellezza e la fo rza del la sua t i n t a d ipende
vano dal sole. A l p r i n c i p i o del secolo X V I I I , R é a u m u r , celebre osservatore deg l i inset t i , 
si occupava del le p o r p o r e sul la costa de l P o i t o u . E g l i pu re r i c o n o b b e che la sostanza 

i n ques t ione co lo rava g l i ogget t i i n v i o l e t t o , m a , cosa i n c r e d i b i l e , n o n si avv ide che 
i l co lore d ipendeva dal la luce e credette che l ' a r i a sola ne fosse la causa. Questi ed 

a l t r i e r r o r i c o m m i s e r o d i v e r s i a l t r i s c r i t t o r i , nel le cu i opere t r o v i a m o p e r f i n o l'asserto 

che i l co lo re p o r p o r i n o de r iva da u n pesce, m e n t r e u n a l t r o d i c h i a r a che è prodot to 

da una conch ig l i a t rova ta da u n pastore . 

Rispet to al le p a r t i c o l a r i t à de l la m a t e r i a p o r p o r i n a d i r e m o che, appena estratta 

d a l l ' o r g a n o che la secerne, d i cu i p a r l e r e m o p i ù t a r d i , presenta u n a t in t a bianca 

o g i a l l o - c h i a r a ; le s ingole specie dei gener i Purpura e Murex v a r i a n o alquanto 
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per questo r i g u a r d o . Esposta ai r agg i de l sole, la m a t e r i a p o r p o r i n a da p r i n c i p i o 

diventa d i co lo r g i a l l o - l i m o n e , po i passa a l g i a l l o - v e r d i c c i o , q u i n d i a l ve rde e final
mente si t r a s f o r m a i n un v i o l e t t o , che va oscurandos i a poco a poco per e f fe t to 

dei raggi s o l a r i . L a s f u m a t u r a del v io l e t to che si vuo le o t tenere d ipende da l la q u a n t i t à 
della sostanza co lo ran te e da l t e m p o i n cu i r i m a n e esposta al s o l e ; i t i n t o r i a b i l i 

d ispongono p e r c i ò d i tu t te le g radaz ion i d i t i n t e . Per o t tenere la sostanza co lo ran te 

si r ichiede u n penne l lo p iu t tos to d u r o , co l 
quale n o n è d i f f i c i l e staccarla da l m a n t e l l o 

del mol lusco e t r a spo r t a r l a d i r e t t a m e n t e 
sulla stoffa che dev'essere c o l o r i t a . 11 Lacaze-
Duthiers, zoologo ed a r t i s ta e m e r i t o , r i c o 
nobbe che la m a t e r i a p o r p o r i n a , secondo le 
nostre recenti esperienze, è una sostanza 
adattatissima al la f o t o g r a f ì a . E g l i fece i n p r o 
posito una serie d i t e n t a t i v i assai ben r i u 

scit i , d i cu i ho sot t 'occhio parecchi saggi , 
mentre sc r ivo . N a t u r a l m e n t e i l co lore p o r 
porino non ha nessun a v v e n i r e ; t u t t av ia i i 
zoologo pa r ig ino t e s t é c i ta to crede che i l 
trasporto delle fo togra f i e sul la tela fina, sul la 
seta, sui ventagl i ed a l t r i ogget t i d i lusso 
mediante la p o r p o r a , sia degno d i s tud io per
la s t r ao rd ina r i a delicatezza del le t i n t e . 

Dobbiamo o ra occuparc i de l l ' o rgano che 
secerne la p o r p o r a . Per po te r lo osservare 
comodamente, bisogna r o m p e r e la conchig l ia 
ed estrarne l ' an ima le , come del resto si fa 

per qualsiasi gas t ropodo che si vog l i a sezionare. Come a b b i a m o vedu to , esso r i m a n e 
perfettamente i l leso appena si recide i l musco lo del la c o l u m e l l a . È i m p o s s i b i l e 
estrarre l ' an ima le da l n i cch io i n t a t t o : a n z i c h é cedere, si lascia p iu t tos to s t r a p 
pare la testa e i l p iede. S u l l ' a n i m a l e nudo si vede sub i to l ' o r l o de l m a n t e l l o a r r o 
vesciato sul la nuca. A s in i s t ra t rovas i i l p r o l u n g a m e n t o t u b u l a r e , che p e r m e t t e 
all 'acqua d i penetrare nel la b r a n c h i a . D ie t ro questo solco, senza nessuna p repa raz ione 
preventiva, si vede g i à t r a spa r i r e la b r a n c h i a (a); u n p o ' p i ù a destra si osserva 
una str iscia g i a l lo -ve rd i cc i a (b). T a g l i a n d o i l m a n t e l l o , come v e d i a m o ne l la nos t ra 
figura, dallo i n n a n z i a l lo i n d i e t r o , l u n g o i l la to destro del la b r anch ia , nel r i s v o l t a r n e 

i l ob i , compa iono le p a r t i d i c u i si t r a t t a ; presso la gh iando la g ia l l a l ' i n t e s t i n o r e t t o 
e accanto a questo i l condo t to d i emiss ione deg l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i . Per o t tenere 
la sostanza p o r p o r i n a , bisogna d u n q u e passare i l penne l lo d u r o su l la gh i ando l a 
giall iccia, la quale sola la secerne e p rende p e r c i ò i l n o m e d i ghiandola della 
porpora. I l nos t ro col lega fa osservare i n t a n t o che quasi t u t t i , se n o n t u t t i i gas t ro 
podi , possono secernere dal m a n t e l l o un l i q u i d o v iscoso , che per la sua o r i g i n e 

può essere paragonato alla sostanza p o r p o r i n a , m e n t r e so l tanto i n poch i g r u p p i , 
appar tenent i a l le p o r p o r e p r o p r i a m e n t e de t te , questo l i q u i d o ha la f a c o l t à d i c o l o 
r i r s i i n v io la sot to l 'az ione del sole. Qui en t r ano i n c a m p o piccole d i f fe renze ne l la 

composizione c h i m i c a , d i f fe renze t a l m e n t e i n t i m e , che riesce i m p o s s i b i l e e s p r i 

merle con parole e c i f r e e che si mani fes tano so l tan to nel le g r a n d i d i f fe renze degl i 
effet t i . 

Murex brandaris, senza conchiglia. Mantello 
tagliato e risvoltato fra la branchia e la 
ghiandola della porpora, a' branchia acces
soria. Grandezza naturale. 
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Sebbene a b b i a m o ind ica to i l colore d i cu i si t r a t t a come u n colore v io le t to , 
e spo r remo ancora una vo l t a le spiegazioni date da l Lacaze-Duthiers i n t o r n o alle 
p a r t i c o l a r i t à d i questa t i n t a e i l concet to che se ne facevano g l i a n t i c h i . Tale schia
r i m e n t o è apparen temente i n u t i l e , p o i c h é ognuno v u o l espr imere u n concetto deter
m i n a t o i n t o r n o a l colore quando d ice : questo e ques t ' a l t ro sono co lor d i porpora . 
Quando i l Lacaze-Duth ie r s p r e s e n t ò i suoi d isegni e le sue fo togra f i e , si disse: 
« Questo è v i o l e t t o e la p o r p o r a degli a n t i c h i era rossa ; la p o r p o r a d i T i r o aveva 

1. Purpura haemasloma: 2, Purpura lapillus. Grandezza naturale. 

i l colore del sangue » . Ogg id ì , per ind ica re la p o r p o r a r o m a n a si par la d i un rosso-
v i v o « come si o t te r rebbe con u n f o n d o rosso-c inabro , r i cope r to d i c a r m i n i o ». 
D i v e r s i p i t t o r i i n v i t a t i a presentare i l colore d i u n i n d u m e n t o r o m a n o porpor ino , 
si scostarono to t a lmen te l ' uno d a l l ' a l t r o . S iccome po i le va r i e specie d i gastropodi 
esaminate finora f o r n i r o n o senza eccezione una t i n t a v io le t t a p i ù o meno intensa, 
questo fa t to innegabi le s e r v ì d i base per c o n f r o n t a r e tu t t e le i nd i caz ion i r i fer i te 
i n t o r n o al la po rpo ra dagl i s c r i t t o r i a n t i c h i . Come era suppon ib i l e , essi conoscevano 
g ià beniss imo tu t t a la gradaz ione del le t i n t e , che si concen t rano ne l v io l e t t o , com

preso anche i l m i scug l io o t t enu to col la ma te r i a es t ra l ta da va r i e specie d i gastro
p o d i e i co lo r i r i cava t i da svar ia te m a n i p o l a z i o n i , c o m p r e s i t u t t i sotto i l nome 

gener ico d i p o r p o r a , i qua l i v a r i a n o so l tan to per la m a g g i o r e o m i n o r e in tens i t à 

del v io l e t t o e per la d iversa l u m i n o s i t à . Un m i s c u g l i o assai p reg ia to era quello 
compos to colle ma te r i e c o l o r a n t i estrat te dal le specie dei gener i Purpurei e Murex 
e conosciuto col n o m e di co lore d i amet i s ta . Siccome p e r ò i t i n t o r i dovevano seguire 

la moda , col t empo f u r o n o cos t re t t i a lasciare i l v io l e t t o na tu ra l e per le va r ie tà 

a r t i f i c i a l i , che si a v v i c i n a v a n o a l rosso. « Nel la m i a g i o v e n t ù » , dice u n romano, 

« era d i m o d a la p o r p o r a v i o l e t t a , che costava 1 0 0 d a n a r i a l la l i b b r a ( l i r e i ta

l iane 7 2 ) . Qualche t e m p o dopo la m o d a f a v o r ì la p o r p o r a rossa d i Ta ran to , a cui 

tenne d i e t ro la p o r p o r a dopp ia d i T i r o , d i cu i o g n i l i b b r a costava p i ù d i 1000 danari 

( l i r e 9 2 0 ) » . I pann i t i n t i d i p o r p o r a d o p p i a ( D i b a p h a ) e rano i l c o l m o del lusso: veni

vano t i n t i due vo l t e , c iò che accresceva la magni f i cenza ed i l p reg io . Riassumendo 
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le sue osservaz ioni , i l Lacaze-Duth iers g iunge ai seguent i r i s u l t a t i : « Volendo de te r 

minare i l s ign i f i ca to della pa ro la porpora come co lore , m i r i v o l s i a l l a p i t t u r a . 
V i d i m o l t i q u a d r i d i maes t r i , i n t e r r o g a i p i t t o r i esper t i e c o l t i , p r egando l i d i i n d i 
carmi la t i n t a che av rebbe ro adopera to per r a f f i g u r a r e i p a n n i p o r p o r i n i . L e m i e 

domande l i i m b a r a z z a v a n o sempre , m a i n sostanza r i c o n o b b i che essi adoperavano 
a preferenza i l rosso. Ricors i a l la l e t t e r a t u r a e r i t r o v a i la m e d e s i m a incer tezza 

rispetto a l la p o r p o r a . Tenendo conto deg l i e spe r imen t i f a t t i i n p ropos i to e del le 
indicazioni r i f e r i t e dag l i s c r i t t o r i a n t i c h i , è ch ia ro che i p i t t o r i , i q u a l i v o g l i o n o 

dipingere la p o r p o r a , debbono m o d i f i c a r e le t i n t e de l la l o r o tavolozza a seconda 
dei va r i p e r i o d i s t o r i c i i n cui v i v o n o . Risa lendo n e l l ' a n t i c h i t à t r o v i a m o una grande 
predominanza d i v i o l e t t o ; verso i l t e m p o d i P l i n i o (c i rca 80 a n n i dopo Cr i s to ) 

vediamo p r e d o m i n a r e i l rosso. Ma, d u r a n t e i l p e r i o d o i n cu i si adoperava la p o r p o r a 
prodotta da i gas t ropod i , i l co lore fondamen ta l e doveva essere u n v i o l e t t o p iù o 
meno intenso. 

« Visto che i n d i v e r s i q u a d r i eseguit i co l la sostanza colorante d i va r i e conch ig l i e 

ottenni t in t e e r i f less i rossicci e a z z u r r i n i ; v is to che g l i a n t i c h i avevano una p r e d i 
lezione per g l i a b i t i d i co lo r p o r p o r a cangiante , per r a f f i g u r a r e i l o r o p a l u d a m e n t i 
b i s o g n e r à sempre r i c o r r e r e alle diverse t i n t e d i rosso e d i a zzu r ro su f o n d o v i o l a , 

le qual i co r r i sponde ranno senza d u b b i o al le t i n t e v i v a c i e cang ian t i d i cu i pa r l ano 
Seneca e P l i n i o » . 

Le specie del genere Murex, col le q u a l i i l Lacaze-Duth ie r s fece i suoi espe
r i m e n t i , erano i l Murex brandaris, i l M. truncidus e i l M. erinaceus, d i cu i le 
due p r ime sono c o m u n i ne l Medi te r raneo e la terza si t r o v a sul le coste de l la F r anc i a , 
lungo l 'Oceano A t l a n t i c o . Tu t te concordano pe r fe t t amen te nel la s t r u t t u r a del la g h i a n 
dola co lo r i f e ra . L o stesso si p u ò d i r e del le specie del genere Purpura, Purpura 
haemastoma e P. lapillus, appa r t enen t i , la p r i m a a l Med i t e r r aneo , la seconda 
a l l 'At lan t ico . Secondo o g n i p r o b a b i l i t à t u t t e le specie d i ques t i g r u p p i sono dotate 
della ghiandola del la p o r p o r a . Paragonando la descr iz ione fa t ta da P l i n i o delle 
conchiglie appl ica te a l la t i n t u r a , si vede che g l i a n t i c h i c h i a m a v a n o Buccinum i l 
genere indica to o g g i d ì co l n o m e d i Purpura e che per essi i l Murex era la 
« Purpura ». 

Le fabbr iche d i p o r p o r a e rano sparse per tu t t a l ' I t a l i a e la Grec ia ; una del le 
più i m p o r t a n t i si t r o v a v a a R o m a , dove i n i c c h i deg l i i n d i v i d u i adopera t i ne l la 
preparazione d i questa sostanza f o r m a r o n o i l « Monte Testaceo » . Nel la p r i m a v e r a 
del 1867 io stesso t r o v a i i n A q u i l e j a la sede d i u n ' a n t i c a f abb r i ca d i p o r p o r a . 
Come t u t t i sanno, A q u i l e j a f u saccheggiata parecchie vo l t e dal le i n v a s i o n i dei b a r 
bari e i n m o d o p i ù radica le d i tu t t e le a l t r e p i ù famose c i t t à an t i che . I suoi avanz i 
sono r i d o t t i o r m a i a poche colonne e a l le r o v i n e d i a l c u n i g r and ios i a c q u e d o t t i ; 
dove sorgeva la c i t t à ant ica , f i o r i s cono o g g i d ì c a m p i e v i g n e t i . Ma è i m p o s s i b i l e s o l 
levare da questo suolo u n pugno d i t e r r a senza s c o p r i r v i le tracce d i u n ' a n t i c a 

civi l tà , i cu i r u d e r i spuntano ad o g n i m o m e n t o da i c a m p i a r a t i . U n m i o a m i c o , 
s tabi l i to a Monastero , v i l l agg io compreso ne l c i r c o n d a r i o del la c i t t à d i s t r u t t a , m i 

aveva detto che i suoi d i p e n d e n t i , d i ssodando u n t r a t t o d i c ampo , v i avevano r i n t r a c 
ciato f r a le a l t re cose una tale q u a n t i t à d i conch ig l i e , da f a r g l i s u p p o r r e che a p p u n t o 
in quel t ra t to dovesse t r o v a r s i an t i camen te i l merca to de i pesci e dei m o l l u s c h i de l la 
c i t t à . Sebbene, quando lo v i s i t a i , questo c a m p o fosse stato a ra to ed e rp ica to , era 

facile r iconoscer lo da lon tano per la t i n t a p i ù ch i a r a , d o v u t a al le i n n u m e r e v o l i c o n 

chiglie i m b i a n c h i t e ed i n f r a n t e , appa r t enen t i esc lus ivamente a due specie d i Murex 
26. — BREHM. Animali. Voi. X. 
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(M. brandaris e M. trunculus). Era p e r c i ò imposs ib i l e conservare qualche dubbio 
su l la causa de l l o ro agg lomeramen to . 

Ai Murici spettano ancora le specie del grande gruppo dei Fusi (Fusus). La 
testa de l l ' an ima le è p i cco l i s s ima ; i t en taco l i f o r m a n o u n angolo a c u t o ; g l i occhi 
sono col loca t i a un dipresso sul mezzo de i t en t aco l i . Anche i l piede è re la t ivamente 
p iccolo . La f o r m a affusola ta del la conch ig l i a è dovu ta a l la spi ra le aguzza ed al lungo 
canale, che par te da l la base. Sol tan to poche specie d i grandezza med ia abi tano i 
m a r i eu rope i , come i l Fusus antiquus. Come u n g ran n u m e r o d i a l t r i mol lusch i , 
questa specie si t r a t t i ene nel le r e g i o n i s e t t e n t r i o n a l i , specialmente sulle coste della 
Scandinavia e del la Scozia, a m e d i o c r i p r o f o n d i t à ; scende assai p i ù i n basso nelle 
p a r t i m e r i d i o n a l i d e l l ' A t l a n t i c o . Johns ton dice che la sna conchig l ia serve di l a m 
pada nel le isole Shet land e ne descrive ne l seguente modo le uova . L a massa della 
f r ego l a rappresenta u n t r onco d i cono a l to 7 Va c m . e la rgo 5 c m . , fissato alle 
rocce col la sua larga base, ne l l ' a cqua p r o f o n d a . Questo cono consta d i u n gran 
n u m e r o d i borse v o l u m i n o s e , r i u n i t e le une al le a l t r e , i n m o d o regolare , da una 
fascia o c i n t u r a ca r t i l ag inea ; ogn i cella ha la f o r m a d i u n ' u n g h i a u m a n a , convessa 
es ternamente e concava i n t e r n a m e n t e , con una grossa m e m b r a n a cornea sul lato 
esterno, fessa lungo i l m a r g i n e i n f e r i o r e ; m a l ' ape r tu ra è cosi s t re t ta da lasciar 
penetrare so l tanto l 'acqua necessaria a l la resp i raz ione d e l l ' a n i m a l e t t o . I n questo invo
luc ro esterno, a cu i è lassamente attaccata, t rovas i una borsa d i f o r m a consimile, 
chiusa dappe r tu t t o e cos t i tu i ta d i una m e m b r a n a così so t t i le e t rasparente , che 
n o n impedisce a f fa t to l 'azione de l l ' acqua ossigenata. Da p r i n c i p i o i l suo contenuto 
è l i q u i d o e g ranu loso , m a non si t a rda a scorgerv i d ive r s i t r a t t i o m b r e g g i a t i e infine 
si s v i l u p p a n o i n ogn i borsa 2 -6 p i c c i n i , i q u a l i , g i u n t o i l t e m p o o p p o r t u n o , non pos
sono uscire senza che la borsa i n t e rna venga lacerata o sc io l ta . Le capsule delle 
uova de l Fususnorvegicus e del Turioni sono p i ù s e m p l i c i ; pa iono fiaschi compressi 
dal col lo b reve . 

U n g r u p p o d i cu i conosc iamo la conch ig l i a so l tan to da una t r e n t i n a d ' ann i è la 
P I R U L A (Pyrula), che deve a l la f o r m a del suo n i cch io anche i l n o m e d i Ficus 
(Ficula). La conch ig l i a t e r m i n a a l la base i n u n cana l e ; n o n ha p ro tube ranze ; la 
sp i ra è breve, la c o l u m e l l a p ia t t a , i l l abb ro super iore p r i v o d ' in tacca tura . Le specie 
d i questo g r u p p o appar tengono i n par te a l le r e g i o n i t r o p i c a l i d e l l ' I n d i a , i n parte alle 
coste d e l l ' A m e r i c a cent ra le , dove i l nos t ro s i ngo l a r i s s imo a n i m a l e f u osservato vivo 

da Oersted, na tura l i s ta danese. Osservando da l l ' a l t o l ' an ima le i n m o t o ( f i g . a), si 
vede che una larga o r l a t u r a b r u n a , semina ta d i macchie p i ù chiare disposte regolar

mente , c i rconda la conch ig l i a e la r i cop re i n par te . U n esame superf ic ia le induce 
m o l t o f ac i lmen te l 'osservatore a suppor re che la conch ig l i a , come ne l genere Natica 
e in a l t r i gene r i , posi sopra u n piede v o l u m i n o s o . Questo p e r ò n o n oltrepassa i l 

n icch io ed è faci le convincersene capovolgendo l ' a n i m a l e , p o i c h é a l l o r a si vede che 
nel caso nos t ro è l ' o r l o l i b e r o del m a n t e l l o , che si è sv i l uppa to i n m o d o par t i 
colare ( f ìg . b). I l m a r g i n e del m a n t e l l o , che i n generale ne i ga s t ropod i sporge sol

tan to come uno s t re t to o r l o su l m a r g i n e i n t e r n o del la bocca, i n certe fo rme si 

p r o l u n g a e s i a r rovesc ia sul la super f ic ie esterna del la c o n c h i g l i a . V e d r e m o p i ù tard i , 

t r a t t a n d o delle porce l l ane , fino a q u a l p u n t o c i ò possa accadere. Anche ne l la Pyrula 
si osserva uno s v i l u p p o analogo a que l lo del le porce l lane , sebbene essenzialmente 

d iverso . La d i l a t az ione è avvenu ta c i o è p iu t to s to i n senso o r i zzon ta l e e si è formato 

u n m a r g i n e l a rgh i s s imo , p i a t t o , muscoloso , che c o m p r e n d e t u t t o i l piede e si trova 
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sullo stesso p i ano . Siccome questa par te d e l l ' o r l o de l m a n t e l l o si s t r inge c o n t r o i l 

piede, f o r m a una con t inuaz ione del medes imo e per la sua s t r u t t u r a muscolosa 
serve d i o rgano l o c o m o t o r e ; i n f a t t i l ' an ima le se ne g iova per s t r i sc iare come fa rebbe 

del piede. Non t r a s c u r i a m o nessuna occasione d i fa r osservare a l l e t to re que l le 

Pirula (Pyrula decussata), a, veduta di sopra; b. veduta dal basso. Grandezza naturale. 

metamorfosi, quegli adattamenti, che allontanano dal suo scopo primitivo un organo, 
una parte del co rpo e lo r endono at to p e r c i ò ad u n n u o v o u f f i c i o del complesso 
del l 'organismo. 

Osserviamo ancora l ' a n i m a l e da l la to i n f e r i o r e . L a p u n t a lunga e sporgente 
appartiene pure al man te l l o ed è i l canale che conduce l 'acqua a l la b r a n c h i a . D i n a n z i 
al piede quasi quadra to , m u n i t o a n t e r i o r m e n t e d i due append ic i aguzze, v e d i a m o 
la testa piccola e conica, p r o v v e d u t a d i due t en taco l i u g u a l m e n t e c o n i c i , su l la cui 

faccia esterna si t r ovano g l i occh i . P u r t r o p p o n o n a b b i a m o nessun ragguagl io i n t o r n o 
al modo d i v ive re d i u n a n i m a l e cosi s t r anamen te c o n f o r m a t o . Oersted n o n dice 
se sia i n grado d i nascondere t u t t o l ' o r l o de l m a n t e l l o nel la conch ig l i a , m a c iò 
risulta dalle osservazioni fat te da Agassiz sopra a lcune specie amer i cane , i n t o r n o 

alla vo lon ta r ia i n t r o d u z i o n e nel co rpo d i una cer ta q u a n t i t à d 'acqua ed a l la d i l a t az ione 
dei tessuti che ne de r iva . 

Le seguenti f a m i g l i e d i gas t ropod i vengono r i u n i t e i n un g r u p p o col n o m e d i 
L I N G U E A F R E C C I A , p e r c h è la l o r o l i ngua è m u n i t a d i due file d i den t i l u n g h i , cav i 

e ta lvol ta u n c i n a t i , d i cu i ognuno presenta a l la base u n lungo filo musco la re . 

Natura lmente questi den t i servono a mas t icare i l c ibo , m a finora nessun osserva
tore r iconobbe i n qua l m o d o venga adopera ta la l i ngua i n t a l caso speciale. I l 
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p r i m o posto, spetta al la f a m i g l i a de i G O N I (Conoidea), n o n sol tanto pel n u m e r o 
delle specie conosciute , che o g g i d ì ascende a 400 , m a sop ra t tu t t o per la bellezza 
del la conch ig l i a , assai r icerca ta da i co l l ez ion i s t i . U n solo esemplare del Conus cedo-
nulli f u pagato 3 0 0 ghinee. T u t t i conoscono la conch ig l i a del cono, accartocciata 
e quasi sempre d i f o r m a conica. La sp i ra è cos ì breve , che t a lvo l t a passa inosser
vata e sporge appena da l la par te pos te r io re , o sopra l ' u l t i m o a n f r a t t o . La bocca è 
rappresenta ta da una s tret ta fessura l ong i t ud ina l e , con un semplice l abb ro esterno 
r e t t i l i n e o e m u n i t a supe r io rmen te d i una t raccia d i canale. I l piede, l ungo e sot

t i l e , presenta u n piccolo 
opercolo foggiato a chiodo. 
La testa è p iccola ed ha la 
f o r m a di u n muso ; i ten
taco l i sono p iccol i e c i l i n 
d r i c i . A poca distanza dalla 
l o r o punta si t rovano g l i 
occh i . I l tubo resp i ra tor io 
è breve o lungo come la 
m e t à del la conchig l ia . Nei 
c o n i , come neg l i a l t r i ga
s t r o p o d i da l la conchiglia 
accartocciata (Oliva, Cy
praea), g l i a n f r a t t i sono 

cos ì s t r e t t i g l i u n i con t ro g l i a l t r i , che se dovessero serbare la l o r o grossezza 
p r i m i t i v a , n o n c i sarebbe posto suf f ic ien te per g l i i n t e s t i n i . Ma, sezionando alcuni 
i n d i v i d u i vecchi e pa ragonando l i ai g i o v a n i , è faci le r iconoscere che le pa re t i della 
conch ig l i a , d i spessore u n i f o r m e nei g i o v a n i , si assot t ig l iano quasi sempre sui la t i . 
Dei t r e s t ra t i del la conch ig l i a , r i conosc iu t i col la sezione ana tomica , r i m a n e soltanto 

lo s t ra to i n t e r n o ( 1 ) . 
L e osservazioni r e la t ive a quest i a n i m a l i , che v i v o n o a n o t e v o l i p r o f o n d i t à , per 

lo p i ù sul f o n d o m e l m o s o , sono cos ì scarse, che n o n si p u ò sapere che cosa man
g i n o . « Debbono n u t r i r s i d i p ian te » , dice i l P h i l i p p i , « i l che n o n concorda affatto 
c o l l ' a r m a t u r a de l la l o ro l i ngua » . I l R u m p h pa r l a d i parecchie specie edu l i . Lo 
stesso accade al la f r ego la del Conus marmoratus « consis tente i n una sor ta d i matassa 
i n t r i c a t a , bianca, rossa, ca r t i l ag inea e sapor i ta come l ' a n i m a l e stesso » . I l medesimo 
sc r i t t o r e ant ico r i fe r i sce a l cun i ragguag l i i n t o r n o a d ive r s i ogget t i d i ornamento , 
f a t t i con queste ed a l t re conch ig l i e a f f i n i e m o l t o usa t i i n passato nelle Indie 
o r i e n t a l i . « G l i i nd igen i le raccolgono spesso per f a rne a n e l l i ; i q u a l i n o n vengono 
p o r t a t i so l tanto dal le donne ind iane , ma anche dal le o landes i . Questi ane l l i sono 
f a t t i col la mass ima cura , m a senza s t r u m e n t i appos i t i . I r ozz i a r t e f i c i sfregano la 

testa del la conch ig l i a sopra u n sasso r u v i d o , finché si possano vedere in ternamente 
tu t te le c a v i t à del la sp i ra . Poi t roncano con una p i e t r a , e segano con una l i m a sot

t i l e la parte poster iore de l la conch ig l i a ed a r r o t a n o i l r i m a n e n t e , finché non ne 

Cono tessile (Conus textilìs). Grandezza naturale. 

(I) Nel dotlo lavoro di Johnslon (hitraduzioire 
alla conchiologia), al quale ricorriamo spesso, 
troviamo espressa la supposi/ione ci te anche alcune 
specie di Paguri abbiano la facoltà di sciogliere 
il nicchio in cui vivono. Ciò non è esatto, perchè 
il guasto frequente delle conchiglie deve essere 

attribuito ad una spugna (Suberites domuucula), 
che si t'issa sulle conchiglie abitate dai crostacei. 
come abbiamo veduto precedentemente. Anche un 
polipo socievole affine alle attinie, esercita una 
azione deleteria sulle conchiglie. 
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r i su l t i un anel lo . Ogni conch ig l i a n o n p u ò f o r n i r e p i ù d i due a n e l l i , b i a n c h i , l i sc i e 

lucidi come a v o r i o , p o i c h é le macch ie nere sono s u p e r f i c i a l i e s compa iono f a c i l 

mente. V i sono due sor ta d i a n e l l i : q u e l l i l i sc i e q u e l l i i ncas t r a t i d i g r a n e l l i e 

fogl io l ine; a lcun i poch i sono p o i l a v o r a t i c o s ì a r t i s t i c am en te , che pa iono a n e l l i d i 

valore con pie t re preziose » . 
Il celebre conchio logo C h e m n i t z , r i n o m a t o per la sua col lez ione d i conch ig l i e , 

in un 'aggiunta fa t ta a l catalogo del le c u r i o s i t à del gab ine t to d i R u m p h , e n u m e r a 

una serie d i coni r a r i , n o m i n a n d o n e i f o r t u n a t i possessori . I l D 'Aque t , b o r g o m a s t r o 

di Delfs, nel 1766 era i l solo possessore d e l l ' « A m m i r a g l i o Orange » , m e n o p reg ia to 
tut tavia de l l ' « A m m i r a g l i o magg io re » . Per l '« A m m i r a g l i o » , p r o p r i a m e n t e de t to , si 

offersero invano 5 0 0 fiorini. « T u t t i quest i n icch i sono d i p r i m a categoria ed a u m e n 

tano i l valore del le c o l l e z i o n i , p e r c h è riesce d i f f i c i l i s s i m o p r o c u r a r s e l i . Essi p e r ò 
non sono i sol i p r e g i a t i : m o l t i a l t r i si v endono a caro prezzo » . L e r e l a z i o n i t e s t é 

r i fer i te d imos t r ano che a quest i ass idui d i l e t t a n t i dei secoli scors i , d i v e n t a t i u t i l i 
alla scienza per le l o r o raccol te d i conch ig l i e , mancava ogn i p i ù a l ta i sp i r az ione . 

Anche o g g i d ì non sono r a r i s s ime le s e m p l i c i a n i m e dei s e m p l i c i a m i c i de l la n a t u r a , 
superate p e r ò ne i r i s u l t a t i de i l o r o s tud i da q u e l l i che cercano d i a l la rgare la p r o p r i a 
intell igenza colla cogniz ione de i p r o d o t t i n a t u r a l i . E questo è i l progresso f a t to da l l a 
u m a n i t à su questa v i a da que l t e m p o i n p o i . 

Più r icco d i specie è u n secondo g r u p p o cos t i tu i to dal le P L E U R O T O M E (Pleure-toma), 
la cui conchigl ia ha una lunga sp i r a e l ' o r l o es terno in tacca to . 

Gl i a l t r i c t enob ranch ia t i , cara t te r izza t i da l s i fone r e s p i r a t o r i o , presentano, come 

quel l i s p r o v v e d u t i d i condo t to r e s p i r a t o r i o , una l i ngua protesa, m u n i t a d i sette piastre 
o d e n t i n i ; p rendono p e r c i ò i l n o m e d i T E N I O G L O S S I . 

Fra quest i m o l l u s c h i la C I P R E A . (Cypraea) f o r m a lo s t ip i te d i una de l le p i ù 
i m p o r t a n t i f a m i g l i e d i ga s t ropod i , i n cu i è con tenu ta l ' i m p o r t a n t i s s i m a Cau r i . L e 
specie d i questo g r u p p o e dei g r u p p i a f f i n i hanno testa grossa, con t en taco l i l u n g h i , 
sot t i l i e v i c i n i , a l la cui base si t r o v a n o g l i occh i , g iacen t i sopra una sporgenza 

esterna. I l ma n t e l l o si a l la rga d ' a m b o i l a t i e p u ò essere r i m b o c c a t o per m o d o da 
r icopr i re i n g ran par te o i n t i e r a m e n t e la conch ig l i a , la qua le , essendo luc ida e 
var iop in ta , è assai r icerca ta da i co l l e z ion i s t i . T r a s c r i v i a m o l 'eff icace descr iz ione che 

ne fa i l P ò p p i g : « Questo genere d i conch ig l i e gode d i una s i m p a t i a ant ica ed u n i 
versale per la sua abbondanza e per la sua bel lezza. I n t u t t e le r e g i o n i de l g lobo 
e perf ino f r a i p o p o l i p i ù rozz i si t r o v a come o r n a m e n t o del le a b i t a z i o n i e del le 

persone; alcune specie se rvono d i m o n e t a sp icc io la , per u n accordo a n t i c h i s s i m o . 
Le conchiglie d i quest i ga s t ropod i m e r i t a n o tale f avo re per m o l t e r a g i o n i . P iacciono 
per la f o r m a r o t o n d a , d i v e n t a n o f ac i lmen te luc ide come specch i , n o n la cedono a l 
m a r m o i n durezza e b r i l l a n o de i p i ù v a g h i c o l o r i . Anche da l p u n t o d i v i s ta sc ien
t i f ico destano l ' interesse genera le , per le s t rane m o d i f i c a z i o n i a cu i va soggetta la 
loro f o r m a nel corso de l la v i t a ed anche p e r c h è , secondo c iò che si credeva i n 
passato, i l l o r o s v i l u p p o andrebbe soggetto a leggi a f fa t to spec ia l i . F r a le d i f f e renze 

dovute a l l ' e t à , t re a l m e n o si possono accennare. Le conch ig l i e g iovan i s s ime sono 
liscie, sempl icemente g r ig i e e ado rne t u t t ' a l p i ù d i t re fascie t rasversa l i poco sp ic 

cate. I l marg ine del la co lume l l a è l i sc io e convesso ne l la par te super io re , concavo 
in fe r io rmen te , i l m a r g i n e esterno so t t i l e . N e l l ' e t à p i ù m a t u r a i due l a t i d e l l ' o r l o de l la 
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bocca si t u m e f a n n o per m o d o da rendere spiccato i l cara t te re de l gene re ; i l 
m a n t e l l o acquis ta i n pa r i t empo l a t e r a lmen te una grande espansione, che si r ip iega 
sul la par te supe r io re del la conch ig l i a e secerne uno s t ra to v i sc ido , calcareo, i l 
quale , i n d u r e n d o s i , f o r m a lo s t ra to super iore , c o l o r i t o i n m o d o af fa t to diverso. 
Ques t ' u l t imo p e r ò n o n ha ancora la consistenza che presenta nel le conchig l ie per fe t t e ; 
i n questo pe r iodo mancano i n o l t r e le pieghe t rasversa l i a l l ' o r l o della bocca, ancora 
socchiuso. Le conchig l ie pervenute al terzo pe r iodo e q u i n d i per fe t tamente s v i l u p 
pate sono carat ter izzate da l r i a v v i c i n a m e n t o de i l a t i del m a r g i n e boccale, m u n i t i d i 
pieghe spiccate, da l lo spessore de l lo s t ra to super io re del la conchig l ia , sovrastato dal 
man t e l l o che si r i s v o l t a e f i n a l m e n t e da una s t r i sc ia p i ù ch ia ra , che scorre sul dorso 
del la conch ig l i a e ne raggiunge la bocca sopra e sot to , i n d i c a n d o i l pun to i n cui i 
l o b i r i p i ega t i del m a n t e l l o si toccano coi l o r o m a r g i n i e che mancano sempre nelle 
conchig l ie g i o v a n i . Nel le specie p r o v e n i e n t i i n g r a n d i q u a n t i t à dai m a r i p i ù ca ld i , i 
co l l ez ion i s t i t r o v a n o in t i e r e serie d i e sempla r i , che c o n f e r m a n o questo progressivo 
processo d i f o r m a z i o n e . 

« U n a l t r o f enomeno , non i n s o l i t o , m a f r a in t e so , indusse i na tu r a l i s t i an t i ch i a 
credere che l ' i n g r o s s a m e n t o del la conch ig l i a del le c ipree dovesse sottostare a leggi 
specia l i , d iverse da quel le che la d e t e r m i n a n o neg l i a l t r i m o l l u s c h i , oppu re c h e l a con
ch ig l i a venisse deposta e m u t a t a pe r iod icamente , come i l de rmasche le t ro de l gambero . 
Osservando i l la to del la bocca d i una c iprea , si suppone sub i to che l ' ingrossamento 
del la conch ig l i a n o n possa avven i re nel m o d o consueto, vale a d i r e col la f o r m a 
z ione d i u n nuovo a n f r a t t o al l abb ro esterno ingrossato , p o i c h é questo, n o n soltanto 
s ' i ncurva ad angolo r e t t o al d i sopra del la bocca e con t ro i l m a r g i n e del la co lu 
me l l a , m a si a r ro to l a pure a l l ' i n d e n t r o . Se l ' i n g r a n d i m e n t o avesse luogo per la f o r 
maz ione d i u n deposi to lungo i l m a r g i n e , la bocca ne ve r rebbe necessariamente 
o t t u r a t a i n pochiss imo t e m p o . Siccome p e r ò la medes ima specie f o r n i v a al l 'osserva
zione dei n a t u r a l i s t i e sempla r i p i cco l i s s im i , col la bocca ben c o n f o r m a t a , che pare
vano g i o v a n i s s i m i ed e rano cons idera t i come t a l i , per l ' i gnoranza dei carat ter i 
d e t e r m i n a t i da l la d i f fe renza d i e t à , per spiegare l ' i n c o m p r e n s i b i l e sv i luppo della 
conch ig l i a , si giunse ad a m m e t t e r e che l ' a n i m a l e dovesse depor re per iodicamente 
i l marg ine boccale, a g g i u n g e r v i u n n u o v o a n f r a t t o , f o r m a r e u n o r l o n u o v o ed otte
nere cos ì l ' i n g r a n d i m e n t o n o r m a l e del n i c c h i o . L ' i p o t e s i che l ' a n i m a l e venisse f u o r i 
da l la sua conch ig l i a d iven ta ta t r o p p o s t re t ta per l u i . A m b e d u e queste supposizioni 
sono inesatte. Nel f o r m o l a r l e si era d i m e n t i c a t o che i n t u t t i g l i esseri o r g a n i c i , an i 
m a l i e p ian te , si t r ovano nel la medes ima specie i n d i v i d u i g r a n d i e p i c c o l i , i r r ego
l a r i t à che ve ramente non si possono spiegare, m a la cui esistenza è i ndub i t a t a in 
t u t t i g l i a n i m a l i i n f e r i o r i e p a r t i c o l a r m e n t e ne i m o l l u s c h i . Una c iprea t i g r i n a lunga 

5 c m . è adul ta se ha i m a r g i n i de l la bocca r a v v i c i n a t i , a r r o t o l a t i e r i g a t i i n senso 
trasversale , quan to p u ò esserlo u n ' a l t r a d i grossezza d o p p i a ; v i v r à , senza m a i i n g r a n 
d i r e la sua conchig l ia che ha r agg iun to le sue o p p o r t u n e d i m e n s i o n i i n d i v i d u a l i » . 

I l R u m p h aveva g i à nota to che i l r i g o n f i a m e n t o de l l a bocca si man i fes ta so l 
t an to a s v i l u p p o c o m p l e t o ; r i f e r i r e m o la sua descr iz ione de l la C I P R E A T I G R I N A 

(Cypraea tigris) a c o m p l e m e n t o d i quan to a b b i a m o det to p i ù sopra i n t o r n o a questo 
g r u p p o d i m o l l u s c h i ed a l la sua u t i l i t à . Pa r l ando del le f e m m i n e i l nos t ro osserva

tore « fa so l tan to questa d i f f e renza p e r c h è si sog l iono cons idera re come conchigl ie 

d i f e m m i n e le p i ù leggiere e le p i ù liscie » . I n f a t t i : « Questa conch ig l i a è la p iù 

grande e la p i ù be l la del suo g r u p p o , essendo quasi grossa come u n p icco lo pugno, 

col dorso r o t o n d o e l i sc io , sparso d i gocc io l ine nere, f r a le q u a l i se ne t rovano 
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parecchie p i ù piccole , d i color b r u n o o g ia l lo e presenta i n t u t t a la sua lunghezza 

una linea g i a l l o - d o r a t a , che p e r ò n o n si t r o v a i n t u t t e . Quanto p i ù le gocc io l ine nere 

si rassomigl iano , tan to p i ù g rande è i l va lo re de l la conch ig l i a . Se le c ip ree vengono 
dal mare , sono luc ide come specchi ; r i g u a r d o a l la par te a d d o m i n a l e o i n f e r i o r e 

della conch ig l i a , g iova notare che n o n è m o l t o p ia t t a , m a s u l f ì c i e n t e m e n t e per ser
vire d i base al la par te super iore , b i anch i s s ima e lucente . D e l l ' a n i m a l e si vede s o l 

tanto un lobo so t t i le , punteggia to quasi come la conch ig l i a , c i o è sparsa d i gocc io l ine 

Ciprea moneta (Cypraea moneta). Grandezza naturale. 

nere, brune e g ia l le , f r a le q u a l i si osservano numerose g r a n u l a z i o n i b ianche . Le 
conchiglie, considerate come appa r t enen t i a l le f e m m i n e , sono p i ù s o t t i l i e p i ù l eg 
giere e raggiungono la l o r o mo le d e f i n i t i v a p r i m a che si s v i l u p p i i l l a b b r o del la 
bocca, a f f i la to e so t t i le come una pergamena . Questa conch ig l i a è be l l i s s ima per le 
sue t in te nere, azzurre e g i a l l e ; se l ' a zzur ro è p i ù spiccato, i l suo preg io a u m e n t a . 
Abbonda sulle spiagge d i cu i l ' a rena bianca è sparsa d i g r a n d i scogl i i s o l a t i . Per 
lo p iù r imane nascosta nel la sabbia, da cu i lascia spun ta re la par te r u v i d a e opaca. 
Ma, durante i l p l e n i l u n i o e la l una n u o v a , s t r i sc ia sul la sabbia e si appende ag l i 
scogli. È d i f f i c i l e es t rar re l ' an ima le da l la conch ig l i a senza che questa perda la sua 
bella l uc id i t à . I l mezzo p i ù s icuro consiste ne l ge t t a r la ne l l ' acqua b o l l e n t e ; po i si 
estrae la parte carnosa nel m i g l i o r m o d o possibi le e si depone la conch ig l i a i n u n 
sito ombroso, a f f i n c h è le f o r m i c h e ne d i v o r i n o i l r i m a n e n t e . Ogni due o t r e a n n i 
bisogna, come si suol d i r e , abbeverare queste conch ig l i e , lasciandole c i o è una mezza 
giornata i n u n bagno d'acqua salsa; p o i si sc iacquano ne l l ' acqua fresca e si lasciano 

asciugare al sole ». I l R u m p h r i fe r i sce i n o l t r e che queste ed a l t re c ipree se rvono 
di cibo alla povera gente, che le fa a r r o s t i r e su l ca rbone , m a dice che spesso d à n n o 
luogo a conseguenze funeste . G l i i n d i g e n i c redono che tu t t e le conch ig l i e l iscie e 
lucide e quelle macchiate d i rosso n o n siano c o m m e s t i b i l i , m e n t r e invece i n i c c h i 
r u v i d i e aculeati fo rn i scono u n o t t i m o c ibo . 

La specie p iù i m p o r t a n t e d e l l ' i n t i e r o g r u p p o è la C I P R E A M O N E T A O C A U R I 

{Cypraea moneta). Questa c iprea è b ianchicc ia o g i a l l o g n o l a , d i f o r m a ova le a l l a r 

gata e m u n i t a sui la t i d e l l ' e s t r e m i t à pos te r io re d i q u a t t r o sporgenze ot tuse. Giunge 
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al la lunghezza d i 1 V-2-2 c m . S ' i ncon t r a i n g r a n n u m e r o nelle isole Ma ld ive , dove, 
secondo ant iche t r a d i z i o n i , sarebbe raccol ta dagl i i n d i g e n i due vo l t e a l mese, t re 
g i o r n i dopo la luna n u o v a e t r e g i o r n i dopo i l p l e n i l u n i o . Nessuno impedi rebbe 
t u t t a v i a d i raccogl ie r la anche negl i a l t r i g i o r n i de l mese. Da quel le isole viene tras
por ta ta i n par te ne l Bengala e nel S i am e i n par te n e l l ' A f r i c a . I n A f r i c a i l centro 
p r i nc ipa l e de l c o m m e r c i o del la caur i è Zanz ibar . Dal la costa or ien ta le de l l 'Af r i ca 
p a r t o n o per l ' i n t e r n o , da m i g l i a i a d i a n n i , numerose carovane car iche d i questo 
a r t i co lo d i c o m m e r c i o , mone ta e merce ad u n t e m p o . Le nav i europee i n partenza 
da Zanzibar ne t r a spor t ano i n t i e r i c a r i ch i sul la costa occidentale , scambiando le 
preziose conchig l ie coi p r o d o t t i l o c a l i , po lve re d ' o ro , a v o r i o , o l i o d i pa lma . Nella 
re lazione del suo i m p o r t a n t i s s i m o v iaggio i l B a r t h r i fer i sce parecchi ragguagl i i n t o r n o 
al t r a f f i co che g l i a f r i c a n i de l la costa f anno d i questa mone t a coi Negr i dei paesi 
i n t e r n i . A G u r i 700 .000 conchig l ie d i caur i hanno i l valore d i 1 3 2 0 l i r e i t a l iane ; 
2 1 2 0 conchigl ie co r r i spondono p e r c i ò a c i rca 4 l i r e . Le rend i te de l sovrano a m m o n 
tano a 3 m i l i o n i d i conch ig l i e , i l cu i va lo re è soggetto ad u n corso che oscilla 
secondo l ' i m p o r t a z i o n e e l ' espor taz ione. Per lo p i ù sono in f i l za te i n n u m e r o d i cento, 
i n appos i t i c o r d o n c i n i , per f a c i l i t a rne la n u m e r a z i o n e . Siccome p e r ò n o n accade 
sempre c o s ì , bisogna conta r le ad una ad una . Secondo le i n d i c a z i o n i pubblicate nel 
prospet to c o m m e r c i a l e d i B e c k m a n n ne l 1793, finché g l i Olandesi f u r o n o padroni 
d i Ceylon, q u e l l ' i s o l a f u i l cen t ro p i ù i m p o r t a n t e d i deposi to per le cau r i , che v i 
e rano spedite i n ceste, i n bal le d i 12 .000 e sempla r i o i n f u s t i per la Guinea. Per 
m o l t o t empo i n tu t t a l ' A f r i c a i l c o m m e r c i o deg l i s ch iav i si fece med ian te le caur i ; 
con 12 .000 l i b b r e d i conchig l ie si po tevano compera re da 5 0 0 a 600 sch iav i . Verso 
la m e t à del secolo X V I I I i l prezzo d i que l l a merce u m a n a si era g i à r addopp ia to ; 
a l l o r a i d i s t r e t t i de l l i t t o r a l e essendo i n o n d a t i d i que l danaro , si p e n s ò a sost i tuir lo 
con a l t r i ogget t i d i scambio . 

Accenneremo ancora al genere (Ovulo), a f f i ne al precedente. L ' a n i m a l e rassomiglia 
i n tu t to a l le specie del genere Cypraea; la conch ig l i a , a r ro to l a t a e aguzza alle due 
e s t r e m i t à , t e r m i n a i n u n canale. Par lando d e l l ' O v u l a oviformis, da l n icch io bianco-
n iveo con r i f less i v io lace i nella par te i n t e r n a , i l R u m p h dice che g l i a b i t a n t i dell ' isola 
d i C o r è a la tenevano i n g r an p reg io . È una del le specie m a g g i o r i del genere. Sol
tan to i g u e r r i e r i , che avevano po tu to mozzare i l capo ad a l cun i n e m i c i , avevano i l 
d i r i t t o d i po r t a rne i n i cch i i n t o r n o al col lo o ne l c i u f f o dei l o r o cape l l i . Ne ornavano 
pure g l i scudi . 

I TRITONIDI, riuniti per lo più ai Murici dai conchigliologi antichi, non se ne 
scostano sol tanto ne l la s t r u t t u r a de l la l i n g u a , m a anche nel la c o n f o r m a z i o n e d i tutta 

la testa, che è grossa e sporge f r a i t en taco l i . Questi sono l u n g h i e c o n i c i ; g l i occhi 

v i sono co l loca t i es ternamente , verso la m e t à de l la l o r o lunghezza. Dal la fessura boc
cale, a l d i so t to del la testa, l ' an ima le è i n g rado d i p r o t r a r r e una proboscide abba

stanza lunga . La conch ig l i a r a s somig l i a a que l l a dei gas t ropod i aculea t i , po i ché 
i n f e r i o r m e n t e si p r o l u n g a i n un canale. È coper ta d i b i t o r z o l i senza spine, disposti 

a l t e rna tamente sul le spi re e p i ù d i r ado i s o l a t i . I l g r u p p o p r inc ipa l e comprende i 

T R I T O N I (TrUonium), d i cu i una specie, i l g rande Tritonium nodiferum, spetta al 

Med i t e r r aneo . Gl i a n t i c h i lo c h i a m a v a n o Buccina e d icevano c h e : 

Buccina jam priscos ad arma Quirites. 
(La Buccina già chiamava gli antichi Quiriti all'armi). 
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Altre specie m a g g i o r i f u r o n o e sono t u t t o r a adopera te come t r o m b e d i g u e r r a ; f r a 
queste occupa i l p r i m o posto i l Tritonium variegatum, d i cu i R u m p h p a r l a ne l 

seguente m o d o : « Le p i ù grosse conch ig l i e d i questa specie sono lunghe p i ù d i u n piede 
e mezzo e larghe da 6 a 7 p o l l i c i . Spesso la l o r o pun ta è stata r o t t a ; la c o n c h i g l i a 

è sparsa d i r u v i d i g r a n e l l i n i b i a n c h i e r o s s i ; p e r c i ò bisogna l ava r l a p r i m a con ac ido 

n i t r ico , poi raschiar la con u n co l t e l lo . Queste conch ig l i e sono annove ra t e f r a le r a r i t à 

più preziose, e una vo l t a r i p u l i t e , i n quel le isole si vendono a l prezzo m e d i o d i t r e 
f io r in i e mezzo. Si t r o v a n o d i r ado ne l l ' i so la d i A m b o i n a ; i n genera le p r o v e n g o n o 

dalle isole d i sud-est. Si t r a t t engono su l f o n d o del m a r e e t a lvo l t a pene t rano nel le nasse 
dei pescatori . G l i A l f o r e s i , se lvaggi s t a b i l i t i ne l l ' i so la d i C o r è a , si s e rvono d i queste 
conchiglie come d i t r o m b e , p r a t i c a n d o v i nel cerch io d i mezzo un f o r e l l i n o , pel quale 

so f t ì ano . Queste conchig l ie vennero ch iamate B U C C I N E , p e r c h è s i b i l a n o o bucc inano 
quando se ne a v v i c i n a la bocca a l l ' o recch io ; la gente del popo lo crede che questo 
sussurro sia u n i n d i z i o del la l o r o a u t e n t i c i t à , p e r c h è v i si r iconosce i l sussur ra re del le 
onde ». Questa p r o p r i e t à n o n è l i m i t a t a ai t r i t o n i . Tu t t e le conch ig l i e d i grandezza 
inedia o f f r o n o u n b u o n fondo acustico ai r u m o r i p iù d i v e r s i , ma , anche ne l s i lenz io 
più assoluto, neppure i l Tritonium variegatum p u ò r i p r o d u r r e i l sussurro del m a r e . 

T u t t i conoscono la par te eserci tata da i t r i t o n i ne i q u a d r i , nei g r u p p i d i statue e 
nei bassor i l ievi del l 'epoca Rococò. Chi n o n ha veduto i ven t r i cos i t r i t o n i a cava l lo 
dei de l f i n i , ne l cor teo della be l la n i n f a Galatea? Chi n o n ha v i s i t a to uno d i que i 
parchi , disegnat i secondo i l gusto d i que l pe r iodo , per f o r t u n a o r m a i t rascorso , col le 
sue grotte nelle q u a l i sono i n s e r i t i , f r a i c o r a l l i e le s t a l a t t i t i , vere conchig l ie d i t r i t o n i 
e di a l t r i grossi m o l l u s c h i ? 

Il g ruppo dei D O L I D I (Dolium) è interessante per v a r i r i g u a r d i . L a c o n c h i g l i a 
è sottile, panciuta , sovente quas i sfer ica , la bocca, la rga e intaccata i n f e r i o r m e n t e , 
non si p ro lunga i n u n canale ; per lo p i ù i l l abb ro esterno è grosso e in tacca to i n 
tutta la sua lunghezza. L ' a n i m a l e ha u n piede grosso, d i f o r m a ova le -a l lunga ta , l e g 
germente orecchiu to ne l la par te an t e r io r e e a t to a g o n f i a r s i i n m o d o s t r a o r d i n a r i o 
per la grande q u a n t i t à d 'acqua che p u ò assorbi re . La testa è p ia t t a , la rga e quas i 
ret t i l inea f r a i t en taco l i . Questi sono l u n g h i , ingrossa t i a l la base, sul la quale g iacc iono 

gli occhi, col locat i e s te rnamente . I l t ubo r e s p i r a t o r i o , grosso e p iu t to s to l ungo , si 
ripiega sulla conch ig l i a . Anche la p robosc ide è assai sv i luppa ta . T u t t e le specie, ad 
eccezione d i una sola, ab i t ano i m a r i m e r i d i o n a l i . Quest 'unica specie, p r o p r i a de l 
Mediterraneo, è la G A L È A (Dolium galea), la p i ù grossa conch ig l i a de l la r eg ione , 
che diede o r ig ine ad una scoperta s i ngo la r i s s ima . Quando i l p ro f . Trosche l si o c c u 
pava a Messina d i r icerche zoologiche , g l i venne po r t a to v i v o u n grosso esemplare 
di ga l èa , i l quale , i n segui to al p i ù p iccolo ecc i t amento , p ro t r aeva la probosc ide 
lunga 15 c m . e mandava d a l l ' a p e r t u r a boccale u n get to f o r m a t o da u n l i q u i d o l i m 
pido, che g iungeva al la distanza d i 3 0 c m . Con sua grande m e r a v i g l i a i l T rosche l 

r iconobbe che questa supposta sa l iva era un acido f o r t i s s i m o , p e r c h è p roduceva 
una sensibile effervescenza sul le rocce ca lcar i c i r cos t an t i . Avendo la anal izzata con 
mol ta cura, t r o v ò che o l t r e a d i v e r s i a c i d i , conteneva i l 3 -4 per cento d i acido s o l f o r i c o 

e i l 0,3 per cento d i acido m u r i a t i c o , sostanze p rodo t t e da una posiz ione g h i a n d o 
lare d is t in ta , annessa alla vera g h i a n d o l a sal ivate . Quest i ac id i n o n se rvono p e r ò 

a dissolvere la calce contenuta ne l c i b o , d u r a n t e i l processo del la d ige s t i one ; i l P a n -
ceri non crede che cost i tuiscano per l ' a n i m a l e u n mezzo d i f e n s i v o . Pare invece che 

i l l i qu ido gh iando la re sia sempl icemente un p r o d o t t o d i escrezione. I l zoologo n a p o 
letano t e s t é menz iona to d i m o s t r ò anzi che m o l t e a l t r e specie dei gener i Cassis, 



4 1 0 Molluschi. Classe seconda: Gastropodi. — Ordine quinto: Prosobranchi 

Cassidaria e Tritonium sono m u n i t e de l lo stesso organo d i secrezione, che p r o 
duce acido so l fo r i co . Questo fa t to è in teressant iss imo da l p u n t o d i vis ta fisiologico, 
m a non c h i a r i t o finora. 

Il noto console e filologo aust r iaco, do t t . H a h n , ha cercato con mezzo assai inge
gnoso d i d i m o s t r a r e che la nos t ra g a l è a f u i l m o d e l l o da cui venne ro copia t i g l i 
o r n a m e n t i a sp i ra le de l la co lonna i o n i c a : « Nel lo stesso m o d o i n cu i g l i o d i e r n i pesca
t o r i napo le tan i sanno fa re col le conchig l ie dei l o r o l i d i be l l i s s ime g h i r l a n d e , d i cu 

Dolio (Dolium perdix). ì / 3 della grandezza naturale. 

o rnano le l o ro chiese ne i g i o r n i d i g r a n d i feste, g l i a b i t a n t i delle coste dovettero 
ce r tamente r i c o r r e r e nei secoli scorsi ag l i e legant i p r o d o t t i del le l o r o spiagge, quando 
si t r a t t ava d i ono ra r e le l o r o d i v i n i t à . F r a le conch ig l i e del Medi t e r raneo i l dolio 
non si d i s t ingue so l tan to per la mole , uguale a quel la d i una testa u m a n a , ma anche 

per la bellezza del la sp i ra e del le sue costole » . L ' i n t e r e s san t e c o n f r o n t o t r a le forme 
ar t i s t iche e i p r o d o t t i n a t u r a l i , diede i seguenti r i s u l t a t i : la sp i ra de l d o l i o corr isponde, 
sia pel n u m e r o degl i a n f r a t t i , sia per la c o n f o r m a z i o n e del la sp i ra le , a l la cosidetta 
v o l u t a del cap i te l lo i o n i c o ; le cu rve d i cong iunz ione del le due v o l u t e , che scorrono 

sul canale del cap i t e l lo , sono r i p r o d o t t e , a lmeno a p p r o s s i m a t i v a m e n t e , nel la parte 

i n t e rna del m a r g i n e esterno del la c o n c h i g l i a ; le costole convesse de l la par te esterna 
del la conch ig l i a si t r a s f o r m a n o nel la faccia i n t e r n a i n scanala ture , che hanno una 

g rande somig l i anza con que l le de l la co lonna ion ica , al le q u a l i c o r r i s p o n d o n o press'a 
poco anche nel n u m e r o . 

I C A S C H I (Cassis) hanno c o m u n e coi d o l i d i i c a r a t t e r i d i f a m i g l i a , c o s t i t u i t i dal 

piede grosso con d i l a t a z i o n i l a t e r a l i , da l la probosc ide l u n g h i s s i m a e dag l i occhi col

locat i a l la base dei t en taco l i , sopra b r e v i p e d u n c o l i . I l m a n t e l l o de i caschi fo rma 
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un pro lungamento a fogg ia d i ve lo , che s i estende sul la testa e si p r o l u n g a i n u n 

lungo tubo r e sp i r a to r io , r i m b o c c a t o . L a conch ig l i a è r i g o n f i a , con una sp i r a b reve 

ed aguzza. In generale la bocca è s t re t ta e l inea re , m u n i t a i n f e r i o r m e n t e d i u n breve 
canale, che s ' incurva ad u n t r a t t o su l dorso . I l l a b b r o i n t e r n o presenta u n ' i m b o c 

catura assai sv i luppa ta , agg r inz i l a o piegata su l m a r g i n e del la c o l u m e l l a . I l l a b b r o 

esterno è ingrossato es te rnamente , spesso denta to ne l la par te i n t e r n a . I l R u m p h 

Casco (Cassis glauca). Esemplare piccolo. 

aveva già osservato che anche in questi gastropodi, come nelle cipree, l'accresci
mento della conchigl ia p u ò ave r luogo co l lo staccarsi del la sporgenza che si f o r m a 

pr imi t ivamente sul l abb ro , come g i à a b b i a m o r i f e r i t o col le paro le del P ò p p i g . « Sic
come le nuove spi re debbono col locars i su l l abb ro an t i co , l ' an ima le , do ta to d i una 
singolarissima p r o p r i e t à na tu ra l e , deve essere i n g rado d i e l i m i n a r e o d i rode re 
tutto ciò che si oppone a tale accresc imento . È faci le r iconoscere questo f a t t o d i v i 
dendo in due p a r t i la conch ig l i a , p o i c h é si vedono nel le p a r t i i n t e r n e le sp i re appena 
indicate come i n d i z i del le an t iche l abb ra e assai spiccate invece sul le p a r t i esterne » . 
Le specie, f r a le qua l i la Cassis cornuta si d i s t ingue per la m o l e , la consistenza 
e i l peso della conchig l ia , v i v o n o per lo p i ù ad una piccola p r o f o n d i t à , i n v i c inanza 
della spiaggia, sui f o n d i a renos i , i n cu i a f fondano per ins id ia re a l t r i m o l l u s c h i . Per
le collezioni d i r a r i t à sono da r accomanda r s i so l tan to quegl i e s emp la r i , che f u r o n o 
intieramente sepolt i ne l la sabbia , p o i c h é , sebbene scoperto , i l l o r o dorso era r i v e s t i t o 
di l imo e p e r c i ò i n v i s i b i l e . 

Colle APORRAIDI (Aporrhais) siamo pervenuti a quelle famiglie, che in passato 

prendevano i l nome d i C O N C H I G L I E A L A T E per la f o r m a del la conch ig l i a , m a che 
p e r ò , come ved remo f r a b reve , sono essenzialmente diverse ne l le p a r t i m o l l i . La 

conchiglia delle poche specie d i Aporrhais, del le q u a l i P A P O R R A I D E (Aporrhais 
pes peUcani) è comun i s s ima ne i m a r i d e l l ' E u r o p a , è f u s i f o r m e e t e r m i n a a l la base 
in un canale, o meg l io , i n una punta p r o f o n d a m e n t e solcata. I n questo, come nei 

generi seguenti e i n tu t te le cosiddet te conch ig l i e alate, si osserva una g rande d i f f e 

renza f ra lo stato g iovan i l e e lo stato adu l to d e l l ' a n i m a l e . Da p r i n c i p i o i l l abb ro esterno 

ha un margine u n i t o ; a poco a poco si sv i l uppano le a l i , le append ic i e le d i ta coi 
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Aporraide (Aporrhais pes pelicani). 
Grandezza naturale. 

so lchi e co i r i s v o l t i r i s p e t t i v i . La testa de l l ' an ima le si p r o l u n g a i n u n muso appia t 
t i t o e in taccato ne l la par te an te r io re . Sui t en taco l i l u n g h i e f i l i f o r m i si t rovano gl i 
occhi , co l loca t i es te rnamente sopra una sporgenza. I l piede è p iccolo , ma perfet ta

men te adat to a s t r isc iare e ar ro tondato 
d ' a m b o le p a r t i . I l man te l l o de l l ' an imale 
adu l to n o n è m o l t o d i l a t a t o ; nel punto in 

cu i la conch ig l i a presenta le d i t a , si protende 
i n sole pun te , m a è p robab i l e che sia più 
s v i l u p p a t o nel t e m p o i n cui si fo rmano 
queste p a r t i del la conch ig l i a . 

Nei gener i Strombus e Pterocera, vere 
conchig l ie alate, l ' a n i m a l e ha u n aspetto 
s t r an i s s imo . I l piede è r ip iega to quasi ad an
golo re t to , leggermente app i a t t i t o , a r ro ton
dato sul m a r g i n e , col la par te an ter iore più 
cor ta e intaccata , la pos ter iore lunghissima 
e m u n i t a a l l ' e s t r e m i t à d i u n opercolo corneo, 
quasi f a l c i f o r m e , che n o n basta a chiudere la 
bocca. L a s t r u t t u r a d i questo piede impe
disce a l l ' a n i m a l e d i s t r i sc iare , m a g l i per
met t e d i sal tare, sp ingendone la parte poste

r i o r e sotto l ' a n t e r i ó r e . I l R u m p h descrive ben iss imo ques t 'o rgano col le seguenti parole: 
« U n carat tere speciale d i questo genere consiste i n una zampet ta d i cu i è m u n i t a la 
bocca s i m i l e nel co lore e ne l la f o r m a ad u n onice m a r i n o ( cope rch io ) , dentato sul 

lato esterno, a cumina to nel la par te 
i n f e r i o r e e fissato s u p e r i o r m e n t e ad 
una par te carnosa, d u r a , s i m i l e ad 
una m a n i n a . Con c i ò , n o n sol tanto 
l ' an ima le procede da u n luogo a l 
l ' a l t r o , m a combat te come se avesse 
una spada, resp ingendo t u t t o que l l o 
che g l i sbar ra la v i a » . A v e n d o c o l 
locato i n una c io t to la a l cun i d i 
ques t i cos iddet t i P U G I L A T O R I (PU-

giles) con a l t r i m o l l u s c h i , i l nos t ro 
osservatore v ide che coi l o r o m o v i 

m e n t i sgarbat i essi r i u sc ivano a 
scacciare dal rec ipiente i l o r o i n e r m i 

c o m p a g n i . L g l i aggiunge i n o l t r e che 
questa specie, c o m u n e in A m b o i n a , 
serve d i c ibo agli i n d i g e n i , i q u a l i 

p e r ò , se ne mang iano in g ran copia 
i r app resen tan t i , acquis tano, s u 

dando, u n pessimo odore d i ca
p rone . 

R i t o r n i a m o a l la descr iz ione generale d i quest i m o l l u s c h i da l l a conch ig l i a alata. 

La testa presenta due pedunco l i g ross i , c i l i n d r i c i , alle cu i e s t r e m i t à t r o v a n s i g l i occhi 

g r a n d i e v ivacemente c o l o r i t i , m e n t r e i t en taco l i spun tano su l la par te in terna di 

Strombo (Strombus ìeatiginosus). Grandezza naturale. 
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questi pedunco l i , i n f o r m a d i f i l a m e n t i s o t t i l i . F r a g l i occh i la testa si p r o l u n g a 

in un muso a l lunga to , n o n r e t r a t t i l e . I l m a n t e l l o è g rande , m a so t t i le e m u n i t o per 

lo più d i un ' appendice filiforme, giacente ne l canale s u p e r i o r e de l la bocca de l la 

conchigl ia . 
La conchig l ia degl i s t r o m b i t e r m i n a i n u n breve cana le ; la bocca è l inea re . I n 

generale i l l abb ro esterno si espande a guisa d i u n ' a l a ; s u p e r i o r m e n t e si p r o l u n g a 
talvolta i n u n lobo , ma n o n è m a i p r o v v e d u t o d i lunghe append ic i d i g i t i f o r m i . Le 

60 specie conosciute appar tengono tu t t e a i m a r i t r o p i c a l i . Una del le p i ù c o m u n i , 
Strombus gigas, è por ta ta i n cosi g r a n n u m e r o nel le I n d i e Occ iden ta l i , da se rv i re 
spesso d i c o n t o r n o al le a iuole dei g i a r d i n i e da sos t i tu i re i vasi da fiori. La c o n 

chiglia giunge a l la lunghezza d i 3 0 c m . e pesa p i ù d i 2 K g . Pare i m p o s s i b i l e che 
questo an imale cos ì pesante possa spiccare ne l l ' acqua a r d i t i s a l t i ; per spiegare questo 

fatto bisogna r i c o r d a r e quan to a b b i a m o g i à de t to p recedentemente r i spe t to ai c r o 
stacei m u n i t i d i una corazza pesante, vale a d i r e che ne l l ' acqua i l r a p p o r t o de l peso 
si modi f ica i n m o d o radica le i n f avo re degl i a n i m a l i che v i si t r o v a n o . 

I l genere P T E R O C E R A d i f fe r i sce da l lo Strombus so l tan to ne l la f o r m a de l l a c o n 
chiglia, p o i c h é i l l abb ro esterno presenta i n f e r i o r m e n t e , q u a n d o i l n i c c h i o è ben 
svi luppato, u n spiccata insena tu ra ed un ' a l a d i g i t i f o r m e , d i cu i le d i t a da p r i n c i p i o 

sono scanalate e p i ù t a r d i chiuse. I n questo genere è compresa la cosidet ta Unghia 

del diavolo. 

Fondandosi sul la s t r u t t u r a del la l i n g u a , T rosche l diede i l n o m e d i R I P I D O G L O S S A 

(Rhipidoglossa) alle specie de l so t t ' o rd ine seguente, i n cu i si osservano sempre p i ù 

di sette f i le l o n g i t u d i n a l i d i p ias t re e d i d e n t i n i ; ad o g n i fila t rasversale si c o l l e 
gano ino l t r e numerose l a m i n e t t e s o t t i l i , disposte le une accanto al le a l t r e i n f o r m a 
di ventaglio. Sul dorso giace u n ' a m p i a c a v i t à r e s p i r a t o r i a , contenente le b ranch ie 
composte d i due l amine t t e . I l piede e la conch ig l i a sono d ive r samen te c o n f o r m a t i ; la 
bocca della conchig l ia ha p e r ò sempre un m a r g i n e u n i t o , senza canale n è in t acca tu ra ; 
i l piede acquista sempre d i m e n s i o n i cons ide revo l i . Tu t t e le specie d i questo so t t ' o rd ine 
sono e rb ivore ed ab i tano per lo p i ù le coste rocciose. 

La f a m i g l i a delle N e r i t i d i cont iene pure n u m e r o s i a b i t a n t i de l l ' acqua dolce, appa r 
tenenti quasi t u t t i al genere Nerita. L a testa d e l l ' a n i m a l e è l a rgh i s s ima , p ia t t a , f o g 
giata a guisa d i u n cuore a r rovesc ia to , su l la cu i faccia i n f e r i o r e giace l ' a m p i a bocca 
pieghettata, m u n i t a d i due t en taco l i l u n g h i ed aguzz i . Es te rnamente , a l la base de i 
tentacoli , si t r ovano g l i occh i , c o l l o c a t i sopra u n breve pedunco lo . L a conch ig l i a ha 
fo rma emis fe r i ca ; è app ia t t i t a nel la par te i n f e r i o r e e senza o m b e l l i c o ; la bocca ha 

un marg ine i n t i e ro ed è s emic i r co la re . L ' o p e r c o l o calcareo presenta i n t e r n a m e n t e 
un'apofisi che tocca pos t e r io rmen te i l m a r g i n e del la c o l u m e l l a , dove cessa la c o n 
chigl ia . I na tu ra l i s t i vo l l e ro d i v i d e r e gene r i camen te le specie m a r i n e dal le f o r m e 

di stagno e d i fiume, m a anche q u i , come spesso accade, la d i s t i nz ione de i gener i e 
delle specie si fonda sopra d i f fe renze m i n i m e . Circa 3 0 0 specie sono sparse i n t u t t o 

il g lobo. La N E R I T A F L U V I A L E (Nerita fluviatilis), c o m u n i s s i m a n e l l ' E u r o p a cen
trale, è u n an ima le t t o al to c i rca 8 m m . e l a rgo 10 m m . , d i f f u s o ne i fiumi, ne i r u s c e l l i , 

negli stagni e nelle p a l u d i , sui sassi e sul le p iante acquat iche . L a sua conch ig l i a 

va r iop in ta , re t icolata d i rosso o d i v i o l e t t o , è so t t i l e , m a d i una consistenza r a r a 
nelle nostre conchig l ie d 'acqua dolce. Come nei n u m e r o s i gene r i d i a n i m a l i , le cu i 

specie abi tano le acque dolc i o salate, osse rv iamo pure nel genere Nerita un g r a n 



4 1 4 Molluschi. Classe seconda: Gastropodi. - Ordine quinto: Prosobranchi 

n u m e r o d i f o r m e p r o p r i e del le acque sa lmast re ed a l t re che si t r a t t engono i n acque 
d i va r i a compos iz ione c h i m i c a . Una v a r i e t à de l la Nerita fluviatilis, c h i a m a t a JSerita 

minor, abbonda nei l agh i salat i d i Mansfe ld . 
Nel la Nerita fluviatilis si r i n n o v a lo s t r ano f e n o m e n o , a c u i a b b i a m o accennato 

p i ù sopra , descr ivendo lo sv i l uppo dei gener i Buccinum e Purpura, ne i q u a l i sol
tan to pochi e m b r i o n i si sv i l uppano a spese delle numerose uova . Le capsule delle 

uova , che h a n n o i l d i a m e t r o d i u n m i l l i m e t r o e sono m u n i t e di un 
guscio robus to , contengono da 40 a 0 0 uova ( 1 ) . U n uovo solo si 
sv i l uppa f o r m a n d o u n e m b r i o n e , i l qua le , per t e m p i s s i m o , munito 

Nerita fluviale ^ b o c c a e d [ e s o f a g 0 i d i v o r a a poco a poco t u t t i i suoi fratell i , 
( f r ? n d flZ\^lS)' che ancora si t r o v a n o a l lo stato d i uova . Con questo reg ime prò-

spera per m o d o da occupare t u t t a la capsula, da cu i esce final

mente , so l levandone i l coperch io emi s f e r i co . Duran te i l p r i m o s tadio del la sua vita 
è m u n i t o d i u n v e l o ; quando esce da l guscio d e l l ' u o v o depone t u t t i g l i attr ibuti 

che per lo p i ù i ga s t ropod i g i o v a n i conservano ancora per qualche t empo come 

la rve l i be ramen te n a t a n t i . 
Le N A V I C E L L E (Navicella), c i rca 18 specie d i gas t ropod i c o m u n i a l la foce dei 

fiumi de l l 'As ia o r ien ta le e del la Pol inesia , dove sos t i tu iscono le ne r i t e , mer i t ano la 
nost ra a t tenzione per la nuova mod i f i c az ione d e l l ' o p e r c o l o . Questo, d i na tura cal
carea, n o n presta ai n o s t r i m o l l u s c h i i se rv ig i a cu i è des t ina to , m a si fissa nella 
carne del piede, r i c o r d a n d o i n cer to m o d o la conch ig l i a i n t e r n a de l le l imacce (Limax), 
che spesso r i m a n e perennemente nascosta nel m a n t e l l o i n f o r m a d i una secrezione 

s c u d i f o r m e . 

Una famiglia, dice il Philipp!, che, se non data dai primordi della creazione, si 
t r ova tu t t av ia negl i s t r a t i i n f e r i o r i ai c a r b o n i foss i l i , che venne ro cons ide ra t i finora 
come le p i ù ant iche p i e t r i f i c a z i o n i , è que l la del le C H I O C C I O L E C I R C O L A R I . Per vere 
d i r e , questo nome conviene so l tanto a que i gene r i , ne i q u a l i le conch ig l i e hanno 
f o r m a p i ù o meno c i rco la re , m a i l passaggio da queste f o r m e a que l l e foggia te a sco
del la , median te f o r m e p iù app ia t t i t e è cosi g radua to , che riesce i m p o s s i b i l e l i m i t a i 
la f a m i g l i a a i gener i sudde t t i , tan to p i ù che le s ingole f o r m e conservano i n tu t t i k 
stessa na tu ra . A d ogn i m o d o la n e c e s s i t à d i questa genera l i zzaz ione , come dice i 

P h i l i p p i , si fa sent i re so l tan to q u a n d o si cons ide r ino tu t te le specie es t in te , m a questi 
hanno , per la conoscenza del la fauna t e r res t re , la medes ima i m p o r t a n z a del le formi 
od ierne . Chi , l avo rando in u n g rande museo zoologico o pa leon to log ico , ha occa 

sione d i d i spor re g l i u n i accanto agl i a l t r i i n u m e r o s i gener i i n t r o d o t t i ne l suo cata 
logo da P h i l i p p i col m a g g i o r n u m e r o d i specie poss ib i le , si conv ince , come nell 

Elicee, che la d e l i m i t a z i o n e del le f a m i g l i e e de i gener i è convenz iona l e e deriv 
spesso dal le p iù i n s i g n i f i c a n t i c a s u a l i t à . Pei n a t u r a l i s t i a n t i c h i e rano p i ù fac i l i d 

s tudiare quei gener i d i p iante e d i a n i m a l i , che si sono, per cosi d i r e , consoli 
d a t i , nel corso d i m i l i o n i d i a n n i . D a r w i n e i suoi p a r t i g i a n i h a n n o d i m o s t r a t o com 

in ta l i casi si debba i n t e r p r e t a r e la scomparsa del le f o r m e t r a n s i t o r i e e intei 

medie . Le specie e i gene r i , d i cu i la d iv i s ione non era stata p r i m i t i v a , m a si 

(I) Si (lice che la Nerita fhuiatilis ed altre Rumph; Fr. Muller ne dubita e crede che 
specie esotiche (Nerita puUìi/era) portino le uova, tratti della fregola di qualche altro animai 
o, meglio, le capsule d'uova sul d..i>o. I l primo Johnston, assai esperto in materia, gli dà r a pioti 
cenno dì questo fatto é riferito confusamente dal — 
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fatta insens ib i lmente , sodd is fano g l i osserva tor i de l la na tu ra , che si accontentano d i 

poter descrivere i n m o d o soddisfacente g l i a n i m a l i . Ma q u e l l i che, f o n d a n d o s i sul la 

descrizione delle f o r m e e del genere d i v i t a , si sentono i n d o t t i a cercare l ' o r i g i n e 

dell'essere e del la f o r m a v i t a l e , p re fe r i scono que l c ic lo d i f o r m e i n cu i la v a r i e t à 
la q u a n t i t à sono p rodo t t e da t r a n s i z i o n i . A b b i a m o accennato ancora una v o l t a b r e 

vemente a questi f a t t i , senza d i l u n g a r c i i n c o n f r o n t i , che ci t r a sc ine rebbero f u o r i de l 

nostro a rgomento . 
Fra le chiocciole c i r c o l a r i , p r o p r i a m e n t e det te , c i t e r e m o con Oken i l genere Turbo. 

La testa de l l ' an imale si p r o l u n g a i n u n muso . G l i occhi pedunco la t i si t r o v a n o sul 

lato esterno dei l u n g h i t en t aco l i , e f r a quest i spun tano due l o b i f r o n t a l i . D ' a m b o i 

lati del piede si osservano per lo p i ù t re fili e spesso una pelle f r a n g i a t a . I n una 
specie del genere Turbo o d i u n genere a f f ine , p r o p r i a del Mar Bianco , N ico la 
Wagner o s s e r v ò s u p e r i o r m e n t e , a i due l a t i de l p iede, sei l unghe append ic i s o t t i l i , 
t en taco l i formi , a l la cu i base erano co l loca t i g l i occh i . La c i rconfe renza de l n i c c h i o 

è sempre a r ro tonda ta , l ' ape r tu ra quas i c i r co la re , l ' ope rco lo grosso e calcareo. I f a r 
macisti an t i ch i adoperavano spesso c o n t r o la p i r r o s i l ' ope rco lo de l Turbo rugosus 
e di parecchie a l t re specie t r o p i c a l i , come i l cosiddet to O M B E L L I C O M A R I N O (Umbi-
licus marinus). Var ie specie d i ques t i ga s t ropod i e r b i v o r i se rvono d i c ibo a l l ' u o m o ; 
i loro nicchi spaziosi h a n n o u n cer to va lo re economico . I Cinesi l i adoperano per g l i 
intarsi dei l o ro m o b i l i e sop ra t t u t t o degl i s t i p i , a cagione de l l o r o elegante sp lendore 
madreperlaceo. I l R u m p h annove ra f r a queste specie u t i l i I ' O R C I O L O (Turbo olearius), 
mollusco che mena v i t a sociale sul le coste rocciose d e l l ' A r c i p e l a g o del le Molucche e 
si tratt iene f r a g l i scogli b a t t u t i da l le onde , per cu i n o n è fac i le r accog l i e r lo . A g l i 
esempi r i f e r i t i p i ù sopra i n t o r n o al la v i t a l i t à del le c laus i l ie , possiamo agg iungerne 
parecchi a l t r i , che ci sono f o r n i t i da l l a P A G O D A (Turbo pagodus), del le I nd i e o r i e n 
tali . Questo an ima le passa la v i t a sugl i scogl i al d i sopra del l i v e l l o de l l ' acqua ed 
è lambi to sol tanto da l la spuma del le onde. I l B u m p h r i u s c ì a tener v i v i pe r o l t r e 
7 mesi, senz'acqua e senza c ibo , a l c u n i e sempla r i r acco l t i sul la spiaggia d i Nussa-
n iva ; un a l t ro esemplare visse u n anno r i n c h i u s o i n una scatola. Con questa v i t a l i t à 
è in rappor to una strana a b i t u d i n e degl i i n d i g e n i , i q u a l i m e t t o n o ques t i m o l l u s c h i 
negli a r m a d i i n cui sog l iono tenere i l o r o i n d u m e n t i , per avere u n i n d i z i o , se m u o i o n o 
anzi t empo, che qualche ogget to è stato de ruba to . 

Senza considerare come quisquiliae, c i oè i n u t i l i piccolezze, come fanno l ' o t t i m o 
Rumph e i suoi c o n t e m p o r a n e i , le piccole specie de l genere Turbo e que l le d i a l t r i 
generi a cui appar tengono f o r m e in te ressan t i , d i cu i t r o v a n o che non vale la spesa 
di occuparsi , t ra lasceremo d i r i f e r i r e u l t e r i o r i p a r t i c o l a r i , per passare al genere 
Delphinula, a f f ine ai p receden t i . Sono m o l l u s c h i c i r c o l a r i , f ogg i a t i a guisa d i u n a sfera 

appiatt i ta , con o m b e l l i c o p r o f o n d o e bocca r o t o n d a . La specie t ip ica ha una conch ig l i a 
caratterizzata da parecchie fascie t r a sve r sa l i , con b r e v i acule i e b i t o r z o l i l o b a t i sul la 
spira. L ' an ima le n o n d i f fe r i sce i n m o d o essenziale dal le a l t re ch iocc io le c i r c o l a r i ; 
manca tu t t av ia d i l o b i f r o n t a l i e d i fili l a t e r a l i . L ' ope rco lo r o t o n d o è sot t i le e corneo . 

Ancora p iù a f f ine al genere Turbo è i l genere Trochus, c h i a m a t o da Oken Bocca 
angolosa. Come i l Turbo ha f o r m a sfer ica o c i r co l a r e , c i r confe renza p i ù o m e n o 
angolosa e bocca depressa. I l cara t tere p i ù fac i le da r iconoscere , as t raz ion f a t t a dal le 

conchiglie dei due g r u p p i , è la bocca r o m b o i d a l e del Trochus, opposta a que l la 

rotonda del Turbo. Venne ro descr i t te finora p i ù d i 2 0 0 specie d i Trochus, d i f fuse i n 
tu t t i i m a r i , c i f r a dopp ia d i que l la del le specie d i Turbo conosc iu te o g g i d ì . La 

specie p iù leggiadra dei m a r i eu rope i è i l Trochus ziziphmus. L a l o c o m o z i o n e d i 
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questo an ima le si p u ò osservare f ac i lmen te , osservandolo col la lente m e n t r e str iscia 
sul la parete d i u n b icchiere . N o n s t r iscia con m o v i m e n t i o n d u l a t o r i , d e r i v a n t i da 
una serie a l te rna ta d i c o n t r a z i o n i e d i d i l a t a z i o n i della suola, m a da l procedere 
de l l ' una e de l l ' a l t r a m e t à l ong i tud ina l e , b e n c h é la superf ic ie del la suola sia indiv isa . 
Gosse paragona con rag ione questo m o d o d i sp ingers i i n n a n z i a i t e n t a t i v i f a t t i per 
c a m m i n a r e da una persona r i n c h i u s a i n u n sacco elast ico. Le specie de l genere 
Phasianella, d i f fuse sulle coste del la F ranc i a e appa r t enen t i a questa f amig l i a , 

c a m m i n a n o nel lo stesso m o d o e con 
maggiore energia , p e r c h è i l l o ro piede 
è d iv i so da u n solco long i tud ina l e ; 
questo sis tema d i locomozione deve 
p e r c i ò essere una p r o p r i e t à comune 
a l l ' i n t i e r a f a m i g l i a . 

Le A L I O T I D I od O R E C C H I E M A R I N E 

(Haliotis), m e n o numerose e rappre
sentate per lo p iù da f o r m e t r ans i 
t o r i e , si collegano cos ì na tura lmente 
ai gener i precedent i , che n o n è neces
sar io f o r m a r n e una f a m i g l i a dist inta. 
Per ve ro d i r e , la conchig l ia rasso
m i g l i a pochiss imo a que l la delle forme 
p i ù a l lungate d i chioccinole c i rcolar i . 

R ico rda m o l t o la f o r m a de l l ' o recch io u m a n o ; è p ia t ta e foggia ta a c io to la . Le spire 
crescono cos ì r ap idamen te , che l ' u l t i m a f o r m a la par te magg io re de l la conchiglia. 
Questa è m u n i t a su l la to s in i s t ro d i una f i la d i b u c h i para l l e la al m a r g i n e ; per tali 
b u c h i l ' a n i m a l e fa passare certe append ic i f i l i f o r m i del piede, che pe rme t tono all 'acqua 
d i penet rare nelle b ranch ie . Es te rnamente la conch ig l i a n o n è be l l a , spesso rugosa 
o s t r ia ta d i ve rd icc io o rossiccio. Ma i n t e r n a m e n t e b r i l l a de i p i ù sp lend id i colori 
d e l l ' i r i d e , f r a i qua l i d o m i n a i l ve rde rame . U n c a m p o abbastanza esteso, r u v i d o , indica 
i l pun to i n cu i l ' a n i m a l e ha i n c o m i n c i a t o a sa ldars i col la conch ig l i a . Ma l ' an imale è 
pure ado rno d i e legant i append ic i d i v a r i a sor ta e su l la piega de l man te l l o , che 
ol trepassa la conch ig l i a , s ' inna lzano f r ang ie e f i l i b i a n c h i e v e r d i . Le a l i o t i d i v ivono 
nel la zona del la spiaggia, m a f r e q u e n t a n o sempre le r e g i o n i , che i l r i f lusso non 
lascia comple tamen te i n secco. Prefer i scono i l i d i rocc ios i e d i g i o r n o si trattengono 
per lo p iù sot to i sassi, per recars i i n t raccia d i alghe d u r a n t e la not te . P i ù d i 70 specie 
sono d i f fuse nei m a r i del la zona calda e t empera t a . L a Manica f o r m a i l l o ro l imi te 

se t ten t r iona le . Nel Medi te r raneo è c o m u n e VHaliotis tultereulata, dotata d i tut te le 
a t t r a t t i v e del g r u p p o a cui appar t i ene . S ' i ncon t ra n e l l ' A d r i a t i c o f i n o o l t r e la m e t à della 
costa da lma ta . Ne t r o v a i sot to i sassi d i v e r s i p i cco l i e sempla r i a Les ina . 

Entriamo adesso nel ciclo dei generi muniti di una conchiglia foggiata a scodella, 

m a ancora appa r t enen t i ai r i p idog lo s s i per la c o n f o r m a z i o n e del la l i ngua . Trov iamo 

a n z i t u t t o le F I S S U R E L L E (Fissurelìa), le q u a l i hanno una conch ig l i a scudiforme 
o conica , con c i r confe renza ovale e m u n i t a d i u n f o r o ovale o a l lunga to nella parte 

cent ra le , super io re . I l m a n t e l l o sporge i n f o r m a d i un breve t ubo , che conduce nella 

c a v i t à b ranch ia le . Delle 80 specie conosciute f i n o r a , poch i s s ime spet tano ai nos t r i 

m a r i . Così , per esempio, nel Mare del N o r d si t r o v a la p iccola Fissurelìa reticulata, 

nel Medi te r raneo e n e l l ' A d r i a t i c o la Fissurelìa graeca. 

Delphinnla laciniata. Grandezza naturale. 
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La conch ig l i a d e l l ' E m a r g i n u l a , pure fogg ia ta a scodel la , presenta ne l la l inea 

centrale un ' in t acca tu ra p i ù o meno p r o f o n d a , che pa r t e da l m a r g i n e a n t e r i o r e . Questo 

genere è rappresenta to sulle coste tedesche ddtìi''Emarginula reticulata o E. fissimi, 
leggiadro a n i m a l e t t o lungo 18 m m . , che si t r a t t i ene su l f o n d o de l m a r e , a poca 

distanza dal le coste. R i m a n e i n secco so l tan to d u r a n t e i p i ù f o r t i r i f l u s s i de l Mare del 
Nord e del l 'Oceano A t l a n t i c o . N o n vale la spesa, dice i l Gosse, d i osse rva r lo neg l i 

acquar i : è l en t i s s imo nei suoi m o v i m e n t i e so l leva i n o g n i occasione i l m a r g i n e del la 
conchigl ia . P e r c i ò ci a s te r remo d a l l ' e n u m e r a r e a l t r i gener i d i questo g r u p p o , che 
presentano sol tanto i n s i g n i f i c a n t i d i f ferenze 

nella f o r m a del la conch ig l i a i l cu i tenore d i v i t a 
non mer i t a u l t e r i o r i cons ide raz ion i . 

I l genere del le P A T E L L E (Patella) è r i c c h i s 
simo d i specie ( i n f a t t i se ne contano p i ù d i 100) 
e f o r m a un terzo so t t ' o rd ine d i p r o s o b r a n c h i , i n 
cui sono compres i i C E N T R I B R A N C H I , COSÌ d eno 
mina t i per la pos iz ione delle b ranch ie . La c o n 
chiglia ha la f o r m a d i u n cono a p p i a t t i t o ed è 
muni ta d i u n ' a p e r t u r a o v a l e ; le costole sono 
dirette a l l ' i n n a n z i . Sul la faccia i n t e r n a si os
serva una depressione quas i a foggia d i f e r r o 
di caval lo, la quale n o n è a l t r o che i l p u n t o 
d ' inserzione del muscolo , che unisce l ' a n i m a l e 
alla conchig l ia . La testa si p r o l u n g a i n u n muso 
breve e grosso (d), con due t en taco l i l u n g h i ed 
aguzzi (e) , a l la cui base si t r o v a n o g l i occh i , 

collocati es ternamente . I l m a r g i n e de l m an t e l l o 
è spesso f r a n g i a t o (b) ; sot to ques t ' o r lo scorre 

una corona d i l amine t t e b r a n c h i a l i (e), i n t e r r o t t a so l tan to da l l a testa, n e l l ' i n t e r n o 
della quale si vede la la rga suola (a). F r a g l i o r g a n i i n t e r n i m e r i t a speciale menz ione 
l 'enorme l ingua , a rma ta d i sei file d i d e n t i n i . 

Quasi tu t te le patel le v i v o n o nel la zona de l la sp iagg ia ; m o l t e ab i t ano que l l a 
regione, che r i m a n e scoperta d u r a n t e i l r i f l u s so . A b b i a m o g i à vedu to precedentemente , 
che, co l l ' andar del t e m p o , certe conch ig l i e si sa ldano al la l o r o rocc ia . Sebbene le 
patelle n o n appar tengano a questa schiera d i m o l l u s c h i , si a v v i c i n a n o a i gener i che 
ne fanno parte ne l l a lentezza dei m o v i m e n t i e n e l l ' a b i t u d i n e d i r i m a n e r e a l ungo 
i m m o b i l i . « È faci le », dice i l Johns ton , « t r o v a r e per g i o r n i ed a n n i i n t i e r i lo stesso 
animale ne l medes imo s i to . A l l o r c h é , i n g i o v e n t ù , le pa te l le si sono avvezzate a t r a t 
tenersi i n u n dato p u n t o , s ' inducono d i f f i c i l m e n t e a cambia re , anz i m o d e l l a n o i l m a r 
gine i n f e r i o r e del la l o r o conch ig l i a , ne l suo s v i l u p p o p rogress ivo , a seconda d i t u t t e 
le i r r e g o l a r i t à del la rocc ia . È no to i l m o d o i n cu i s i fissano ag l i scogl i . R é a u m u r ha 

d imos t ra to che si r i c h i e d o n o da 14 a 15 K g . per sorpassare la fo rza adesiva del la 
Patella vulgaris. Questa fo rza s t r a o r d i n a r i a d i cu i è do ta ta la pa te l la , a n i m a l e p i c 
colo e d i sensi o t tu s i , n o n d ipende da l l a m u s c u l a t u r a de l piede, n è da un 'aderenza 

meccanica del la sua superf ic ie al le p o r o s i t à de l la rocc ia , n è da uno spazio p n e u m a 
t ico, che si f o r m i sot to la conch ig l i a ; i l R é a u m u r ha c o n f u t a t o tu t te queste s u p p o s i 
z ion i con a lcun i e spe r imen t i dec i s iv i . T a g l i ò i n due p a r t i l ' a n i m a l e fissato a l sasso, 

dal pi leo a l l ' e s t r e m i t à i n f e r i o r e , p r a t i c a n d o v i a lcune p r o f o n d e i n c i s i o n i i n d i r ez ione 
o r izzon ta le per a n n u l l a r e tu t t a la forza musco la re de l la suola e r i e m p i r e i suppos t i 

27. — BREHM, Animali. Voi. X. 

Patella (Patella algira), veduta dalla parte 
inferiore. Grandezza naturale. 
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spazi p n e u m a t i c i so t tos tant i a l la c o n c h i g l i a ; m a la fo rza adesiva r imase inva r i a t a . 
L a m o r t e stessa n o n la fece scemare. Dipende un icamente da una m u c o s i t à o colla, la 
quale, sebbene i n v i s i b i l e , p roduce e f fe t t i p o t e n t i s s i m i . Posando u n d i t o su l la parte d i 
una patel la , che p r i m a era inco l la ta a l la rocc ia , pa r d i toccare u n oggetto appiccica
t icc io , sebbene non si veda nessuna sostanza s i m i l e a l la co l la . Ma, se si inumid isce 
quel la medes ima super f ic ie con u n po ' d 'acqua, o se si taglia i l f o n d o de l l ' an ima le , 
per m o d o da pe rme t t e re a l l ' acqua che v i è contenuta , d i sgocciolare, i l d i t o si stacca 
d a l l ' a n i m a l e , p e r c h è la colla si è sc io l ta . Tale è i l me todo d i soluzione f o r n i t o dalla 
na tu r a a l la pa te l la che se ne g iova per staccarsi dal le rocce. Quando impe rve r sa la 
burrasca , o i l n e m i c o minacc ia , l ' a n i m a l e t t o s'attacca sa ldamente a l lo scoglio prescelto; 
m a , passato i l pe r ico lo , per l i b e r a r s i dal la sua catena, n o n ha a l t r o da fare che spre
mere u n po ' d 'acqua dal piede, c iò che sciogl ie la col la e g l i pe rme t t e d i sol levars i e di 
m u o v e r s i . 11 l i q u i d o viscoso e l ' acqua che lo d isc iogl ie sono secrezioni p rodo t t e da 
una q u a n t i t à i n f i n i t a d i m inusco le g h i a n d o l i n e , grosse come g r a n e l l i d i m i g l i o . La 
patel la n o n è i n g rado d i secernere questa sostanza co l la r a p i d i t à necessaria per 
usar la i n abbondanza e la sua fo rza d i adesione d i m i n u i s c e se si f anno due o tre 
t e n t a t i v i r e i t e r a t i per staccare l ' an ima le » . 

Questa teor ia è be l l i s s ima , m a n o n la posso accettare senza discussione, po i ché 
credo che i l nos t ro mol lusco o t tenga la sua f o r t i s s i m a adesione ope rando come una 
ventosa. I n f a t t i , quando la patel la si t r a t t i ene sopra i l l i v e l l o de l l ' acqua , t iene spesso 
i l n icchio comple tamen te sol levato . Percossa con u n bastone o con u n m a r t e l l o , si 
stacca da l la roccia e cade, se non riesce a c o m p r i m e r e i n t e m p o i l m a r g i n e della con
ch ig l i a su l lo scoglio sot tostante, con t raendo i l piede e i l m a r g i n e del la co lumel la , nel 
qua l caso v i r i m a n e attaccata. La col la capace d i at taccare, i n u n ba t te r d 'occhio, i l 
nos t ro a n i m a l e t t o a l l a roccia dovrebbe essere d i q u a l i t à s t r a o r d i n a r i a ; cercando di 
staccare la pate l la da l lo scoglio senza r o v i n a r l a , è faci le conv incers i che la maggiore 
d i f f i co l t à consiste ne l sol levare i m a r g i n i del la conch ig l i a , la quale n o n ebbe certa
men te i l t empo d ' i n c o l l a r s i . Se si riesce a i n s inua re u n p iccolo cuneo sotto u n lato 
d a l l ' o r l o della conchig l ia , si p u ò i n c o n t r a r e ancora una certa resistenza, m a la vera 
fo rza del mol lusco è v i n t a . 

Sulle coste d e l l ' E u r o p a v i v e la P A T E L L A C O M U N E (Patella vulgata), i n t o r n o alla 
qua le i l L u k i s r i fer i sce le seguent i , in te ressant i osse rvaz ion i , fa t te ne l l ' i so la Guernsey: 
« A scanso d ' e r ro re » , egl i dice, « bisogna osservare i l c a m b i a m e n t o d i stazione d i un 
solo e medes imo i n d i v i d u o : si v e d r à a l lo ra con quale cautela l ' an ima le t t o striscia qua 
e là , per r i t o r n a r e sempre al suo posto p r i m i t i v o , dove l ' o r l o del la conch ig l i a si adatta 
esat tamente alle a s p e r i t à de l la roccia sot tos tante . I v i g i u n t o per lo p i ù si r iposa, e, 
quando la forza muscolare è esauri ta da l la lunga con t raz ione , si abbandona senza t imore 

al s o n n o : un u r t o od u n co lpo i m p r o v v i s o d i r e t t o o r i z z o n t a l m e n t e basta per staccarlo 
da l lo scogl io. I pescator i , che vanno i n cerca d i patel le per mang i a r l e , sanno benis
s imo che riesce p i ù fac i le raccogl ie r le d i not te a n z i c h é d i g i o r n o . N o n sarebbe forse 

que l lo i l m o m e n t o i n cu i vanno i n t racc ia d i c ibo e sono coperte dal le onde? I m o v i 

m e n t i del la patel la sono l en t i e c a u t i : q u a n d o deve a t taccars i a l la rocc ia , i l nostro 

mo l lu sco met te a con ta t to col sasso la par te pos te r io re , o, per m e g l i o d i r e , i l mar 

gine del la c o n c h i g l i a ; se i l sasso n o n è t r o p p o d u r o , conserva l ' i m p r o n t a dei denti 

m a r g i n a l i . La s trada percorsa da u n i n d i v i d u o osservato con m o l t a a t tenzione f u trac
ciata i n questo m o d o per un t r a t t o d i parecchi m e t r i . E r a regola re i n t u t t o i l suo per

corso e cara t te r izza ta da una costante i n c l i n a z i o n e a s in i s t r a . Sul g r a n i t o e sul le altre 

rocce du re le vie percorse dal le pate l le presentano i n apparenza i l m e d e s i m o aspetto, 
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ma un esame p i ù a t tento d i m o s t r a che se ne scostano a lquan to . Osservando s u p e r f i 

cialmente un masso d i s ieni te g ranu losa , v i si t r o v a r o n o sopra u n a g r a n par te le 

tracce lasciate dal le pa t e l l e ; m a i l r i m a n e n t e a p p a r i v a come v e r n i c i a t o da una so t t i l e 

pellicola d i una specie d i Fucus, d i cu i p e r ò n o n r i m a n e v a t racc ia su l la supe r f i c i e . 

Da p r i n c i p i o n o n si venne a capo d i s cop r i r e nessuna pa te l la , m a finalmente si t r o v ò 
una fessura ne l la rocc ia , dove si e rano attaccate 5 o 6 pa te l le , o g n u n a de l le q u a l i 

aveva i l p r o p r i o sent ie ro per recars i a l pascolo. Un ' accura ta osservazione f a t t a con 
una buona lente d i m o s t r ò che g l i avanz i t r o v a t i su l la rocc ia p r o v e n i v a n o da que l le 

alghe, che le patel le avevano m a n g i a t o o r i p o r t a t o dal le l o r o escurs ioni e che p resen
tavano ancora le t racce del le den t e l l a tu r e p r o v e n i e n t i d a l l ' o r l o de l la conch ig l i a . Si 
e s p l o r ò i l m a r g i n e del la super f ic ie coper ta d i p i an te , pu re rosicata i n f o r m e r o t o n d e , 
cor r i spondent i al m a r g i n e a n t e r i o r e de l la conch ig l i a » . 

La specie, a l la quale si r i f e r i s c o n o queste osse rvaz ion i , n o n è m o l t o sapor i t a , 
quantunque r icerca ta dagl i a b i t a n t i del le coste europee. Ment re ero i n t en to a cercare 

a l t r i a n i m a l i , i m i e i ba r ca iuo l i raccogl ievano spesso i l l o r o des inare ; pare che i 
Patagoni si n u t r a n o quasi esc lus ivamente d i pate l le , appa r t enen t i a va r i e specie. 
Questi m o l l u s c h i hanno per lo p i ù una conch ig l i a m o l t o salda. L a Patella pellucida 
del Mare del N o r d e del la costa norvegese ha invece u n guscio f r a g i l e e t rasparen te , 
in cui è faci le r iconoscere quan to la sua co lo raz ione d ipenda da l co rpo a cu i è fissata. 
Gli i n d i v i d u i che si fissano ai t r o n c h i oscur i dei f u c h i e conservano i l l o r o posto co l la 
stessa per t inac ia , d i cu i d à n n o p r o v a q u e l l i fissati al le rocce, sono d i co lo r g i a l l o -
corneo-chiaro ; invece q u e l l i che ab i t ano le f r o n d e t r a spa ren t i del Fucus p resentano 
una bel l i ss ima t i n t a p o r p o r i n a , con l inee l o n g i t u d i n a l i a z z u r r o - c h i a r e . Come m o l t e 
altre, questa specie prefer isce la zona, che n o n è m a i lasciata a l lo scoper to da l l ' acqua 
e vive al d iso t to de l la zona de l la spiaggia . 

Spettano ancora ai Prosobranchi alcune forme di gastropodi, che vivono in parte 
esternamente e i n par te i n t e r n a m e n t e neg l i e c h i n o d e r m i , nel le stelle d i m a r e e p i ù 
sovente ancora nel le o l o t u r i e . Sono i gener i Eulima,Stylina,EntoconchaedEntocolax. 

Nella sua be l l i s s ima opera i n t i t o l a t a : « Le c o n d i z i o n i n a t u r a l i d i esistenza deg l i 
animal i », Carlo Semper r i fe r i sce quan to segue i n t o r n o al genere E U L I M A : « Le o l o 
turie sono gra t i f i ca te da u n g r a n n u m e r o d i s v a r i a t i parass i t i . O l t re i Fierasper 
(pesci) e i Pinnotheres, che v i v o n o nel cos iddet to p o l m o n e acqua t ico , ques t i a n i m a l i 
m a r i n i a lbergano es te rnamente e i n t e r n a m e n t e pa recch i m o l l u s c h i e v e r m i pa ras s i t i , 

f ra cui abbondano le e u l i m e , s t ab i l i t e su l la l o r o pe l le e su que l l a del le a t t i n i e o s tel le 
di mare. 

« Rassomigl iano i n m o d o s t r a o r d i n a r i o al le ch iocc io le c o m u n i , e, i n conse
guenza della l o r o v i t a parass i ta r ia , h a n n o p e r d u t o so l t an to g l i o r g a n i m a s t i c a t o r i , 
carat ter is t ic i dei g a s t r o p o d i ; d ' a l t r o n d e n o n ne h a n n o p i ù b i sogno, p e r c h è , da q u a n t o 
pare, succhiano le secrezioni mucose del la pel le dei l o r o o s p i t i . P e r c i ò n o n t u t t i le 
considerano come v e r i a n i m a l i parass i t i , anz i , esagerando d o g m a t i c a m e n t e questa 
ipotesi, spiegano ne l m o d o p i ù sempl ice che s i possa i m m a g i n a r e un 'osservaz ione 
positiva nel noto v iagg ia to re e conch ig l i o logo C u m i n g , i l quale t r o v ò parecchie e u l i m e 

nello s tomaco delle o l o t u r i e , d icendo che le o l o t u r i e le avevano mang ia t e . Le osser
vazioni del C u m i n g erano p e r f e t t a m e n t e esatte, p o i c h é io stesso t r o v a i soven t i s s imo 

qualche eu l ima v i v a ne l l ' i n t e s t i no del le o l o t u r i e p i ù grosse, dove s t r i sc iavano v e l o 
cemente coi l a rgh i p i ed i sul le pa r e t i de l v i s ce re ; sono p r o v v e d u t e d i t u t t i g l i o r g a n i 

carat ter is t ic i dei g a s t r o p o d i : s is tema nervoso , o r g a n i de i sensi , t u b o in tes t ina le ecc., 
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prec isamente come le f o r m e che v i v o n o su l la pel le esterna dei l o r o o s p i t i ; l ' un ico 
organo d i cu i mancano è l ' o rgano mas t i ca to re , la cosiddet ta l i ngua dei gas t ropodi . 

« Sul la pelle del la medes ima specie d i o l o t u r i a , che a lbergava ne l l ' i n t es t ino la 
f o r m a t e s t é descr i t ta , t r o v a i a l l ' oppos to una Eulima, assai p i ù degenerata d i qualsiasi 
a l t r a specie del genere. L ' e s t r e m i t à del la testa, su l la cu i pun ta giace la bocca, si protrae 
i n una lunga proboscide , che pe r fo ra senza d i f f i c o l t à la pel le assai resistente delle o l u -
t u r i e e pe rmet t e i n cer to m o d o al mo l lusco d i ancora r s i . Questa proboscide costituisce 
i n o l t r e , secondo ogn i p r o b a b i l i t à , u n o rgano succhia tore , p o i c h é a l l ' e s t r e m i t à , che 
penet ra nel la c a v i t à co rporea de l l 'osp i te , presenta la bocca, ed è p r i v a d i qualsiasi 
o rgano mas t ica tore . I l piede, ben sv i l uppa to nel le a l t r e specie v i v e n t i sul la pelle dei 
l o r o o s p i t i , è a f fa t to scomparso i n questa; m a n c a n o pure g l i occh i . V e d i a m o p e r c i ò 
che l ' i n f l u e n z a esercitata da i v i sce r i su i parass i t i da cu i sono a b i t a t i , nei parassiti 
del le o l o t u r i e t e s t é m e n z i o n a t i n o n era suf f ic ien te per t r a s f o r m a r l i i n entoparassi t i ; 
i nve r samen te , u n vero esoparassita venne t r a s f o r m a t o i n u n entoparassi ta » . 

Verso i l 4 8 5 0 i l g rande fisiologo e zoologo ber l inese G i o v a n n i Mul l e r s t u d i ò in 
m o d o quasi esclusivo l ' ana tomia e la s to r ia de l lo sv i l uppo degl i e c h i n o d e r m i , i quali 
f o r m a n o una classe d i a n i m a l i i n f e r i o r i , d i cu i p a r l e r e m o p i ù t a r d i . Una del le stazioni 
p i ù f a v o r e v o l i per queste r icerche era ed è t u t t o r a Tr ies te . Nelle g io rna te d i pioggia 
o d i bur rasca i l merca to del pesce o f f r e a l na tu ra l i s t a u n r i cch i s s imo mater ia le d i 
s tud io , per la m a t i t a , pel col te l lo e pel mic roscop io , m a la bonaccia l i inv i t a a 
qualche piacevole escursione nel la sp lendida ba ia d i Muggia , i l cu i fondo melmoso si 
presta al le raccol te col la rete a s trascico. I l f o n d o d i que l l a insena tura è abitato da 
m i l i o n i d i S I N A P T E (Synapta), e c h i n o d e r m i v e r m i f o r m i , d i cu i r a f f i g u r i a m o nel testo 
l ' e s t r e m i t à an te r io re . T r a t t a n d o degl i a l t r i e c h i n o d e r m i p a r l e r e m o i n seguito più a 
lungo d i questo a n i m a l e , do ta to d i u n co rpo t r a sparen te ; per o ra c i l i m i t e r e m o a 
r i f e r i r e i r agguagl i i nd i spensab i l i per la conoscenza de l nos t ro a r g o m e n t o ; diremo 
c i o è che la sua bocca è c i rconda ta d i t en taco l i e la c a v i t à ce lomica percorsa da 
u n t ubo in tes t inale , sul la cu i par te an t e r io r e si osserva uno s tomaco, cost i tui to di 
una sudd iv i s ione (m) m u n i t a d i due r i g o n f i a m e n t i c i r c o l a r i . Sul lo s tomaco scorrono 
l o n g i t u d i n a l m e n t e due vasi s angu ign i , d i cu i u n o prende i l n o m e d i « vaso addo
m i n a l e » per la pos iz ione i n cui si t r o v a . Questo ab i tan te de l l a baia d i Muggia compa
r i v a g i o r n a l m e n t e a Tr ies te ins ieme a m o l t i suoi compaesani , per opera del pescatore 
F r u s i n g , s t ab i l i t o col la sua f a m i g l i a a Zaule , v i l l a g g i o d i pescator i poco lontano, 
p e r c h è n o n sempre i na tu r a l i s t i e rano d i spos t i ad i m p r e n d e r e lunghe escurs ioni nella 
ba ia . Anche G i o v a n n i M u l l e r a p p r o f i t t a v a de l l ' esper to pescatore, accontentandosi di 
raccogl iere persona lmente a l la super f ic ie del m a r e le f o r m e d i a n i m a l i microscopic i . 
S tud iando le s inapte , egli t r o v ò i n v a r i e sempla r i u n tubo , d i cui una delle e s t r e m i t à era 

i n r a p p o r t o col p rede t to vaso a d d o m i n a l e d e l l ' e c h i n o d e r m a , men t r e l ' a l t r a penzolava 
l i be ramen te nel la c a v i t à ce lomica d e l l ' a n i m a l e . La s t r u t t u r a ana tomica d i quel tubo, 
e c c i t ò sub i to l ' a t tenzione de l l 'osservatore , i l quale r i conobbe d i aver che fare con un 

f enomeno s ingo l a r i s s imo avvenu to n e l l ' i n t e r n o d e l l ' o l o t u r i a e la sua meravigl ia 

a u m e n t ò , quando t r o v ò nel t u b o i n ques t ione a l c u n i g i o v a n i gas t ropod i , m u n i t i di 
c o n c h i g l i a , piede e ve lo , sgusciat i da uova , p rodo t t e senza a lcun d u b b i o da l cauale 

medes imo . N a t u r a l m e n t e egli suppose d i t r o v a r s i d i n a n z i a u n caso d i parassi t ismo. 

Ma i l « tubo p r o d u t t o r e d i ga s t ropod i » era cos ì d iverso da quals ias i gas t ropodo, che 

r iusc iva i m p o s s i b i l e pa ragona r lo ad uno d i quest i a n i m a l i , neppure a m m e t t e n d o una 

comple t a m e t a m o r f o s i r eg res s iva ; i l r a p p o r t o f r a la s inapta e i l t ubo gast ropodo era 

i n o l t r e cos ì i n t i m o , che egl i a b b a n d o n ò l ' i d e a del l 'es is tenza d i u n ospi te (Synapta) 
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e d i un parassita {Entoconcha mirabilis) e suppose che i l t u b o - g a s t r o p o d o dovesse 

essere u n p r o d o t t o de l la s inapta . Proseguendo le sue r i ce rche , o s s e r v ò i l m e d e s i m o 

fat to i n a l t r e 1 0 0 s inapte , e, c o n f r o n t a n d o que l l a b i r i n t o d i f a t t i n o n s empre conco 

m i t a n t i , credette d i poter a m m e t t e r e l 'esistenza d i una sor ta d i generaz ione a l t e rna ta , 

che non comprende un c ic lo d i f o r m e a p p a r t e n e n t i a d u n solo ed un ico t i p o a n a t o 
mico, m a ne l la quale l ' o r g a n i s m o , uscendo da i l i m i t i de l le p r o p r i e f o r ze , passa co i 

suoi p r o d o t t i ad u n a l t r o t i p o . Questo fa t to n o n è isolato ne l l a s to r ia na tu r a l e . La 
fantasia t r o p p o a t t iva del g rande n a t u r a l i s t a t e s t é m e n z i o n a t o t r a s f o r m ò i l t u b o 

suddetto i n u n o rgano de l l a s inapta e questa t r a s f o r m a z i o n e era tale da sodd i s f a r l o 
pienamente, p e r m e t t e n d o g l i d i c o n f e r m a r e l ' i p o t e s i de l l a generaz ione spontanea , 

tanto comba t tu ta da i suo i co l l egh i . I n f a t t i , t an to nel le p r e l e z i o n i quan to nei d i scors i 
p r iva t i d i G i o v a n n i Mul l e r , t r o v i a m o sovente le f r a s i s eguen t i : la compar sa d i o g n i 

specie d i a n i m a l i è soprana tu ra l i s t i ca , soprana tu ra le , e sfugge a l l 'osservazione de i 
dot t i , i qua l i n o n possono spiegar la col le l o r o r i ce rche . A l g rande scienziato si p r e 
sentava u n caso s t rano , m a n o n assolutamente c o n t r a r i o a l l a na tu ra , anz i p repa ra to 
dagli a l t r i n u m e r o s i esempi del la generazione a l t e rna ta , regolare , da cu i d ipendeva 
la comparsa d i una nuova f o r m a t i p i ca d i a n i m a l i . G i o v a n n i M u l l e r c redeva d i t r o 

varsi al cospetto d i una a m p l i f i c a z i o n e de l la generaz ione a l t e rna t a e d iceva : « I n 
questo campo d i s tud i s iamo avvezz i a i n c o n t r a r e i f a t t i p i ù m e r a v i g l i o s i , d e t e r m i 
nati p e r ò sempre da l le medes ime leggi e poss iamo aspet ta rc i quals ias i sorpresa » . 
Tale asserto era p e r ò t r o p p o a r d i t o , e l ' i p o t e s i espressa da l s o m m o na tu r a l i s t a 
in torno al la na tu ra del mis t e r ioso ab i tan te de l la s inapta d i Muggia f u assai discussa, 

ma non t r o v ò seguaci. 
Parecchi zoologi s i p ropose ro d i r i so lve r e i l m i s t e r o con accurate osservaz ion i ; 

Alber to Baur fece le p i ù d i l i g e n t i r i ce rche i n p r o p o s i t o , passando d i v e r s i mesi a Tr ies te 
e qualche t empo i n u n a lbergo su l la spiaggia de l la ba ia per ded ica rs i a l lo s tud io del la 
storia natura le del le s inapte . Eg l i t r o v ò i l v e r o r a p p o r t o che passa f r a i l t ubo i n 
questione e la s inapta e s p i e g ò col la mass ima chiarezza la p r o d u z i o n e dei g i o v a n i 
gastropodi del tubo stesso, lasc iando a i suoi successori la cura d i s tud ia re l ' i m m i 
grazione del gas t ropodo parassi ta , p o i c h é i l f amoso t u b o n o n é a l t r o che questo . 
Finora l ' u l t i m a par te de l la ques t ione n o n è r i so l t a , sebbene l 'Accademia d i B e r l i n o 
abbia s tab i l i to u n p r e m i o per ch i r i u s c i r à a sp iegar la . 

Le sinapte che v i v o n o ne l la m e l m a s o t t o m a r i n a vengono ca t tura te con u n ' à n c o r a , 
di cui le punte ( 4 - 6 ) sono a v v i l u p p a t e d i s toppa e che si t rasc ina l en t amen te da l l a 
barca come una rete . Le s inapte , sul la cu i pelle spun tano n u m e r o s i u n c i n i s i m i l i 
ad ancore, r i m a n g o n o appese al la s toppa. E p e r ò d i f f i c i l i s s i m o es t ra r re da l f o n d o 
una sinapta i n t i e r a . Per e f fe t to d i una con t r az ione p r o d o t t a da l s i s tema nervoso , 
le povere bestie si d i v i d o n o t r a sve r sa lmen te i n va r i e p o r z i o n i , l unghe 2 - 0 c m . , per 
cui si o t tengono le e s t r e m i t à del le teste, o, q u a n d o la testa è t r o p p o i n c o m p l e t a , i 
l embi della regione s tomacale , i n c u i si t r o v a n o i t u b i - g a s t r o p o d i . L a r i ce rca de l 

parassita è d i f f i c i l e e fat icosa, p e r c h è , come a b b i a m o de t to , sopra 1 0 0 s inapte u n a 
sola è m u n i t a del mis t e r ioso t u b o . I n v i a eccezionale i l B a u r t r o v ò i n una s inapta 2 , 3 

e per f ino 4 t u b i ; m a t a lvo l t a dovet te esp lorare i n v a n o da 5 0 0 a 6 0 0 e s t r e m i t à d i 
teste. « I l solo mezzo » , dice i l Bau r ne l suo be l l i s s imo l avo ro p u b b l i c a t o d a l l ' A c c a 

demia Leopo ld ina , « d i cu i poss iamo d i s p o r r e , per osservare anche una v o l t a sola i l 

corpo del tubo , consiste nel p rocacc ia rs i u n g r a n n u m e r o d i s inapte o d i pezzi d i 

sinapte ed esplorarne con cura i l con tenu to . S iccome p e r ò la s inapta è t rasparente , si 
vede subi to se cont iene o no i l c o r p o cercato. Da p r i n c i p i o i n c a r i c a i g l i stessi pesca tor i , 
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che avevano pescato le s inapte per G i o v a n n i Mul l e r d i p o r t a r m e n e i l magg io r 
n u m e r o possibi le a Tr ies te . Ma i n b reve d o v e t t i c o n v i n c e r m i che le osservazioni fatte 
sopra u n mate r i a l e d i s tudio raccol to cos ì a l la r i n f u s a n o n erano s u f f i c i e n t i . A l lo ra 

decisi d i f e r m a r m i due mesi a Zaule. 
Duran t e i l m i o soggiorno i n quel 
paese la stessa barca d i pescatori , 
noleggiata a tale scopo, t empo per
me t t endo lo , raccogl ieva t u t t i i g io rn i 
per me g l i a n i m a l i d i cu i avevo b i 
sogno. Ogni g i o r n o i m i e i pescatori 
m i po r t avano i n med ia o t to esem
p l a r i con tenen t i i l t u b o , i n t i e r i o 
i n f r a n t i . Una par te del la giornata 
era dedicata a l la pesca, l ' a l t r a parte 
alle r icerche sc ien t i f iche » . 

Dopo queste osservazioni descri

v e r e m o finalmente i l t an to discusso 
gas t ropodo parassi ta , at tenendoci , 
come è na tu ra le , al le parole del 
Baur . 

I l co rpo , che d o b b i a m o conside

ra re come u n an imate parassita e 
p i ù esat tamente come u n gastropodo 
( f i g . 2, F ) è a l lunga to e c i l i nd r i co ; 
n o n v i si d i s t i nguono n è dorso, nè 

addome , n è la to destro o sinistro. 
È p r i v o d i append ic i . L ' e s t r e m i t à 
an t e r io r e (a) ha la f o r m a d i u n bot
t o n e ; i l co rpo f o r m a una spirale 
i r r ego l a r e . L a sua super f ic ie ha una 
t i n t a g i a l l o - b r u n i c c i a , e, siccome la 
s inapta è t rasparente e inco lora , si 
vede ben i s s imo a t t raverso la parete 

de l co rpo . I l t ubo è lungo i n media 
2,5 c m . ed ha un 'organizzazione 

a f fa t to speciale. S u l l ' e s t r e m i t à fog
gia ta a b o t t o n e presenta un 'aper tura 

boccale, che conduce ad u n intestino 

cieco (a-b), i l qua le occupa la parte 
an t e r io r e de l co rpo . L a seconda 

sezione c i l i n d r i c a , med i ana , con
t iene u n o v a r i o m o l t o esteso, con 

una g h i a n d o l a d e l l ' a l b u m e (b-c). A questa par te de l t u b o segue u n o spazio (( / ) . 
i n cu i m a t u r a n o le uova , che si s taccano d a l l ' o v a r i o . Ne l r i g o n f i a m e n t o sfer ico (e) 
m a t u r a n o g l i e l e m e n t i f e c o n d a n t i e l ' e s t r e m i t à aper ta de l c o r p o p e r m e t t e ai p ro 

d o t t i sessuali d i pene t r a re l i b e r a m e n t e ne l la c a v i t à ce lomica del le s inapte . Secondo 

i l zoologo A d a m o Riese queste p a r t i i n t i m a m e n t e connesse sarebbero i n grado di 

f o r m a r e u n solo complesso, u n ve ro a n i m a l e , at taccato p e r ò i n m o d o s ingolar iss imo 

1, Oloturia (Synapta digitata) col tulio-gastropodo parassita 
Entoconcha mirabili*. Grandezza natur. 2, Porzione 
mediana della Synapta digitala col tulio-gastropodo. 
I n erra nd ita. 



Entoconcha mirabilis 

Larva di Entoconcha mirabilis, gastropodo 
parassita. Molto ingrandita. 

agli in tes t in i del le s inapte . L a nos t ra inc i s ione ( f i g . 2 ) rappresen ta u n f r a m m e n t o 

di s inapta aper to ; A è la parete de l c o r p o , B una piega cutanea, che cont iene l ' i n 

testino C nella sua pos iz ione ca ra t t e r i s t i ca e c o r r i s p o n d e a l dorso de l l a s inap ta , 

D è i l vaso sanguigno scor ren te su l la to dorsa le , E i l vaso sanguigno scor ren te s u l 

lato addomina le d e l l ' i n t e s t i n o . I n questo e s empre ne l l a m a s s i m a v i c inanza de l l o 

stomaco, l ' e s t r e m i t à cefal ica de l t ubo si a f fonda co l r i g o n f i a m e n t o fogg ia to a b o t 

tone, nel co rpo de l l ' osp i t e , per m o d o da p a r e r v i saldata o rgan icamen te ed è forse 
per questo che venne cons idera ta da G i o v a n n i M u l l e r come u n a p roduz ione del t u b o 

derivante d a l l ' o l o t u r i a . I n r e a l t à questa sa lda tu ra è so l tan to meccanica , qua le si 

osserva i n m o l t i parass i t i {Peltogaster e 

a l t r i ) . I n s o m m a , i l co rpo de l tubo è a t tac
cato al vaso sanguigno de l l a s inap ta e s i 
nutre parass i t icamente de l sangue de l la 
sinapta median te la sua a p e r t u r a boccale e 

la sua c a v i t à in tes t ina le . 
I m o v i m e n t i d e l l ' a n i m a l e t u b i f o r m e , che 

si possono osservare, si l i m i t a n o ad una c o n 
torsione e ad u n acco rc i amen to de l c o r p o , 
che acquista la f o r m a d i u n c a v a - t u r a c c i o l i , 
quando si seziona la s inapta v i v a . F r a i f e n o 
meni v i t a l i presenta t i da questo s t rano p r o d o t t o de l la n a t u r a , i p i ù i m p o r t a n t i sono 
quel l i che si r i f e r i scono al la r i p r o d u z i o n e . D u r a n t e i l pe r iodo r i p r o d u t t i v o la s inap ta 
e i l suo parassita sono a f fa t to i n d i p e n d e n t i . G i o v a n n i M u l l e r i g n o r a v a ancora i l 
processo del lo s v i l u p p o de l l a s inap ta ; Baur lo descrisse esat tamente , d i m o s t r a n d o 
che la s inapta si r i p r o d u c e so l tan to i n p r i m a v e r a , m e n t r e l ' a n i m a l e t u b i f o r m e è p r o 
lif ico i n t u t t i i mesi de l l ' anno , f u o r c h é n e l l ' i n v e r n o . L a f rego la d e l l ' a n i m a l e t u b i f o r m e , 
che si sv i luppa ne l l a sua c a v i t à ce lomica , consta d i u n g r a n n u m e r o d i c o r p i 
r i p r o d u t t o r i r o t o n d i , i so la t i ( f i g . 2 , d), d i cu i ognuno cont iene c i rca 2 0 uova o 
e m b r i o n i . Nei d i v e r s i e sempla r i si t r o v a la massa r i p r o d u t t r i c e i n v a r i s tad i d i s v i 

luppo. Ma ne l lo stesso a n i m a l e t u b i f o r m e l ' i n t i e r a massa r i p r o d u t t r i c e r agg iunge 
sempre i l medes imo s tadio d i s v i l u p p o . 

Le la rve p rodo t t e da l la f r ego l a de l parassi ta t u b i f o r m e hanno l 'aspet to d i m i n u 
scoli p u n t i c i n i , m a d i m o s t r a n o senza a l c u n d u b b i o che l ' a n i m a l e da cu i d e r i v a n o è 

un vero gas t ropodo, sebbene se ne scost ino i n m o d o sorprenden te . H a n n o u n n i c c h i o 
a spirale, che si p u ò ch iude re med ian t e u n operco lo calcareo e i n cu i possono r i t i 

rars i i n t i e r amen te . I l piede d e l l ' a n i m a l e è d i v i s o i n due l o b i da u n o s t rozzamen to 
mediano. I l dorso t e r m i n a i n u n l obo f r o n t a l e , coper to d i poche setole r i g i d e , d i e t r o 
i l quale si osservano due p iccole sporgenze , che sono a p p e n d i c i de i t en t aco l i . Ne l la 
parte in t e rna ved i amo una c a v i t à ancora chiusa, che p i ù t a r d i si t r a s f o r m e r à ne l tubo 
intest inale e p i ù sot to le due capsule u d i t i v e . T u t t a la s u p e r f ì c i e , m e n o i l t r a t t o nascosto 
dal n icchio , è coper ta d i u n fìtto r i v e s t i m e n t o c ig l i a r e . Le m e t a m o r f o s i d i questa 
larva, che i n seguito d i v e n t e r à lo s t rano parassi ta t u b i f o r m e d i cu i d i s c o r r i a m o , 
attaccato al vaso sanguigno del la s inapta , d i f f e r i scono i n m o d o essenziale da que l le 
d i t u t t i g l i a l t r i ga s t ropod i e sono p a r a g o n a b i l i so l t an to al le t r a s f o r m a z i o n i d i c e r t i 

crostacei parass i t i , che g i u n g o n o p e r f i n o ad una grande a l te raz ione de l t i p o f o n d a 
mentale. I l gas t ropodo t u b i f o r m e , p e r v e n u t o ad una per fe t t a m a t u r i t à sessuale, n o n 

ha cuore n è s is tema vasco la re ; n o n presenta a lcuna t racc ia d i s i s tema ne rvoso n è 

d i o rgani dei sensi ; quest i c a r a t t e r i au to r i zzano i l Baur ad a n n o v e r a r l o f r a i l i m a c i d i 
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e n o n f r a i p r o s o b r a n c h i , come fecero a l t r i n a t u r a l i s t i . I l Baur r i f e r i sce q u a n t o segue 
i n t o r n o a l l a sua m e t a m o r f o s i : « Supponendo che la m e t a m o r f o s i , che la l a rva deve 
necessariamente superare , per acquis tare i l suo ca ra t t e r i s t i co aspetto t u b i f o r m e , sia 
semplice e si c o m p i a i n una v o l t a sola, date le d i f fe renze che passano f r a la l a rva e 
l ' a n i m a l e adu l to , è f ac i l i s s imo inganna r s i r i spe t to a l processo d i questa m e t a m o r f o s i . 
I l co rp i c ino del la l a r v a depone anz i t u t t o i l suo guscio, la c a v i t à r e s p i r a t o r i a si a t ro 
f izza e l ' a n i m a l e t t o si a l lunga . Le capsule u d i t i v e e le append ic i t en t aco la r i scom
p a r i r a n n o e i l c o r p o d i v e n t e r à c i l i n d r i c o , per m o d o da perdere quals ias i t raccia di 
dorso e suola ; f i n a l m e n t e se i l canale che sbocca su l la suola de l la l a r v a p u ò essere 

considerato come l ' ape r tu ra de l la c a v i t à ce lomica , co l lo sv i luppo 
deg l i o r g a n i sessuali l ' a n i m a l e a u m e n t e r à d i lunghezza e questa 
ape r tu ra , la f u t u r a a p e r t u r a sessuale, da l la to i n f e r i o r e del la parte 
an te r io re del co rpo , g i u n g e r à a poco a poco a l l ' e s t r e m i t à posteriore 

Synapta digitata d i questo. Col p r o g r e d i r e de l la m e t a m o r f o s i la sp i ra le deìYEnto-
giovane. concita, d a p p r i m a sempl ice , d i v e n t e r à d o p p i a come quel la dei 

gas t ropod i (Helicosyrìnx). N a t u r a l m e n t e , queste suppos iz ioni si 
f ondano so l t an to sopra analogie e saranno sempre ipo te t i che f i n c h é un'esatta ed 
accurata osservazione n o n p o t r à c o n f e r m a r l e » . G iova no t a r e , che, co l nome di 
E N T O C O N C H A i l Baur v u o l i nd ica re so l tan to la l a r v a de l gas t ropodo t u b i f o r m e . 

F i n o r a non a b b i a m o u l t e r i o r i r agguag l i i n t o r n o al la m e t a m o r f o s i ed alla i m m i 
graz ione del gas t ropodo t u b i f o r m e . Pare che, sopra 1 0 0 s inapte , una sola contenga 
lo s t rano parassi ta , fissato d i e t r o lo s tomaco, a poca dis tanza da questo viscere. 
Secondo o g n i p r o b a b i l i t à , i n seguito a l lo s m i n u z z a m e n t o v o l o n t a r i o o invo lon ta r io 
del le s inapte , le l a rve escono da l co rpo de l l ' osp i t e , e, dopo u n cer to pe r iodo d i vita 
l i be r a , pene t rano i n u n n u o v o ospi te , non s app i amo con q u a l i mezz i . Siccome i l 
parassita si fissa sempre ne l m e d e s i m o p u n t o , i l Baur suppone che s ' in t roduca nel 
co rpo del la s inapta i n u n pe r iodo d i t e m p o i n cui questo a n i m a l e è ine t to a d i f e n 
dere que l dato p u n t o de l p r o p r i o c o r p o ; a l l o r c h é , per esempio, essendo ancora gio
vane , n o n è pe rvenu to a que l g rado d i s v i l u p p o i n c u i t u t t a la pa r t e posteriore 
del t u b o in tes t ina le é comple t a . « Quando la l a rva de l parassi ta , i n quals ias i stadio 
d i s v i l u p p o , penet ra i n una s inapta g iovane , sia per la pare te de l co rpo , sia per quella 
de l l ' i n t e s t i no , o, p i ù p r o b a b i l m e n t e ancora , pe r mezzo de l la cloaca, si fissa al vaso 
sanguigno i n f e r i o r e , che le c o n v i e n e ; m e n t r e la s inapta c o m p i e i l suo s v i l u p p o ul te
r i o r e i l parassita si t r a s f o r m a e cresce ; m a neg l i i n d i v i d u i a d u l t i è sempre fissato 
a poca distanza d a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l lo s tomaco e abbastanza lon tano dal l 'ano, 
p e r c h è , q u a n t u n q u e t u t t o i l t r a t t o pos te r io re del la s inapta , i n cu i è d i f f i c i l i s s i m o t rovare 
un parassi ta , sebbene n o n d i f fe r i sca per n u l l a da l le a l t r e p a r t i , n o n esisteva quando 
i l parassita penetrava n e l ] c o r p o de l l ' o sp i t e e si s v i l u p p ò so l tan to p i ù t a r d i , c o l l ' a l l u n -

gars i del la s inapta , m e n t r e i l parassi ta era g i à fissato ne l suo p u n t o consueto. 

I n c o n t r e r e m o n u o v a m e n t e le s inapte ne l la classe deg l i e c h i n o d e r m i e ne segui
r e m o la s ingo la re m e t a m o r f o s i fino al p u n t o i n cu i quest i a n i m a l e t t i , v i v e n t i nella 

m e l m a del f o n d o de l m a r e , sono p r o n t i a r i c eve re le l a rve de l gas t ropodo t u b i f o r m e . 

I n u n ' a l t r a o l o t u r i a (Miriotrochus Binkii), p r o v e n i e n t e da l Mare d i Ber ing , i l 
L u d w i g t r o v ò u n gas t ropodo parass i ta c o n s i m i l e , che Gua l t i e ro V o i g t descrisse col 

n o m e d i EntocolaxLudovigii, facendone c o l i ' E n t o c o n c h a u n s o t t o r d i n e d i s t in to dei 

p rosob ranch i (Cochlosolenia). 



O R D I N E S E S T O 

CHE 1S/LIDOFORI (CREMIDOPHORA) 

I nos t r i l e t t o r i a v r a n n o osservato che i m o l l u s c h i , d i c u i a b b i a m o pa r l a to finora, 

presentano pochissima a f f i n i t à col le a l t r e f o r m e t i p i c h e de l regno a n i m a l e . I n t a n t o s i a m o 
giunt i ad u n o r d i n e compos to d i p o c h i gene r i , che c i r i c o r d a i v e r t e b r a t i , sia per a lcune 

p a r t i c o l a r i t à del le f o r m e adul te , sia per ce r t i processi de l lo s v i l u p p o . Questi a n i m a l i 

sono i C H I T O N I D I (Chitonidae), r app resen ta t i da l genere Chiton. Osservato d a l l ' a l t o 
al basso, l ' an ima le r a s somig l i a a u n a pa te l la p ia t t a , a l lunga ta ed ova le , a cu i de l resto 

i s is tematici a n t i c h i 
lo credevano m o l t o 

affine, ma è fac i le 
riconoscerne i ca ra t 
teri d i f f e renz ia l i , so

prat tut to r i spet to al la 
c o n c h i g l i a . Questa 
ricopre i l dorso del 
mollusco; consta d i 
otto piastre t rasver 
sali, d i cu i le an te 
r io r i r i cop rono le 
posteriori , come le 
tegole d i un te t to . I l 
margine del ma n t e l l o 
sporge sopra questa 
piastra; p u ò essere 

liscio, coperto d i b i t o r z o l i e d i squame, r i v e s t i t o d i p iccole pap i l l e angolose, per c u i 
appare las t r icato , o sparso d i acu le i . Vo l t ando l ' a n i m a l e , s i amo c o l p i t i da l la la rghezza 
del piede, i l quale pu re c i r i c o r d a le pa te l le . D i n a n z i a l piede giace l ' a p e r t u r a b o c 
cale, r i v o l t a in basso; n o n esiste u n a testa p r o p r i a m e n t e det ta , p o i c h é questa par te 
del corpo é rappresenta ta da una sporgenza semic i r co la re , senza t en taco l i n è occh i . 
L 'apertura anale è opposta a l la bocca, f a t to r a r i s s i m o nei m o l l u s c h i ; i c r e m i d o f o r i 
sono a n i m a l i con s i m m e t r i a b i l a t e ra l e . D ' a m b o i I a t i d e l l ' e s t r e m i t à pos te r io re , f r a 
i piedi e i l man te l l o , si osserva una f i l a d i l a m i n e t t e b r a n c h i a l i . 

Le conchigl ie dei c r e m i d o f o r i h a n n o una s t r u t t u r a s i ngo la r i s s ima . I l Marsha l l v i 
scoperse u n sistema d i canal i r a m i f i c a t i , e, s iccome e rano p i e n i d i una massa fibrosa, 
che egli c o n s i d e r ò come u n complesso d i a p p e n d i c i de l la m e m b r a n a del m a n t e l l o , 
credette che quest i canal i fossero o r g a n i r e s p i r a t o r i i . I l Moseley, zoo logo ap p a r t e 

nente alla spedizione de l Challenger, m o r t o , pu r t r o p p o , i n g iovane e t à , ebbe occa
sione d i esaminare pa recch i e sempla r i f r e sch i d i a l t re specie, e r i c o n o b b e che g l i 

apparat i d i cu i d i s c o r r i a m o sono o r g a n i d i senso, c o s t r u t t i i n m o d o s t rano e c o m 

plicato, p i ù g r a n d i e p i ù p i c c o l i . G iac iono i n specia l i d i l a t a z i o n i dei cana l i sudde t t i , 

sotto a l l ' e p i d e r m i d e del la conch ig l i a , do ta ta ne i p u n t i c o r r i s p o n d e n t i a quest i o r g a n i 
di p r o p r i e t à ca ra t t e r i s t i che ; i n o g n i canale scorre u n n e r v o . I l Moseley tende a c o n 
siderare quest i appara t i come o r g a n i t a t t i l i . 

Chitone elegante (Chiton elegans). Grandezza naturale. 
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Schizochiton incisus. Parte anteriore della 
conchiglia con sei file di denti. Poco ingrandita. 

I n m o l t e specie d i c r e m i d o f o r i i p i ù grossi f r a g l i o r g a n i t e s t é m e n z i o n a t i hanno 
subi to una s t ran i s s ima m e t a m o r f o s i . A b b i a m o veduto p i ù sopra che VOnchidium 
( l i m a c i d e ) presenta g l i occhi su l la nuca e che u n T u r b o l i ha sul piede. G l i organi 
de i sensi possono t r o v a r s i i n quals iasi par te de l co rpo degl i a n i m a l i ed anche r i u 

n i r s i i n ce r t i casi, i n seguito a fenomeni 
d i t r ans iz ione , m a s iamo avvezzi , p a r t i 
co l a rmen te nei m o l l u s c h i , a t r o v a r l i nella 
pel le . Invece m o l t i c r e m i d o f o r i hanno 
g l i occhi nella conchiglia! Sono disposti 
i n f i le r e g o l a r i o sparsi i r rego la rmente 

su l la super f ic ie esterna de l l ' ep ide r mi de 
del la conch ig l i a . Es te rnamente si pre
sentano i n f o r m a d i macchie convesse, 
r o t o n d e od o v a l i , che r i f r a n g o n o la luce. 
I l l o r o n u m e r o è t a lvo l t a assai conside
r e v o l e : i n u n grosso esemplare d i Core-
phium aculeatum i l Moseley ne contò 
M . 5 0 0 ! E s a m i n a n d o l i con magg io r cura 

si osserva che l ' ep ide rmide del la conch ig l i a , convessa ne l p u n t o i n cu i si t rovano le 
macchie , è t rasparente e f o r m a la cornea de l l ' occh io . Sot to la cornea giace un corpo 
t rasparente , che rappresenta i l c r i s t a l l i n o de l l ' o cch io . I l c r i s t a l l i n o e la cornea, col
loca t i l ' u n o d i e t ro l ' a l t r a , ch iudono supe r io rmen te una d i la taz ione t e r m i n a l e , p i r i 
f o r m e , d i u n canale p roven ien te da l la to i n f e r i o r e de l la conch ig l i a . Questa dilatazione 
è r i ves t i t a da una m e m b r a n a , oscura, p i g m e n t a t a , e ne l canale si t r o v a u n nervo, 
i l quale , pene t rando i n que l la m e m b r a n a , si d i r a m a e f o r m a con essa la retina. 

La s t rana posizione degl i occh i ha una grande i m p o r t a n z a pe i c r e m i d o f o r i e lo 
attesta i l l o r o modo d i v ive re . Molte specie si at taccano v o l o n t i e r i a i sassi, presso la 
super f ic ie de l l ' acqua , per cu i du ran t e i l r i f lusso r i m a n g o n o i n secco. Minacciate da 
u n pe r i co lo , hanno due mezz i per d i f ende r s i . Certe specie si a t t o rc ig l i ano come gli 
i sopod i , grazie a l la s t r u t t u r a delle l o r o conch ig l i e , e si lasciano cadere ; affondano 
a l lo ra ne l l ' acqua , o p p u r e ro to l ano sul la spiaggia , dove passano inosserva t i , per la 
f o r m a r o t o n d a e pei co lo r i s b i a d i t i , che l i r e n d o n o s i m i l i a c i o t t o l i n i . Seguendo 

l 'esempio del le patel le , a l t re specie si at taccano sa ldamente al le rocce, p r i m a ancora 
d i lasciars i toccare, e bisogna i n f r a n g e r l e per i m p a d r o n i r s e n e . È ch ia ro che avvertono 
i l per ico lo quando sono ancora i n t e m p o per d i f ende r s i . N o n a b b i a m o osservazioni 

esatte i n p ropos i to , m a è p robab i l e che le specie, le q u a l i si a t t o r c ig l i ano al p iù lieve 
con ta t to , s iano m u n i t e so l tanto d i o r g a n i t a t t i l i , m e n t r e que l l e , che, nelle medesime 
circostanze, si at taccano alle rocce, sono forse p r o v v e d u t e d i o r g a n i v i s i v i , collocati 
ne l le conch ig l i e . 

A queste i m p o r t a n t i d i f fe renze si agg iungono ancora le condizioni della riprodu
zione. Pare che i sessi siano d i s t i n t i . Ma lo s v i l u p p o , che f i n o r a p o t è essere osservato 
so l tan to ne l Chiton marginatus, specie se t t en t r iona le , da l na tu ra l i s t a norvegese 

L o v é n , c i r i conduce i n m o d o s t r an i s s imo ai c h e t o p o d i . 11 c o n f r o n t o delle figure presen
tate al l e t to re quando t r a t t a v a m o dei c h e t o p o d i con quel le che seguono c o n f e r m e r à 

questo asserto. L ' e m b r i o n e del ch i tone ( f i g . 1 ) ha da p r i n c i p i o l 'aspet to d i u n corpo 

r o t o n d o , i l cui d i a m e t r o m i s u r a s / i 0 d i m i l l i m e t r o ; la par te an te r io re , p i ù piccola è 
d iv i sa da l la pos te r io re da un cerchio d i c ig l i a v i b r a t i l i . Sul ve r t i ce de l la testa si osserva 

pure u n c iu f f e t t o d i c ig l i a v i b r a t i l i e g l i occh i g iac iono al d i so t to de l cerchio cigliare. 
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In uno s tadio successivo ( f i g . 2 ) è in te ressant i ss ima la d iv i s i one del dorso i n o t t o 
sporgenze t rasversa l i , essendo t a l i d i v i s i o n i l a t e r a l i ignote ne i m o l l u s c h i . Come è fac i le 

osservare nel la fìg. 3, i n tale s tadio d i s v i l u p p o i l p iede è g i à esa t tamente d i s t i n t o da l 

r imanente del c o r p o e nel la par te an t e r io r e presenta u n r i v e s t i m e n t o compos to d i 

ciglia finissime. La bocca è r a p p r e 

sentata da una infossa tura giacente 
d inanzi agl i occh i . Nel corso de l lo s v i 
luppo u l t e r io re s compa iono i l cerchio 

cigliare e g l i o c c h i ; la par te a n t e r i o r e 
del corpo si r iduce a l la sporgenza che 
circonda la bocca e i l dorso si copre 
delle pa r t i d i conch ig l i a , che la d i s t i n 
guono. 

1 c h i t o n i concordano per m o l t i r i 
guardi colle patel le ne l m o d o d i v i v e r e 
e sono, come ques t i , l en t i s s ime ne i m o v i m e n t i . I n complesso la l o r o presenza n o n 
è l imi t a t a ad una data zona, sebbene per la m a g g i o r par te v i v a n o neg l i s t r a t i s u p e r i o r i 
dell 'acqua e possano r i m a n e r e i n secco senza d a n n o . L a spediz ione del Challenger 
non raccolse t u t t a v i a che una sola specie d i questo g r u p p o (Leptochiton benthus), 
nella parte se t t en t r iona le de l Pac i f ico , a l la p r o f o n d i t à d i 4 2 0 0 m e t r i . 

G L A S S E T E R Z A 

SCAFOPODI (SCAPHOPODA) 

Prima di passare ai molluschi dalla conchiglia bivalve, dobbiamo ancora studiare 
una d i quel le f o r m e a n i m a l i , che hanno dato , come si suol d i r e , m o l t o filo da to rcere 
ai s is temat ic i . I D E N T A L I I e rano g i à n o t i ag l i a n t i c h i co l l ez ion i s t i d i conch ig l i e fin 
dai t emp i d i R u m p h ; L i n n é o l i r i u n ì al le serpule , che p e r f o r a n o le n a v i e v i v o n o i n 

tub i ca lca re i ; Cuvier l i ascrisse ag l i a n e l l i d i . P i ù t a r d i , quando vennero r i c o n o s c i u t i 
per lo meno come m o l l u s c h i , dove t te ro fare a m i c i z i a col le patelle e col le fissurelle, 
finché i l p iù celebre f r a i m a l a c o l o g i v i v e n t i , Lacaze -Duth ie r , scelse i l d e n t a l i o come 
base delle sue per fe t te desc r i z ion i ana tomiche e b io log iche e d i m o s t r ò che i n questo 

piccolo g r u p p o d i a n i m a l i sono r i u n i t i i ca ra t t e r i dei ce fa lopod i e dei c o n c h i f e r i , che 
i l processo del lo sv i l uppo si a v v i c i n a per v a r i r i g u a r d i a que l lo deg l i a n e l l i d i , e che, 
rispetto alla classif icazione s is temat ica , i d e n t a l i i d o v r e b b e r o essere co l loca t i a capo 
dei cosiddet t i m o l l u s c h i acefal i . E g l i descrisse esat tamente i l Bentalium vulgare, 
propr io delle coste f rances i , i n t o r n o al quale nessun a l t r o n a t u r a l i s t a r i f e r ì u l t e 
r i o r i ragguagl i . G l i S C A F O P O D I cos t i tu i scono una classe pa r t i co l a r e de i m o l l u s c h i . 

Senza d i l u n g a r c i i n p a r t i c o l a r i i n s i g n i f i c a n t i , d o b b i a m o s tud ia re la s t r u t t u r a del le 
diverse p a r t i del co rpo , onde r ende rc i con to de l lo s t r ano processo de l l o r o s v i l u p p o 
e delle mol t e e in teressant i p a r t i c o l a r i t à de l m o d o d i v i v e r e . 

I l nicchio dei d e n t a l i i ha la f o r m a d i una zanna d i e lefante m e d i o c r e m e n t e c u r v a 
ed è aper to alle due e s t r e m i t à . A l l u n g a t o ne l l a sua pos iz ione o r d i n a r i a , l ' a n i m a l e 

r i empie questo cono cavo, al quale è u n i t o so l t an to da u n so t t i le cerch io musco la re 
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Dentalio (Deulalium vulgare). Grandezza natur. 

del m a n t e l l o , d i n a n z i a l l ' a p e r t u r a pos ter iore . L ' a r co convesso è i l la to addomina le . 
La figura annessa al co rpo ci pe rme t t e d i r iconoscere la f o r m a e la posiz ione r ec i 
proca del le p a r t i de l co rpo . I l mantello è una borsa d i una lunghezza proporz iona ta 
al la c a v i t à del la conchig l ia e d i cu i l ' ape r tu ra c i rco la re , an t e r io re , p u ò essere r i t i r a t a 

med ian te u n musco lo r e t r a t t o r e . I l r i m a 
nente del corpo d e l l ' a n i m a l e è saldato al 
m a n t e l l o so l tanto ne i due t e rz i posteriori 
del la sua lunghezza. La par te anteriore 
de l t r onco è d iv isa da u n t ramezzo , inter
r o t t o da i vasi sanguigni e da l l ' in tes t ino e 
da uno s t rozzamen to ; i l man te l lo si divide 
p e r c i ò i n due c a v i t à : (a) c a v i t à anteriore 

e (a') c a v i t à pos te r io re . S u p e r i o r m e n t e , ne l la p r i m a d i v i s i o n e , giace i l prolungamento 
boccale (&) , c i rconda to da append ic i l a m e l l i f o r m i . L a l i ngua col la p ias t ra re la t iva non 
si t r ova i n questa par te , che cont iene l ' ape r tu ra boccale, m a nel r igonf iamento 
seguente. I d e n t i n i ch i t i nos i sono d ispos t i i n c inque file l o n 
g i t u d i n a l i e i l t u t t o concorda pe r f e t t amen te cogl i appa ra t i 
o m o n i m i , cos ì i m p o r t a n t i pei ga s t ropod i . 

La presenza d i ques t 'o rgano è decis iva per la c lass i f i 

cazione dei d e n t a l i i , p o i c h é i l man te l l o , i l piede, le b ranch ie 
e i vasi sangu ign i de i gas t ropod i si presentano nel le f o r m e 
p i ù va r i e e so l tanto la reg ione de l la l i ngua e que l la d e l l ' a p 
para to d i sminuzzamen to r i m a n g o n o ugua l i i n uno spazio 
l i m i t a t o . Ora, dovendo s t ab i l i r e u n r a p p o r t o i m m e d i a t o d i 
parente la f r a i gas t ropodi e i c o n c h i f e r i , cons ide rando 
quest i u l t i m i come predecessori degl i a l t r i , c i s a r à faci le 
r iconoscere che le f o r m e d i cong iunz ione f r a i conch i f e r i e 
i d e n t a l i i r imas t e t u t t o r a ignora t e sono assai p i ù numerose 
che non quel le che un iscono i d e n t a l i i a i gas t ropod i p r o 
p r i a m e n t e d e t t i . N o n ha a l t r o senso la quest ione r e l a t i va 
a l la m a g g i o r e o m i n o r e parente la de i d e n t a l i i cog l i a l t r i 
m o l l u s c h i ed è cons ig l i ab i le a l p r o f a n o i n zoologia d i g i u 
d icare sempre secondo questa m i s u r a o p i e t r a d i paragone 
i r a p p o r t i e g l i asserti s i s t emat i c i . 

Sotto i l p r i n c i p i o del canale d igerente si t r o v a i l piede (d). A n t e r i o r m e n t e è diviso 
i n t r e p a r t i da due p r o l u n g a m e n t i l a t e r a l i , u n c i n a t i e cavo i n t u t t a la sua lunghezza. 
Quando si r i e m p i e d i sangue p u ò a l l u n g a r s i e p r o t r a r s i o l t r e l ' ape r tu ra anter iore del 
m a n t e l l o ; v e d r e m o p i ù t a r d i q u a l ' è i l suo u f f i c i o . I n complesso r a s somig l i a piuttosto al 
piede dei c o n c h i f e r i , che n o n al la suola del le chioccio le c o m u n i . 

L ' a p e r t u r a anale (c)si t r o v a nel la camera pos te r io re del m a n t e l l o , che contiene sul 

dorso anche la ghiandola riproduttrice. I sessi sono d i v i s i . I m a t e r i a l i d i r i f i u t o per
vengono da p r i n c i p i o ne l la camera pos te r io re del m a n t e l l o , dal la quale escono per 
mezzo d i u n ' a p e r t u r a , che si ch iude con una va lvo l a . D i v e r s i canali sanguigni più 
grossi e p i ù l a r g h i ed a l t r i spazi sangu ign i senza o r g a n i c u o r i f o r m i percorrono i l 

c o r p o . Mancano o r g a n i specia l i per la resp i raz ione . 

G l i o r g a n i de i sensi sono r appresen ta t i da due capsule uditive, che si t rovano nei 
gang l i g iacen t i ne l p iede. D o b b i a m o m e n z i o n a r e i n o l t r e due fascet t i d i fili sensitìri, 

t e r m i n a n t i a foggia d i clave e co l l oca t i sopra due r i g o n f i a m e n t i l a t e r a l i (e) nel la regione 

f 

Animale del Dentalium, 
sezionato lateralmente. Poco 

ingrandito. 
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in cui si col legano a n t e r i o r m e n t e e supe r io rmen te i l m a n t e l l o e i l t r o n c o . Sono c i g l i a t i 

e possono essere a lquan to pro tes i f u o r i d e l l ' a p e r t u r a , n e l l ' i n t e r n o de l m a n t e l l o . La 
nostra f igura po t rebbe i n d u r r e i l l e t to re a s u p p o r r e , che g iac iano f u o r i de l m a n t e l l o ; 
ma i l r i g o n f i a m e n t o (e) è so l tan to r i v o l t o a s i n i s t r a . 

Come a b b i a m o det to , ne i d e n t a l i i i sessi sono d i v i s i . D a l l ' u o v o sguscia una l a r v a 

allungata, d i f o r m a ovale, d i cu i l ' e s t r e m i t à aguzza co r r i sponde al la f u t u r a e s t r e m i t à 
anter iore . Le 6 o 7 fde 

di c igl ia , che da p r i n - &-uJ 

cipio scor rono pa ra l l e 
lamente sopra t u t t o i l 
corpo non ta rdano a con
centrarsi nel la p a r t e 
c e n t r a l e d e l l ' a n i m a l e , 
dove f o r m a n o una larga 

fascia c igl ia ta , compos ta 
di qua t t ro fde ( f i g . 1, b). 
S u l l ' e s t r e m i t à an t e r io re 
si è p rodot ta per t e m p o 
una piccola infossa tura , 
dalla quale esce u n f a 
scetta d i c igl ia v i b r a t i l i 
(a). Mentre tu t t a questa 
parte an ter iore si r e 
stringe a pa r t i r e da l la 
serie delle c igl ia e f o r m a 
una sorta d i r i g o n f i a 
mento circolare ( f ig . 2, b), 

la parte poster iore p i ù 
sottile si è a l lungata . I l 

solco longi tud ina le che 
si apre a l l ' e s t r e m i t à p o 
steriore indica la d i v i 
sione del man te l l o i n 
due par t i l a t e ra l i e d e l i 
mi ta la parte i n f e r i o r e 

de l l ' an ima le c i l i n d r i c o 
nel r imanente della sua 

lunghezza. A questo p u n t o è g i à apparsa la conch ig l i a ( f i g . 2, s ) , d i n a t u r a m e m b r a 
nosa, ma del ica t i ss ima, i n f o r m a d i una scaglia a foggia d i sella. Men t re la c o n 
chiglia si a l lunga ( f i g . 3 ) e presenta s t r iscie accessorie, i l r i g o n f i a m e n t o c ig l i a to si è 
r i t i r a to , ma al d isot to compare i l piede ( p ) . N e l l ' u l t i m o s tadio , che Lacaze-Duth ie r s 

ebbe o p p o r t u n i t à d i osservare ( f i g . A), v e d i a m o la c a v i t à del m a n t e l l o sporgere a l q u a n t o 
sulla conchigl ia , e i l piede t r i p a r t i t o p r o t e n d e r s i per u n lungo t r a t t o . A n c h e g l i o r g a n i 
in te rn i sono per la m a g g i o r par te f o r m a t i ; m e r i t a n o speciale menz ione i gang l i de l 
piede (g) e la capsula u d i t i v a (o) d i u n la to de l co rpo . 

Descriveremo colle paro le usate dal celebre na tu ra l i s t a f rancese i l m o d o d i v ive re 
e le a b i t u d i n i del Dentalium, t r acc i a t i con vera ar te da maes t ro . 

« I l Dentalium abi ta i n g r a n n u m e r o le coste s e t t en t r i ona l i del la Bre tagna . N o n 

Larva di Dentalium in vari gradi di sviluppo. .Molto ingrandita. 
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bisogna credere t u t t a v i a d i potersene i m p a d r o n i r e appena g i u n t i sul l i d o . Bisogna 
sapere dove e come v i v e ; a l t r i m e n t i lo si cerca i n v a n o e t u t t ' a l p i ù si t r o v a qualche 
n icch io vuo to , r ige t ta to da l m a r e . Desiderando v i v a m e n t e d i s tudiare questo animale, 
lo cercai con pazienza nei l uogh i i n cui avevo t r o v a t o i l m a g g i o r n u m e r o d i conchiglie, 
i n d i z i o de l la sua presenza. Ma, nel le mie l unghe e paz ien t i i nves t igaz ion i , non scopersi 
n u l l a . U n bel g i o r n o p e r ò , essendo i l m a r e agi ta to , raccols i u n i n d i v i d u o v i v o e potei 

osservarne i c o s t u m i e i l m o d o d i v i v e r e . Ment re lo so l levavo, v i d i che si affaccendava 
a pene t ra re ne l f o n d o del m i o rec ip ien te . L o deposi i n una piccola pozza d i acqua 
m a r i n a , r imas t a f r a le alghe du ran t e i l r i f lusso e v i d i i l m i o an ima le t t o affondarsi 
a poco a poco ne l la sabbia. Seppi p e r c i ò che n o n v i v e isolato e l i b e r o , come lo avevo 
t r o v a t o e che i n avven i re av re i d o v u t o cercar lo ne l l a sabbia del la spiaggia. 

« I l den ta l io n o n si a f fonda i n d i r ez ione ver t ica le , m a o b l i q u a m e n t e , con circa 
45 g r a d i d ' i nc l inaz ione . Ma la d i rez ione del la l inea da esso t racc ia ta e la p r o f o n d i t à 
a cui discende d ipendono da l la q u a l i t à del la sabbia . I l nos t ro an ima le t to non può 
v ive re ne l lo s t ra to m e l m o s o , ne r i cc io , spesso fetente , che per lo p i ù si t r o v a sotto lo 
s t ra to arenoso, super io re . Se lo s t ra to sabbioso è p i ù sot t i le , assume una posizione 
p i ù o r i zzon ta l e ; a l l o ra si s tenta m a g g i o r m e n t e a r i n t r a c c i a r l o , p e r c h è , essendo affatto 
nascosto, nu l l a i nd ica la sua presenza. Nei r e c i p i e n t i i n cu i lo tenevo, pieni di 
sabbia grossolana, lasciava sporgere la conchig l ia al d i sopra del la superficie del 
f o n d o , d i c i rca u n m i l l i m e t r o o due ; sovente p e r ò anche la pun ta del la conchiglia 
g iungeva a l la superf ic ie de l l ' a rena . P e r c i ò si spiega che i l den ta l io sia sbalzato qua 
e là d a l l ' u r t o del le onde e scoperto da l p i ù leggero m o v i m e n t o del l ' acqua. Ciò non 
v u o l d i re ad ogn i m o d o , che, scoper t i e lascia t i i n secco da l r i f lusso , quest i molluschi 
n o n si a f f o n d i n o d i n u o v o nel la sabbia col la mass ima r a p i d i t à poss ib i le . Così fanno 
rea lmente a l l ' i s t an t e : l ' a n i m a l e t t o p ro tende i l piede, lo a f fonda e i n poch i m i n u t i si 
dr izza e appare come p ian ta to ne l la sabbia. I n s c h i a v i t ù è d i f f i c i l e dis t inguere gli 
i n d i v i d u i v i v i da i m o r t i ; b isogna osservare q u e l l i che si a f f o n d a n o e a l lo ra si può 
dedur re che s iano v i v i . Deponevo u n g r a n n u m e r o d i d e n t a l i i sopra uno strato di 
sabbia u m i d a e i n breve r iconoscevo che q u e l l i , i q u a l i n o n si a f fondavano , erano 
m o r t i o v i c i n i a m o r i r e . 

« A l l o r c h é , d u r a n t e i l r i f lusso , l ' acqua lascia scoperta la super f ic ie arenosa, i l 
Dentalium si a f fonda m a g g i o r m e n t e e scompare . Agg iungo un 'osservazione, che si 
r i fe r i sce a l l a magg io r par te deg l i a n i m a l i , che si a f f o n d a n o ne l l ' a rena ed è impor 
tante e d ' interesse p ra t i co per le inves t igaz ion i r e l a t i ve a l la s t o r i a na tu ra le . 11 momento 
p r o p i z i o per raccogl iere , nel pe r iodo del r i f lusso , g l i a n i m a l i che v i v o n o ne l la sabbia 
della sponda, è que l lo che precede i m m e d i a t a m e n t e i l r i t o r n o de l l ' acqua . P e r c h è ? 
Quando l 'acqua si abbassa, ne r i m a n e ne l l a sabbia una g rande q u a n t i t à e per qualche 
t e m p o g l i a n i m a l i a cui d à r i ce t to si t r o v a n o i n c o n d i z i o n i f a v o r e v o l i s s i m e . Ma i n breve, 

a m i s u r a che i l r i f lusso discende anche l 'acqua d i m i n u i s c e , e, ne l p u n t o i n cui i l flusso 

deve r i c o m i n c i a r e a sa l i re , la spiaggia si dissecca, g l i a n i m a l i sentono i l bisogno di 
acqua, m u t a n o posto e cercano u n d o m i c i l i o p i ù u m i d o . I n que l m o m e n t o è più 

f r u t t u o s o i l raccol to d i t u t t i g l i a n i m a l i a f f o n d a t i ne l la sabbia, a quals ias i classe appar

tengano. Svelano la l o r o presenza con so lch i e m o v i m e n t i de l suolo . Si possono rac

cogl iere a l l o r a f a c i l m e n t e e s tud ia re m o l t i c o n c h i f e r i p r o p r i de l l ' a rena . T r o v a i i n tali 

c i rcostanze i s i p u n c o l i p i ù b e l l i e p i ù gross i , a p p u n t o ne l m o m e n t o i n cui facevano 
capo l ino dal suolo e i n cui i l f lusso m i resp ingeva e m i o b b l i g a v a a i n t e r r o m p e r e le 

m i e e sp lo raz ion i . Lo stesso si p u ò d i r e del Dentalium : anche questo mollusco 

smuove l ' a rena . Da p r i n c i p i o esso v i p roduce so l tan to u n p icco lo solco, facile da 
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riconoscere e s i m i l e a que l lo de l la Pandora (p icco lo c o n c h i f e r o ) . Questa procede p e r ò 

sempre descr ivendo una l inea c u r v a , p e r c h è una par te de l la sua conch ig l i a è p iana 

e l 'a l t ra convessa. Conoscendo questo i n d i z i o , è i m p o s s i b i l e i n g a n n a r s i . I d e n t a l i i 
svelano dunque d a p p r i m a la l o ro presenza co i so l ch i che p ra t i cano n e l l ' a r e n a ; p i ù 

tardi i l n icch io , faci le da r iconoscere , appare come p i an t a to nel la sabbia ; p i ù t a r d i 
ancora ne esce comple t amen te e l ' a n i m a l e t t o cade su l l ' a rena . Quando seppi come 

stavano le cose, raccolsi senza fa t ica i n una v o l t a sola, d u r a n t e i l r i f l u s so , p i ù d i 

200 denta l i i . I l Dentalium è d u n q u e u n a n i m a l e che v i v e ad una cer ta p r o f o n 
dità e che si p u ò raccogl iere so l tan to du ran t e i f o r t i r i f l u s s i . Si a f f o n d a v o l o n t i e r i 

nell 'arena grossolana. N o n lo t r o v a i m a i ne l la sabbia f i n a . I m i e i p r i g i o n i e r i , che 
vissero a lungo i n s c h i a v i t ù , m o s t r a v a n o d i t r o v a r s i ben i s s imo i n una sabbia c o m 

posta d i m i n u z z o l i d i conch ig l i e . M o r i v a n o r a p i d a m e n t e ne l la sabbia l i n a , m e l m o s a 
e decomposta nel lo s t ra to i n f e r i o r e . I f a t t i esposti t e s t é d i m o s t r a n o con evidenza che 
i l Dentalium n o n ab i ta u n t ubo , come m o l t i c o n c h i f e r i , m a che invece m u t a c o n t i 

nuamente d i residenza. Per a f f o n d a r s i ne l la sabbia si g iova dei due l o b i l a t e r a l i de l 
piede, i qua l i f u n z i o n a n o come i den t i d e l l ' à n c o r a , per c u i , se l ' a n i m a l e si raccogl ie 
dopo d i aver proteso i l piede, t u t t o i l suo co rpo è sp in to a l lo i n n a n z i » . 

Dopo d i aver r i f e r i t o le osse rvaz ion i dal le q u a l i r i su l t a ev iden temen te che l 'acqua 

penetra n e l l ' e s t r e m i t à an t e r io re med ian te i l m o v i m e n t o del le c igl ia v i b r a t i l i ed esce 
dallo sbocco pos ter iore ins ieme ag l i e sc rement i ed ai p r o d o t t i de l la r i p r o d u z i o n e e 
che l 'animale p u ò serv i rs i del piede come del lo s t an tu f fo d i una t r o m b a , i l Lacaze-
Duthiers aggiunge, che, secondo o g n i p r o b a b i l i t à , g l i a l i m e n t i debbono essere c o n d o t t i 
alla bocca col la co r ren te regolare d i r e t t a da l lo i n n a n z i a l l ' i n d i e t r o ; m a anche i f i l a 
menti t en t aco l i fo rmi po t rebbero essere i m p i e g a t i a cercare e a t ra t t enere g l i a n i m a l e t t i 
destinati a l l ' a l imen taz ione de i n o s t r i m o l l u s c h i . 

« In torno al la v i t a sensi t iva e nervosa si osserva f ac i lmen te quan to segue: I l Den
talium sente l ' e f fe t to del la luce ; lo si vede c o n t r a r r e i l piede al m i n i m o ragg io d i 
sole. Basta avv ic ina r s i a questo a n i m a l e con u n l u m e , per i n d u r l o a r i t i r a r s i a l l ' i s t an te 

nel nicchio e questo fa t to concorda con una p a r t i c o l a r i t à de l suo m o d o d i v i v e r e . 
Muta d i posto nelle p r i m e ore de l la not te . A v e v o osservato che g l i i n d i v i d u i t e n u t i 
in s ch i av i t ù facevano u d i r e u n leggero f rusc io e r i c o n o b b i che i l l o r o piede, p ross imo 
ad affondarsi ne l l ' a rena , sol levava la conch ig l i a , la qua le , r i c adendo , p roduceva q u e l 
rumore. Studiai a lungo i c o s t u m i dei d e n t a l i i , a cu i avevo p rocu ra to u n a m b i e n t e 

simile a quel lo ne l quale v i v o n o i n n a t u r a e n o n t a r d a i ad a c c o r g e r m i che scegl ie
vano le ore della sera per m u t a r e d i posto . N o n posso accertare che si m u o v a n o 
soltanto i n quelle date ore e che d i g i o r n o r i m a n g a n o sempre i m m o b i l i ; m a è cer to 
che preferiscono m u o v e r s i d i no t t e . 

« Anche la r i p r o d u z i o n e presenta a l c u n i f a t t i degn i d i no ta . L ' a c c o p p i a m e n t o n o n 
ha luogo per la sempl ice rag ione che mancano g l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i e s te rn i . G l i 

indiv idui non si avv ic inano l ' uno a l l ' a l t r o . E questo è u n fa t to accer tab i le , data la 
grande fac i l i tà con cu i si possono osservare i d e n t a l i i . Io l i co l locavo i n c io to le b ianche , 

nelle qua l i r i n n o v a v o sovente l 'acqua. Dopo qua lche g i o r n o po tevo fa re assegnamento 
sull 'emissione delle uova , la quale aveva luogo r ego l a rmen te f r a le 2 e le 5 p o m e r i 
diane. Facevano sol tanto eccezione a questa regola g l i i n d i v i d u i t r o p p o esposti a l 

sole. Come le uova, i l l i q u i d o - s e m i n a l e v iene emesso verso la medes ima ora e s i 

scarica nel lo stesso m o d o , per l ' a p e r t u r a pos te r io re del la conch ig l i a . P e r c i ò la f e c o n 
dazione è af f idata al caso, come nel la m a g g i o r par te dei m o l l u s c h i acefa l i . Q u i i l 

maschio, l aggiù la f e m m i n a depongono i p r o d o t t i de i l o ro o r g a n i r i p r o d u t t o r i , i q u a l i 
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possono, o no , i n c o n t r a r s i , appun to come nel le piante d io iche , i n cu i i l p o l l i n e cade a 
t e r r a e viene por t a to qua e là da l ven to . Se i l ven to è c o n t r a r i o , i p i s t i l l i deg l i i n d i v i d u i 
f e m m i n e r i m a n g o n o in feconda t i , appun to come q u i una cor ren te s favorevole non 
por t a a l la f e m m i n a la necessaria fecondazione, per cu i le uova n o n si svi luppano. 
Si spiega p e r c i ò l ' u t i l i t à dei v i v a c i s s i m i m o v i m e n t i dei c o r p i c i n i s e m i n a l i , che devono 
cercare e fecondare l ' uovo lon tano . I l pe r iodo d i t empo i n cu i f u osservata la r i p r o 
duz ione dei den ta l i i d u r ò dal p r i n c i p i o d i maggio a l la m e t à d i se t tembre . 

G L A S S E Q U A R T A 

LAMELLIBRANCHIATI (LAMELLIBRANCHIATA) 

Chi non ha letto la bellissima poesia di Ruckert, intitolata « La pietra preziosa e 
la per la », nel la quale ambedue si raccontano a v icenda lo scopo del la l o ro esistenza, 
i l l o ro s v i l u p p o e g l i i n t r i c a t i v i agg i del la v i t a ? La l a g r i m a d i u n angelo cadde nel 
m a r e per i n d u r i r s i i n g e m m a nel g r e m b o del la conch ig l i a che l 'accolse, mentre la 
fedele nu t r i ce abi ta que l lo spazio, 

« Ove in fondo alle grotte cristalline 
Deridon le ricerche e i l ricercante 
Intere serie di nascoste vite ». 

La poesia è bella e poetica, ma, rispetto alla conchiglia, ben poco naturale. Tutto 
è fantasia , s i m b o l o delle v icende u m a n e . I l poeta c i rappresenta p e r f i n o i n modo cosi 
i n d e t e r m i n a t o la fedele nu t r i ce del la per la , da f a r c i suppo r r e che u n t r i t one possa 
s o f f i a r v i den t ro . Questa incertezza poetica è la fedele espressione de l l ' ignoranza gene
ra le dei p r o f a n i d i zoologia , r i spe t to a l g r u p p o de i c o n c h i f e r i , i q u a l i , v ivendo quasi 
sempre nascosti , debbono essere cerca t i e c o n t i n u a n o ad essere mi s t e r i o s i anche pel 
m a g g i o r n u m e r o del le persone che l i t r o v a n o . M o l t i h a n n o veduto sporgere dal 
f o n d o m e l m o s o d i un 'acqua poco p r o f o n d a cen t ina ia e m i g l i a i a d i c o n c h i f e r i , disposti 
i n posizione o b l i q u a , senza poters i spiegare se ne osservavano la par te anteriore o 
la pos te r iore . Un 'os t r i ca aper ta presenta cosi p o c h i p u n t i per o r i z z o n t a r s i r ispet to alle 
p a r t i del suo corpo , che i buongus ta i se ne c ibano senza preoccupars i affatto dei 
suoi ca ra t t e r i a n a t o m i c i o s i s t ema t i c i . Volgendo una del le sue va lve da tutte le 
p a r t i , si scopre t u t t ' a l p i ù i l p u n t o i n cui si t r o v a la bocca d e l l ' a n i m a l e . La ragione 
per cu i l ' u o m o si occupa cos ì poco dei c o n c h i f e r i d ipende anche da l l o ro tempera
m e n t o flemmatico i n s o m m o grado , che ci fa pa re re v i v a c i s s i m i i gas t ropod i . Infat t i , 

se a lcune specie d i c o n c h i f e r i m a r i n i r iescono a nuo ta re con discre ta v e l o c i t à , aprendo 
e ch iudendo le va lve , sono f o r m e r a r i s s ime e r econd i t e eccezioni . Le a l t r e r imangono 

per lo p i ù i m m o b i l i quasi come le p ian te . I l m o d o i n cu i s i a l i m e n t a n o n o n costringe 

i c o n c h i f e r i a recars i i n t racc ia d i p reda n è a lo t t a re a v icenda per la conquista 

de l c i b o . A g g r e d i t i , si d i f e n d o n o c h i u d e n d o la l o r o c o n c h i g l i a e p e r f i n o i l periodo 
r i p r o d u t t i v o , che induce t a n t i a l t r i a n i m a l i l e n t i e t a r d i ad abbandonare le gallerie, 

i recessi i n cui si nascondono , n o n basta a decidere i c o n c h i f e r i a r i nunz ia re alla 

l o r o esistenza s i lenziosa, a l l a l o r o v i t a paziente , modesta , scevra d i pass ioni . Perciò 

n o n ci l i m i t e r e m o so l tan to ad esporre la b iog ra f i a de i c o n c h i f e r i , ne l la sua monotona 
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u n i f o r m i t à , come a b b i a m o fa t to r i spe t to ad a l t r i g r u p p i d i a n i m a l i , s t ud ia t i prece

dentemente, d i cu i le a b i t u d i n i sono p i ù svar ia te e in te ressan t i . T r a t t e r e m o dei c o n 

ch i fe r i da un p u n t o d i vis ta p i ù e levato , cercando d i spiegare le p a r t i c o l a r i t à del la 
loro s t ru t t u r a con u n c o n f r o n t o r ag iona to f r a le o r g a n i z z a z i o n i degl i a n i m a l i i n f e r i o r i 

e supe r io r i . I nos t r i c o n c h i f e r i d 'acqua dolce h a n n o , per esempio , u n a g rande i m p o r 

tanza per la m o d i f i c a z i o n e e la p r o d u z i o n e d i nuove specie, fa t to i m p o r t a n t i s s i m o 
della zoologia a t tua le . Circa v e n t ' a n n i p r i m a che D a r w i n pubbl icasse la sua t eo r i a . 

che fece epoca nel la scienza na tu ra l e , i l R o s s m à s s l e r , f o n d a n d o s i su l lo s tud io d i que i 
conchi fe r i , si credette au to r i zza to ad asserire che le cosidet te specie n o n sono f o r m e 
costanti , m a si m o d i f i c a n o e si r i n n o v a n o c o n t i n u a m e n t e per ef fe t to d e l l ' a d a t t a m e n t o 
e in parte anche per la conservazione parz ia le del le p r o p r i e t à eredi ta te da i l o r o an te 

nati . L ' a m i c o del la na tu r a non deve p e r c i ò l i m i t a r s i a cons iderare supe r f i c i a lmen te 
le conchigl ie dei l a m e l l i b r a n c h i a t i , o a raccogl ie rne una g rande q u a n t i t à per classi
ficarle e n u m e r a r l e , dopo d i aver le col locate i n apposi te cassette v e t r a t e ; f a r à bene a 
studiare l ' a rgomento con m a g g i o r cura , p o i c h é , conoscendo la classe dei l a m e l l i 
branchia t i , a v r à per lo meno un ' i dea d i u n p icco lo complesso cos t i t u i to d i a n i m a l i 
i n f e r i o r i , che g l i g i o v e r à a f a r s i u n concet to de l g rande complesso del la fauna 
terrestre. 

P rocur i amoc i a lcune conch ig l i e vuote e a l c u n i e sempla r i v i v i dei m o l l u s c h i f l u 
v ia l i e d i stagno p i ù c o m u n i e i n c o m i n c i a m o ad o r i e n t a r c i i n t o r n o a l la l o r o s t r u t t u r a . 
« Un l i b r o r i l ega to , a v v o l t o da una coper t ina , c i d à pe r f e t t amen te l ' idea d i un 
l amel l ib ranch ia to o conch i f e ro , col dorso r i v o l t o i n a l to e c o l l ' e s t r e m i t à cefal ica 
diret ta a l l ' i n n a n z i . I n f a t t i le due fodere del l i b r o c o r r i s p o n d o n o a destra e a s in i s t ra 
alle due va lve del la conch ig l i a calcarea; i due f o g l i seguenti a l la l a m i n a del m a n t e l l o 
de l l ' an imale , i l terzo ed i l qua r to fog l io al le due coppie d i l ame l l e b r a n c h i a l i e la 
parte in te rna del l i b r o al co rpo d e l l ' a n i m a l e . L a c i r confe renza d i queste l ame l l e 
aumenta p e r ò sempre d ' a m b o i l a t i del co rpo da l la par te esterna a l l ' i n t e r n a , per 
modo che le due l amel l e convesse delle va lve sono p i ù grosse d i tu t t e le a l t re e c i r 
condano tu t to i n t o r n o come d i u n m a n t e l l o i l a m e l l i b r a n c h i a t i . Tu t t e queste p a r t i 
sono saldate le une alle a l t r e , l ungo i l m a r g i n e supe r io r e , come i f o g l i d i un l i b r o 
ri legato » ( B r o n n ) . Possiamo fa rc i un ' idea d i queste paro le osservando u n conch i f e ro , 
mor to nel l 'acqua i n cui si t r o v a v a da qua lche t e m p o , o ne l l ' a l coo l i n cui lo a v e v a m o 
collocato a lcun i m i n u t i p r i m a . Cons ide r i amo a n z i t u t t o la conch ig l i a . I l m a r g i n e del la 
lamella, che r i cop re d ' a m b o i l a t i i l co rpo del m o l l u s c o e si t r o v a i m m e d i a t a m e n t e 
al disotto del guscio, si ch i ama orlo del mantello (g); per lo p i ù è sa ldato al m a r g i n e 
della conchigl ia , m a è faci le s taccarlo da l guscio senza r o m p e r l o , col m a n i c o p i a t to 
di uno scalpello. Ognuna d i queste l amel le presenta a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re numerose 
verruchette (li), sens ib i l i ss ime, c o m u n i a t u t t i i m o l l u s c h i , che si a f fondano ne l suolo 
colla parte an te r io re del co rpo . Sapp iamo d u n q u e quale pa r t e del co rpo ci presentano 
questi a n i m a l i , sporgendo da l l a sabbia o da l l a m e l m a . N o n t u t t i i l a m e l l i b r a n c h i a t i 
hanno i m a r g i n i del m a n t e l l o cos ì poco a t tacca t i a l l a conch ig l i a , come i n o s t r i c o n 
chifer i f l u v i a l i ; nel la magg io r par te del le specie i l m a n t e l l o è saldato al la conch ig l i a 

per t r a t t i p iù o meno l u n g h i . A l l ' e s t r e m i t à pos te r io re i l m a n t e l l o f o r m a parecchi t u b i . 
Secerne la conchig l ia . 

Sotto la l ame l l a del m a n t e l l o , g iac iono d ' a m b o i l a t i le due lamelle branchiali (d), 
svi luppat iss ime nei nos t r i c o n c h i f e r i d 'acqua dolce , m a sempre c o s ì ca ra t t e r i s t i che e 
appariscenti da procacciare ai m e m b r i d e l l ' i n t i e r a classe i l n o m e d i L A M E L L I B R A N 

C H I A T I (Lamellibraachiata). F r a queste due l a m e l l e giace i l piede (a), c u n e i f o r m e e 

2S. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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col locato a n t e r i o r m e n t e . È faci le r iconoscere l 'uso che ne fa l ' an ima le i n a l c u n i i n d i 
v i d u i v i v i , t enu t i nel l ' acqua, i n una vasca, i l cu i fondo sia coper to da uno s t ra to d i 
sabbia a l to t r e o q u a t t r o d i t a . Quando i l mo l lusco ha in t enz ione d i r i posa r s i , schiude 
la conch ig l i a e l ' angolo a n t e r i o r e de l piede fa capol ino come una l i ngua f r a g l i o r l i 
del man t e l l o , leggermente spo rgen t i . Se la l o c a l i t à pare s icura , i l piede con t inua ad 
uscire da l n i c c h i o , sporgendo per la lunghezza d i 4 o 5 c m . , a lmeno nel le specie 
m a g g i o r i ; s i a f fonda nel la sabbia e l ' an ima le ha la fo rza d i d r i zza r s i , reggendosi sul 
piede. Giovandos i d i questa par te del co rpo , penetra ne l suolo c o l l ' e s t r e m i t à anter iore 
e lascia come t raccia del suo c a m m i n o u n solco d i s t i n t o . L 'uso d i questo a r to , la sua 

posizione r i spe t to al le a l t re p a r t i del corpo 
"\ e la s tor ia de l lo sv i luppo d e l l ' an imale 

d i m o s t r a n o che i l piede c u n e i f o r m e dei 
conch i f e r i n o n è a l t r o che la suola, d i cui i 

d gas t ropodi si g i o v a n o per s t r isc iare . Oltre 
i l piede osserv iamo ne l nos t ro conchifero 
d i stagno a l t r i due m u s c o l i i m p o r t a n t i s s i m i , 
che servono a ch iudere la conchigl ia e 
p rendono p e r c i ò i l n o m e d i muscoli di 
chiusura. F i n c h é l ' an ima le è v i v o , si r ichiede 
una fo rza assai considerevole per apr i rne 
la conch ig l i a , d i c u i spesso le valve si spez
zano, p r i m a che i m u s c o l i cedano. Uno di 
ques t i giace d i n a n z i a l la bocca e fo rma 
col piede, med ian te i l la to i n f e r io r e , la 
c a v i t à necessaria a l l ' ingresso della bocca. 
L ' a l t r o , pos te r io re , si t r o v a al disot to del
l ' i n t e s t ino r e t t o , i l quale p i ù t a r d i si r ivolge 
i n basso e compare appun to d ie t ro i l m u 
scolo suddet to . 

Nel nos t ro a n i m a l e ce rch iamo invano 
la testa. 1 c o n c h i f e r i e g l i a l t r i m o l l u s c h i , d i 

cui ancora d o b b i a m o t ra t t a re , n o n presentano nessuna pa r t e d i s t in t a da l corpo che 
m e r i t i questo nome , mancanza o impe r f ez ione che, come a b b i a m o vedu to , si è pure 
estesa a d i v e r s i a l t r i m o l l u s c h i s u p e r i o r i e che p r o c a c c i ò al la nos t ra e alle classi 

a f f i n i la denominaz ione compless iva d i M O L L U S C H I A C E F A L I (Acephala). Questa m a n 

canza d i una par te del co rpo , che c i è cosi u t i l e per o r i e n t a r c i i n t o r n o al la s t ru t tu ra 
degl i a n i m a l i s u p e r i o r i , ci rende da p r i n c i p i o m o l t o i n c e r t i d i n a n z i a l corpo d i un 
conch i fe ro . Risalendo co l lo stelo so t t i le d i una penna l ungo i l m a r g i n e anter iore e 
super iore del piede, dove si t r ovano le due l ame l l e t r i a n g o l a r i ( c ) , collocate an ter ior 
mente d ' ambo i la t i del le b ranch ie , i n c o n t r e r e m o senza d u b b i o l'apertura boccale (b), 
giacente in un angolo nascosto. La c a v i t à boccale de i l a m e l l i b r a n c h i a t i è p r i v a di 

quals iasi a r m a t u r a e d i ogn i appara to che possa se rv i re a sminuzza re i c i b i , p e r c h è 
t u t t i quest i a n i m a l i si n u t r o n o d i p ian t ice l le mic roscop iche e d i a l t r i o r g a n i s m i infe

r i o r i . V e d r e m o p i ù t a rd i i n qua l m o d o quest i c ib i pe rvengono a l la bocca. U n esofago 
breve e largo si d i l a t a , f o r m a n d o lo stomaco. A l d i sopra e d i fianco a l lo stomaco 

giace i l fegato ( i ) , dal (piale l'intestino sale i n que l la par te del co rpo , annessa supe

r i o r m e n t e e pos t e r i o rmen te al piede. Pe rvenu to ne l la pa r t e a n t e r i o r e del la l inea dor
sale, sot to i l m a n t e l l o , dopo una o due cu rve , scorre i n l inea re t t a fino a l l ' e s t r e m i t à 

Animale di Anodonta analina, veduto inferior
mente. Le due parti del mantello sono ripie
gate. Grandezza naturale. 
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posteriore, p e r f o r a n d o i l cuore , a d ispet to d i o g n i s e n t i m e n t a l i t à . Ne l la nos t ra f i g u r a 

/ rappresenta l ' ape r t u r a anale, sopra e sot to la qua le si r i u n i s c o n o le l ame l l e de l 

mante l lo . 11 p r o l u n g a m e n t o d i queste p a r t i del m a n t e l l o p u ò dar luogo ad u n t u b o , 

pel quale vengono espulsi i m a t e r i a l i d i r i f i u t o . 
D 'ambo i l a t i del la bocca (e) si osservano due coppie d i l ame l l e t r i a n g o l a r i , c h i a 

mate Tentacoli boccali o Appendici labiali. 
Ripiegando i l m a n t e l l o e le b ranch ie ne l m o d o ind ica to da l l a nos t ra figura, dopo 

qualche vana r icerca , t r o v e r e m o le p a r t i p r i n c i p a l i de l sistema nervoso, che ci s i p r e 

senteranno i n m o d o abbastanza c h i a r o . Due g a n g l i ( 1 ) si t r o v a n o v i c i n o a l la bocca, 

un po' i n d i e t r o ; a l t r i due ( 2 ) ne l la par te i n 
terna del piede. I c o r d o n i che un iscono le 
due masse nervose c i r condano la f a r i nge e 
così pure q u e l l i che me t tono i n c o m u n i c a 
zione la p r i m a e la terza coppia d i gang l i ( 3 ) , 
assai lontane f r a l o r o , t r ovandos i la terza 
sotto i l muscolo pos te r iore d i ch iusura . N o n 
si r ichiede lo sguardo d i una persona esperta 
a l l ' ana tomia compara ta per r iconoscere 
queste p a r t i del s istema nervoso del c o n c h i 
fero ne l l ' ane l lo esofageo dei gas t ropod i , c o n 
centrato e composto per lo p i ù d i t re paia 
di gang l i ; l 'uguagl ianza f r a i due appa ra t i 
è tale che i l a m e l l i b r a n c h i a t i presentano pe r 
fino le due capsule u d i t i v e sui gang l i del 
piede, come è faci le r iconoscere osservando 
al microscopio g l i e m b r i o n i d i v a r i gener i , 
in i n d i v i d u i i n t a t t i . G l i o r g a n i dei sensi sono 
pure rappresenta t i nei n o s t r i m o l l u s c h i da 
speciali verruchette tattili g iacent i s u l l ' o r l o 
posteriore del man t e l l o . N o n d o b b i a m o p i ù 
meravig l ia rc i della lo ro s e n s i b i l i t à , cons iderando che ognuna d i t a l i ve r ruche è percorsa 
da un r amo p roven ien te da due g r a n d i t r o n c h i ne rvos i , d i r a m a t i da l terzo paio d i 
gangli. T r o v i a m o p e r c i ò anche q u i una serie d i o r g a n i i m p o r t a n t i s s i m i , che ne i gas t ro 
podi giaciono g l i u n i accanto ag l i a l t r i d e n t r o e sopra la testa, a cui d à n n o la dovu ta 
importanza, men t r e nel conch i f e ro sono spars i da u n ' e s t r e m i t à a l l ' a l t r a del c o r p o : 
unitamente a m o l t i a l t r i , questo fa t to d i m o s t r a che, per una legge generale , la f o r 
mazione del la testa nel regno a n i m a l e d ipende da una concen t raz ione e denota u n 
grado p i ù a l to d i s v i l u p p o . 

Per spiegare al l e t to re i r a p p o r t i del sistema vascolare e de l la c i r co laz ione de l 
sangue, si r i ch iede rebbe ro m o l t e a l t re figure. I l cuore , col le sue orecchiet te destra e 

sinistra, è r i nch iuso i n u n pe r i ca rd io so t t i l e , sul dorso d e l l ' a n i m a l e e d i s t r ibu i sce i l 
sangue i n tu t to i l co rpo . P r i m a che i l sangue da l co rpo passi nel le b ranch ie , deve 

percorrere u n organo m o l t o v o l u m i n o s o , m a d i f f i c i l i s s i m o da rappresen ta re a n a t o m i 
camente, d i na tu ra spugnosa, ch i ama to Organo di Bojanus da l n o m e del suo sco

pr i tore . Mediante u n ' a p e r t u r a ( y ) , che compare a r rovesc iando le b r anch i e , questo 
organo è i n grado d i assorbi re una certa q u a n t i t à d 'acqua e d i i n t r o d u r l a nel s i s tema 

vascolare. Come nei gas t ropod i , si spiega i n questo m o d o la p r o p r i e t à d i g o n f i a r e , 

aumentando d i v o l u m e , cara t ter is t ica dei c o n c h i f e r i . I l r i g o n f i a m e n t o deg l i o r l i del 

Sistema nervoso ed altri organi ae\Y Anodonta. 
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m a n t e l l o , m a sopra t tu t to l ' aumen to d i v o l u m e de l piede, che l ' an ima le ha la faco l tà 
d i p r o t r a r r e , d ipendono dal la v o l o n t a r i a i n t r o d u z i o n e del l ' acqua ne i vas i sanguigni . 
Venne ro scoperte i n o l t r e parecchie aper tu re ne l m a n t e l l o e ne l piede, che permet tono 
a l l i q u i d o acqueo-sanguigno d i uscire nuovamen te da l co rpo . Estraendo a l l ' i m p r o v 
viso dal l ' acqua u n conch i f e ro , che teneva i l piede disteso, l 'acqua z a m p i l l a con v i o 
lenza da l suo co rpo , i n seguito a f o r t i s s i m e c o n t r a z i o n i , che p roducono ta lvol ta 
parecchie laceraz ioni ne l la superf ic ie del piede o del m a n t e l l o . Spetta ag l i sbocchi 
cos tant i e n o r m a l i u n ' a p e r t u r a col locata su l m a r g i n e del piede. Conduce a tale aper
t u r a u n a m p i o canale, m u n i t o de l cosidet to tessuto ere t t i le , speciale a questa parte 
del co rpo , i l quale , a l l o r c h é l ' an ima le deve aumen ta re d i v o l u m e , p u ò o t turare i l 
canale scar icatore , m e n t r e l ' a p e r t u r a si apre o g n i vo l t a che i l piede dev'essere 
nascosto sotto la conch ig l i a . R i c o r d e r e m o ancora i p rec i t a t i e spe r imen t i d i Agassiz. 

G l i organi riproduttori dei m o l l u s c h i sono s e m p l i c i s s i m i . Si l i m i t a n o alle ghian
dole i n t e r n e . Giac iono sempre i n que l la pa r t e de l c o r p o che co r r i sponde al tronco 
degl i a l t r i a n i m a l i e spuntano supe r io rmen te da l p iede. Nei n o s t r i conch i fe r i f luv ia l i 
e d i s tagno, bisessuati , t r o v i a m o p e r c i ò l ' o v a r i o o i l test icolo d i e t ro e sot to i l fegato; 
i l l o ro condot to escretore è v i s ib i l e ne l solco b ranch ia le (x). 

Ma tu t t a l ' economia del la v i t a del conch i fe ro sarebbe inesp l icab i le , se non aves
s i m o qualche cognizione i n t o r n o a l l ' a t t i v i t à del le c ig l i a v i b r a t i l i sparse sulla superficie 
del suo c o r p o . Lasc iamo a f fondare t r a n q u i l l a m e n t e uno dei nos t r i conch i f e r i i n una 
c io to la contenente uno s t ra to d i sabbia a l to parecchi c e n t i m e t r i , po i sparg iamo presso 
la par te pos ter iore d e l l ' a n i m a l e t t o , sporgente , una po lvere che n o n si deposi t i sul 
f o n d o . Ved remo f o r m a r s i a l l ' i s tan te v o r t i c i e c o r r e n t i . Le par t i ce l l e d i polvere scom
pa iono sotto la fessura anale e da questa fessura de l m a n t e l l o , ne l la quale sbocca 
l ' i n t e s t ino re t to , r i c o m p a i o n o dopo qualche t e m p o con una fo r te corrente . Tutta la 
s u p e r f ì c i e in t e rna del m a n t e l l o e la s u p e r f ì c i e esterna del le b ranch ie e dei tentacoli 
l a b i a l i sono coperte d i c ig l ia v i b r a t i l i dotate d i una grande a t t i v i t à , che d à n n o luogo 
a c o r r e n t i r ego l a r i e i n i n t e r r o t t e , per ef fe t to del le q u a l i l 'acqua del le branchie si r i n 
nova e i l c ibo viene po r t a to a l la bocca. Ma i m a t e r i a l i i n u t i l i e q u e l l i d i r i f i u to ven
gono espulsi da i c a m p i c i g l i a r i , che agiscono i n d i r ez ione opposta , per mezzo del 
t ubo o del la fessura super io re . Nei l a m e l l i b r a n c h i a t i , che, come i nos t r i conchiferi 
f l u v i a l i o d i s tagno, p o r t a n o le uova nel le b r anch i e finché n o n ne sguscino i piccini, 
i l t r a spor to del le uova e la fecondazione si c o m p i o n o med ian te queste correnti. 
I n s o m m a , se queste m e m b r a n e mucose c ig l ia te sono affet te da un ca ta r ro , s'inter
r o m p o n o ad un t r a t t o le f u n z i o n i v i t a l i p i ù i m p o r t a n t i dei c o n c h i f e r i . La l o ro esistenza 

d ipende da l la presenza e da l lo stato pe r fe t to d i que l le c ig l i a i n v i s i b i l i . I l ricambio 
del l ' acqua n e l l ' i n t e r n o del la conch ig l i a n o n de r iva p e r ò so l tanto dag l i o rgani vibra

t i l i , ed è faci le r iconoscer lo con una b reve osservazione. I l conch i fe ro schiude di 
t r a t t o i n t r a t t o a l l ' i m p r o v v i s o la c o n c h i g l i a , senza nessuna rag ione apparente, 

lasciando colare l 'acqua con tenu ta f r a le l amel l e del m a n t e l l o e quel le delle branchie. 
A p r e sempre la conch ig l i a con g rande lentezza. 

Sapp iamo che m o l t i s s i m i m o l l u s c h i sono i n g rado d i f o r m a r s i una conchiglia 

col le secrezioni p rodo t t e dal m a n t e l l o . I l m a n t e l l o dei l a m e l l i b r a n c h i a t i secerne dalla 

super f ic ie esterna e da i m a r g i n i l i b e r i una massa calcarea, che si organizza per modo 

da f o r m a r e i l guscio. Le due va lve del la conch ig l i a constano per Io p i ù d i due strati 

d i v e r s i ; lo s t ra to es terno, p r o d o t t o dag l i o r l i del m a n t e l l o , è compos to d i celle p r i 

sma t i che piene d i ca rbona to d i calce e col locate v e r t i c a l m e n t e sul la superficie del 
m a n t e l l o . L o s t ra to i n t e r n o consta d i un g r a n n u m e r o d i d i l a t a z i o n i l ame l l i fo rmi , 
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pr ive d i s t r u t t u r a , sovrapposte le une al le a l t r e , nel le q u a l i e f r a le q u a l i si f o r m a n o 

i deposi t i ca lcare i . L o s t ra to esterno e lo s t ra to i n t e r n o f o r m a n o a l t e rna t amen te lo 

strato madreper laceo , par te p r i nc ipa l e de l la conch ig l i a . A b b i a m o g i à de t to che le due 
valve, sul la superf ic ie i n t e rna , sono saldate a l l ' a n i m a l e so l tan to da l le apof i s i de i m u 
scoli, v i s i b i l i per le l o r o l i ev i i n fossa tu re ; su l m a r g i n e esterno v i si un i scono med ian t e 

una ep ide rmide , che par te dag l i o r l i del m a n t e l l o . Questa e p i d e r m i d e r ives te pu re la 
superficie esterna del le va lve , m a i n m o l t i c o n c h i f e r i si l ogora e s compa re . Le va lve 

sono r i u n i t e da u n legamento e last ico, i l quale , col la sua e l a s t i c i t à , apre la conch ig l i a 
ed opera i n senso c o n t r a r i o ai m u s c o l i 
addut tor i o d i ch iu su ra . Questo legamento 
è indipendente dal la v o l o n t à d e l l ' a n i m a l e 
e fo rma una massa iner te . Ciò spiega 
la ragione per cui i c o n c h i f e r i m o r t i t e n 
gono per lo p i ù la conch ig l i a socchiusa: 
i muscol i , che negl i i n d i v i d u i v i v i si c o n 
traevano secondo la v o l o n t à d e l l ' a n i m a l e , 

in te r rompendo t emporaneamen te l ' az ione 
del legamento, sono o r m a i r i l assa t i . P e r c i ò 
non si p u ò d i re che i conch i f e r i sch iudano 
volontar iamente , per effe t to de l la l o r o 
forza i nd iv idua l e , ma p iu t tos to che le valve 
si aprono in seguito al r i l assamento del la 

forza muscolare o d e l l ' a t t i v i t à musco la re 

del l 'animale. P r e s s o c h é i n tu t t e le conch ig l i e dei l a m e l l i b r a n c h i a t i osse rv iamo dinanzi 
al legamento le due vertebre, due r i l i e v i del le va lve r i v o l t e a l lo i n n a n z i , per m o d o 
che, quando i l legamento e la ve r t eb ra sono ben spicca t i , è faci le o r i e n t a r s i i n t o r n o 
alle var ie p a r t i della conch ig l i a ed a l la posizione d e l l ' a n i m a l e . N a t u r a l m e n t e b isogna 
sapere qua l i p a r t i s ' i n t endano dicendo pa r t e super io re e i n f e r i o r e , dorso e addome . 
e s t r e m i t à an te r io re e pos te r io re . F o n d a n d o c i sui r i s u l t a t i o t t e n u t i da l l ' esame ana to 
mico de l l ' an imale , d i a m o i l n o m e d i o r l o dorsale al m a r g i n e sul quale si t r o v a i l lega
mento e d i o r l o addomina le al m a r g i n e oppos to . I l la to an t e r io r e giace d i n a n z i a l le 
vertebre, e i n generale è p i ù a r r o t o n d a t o de l la to pos te r iore , al quale r i m a n e l ' o r l o 
inclinato poster iore al l egamento . 

Nella nostra figura, e rappresenta la ve r t eb ra , d l ' o r l o a d d o m i n a l e , a l ' e s t r e m i t à 
anteriore, b l ' e s t r e m i t à pos ter iore . 

Nel punto i n cui i l l egamento unisce le due va lve , queste sono m u n i t e sovente d i 
sporgenze dentate, che s ' incast rano le une nel le a l t re , come una ce rn ie ra . L a r i u n i o n e 
delle valve per mezzo del l egamento p rende a p p u n t o i l n o m e d i ce rn ie ra . Spet tano 

inol t re ai ca ra t t e r i p i ù i m p o r t a n t i dei c o n c h i f e r i , pe r la l o r o c lass i f icazione s i s t ema
tica, diverse i n c i s i o n i e v a r i d i segni , che si osservano sul lato i n t e r n o del le v a l v e . 
Abbiamo g ià accennato alle incisioni muscolari (m, m'). È pure s ingo la r i s s ima la 

incisione del mantello, che scorre pa ra l l e l amen te a l l ' o r l o a d d o m i n a l e , ' d a l l ' i n c i s i o n e 
di un muscolo d i ch iusura a l l ' a l t r a . 

Ma in t u t t i i conch i f e r i m u n i t i d i t u b i r e s p i r a t o r i e d i c o n d o t t i a n a l i , l ' i nc i s ione 
de l l ' apof ì s i dei musco l i , che r i t i r a n o quest i t u b i , si presenta i n f o r m a d i un ' i n sena tu ra 
deII'o>7o del mantello (n) aper ta pos t e r io rmen te . 

Nei l a m e l l i b r a n c h i a t i mancano a f fa t to tu t t e quel le svar ia te m a n i f e s t a z i o n i de l la 
vita esterna, che i n a l t r i g r u p p i d i a n i m a l i d i p e n d o n o da i v a r i b i s o g n i del la v i t a 

d 
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stessa. I n f a t t i l ' a l imen taz ione è sempre u n i f o r m e , p e r c h è d e t e r m i n a t a d a l l ' a t t i v i t à 
delle c ig l i a v i b r a t i l i , che rende i n u t i l i le d i f fe renze d i s t r u t t u r a e le svariat iss ime 
man i f e s t az ion i v i t a l i d eg l i a n i m a l i e r b i v o r i e c a r n i v o r i . I l s is tema nervoso e gli 
o r g a n i de i sensi, d i cui lo sv i l uppo d à luogo a tante d i f fe renze ne l l ' aspe t to degl i an i 
m a l i s u p e r i o r i , sono l i m i t a t i ne i n o s t r i m o l l u s c h i al le f o r m e p i ù r i s t r e t t e e neppure i l 
pe r iodo r i p r o d u t t i v o l i scuote da l l a v i t a apat ica , che m e n a n o i n t u t t o i l corso della 
l o r o esistenza. Questa s t r a o r d i n a r i a u n i f o r m i t à i n t e r n a de i c o n c h i f e r i rende d i f f i c i l i s 
s ima la l o r o classif icazione s is temat ica , e, per quan to si s t ud ino i r a p p o r t i della loro 
v i t a i n t e r n a ed esterna, n o n è agevole fa r s i un ' idea del le r e l a z i o n i che passano fra 
l ' uno e l ' a l t r o g r u p p o . Le 4 5 0 0 specie dei c o n c h i f e r i v i v e n t i conosc iu t i o g g i d ì d i f f e r i 
scono a lquan to nel la f o r m a e nel l ' aspet to , sebbene presen t ino n o t e v o l i r a p p o r t i di 
a f f i n i t à , come r i su l t a da l lo schema de l la l o r o s t r u t t u r a , m a si stenta a t rova re i l modo 
o p p o r t u n o d i r i u n i r l i i n g r u p p i e le p r o p r i e t à che r e n d o n o t a l i g r u p p i a f f i n i e der i 
v a n t i g l i u n i dag l i a l t r i . V e d i a m o so l tan to u n g ran n u m e r o d i s i n g o l a r i f enomen i di 
ada t t amento al le c o n d i z i o n i del la v i t a esterna, per cu i la conch ig l i a , i l piede e i l 
m a n t e l l o si t r a s f o r m a n o i n m o d o s t r an i s s imo . Ma d o b b i a m o cercare qualche punto di 
par tenza per g iud ica re del la m a g g i o r e o m i n o r e perfez ione d i u n conch i fe ro e perciò 
ci a t t e r r e m o ad alcune f o r m e p i ò conosciute . Scegl iamo u n conch i fe ro f luv ia le o di 
s tagno ( TJnio, Anodonta), d i cu i g i à ci s i amo g i o v a t i per descr ivere la s t ru t tu ra di 
quest i a n i m a l i , ed un 'o s t r i ca . La conch ig l i a del l a m e l l i b r a n c h i a t o d i fiume è perfetta 
pe l suo s v i l u p p o a r m o n i c o , l iscia , ben de l inea ta e ben chiusa. Le due valve del
l ' os t r i ca sono d i sugua l i , massiccie r i spe t to a l l ' a n i m a l e ; i n certe os t r iche fossi l i la 
d iv i s ione degl i s t r a t i calcarei è cos ì v o l u m i n o s a , che si d i r ebbe la f u n z i o n e principale 
d i t u t t o i l processo v i t a l e d e l l ' a n i m a l e . I l conch i f e ro f l u v i a l e è u n i t o al la conchiglia 
med ian te due m u s c o l i r o b u s t i , s v i l u p p a t i s i m m e t r i c a m e n t e , sebbene poco vo luminos i ; 
l ' os t r i ca n o n ha che un solo g rande musco lo d i ch iusu ra . Le va lve de l l ' uno e del
l ' a l t r o a n i m a l e si ch iudono ben iss imo i n ambedue i m o d i ; m a , r i spe t to al la posizione 
del le a l t re p a r t i del co rpo , i due m u s c o l i d i c h i u s u r a sono p r e f e r i b i l i al muscolo 
u n i c o . I l g r u p p o dei p e t t i n i , ne l quale si osserva u n solo musco lo d i chiusura , pre
senta ad o g n i m o d o negl i o r g a n i dei sensi uno s v i l u p p o , che n o n si osserva in 
nessun a l t r o c o n c h i f e r o : f a t to s t rano , che p u ò i n d u r c i i n e r r o r e ne l la classificazione 
s is tematica d i quest i m o l l u s c h i . I c a r a t t e r i del m a n t e l l o n o n ci fo rn i scono nessun 
p u n t o d ' appoggio per d e t e r m i n a r e i l posto che spetta al conch i fe ro f luv ia le ed 
a l l ' o s t r i c a . I n ambedue i l m a n t e l l o è fesso da l lo i n n a n z i a l l ' i n d i e t r o . Ma i n a l t r i gruppi 
i l m a n t e l l o , avendo i m a r g i n i sa ldat i i n una g r a n par te de l la l o r o estensione, presenta 
so l tan to a n t e r i o r m e n t e una fessura dest inata a l passaggio del piede e posteriormente 
una o due fessure o t u b i per la resp i raz ione e l ' emiss ione dei m a t e r i a l i d i r i f iu to . 

N o n si p u ò negare che questa ch iusura quasi per fe t t a de l m a n t e l l o n o n i n d i c h i una 
cer ta s u p e r i o r i t à dei m o l l u s c h i i n cu i v iene osservata . N o n i n t endo p e r ò d i at t r ibuire 

a questo e ad a l t r i ca ra t t e r i c o n s i m i l i l ' i m p o r t a n z a che h a n n o assunto secondo le 

idee d i a l t r i s i s t ema t i c i . I n f a t t i t r o v i a m o i l m a n t e l l o chiuso e la f o r m a z i o n e dei tubi 
ne i g r u p p i , che si a f fondano a l q u a n t o nel la m e l m a e ne l la sabbia e i n q u e l l i che per
f o r a n o la roccia e i l legno, senza che v i poss iamo r i n t r a c c i a r e nessun a l t r o ind iz io di 
per fez ione o s u p e r i o r i t à . 

Nel lo s v i l u p p o i c o n c h i f e r i f l u v i a l i e d i stagno n o n d i f f e r i s cono sol tanto dal

l ' o s t r i ca , m a anche da t u t t i g l i a l t r i m e m b r i de l la l o r o classe. R i t o r n e r e m o sull 'ar

g o m e n t o , descr ivendo la l o ro s to r ia n a t u r a l e ; per o ra ci l i m i t i a m o ad osservare che 

si a v v i c i n a n o a m o l t i a l t r i a n i m a l i t e r r a g n o l i e d 'acqua dolce . La s to r i a del loro 
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sv i luppo presenta un fa t to s t r ano , i n q u a n t o c h è i l o r o s tad i l a r v a l i sono a f f i n i a q u e l l i 
di al t re f o r m e cara t te r i s t i che d i a n i m a l i m a r i n i . 

! conch i fe r i sono a n i m a l i acqua t i c i per eccellenza e v i v o n o t an to ne l l ' a cqua dolce 

quanto ne l l ' acqua salata. I l a m e l l i b r a n c h i a t i m a r i n i s ' i ncon t r ano i n t u t t i i m a r i e a 

tutte le p r o f o n d i t à , m a sono p i ù c o m u n i ne l la zona t rop ica le e a l d i sopra de l l a p r o 
f o n d i t à d i 5 0 0 tese, che n o n nel le r e g i o n i p i ù f r edde e a m a g g i o r i p r o f o n d i t à . La 

spedizione del «< Chal lenger » estrasse da l m a r e 17 specie d i questa classe, al la p r o 
f o n d i t à d i 2 0 0 0 tese. 1 c o n c h i f e r i d 'acqua dolce presentano la mass ima r icchezza d i 
fo rme n e l l ' A m e r i c a se t t en t r iona le . 

Quasi t u t t i i l a m e l l i b r a n c h i a t i s t r i sc iano l en tamen te , g iovandos i del p iede ; a l t r i 
spiccano salt i a r d i t i ; a l cun i nuo t ano e m o l t i p e rdono la l o r o m o b i l i t à dopo lo s tad io 
larvale. 

O R D I N E P R I M O 

IMI O UNT O UVE (MONOMYARIA) 

La divisione dei conchiferi negli ordini di cui trattiamo è un semplice sussidio 
della s is tematica; la sequela del le f a m i g l i e è a l t u t t o a r b i t r a r i a . N o n poss iamo fa rc i u n 
concetto d i u n s is tema d i c o n c h i f e r i che d ia , anche a p p r o s s i m a t i v a m e n t e , con qualche 
veros imigl ianza , un ' idea del la p r o p r i a o r i g i n e e c o n s a n g u i n e i t à . I conch i f e r i vengono 
div is i secondo i l n u m e r o de i m u s c o l i d i c h i u s u r a c o n t e n u t i ne l la c o n c h i g l i a : M O N O 
M I A R I (Monomyaria) e D I M I A R I (Dimyaria); oppu re secondo la presenza o la m a n 
canza d i u n tubo r e s p i r a t o r i o (Siphoniata e Asiphoniata). N o i segu i remo la 
divisione fondata sul p r i m o p r i n c i p i o . I m o n o m i a r i de r i vano da i d i m i a r i ; l i t r o v i a m o 
allo stato fossile i n s t r a t i assai p i ù r ecen t i d i q u e l l i i n cu i s ' i ncon t r ano i d i m i a r i , a i 
qual i sono col legat i da una serie d i f o r m e i n t e r m e d i e . 

Sono m o n o m i a r i per eccellenza le o s t r i che , a n i m a l i u t i l i s s i m i e in te ressan t i , che 
ci se rv i ranno per i n c o m i n c i a r e i l nos t ro discorso i n t o r n o a quest i m o l l u s c h i . 

Dopo la conchig l ia p e r l i f e r a m a r i n a nessun a l t r o mo l lu sco ha m a g g i o r e i m p o r 
tanza nazionale da l la to economico e me t t e i n c i rco laz ione t an t i d a n a r i quan to 
I ' O S T R I C A (Ostrea). Le os t r iche sono d i f fuse i n t u t t i i m a r i , m a i ragguagl i seguenti 

si applicano so l tan to all 'OsTRiCA C O M U N E (Ostrea edulis) p r o p r i a del le coste europee. 
Chi ha osservato l 'os t r ica , a v r à no ta to senza d u b b i o d iverse p a r t i c o l a r i t à de l la c o n 
chigl ia , le cu i va lve sono i r r e g o l a r i e d i s u g u a l i , p o i c h é , come nei Pecten e neg l i 

Spondylus, una è p i ù grossa e p i ù p r o f o n d a e l ' a l t r a foggia ta s empl i cemen te a 
coperchio. Per la sua s t r u t t u r a i r r e g o l a r e e lamel losa e la sua s u p e r f ì c i e filamentosa 
fo rma un vero contras to con a l t r e conch ig l i e l iscie ed e l e g a n t i ; anche la sua par te 

interna è i r r ego la r i s s ima , p o i c h é v i si t r o v a n o spazi p i en i d 'acqua e tu t t a la sostanza 

di cui è composta è p i ù porosa e p i ù p e r m e a b i l e d i que l la degl i a l t r i c o n c h i f e r i . Da 
ciò dipende la f a c o l t à ca ra t t e r i s t i ca de l l ' o s t r i c a d i po te r s i fissare co l la v a l v a p i ù 
grossa sugl i ogget t i p i ù d i v e r s i , ai q u a l i n o n si attacca col m a r g i n e , ma col la super 

ficie della conchig l ia , c iò che si spiega co l l a secrezione d i una sostanza v i sc ida , m i s t a 

a calce, che s ' incol la a l l 'ogget to su cu i posa l ' a n i m a l e . A m i s u r a che la conch ig l i a 

cresce, nuove sostanze appiccat iccie sono t rasudate i n t o r n o a l la va lva inco l l a t a . 

Anche la regione del la ce rn ie ra presenta d iverse p a r t i c o l a r i t à degne d i no ta . G l i 
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ap ic i , da p r i n c i p i o u g u a l i , d iven t ano d i sugua l i c o l l ' e t à , m e n t r e que l lo del la valva 
super iore si arresta ne l suo s v i l u p p o . Mancano i den t i e i l l egamento è i n t e r n o , come 
i n a l t r i conch i f e r i ; giace presso i l m a r g i n e i n t e r n o i n due fossette delle va lve , d i cui 
pure so l tanto l ' i n f e r i o r e cresce sens ib i lmente . La conch ig l i a si schiude p e r c h è l 'estre

m i t à del coperchio gira 
come sopra u n pern io 
s u l l ' o r l o i n f e r i o r e della 
fossetta, che g l i sta d i 
r i m p e t t o . 

Per a p r i r le ostriche 
dest inate alla mensa si 
adopera una spatola, 
che viene i n t rodo t t a f ra 
le due v a l v e e spinta 
lungo la faccia in te rna , 
app ia t t i t a , del coperchio, 
fino al muscolo addut
to re (e) , per staccarlo. 
Tag l i a to i l muscolo , la 
conchig l ia si spalanca e 
n o n s ' incont ra nessuna 
d i f f i co l t à a s trappare i l 
l egamento . Vediamo a l 
lo ra l ' o s t r i c a distesa 
nel la va lva da essa f o r 
m a t a , e, se n o n ci siamo 
g ià o r i en t a t i sui conchi 
f e r i d i m i a r i , s tent iamo 
da p r i n c i p i o a racca
pezzarc i . I l man te l lo (b) 
è i n t i e r amen te fesso e i 

due lob i (d) passano l 'uno s u l l ' a l t r o so l tan to sul d o r s o ; p e r c i ò , r i v o l t a n d o i l lembo 
an te r io re (a), t r o v i a m o la bocca p r o f o n d a m e n t e nascosta. 11 m a n t e l l o , sensit ivo e 
r e t r a t t i l e , i n generale è r i t i r a t o per m o d o da lasciar sporgere le l amel le b ranch ia l i (e). 
Una d i f fe renza essenziale, che d i s t ingue l ' o s t r i ca dagl i a l t r i c o n c h i f e r i , consiste nella 
to ta le a t r o f ì z z a z i o n e del piede, la quale ha luogo appena g l i i n d i v i d u i g iovan i si sono 
fissati. Per conseguenza la par te super io re del co rpo , co r r i sponden te a l piede, e che 
si po t rebbe ch iamare t ronco , n o n perv iene ad uno s v i l u p p o o r d i n a r i o . Ciò r iguarda 
sopra t tu t to le gh iando le del la r i p r o d u z i o n e . VOstrea, i l Cyclas e tu t te le specie di 
Pecten, meno i l Pecten varius del le nostre coste, appar t engono ai poch i conchi fe r i 
e r m a f r o d i t i . I l contras to dei sessi, cos ì spiccato nel regno a n i m a l e e l ' a t t i v i t à sessuale 

fisiologica p r o f o n d a m e n t e in tensa , hanno nei n o s t r i a n i m a l i , come i n cer t i gastro

p o d i , uno s v i l u p p o cos ì scarso, che i sacchi c iech i , c o m p o n e n t i le gh iando le e p ro 
d u t t o r i del le uova e i fili s e m i n a l i sono i n t r i c a t i g l i u n i negl i a l t r i , per cui u n medesimo 

sacchetto g h i a n d o l a r e p u ò essere per m e t à masch i le e per m e t à f e m m i n i l e . Pare 
tu t t av ia che i n cer t i i n d i v i d u i l ' uno o l ' a l t r o sesso possa p reva le re per m o d o da sop

p r i m e r e l ' a l t r o ; questo fa t to d i m o s t r a che i n na tu ra la d i v i s i o n e dei sessi n o n venne 

creata, m a r i m a s e abbandona ta a l l ' a l l e v a m e n t o na tu ra l e ed a l la f o r m a z i o n e delle 

Ostrica aperta e priva della valva superiore. Grandezza naturale. 
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Banco d'ostriche e pesca delle ostriche nel Mediterraneo. 

va r i e t à . La b i s e s s u a l i t à de l l ' o s t r i ca , dice i l M ò b i u s , f ondandos i sul le p r o p r i e osserva
zioni , non è d i m o s t r a t a da l la presenza con temporanea d i uova e d i e l emen t i f e c o n 
danti nello stesso i n d i v i d u o , c iò che darebbe luogo a l la au tofecondaz ione , m a da l lo 
sviluppo degli e lement i f econdan t i , che ha luogo dopo que l lo del le uova . In a l t r i i n d i 
vidui i l Mòb ius v ide s v i l u p p a r s i i n p r i m a v e r a i p r o d o t t i sessuali m a s c h i l i senza prece
dente sv i luppo d i uova . I l n u m e r o del le uova p r o d o t t e annua lmen te da u n ' o s t r i c a è 
enorme, anche se ci accon ten t i amo d i u n calcolo modes t i s s imo . L e e u w e n h o e c k c r e 
deva che un 'os t r ica adu l ta contenesse 1 0 m i l i o n i d i g iovan i ; u n a l t r o osservatore , i l 

celebre Po l i , napole tano , r iduce questa c i f r a a 1.200.000, discendenza suf f ic ien te per 
r iempire a l lo stato adu l to 12.000 b o t t i . Ma, anche con questo calcolo, s i amo ben l o n 
tani dal vero. La re lazione pubb l i ca ta da l professore M ò b i u s a K i e l i n t o r n o al le c o n 
dizioni della p roduz ione e d e l l ' a l l e v a m e n t o del le os t r iche ne l 1870, per i nca r i co del 
Governo prussiano ad uso de i poss iden t i e degl i a g r i c o l t o r i de i paese, c ' insegna che 
le ostriche p i ù avanzate i n e t à p r o d u c o n o 1 m i l i o n e d i n a t i ; que l le p iù g i o v a n i , che 
non hanno ancora t re a n n i , sono assai m e n o feconde. Ma, c iò che p i ù i m p o r t a è i l 
fatto che g l i i n d i v i d u i fecondi ne i banch i del le coste ingles i e de l lo Schleswig , r a p p r e 
sentano appena i l 3 0 % o i l 10 % del n u m e r o to ta le del le os t r i che . 

« Ammesso », dice i l M ò b i u s , « che d u r a n t e l 'estate, sopra un banco d 'os t r iche 

composto d i 100.000 i n d i v i d u i , so l tanto i l 1 0 % del le os t r iche sia fecondo e che 
ogni ostr ica p roduca 1000 n a t i , i l 10 % del le os t r i che feconde f o r n i r à comple s s iva 

mente 10 m i l i o n i d i n a t i . Se t u t t i ques t i p r o d o t t i si s tab i l i ssero sul banco m a t e r n o o 

in vicinanza d i esso, 10 m i l i o n i d i os t r iche d o v r e b b e r o t r o v a r e d i che a l i m e n t a r s i i n 
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una l o c a l i t à , che p r i m a n u t r i v a so l tan to 100 .000 os t r iche . Sebbene g l i i n d i v i d u i g io 
v a n i r i ch iedano una m i n o r e q u a n t i t à d i c ibo d i que l la d i cu i hanno bisogno gli 
a d u l t i , dato i l l o r o n u m e r o cons iderevole , dovrebbe ro fare ai l o r o compagn i ed alle 
os t r iche adul te una concor renza e n o r m e , anche i n a l to m a r e » . I ragguagl i u l t e r io r i 
r i f e r i t i d a l M ò b i u s d i m o s t r a n o che l ' a l imen taz ione n o n t r o p p o abbondante del imita 
a lquan to la p roduz ione delle o s t r i che ; a u m e n t a n d o i l n u m e r o degl i i n d i v i d u i , essi 
scemano d i va lo re . L o s v i l u p p o , d i cu i c i sono t u t t o r a i g n o t i i p a r t i c o l a r i , si compie 
i n l u o g h i p r o t e t t i da l m a n t e l l o m a t e r n o , che i g i o v a n i abbandonano sol tanto quando 
la l o ro conchig l ia è abbastanza f o r m a t a per po te rs i at taccare. Pare, m a n o n è certo, 
che dopo qualche mese acquis tano la f a c o l t à d i r i p r o d u r s i ; si r i ch i edono tuttavia 
parecchi ann i p e r c h è r agg iungano la l o r o m o l e d e f i n i t i v a , v a r i a b i l e secondo le razze 
e secondo i l u o g h i i n cui v i v o n o . Tu t t e le os t r i che v i v e n t i sulle coste europee, impor 
tan t i ss ime i n questo r a m o d i c o m m e r c i o , appar tengono ad una sola ed unica specie, 
s iano pure g r a n d i o piccole , fissate ag l i scogli o s t ab i l i t e sopra banch i , siano esse 
colla conch ig l i a robus ta o so t t i l e , p i ù o m e n o lamel losa , ecc. L ' a n a t o m i a dei singoli 
i n d i v i d u i n o n presenta nessuna d i f fe renza degna d i cons ideraz ione , e le differenze 
accennate devono essere a t t r i b u i t e al le d iverse q u a n t i t à d i sale e d i calce contenute 
nel mare ed anche ad in f luenze loca l i . 

Ora d o b b i a m o esaminare con m a g g i o r a t tenz ione l 'esistenza de l l ' o s t r i ca e la sua 
d i f fu s ione geograf ica sul le coste d e l l ' E u r o p a . N o n poss iamo lasciare completamente in 
dispar te i b anch i a r t i f i c i a l i i n cu i si a l levano quest i m o l l u s c h i , sebbene ci proponiamo 
d i pa r la re p i ù t a r d i d e l l ' a l l e v a m e n t o del le os t r iche od o s t r i c o l t u r a , che susc i tò in 
quest i u l t i m i t e m p i tante d iscuss ioni . P r e n d i a m o le mosse da l m a r e A d r i a t i c o , i n cui 
l 'os t r ica è sparsa dappe r tu t t o , i so la tamente o i n b a n c h i . Questi rappresentano senza 
alcun d u b b i o i l suo stato na tura le , sebbene n o n si possa assolutamente d i r e i l contrario 
del le os t r iche isolate . Ne l l ' ango lo es t remo e poco p r o f o n d o del la ba ia d i Muggia, 
v i c i n o a Tr ies te , le os t r iche si fissano ai pa l i p i a n t a t i ne l la m e l m a , p o i c h é scansano 
a f fa t to i l m o l l e f o n d o m e l m o s o d i quel g o l f o , t enu to i n cos ì g r a n conto dai zoologi. 
Da secoli le os t r iche vengono a l levate ne i canal i e nel bac ino del l ' a rsenale d i Venezia. 
V e d i a m o cos ì questo a n i m a l e p rospera re sul la spiaggia o r i en ta l e e sul la r i v a occi
dentale de l g rande go l fo d i Venezia , i n c o n d i z i o n i ben d iverse , p o i c h é , vicino a 
Muggia , l 'acqua salata n o n r iceve nessun a f f luen te d i qua lche i m p o r t a n z a e a Venezia 
a b b i a m o la laguna . N o n bisogna credere t u t t a v i a che l 'acqua del l 'arsenale , nella 
quale le os t r iche passano tu t t a la l o ro v i t a senza cure spec ia l i , sia sa lmast ra : gli 
a m p i sbocchi del L i d o la m e t t o n o i n c o m u n i c a z i o n e c o l l ' a l t o m a r e , e i l flusso che vi 
penet ra r e g o l a r m e n t e man t i ene costante la q u a n t i t à d i sale che v i è contenuta. Nel 
bac ino d i Sebenico v i d i es t ra r re col la rete a s t rascico, da l la p r o f o n d i t à d i 15 tese e 

da u n f o n d o roccioso , be l l i s s ime os t r i che d i m o l e cons iderevole . Quel luogo era abba
stanza lon tano da l la K e r k a , p e r c h è l ' acqua n o n avesse po tu to r a d d o l c i r s i . La posi
z ione d i que l p iccolo banco, esplora to so l t an to per caso dai pescator i l oca l i , è abba

stanza i s t r u t t i v a , p e r c h è d i m o s t r a che, t an to le c o r r e n t i del flusso, quan to le correnti 
s o t t o m a r i n e , che p r o v v e d o n o i l c ibo al le os t r i che , sono necessarie a quest i animali. 
Un c o n f r o n t o fa t to f r a Tr ies te e questa l o c a l i t à d i m o s t r a che l ' os t r i ca p u ò sviluppare 

tu t t a la sua a t t i v i t à v i t a l e i n s t r a t i d 'acqua g iacen t i a d iverse p r o f o n d i t à , c i o è , par

tendo da l flusso m e d i a n o , fino a 15 e p e r f i n o 20 e p i ù tese, f a t to fisiologico d i somma 

i m p o r t a n z a per l ' a l l e v a m e n t o p ra t i co del le os t r i che . P i ù a m e z z o g i o r n o , sul la spiaggia 
i t a l i ana , si t r o v a n o , v i c i n o a B r i n d i s i e ne l go l fo d i T a r a n t o , i b a n c h i d 'ostr iche, uià 

ce lebr i n e l l ' a n t i c h i t à . N o n ho nessuna ind icaz ione su l la l o r o n a t u r a ; da una breve 



Ostrica 

escursione fa t t a nel p o r t o d i B r i n d i s i e ne i suoi c o n t o r n i m i p a r v e d i r i conoscere che 

in quel t r a t to d i m a r e , m a n c a n d o i l f o n d o rocc ioso , le os t r iche debbano acconten tars i 

d i un fondo m o l l e . Di là l ' o s t r i ca si d i f f o n d e i n t u t t a la pa r t e o r i en t a l e e occidenta le 

del Medi te r raneo , senza, da quan to pare , r accog l ie r s i i n b a n c h i ; è pu re penet ra ta ne l 

mar Nero e ha s t ab i l i t o a lcune co lon ie su l l a costa m e r i d i o n a l e de l la Cr imea , d i m o 

strando la sua g rande a d a t t a b i l i t à . 
L 'os t r ica s ' incon t ra pu re i n t u t t a la par te occ identa le de l M e d i t e r r a n e o , dove lo 

permet tono le c o r r e n t i e le c o n d i z i o n i del f o n d o , m a n o n v i ha f o r m a t o nessun banco 

considerevole. Nel lo stesso m o d o i n c u i , dopo i l s o l l e v a m e n t o de l Monte N u o v o ( 1 5 3 8 ) , 
i l lago d i L u c r i n o venne popo l a to d i os t r iche raccol te a T a r a n t o , o g g i d ì se ne i n t r o 

ducono c o n t i n u a m e n t e nel lago d i Fusa ro ; sul le coste m e r i d i o n a l i de l la F r a n c i a 
l ' a l levamento d i quest i m o l l u s c h i si p ra t i ca con os t r i che estrat te da l l 'Oceano A t l a n t i c o . 

Le coste f rances i , le spiaggie b r i t a n n i c h e , que l l e del m a r e de l N o r d e d e l l ' A t l a n t i c o 
sono ricche d i banch i d 'os t r iche , n a t u r a l i ; su l la costa norvegese l ' o s t r i ca a r r i v a fino 
al f»5° grado d i l a t i t u d i n e . I n ce r t i t r a t t i del la Norveg ia m e r i d i o n a l e è cos ì numerosa , 
che viene servi ta con pane e b u r r o , a d i screz ione . Feci questa scoperta g a s t r o n o m i c a 

dopo una gi ta per m a r e dal le isole F e r ò e a l la p iccola c i t t à d i K r a g e r ò , s i tuata sul la 
costa della Norveg ia m e r i d i o n a l e , dopo i l p r i m o pasto fa t to ne l l ' a l be rgo del paese. 

Le cosidette « Ost r iche d e l l ' H o l s t e i n o d i F lensburgo » d iedero o r i g i n e ad u n 
equivoco m o l t o d i f f u s o . Con questo n o m e vengono ind ica te le os t r iche che si c o n s u 

mano a preferenza nel la G e r m a n i a se t t en t r iona le , f i n o a L i p s i a , Magdeburgo , B e r l i n o 
e, p iù a sud, lungo la costa de l Ba l t i co f i n o a P i e t r o b u r g o , le q u a l i p r o v e n g o n o da 
quel t ra t to della costa del Ba l t i co , che spetta a l l ' H o l s t e i n . Ogg id ì i l Ba l t i co è a f fa t to 
p r ivo d i o s t r i che ; v e d r e m o i n seguito che n o n f u sempre c o s ì . Le cosidette os t r iche 
di Flensburgo p rovengono tu t te da l la costa occidenta le e p i ù p r o p r i a m e n t e da l t r a t t o 
compreso f r a Husum e T o n d e r n , f r a le isole d i Sv i t , F ò h r , ecc., dove p r o f o n d i cana
letti solcano i l f ondo p iano del m a r e . Duran te i l r i f lusso r i m a n g o n o scoper t i l u n g h i s 
simi t r a t t i d i f ondo , m e n t r e nel pe r iodo del flusso so l t an to le isole emergono da l 
mare. I Tedeschi d à n n o i l n o m e d i W a t t e n a q u e l t r a t to de l la spiaggia . « I banch i 
d'ostriche », dice i l M ò b i u s , « si t r o v a n o sul le r i v e dei so lch i de l m a r e d i W a t t e n , ne i 
qual i sboccano le c o r r e n t i del flusso e del r i f l u s so , con una v e l o c i t à d i 2 - 4 m . al 

minu to secondo, v e l o c i t à p r e s s o c h é iden t ica a que l l a della cor ren te de l Reno a B o n n . 
I l fondo è abbastanza s o l i d o ; consta d i sabbia , d i sassol ini e d i conch ig l i e d i m o l 
luschi. Durante i l r i f lusso , quando i l f o n d o c i rcos tante r i m a n e scoper to , i b a n c h i 
d'ostriche sono ancora sovras ta t i da u n m e t r o e mezzo o due m e t r i d 'acqua . Nessun 
banco d 'os t r iche si t r ova ad una p r o f o n d i t à supe r io re a 5 o 6 m . L ' acqua con t iene i l 
3 % d i sale. I banchi m i g l i o r i n o n sono a b i t a t i so lamente da l le os t r i che , m a anche 
da a l t r i a n i m a l i , d i cui n o m i n e r ò i p i ù c a r a t t e r i s t i c i : Alcyonium digitatum, Serpula 
triquetra, Echinus miliaris. Nei l u o g h i i n cui a b b o n d a n o i m i t i l i (Mytilus edulis), 
i balani (Balanus crenatus) e le sabel la r ie (Sabellaria anglica), le os t r iche p rospe 
rano meno bene e scompa iono a f f a t t o se i sudde t t i a n i m a l i si s v i l u p p a n o n o t e v o l 

mente » . I banchi invas i da l la sabbia o da l l a m e l m a si r o v i n a n o i n u n breve p e r i o d o 
di t e m p o ; cos ì , per esempio, u n banco giacente n e l l ' i s o l a d i A m r u m scomparve , 
sepolto dalla sabbia. 

E interessant iss ima la co lon ia n a t u r a l e d i os t r i che , che si f o r m ò recen temen te ne l 
L i m t ì o r d . I l Baer, s o m m o na tu ra l i s t a tedesco, r i f e r i sce quan to segue i n t o r n o a c iò i n 

un suo be l l i s s imo l avoro r i spe t to al le c o n d i z i o n i v i t a l i d e l l ' o s t r i c a : « 11 L i m f ì o r d 

è un t ra t to d 'acqua, s inuoso, sudd iv i so nel la par te occidenta le e f o r m a n t e d iverse 
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insenature , che a t t raversa i n t u t t a la sua larghezza la par te se t t en t r iona le de l lMut land 
e a ponente è , o per meg l io d i r e , era d iv i so da l Mare del N o r d med ian te uno stretto 
r i a l zo de l la r i v a . Nel 1825 questo r i a l z o si r u p p e e la breccia n o n f u p i ù colmata. 
Nel le carte p i ù r ecen t i que l t r a t t o d 'acqua è ind ica to col n o m e d i Canale d i Agger. 
P r i m a ancora , e p a r t i c o l a r m e n t e ne l 1 7 2 0 e nel 1760 , si erano aper te diverse breccie, 
che p e r ò n o n t a rda rono a c o l m a r s i . P r i m a che si formasse la breccia nuova e dure
vo le , l 'acqua de l L i m f i o r d , a lmeno nel la sua par te occidentale , venne sempre consi
derata come acqua dolce ; del la par te o r ien ta le n u l l a dice Eschr ich t , f amoso fisiologo 
d i Copenhagen, cons ig l ie re d i Stato, i l quale dovet te s tudiare i l p roge t to d i creare 
banch i d 'os t r iche ne l L i m f i o r d , m a suppone , che, m e n t r e era ancora aperta la comu
nicazione col Cattegat, l 'acqua d i que l fiordo fosse sa lmas t ra . I n seguito al la nuova 
comunicaz ione aperta col Mare del N o r d e co l l ' a l t e rna to flusso e r i f lusso del mare, 
l 'acqua m a r i n a penet ra due vo l t e a l g i o r n o ne l fiordo e ne esce pure due volte al 
g i o r n o , per cui o g g i d ì i l L i m f i o r d è d iven t a to u n bac ino d 'acqua salsa. V i sono pene
t r a t i pesci m a r i n i ed os t r iche . Queste venne ro osservate per la p r i m a vo l t a nel 1851, 
ne l Sa l insund , terza par te occidentale de l L i m f i o r d , i n q u a n t i t à considerevole e già 
pe r fe t t amen te adul te . La l o r o i m m i g r a z i o n e i n quel le acque a l lo stato d i an imale t t i 
ga l leggian t i dovet te essere p e r c i ò m o l t o a n t e r i o r e . I l professore Eschr ich t suppone 
che da p r i n c i p i o si fossero s tab i l i t e ne l la par te occidentale del L i m f i o r d , chiamata 
N i s s u m - B r e d n i n g , e che d i là , d i v e n t a n d o adul te , si d i f fondessero nelle acque vicine. 

Ogg id ì si t r o v a n o quasi dappe r tu t t o nel le insena ture l a t e r a l i e ne i canal i del la parte 
occidentale , dove i l suolo è f avo revo le al l o r o s v i l u p p o . Anche nel la par te orientale 
de l L i m f i o r d , v i c i n o ad A a l b o r g , vennero r in t r acc i a t e m o l t e os t r iche , m a giovanis
s ime. È dunque ch ia ro che quest i m o l l u s c h i si es tendono a poco a poco verso oriente. 
Nel la par te occidentale del L i m f i o r d sono g i à abbastanza numerose , per esser prese 
a cent ina ia d i m i g l i a i a . N o n si p u ò d e t e r m i n a r e con certezza i l t e m p o del la loro 
p r i m a m i g r a z i o n e , p o i c h é r i m a s e r o a l ungo inosservate . Siccome p e r ò quel le trovate 
ne l Sa l ingsund avevano a lmeno c inque a n n i e n o n po tevano essere i p r i m i ind iv idu i 
m i g r a n t i , m a per lo meno la seconda e forse la terza generaz ione , r i s u l t a , che, dopo 
l ' ape r tu ra del canale d i Agger , appena l 'acqua ebbe o t t enu to la necessaria q u a n t i t à 
d i sale, le os t r iche si d i f fuse ro sub i to i n que l t r a t t o d i m a r e » . I l g rande naturalista 
t e s t é c i ta to espone questo parere i n una M e m o r i a r e l a t iva al n u o v o p roge t to dell 'alle
v a m e n t o del le os t r iche nel Ba l t i co , e a p p u n t o sul t e r r i t o r i o russo, ne l l a quale esamina 
fino a qual pun to le c o n d i z i o n i n a t u r a l i p e r m e t t a n o a l l ' o s t r i ca d i prosperare nel 
Bal t ico . R i f e r i a m o a l t r i suoi ragguagl i : « Sul la costa occidenta le d e l l M u t l a n d s'incon
t r a n o pure m o l t e os t r i che , n o n p e r ò r i u n i t e i n banch i m o l t o r i c c h i . Invece, sul lato 
o r ien ta le de l la s t re t ta penisola d i Skagen t r o v i a m o a l t r i b anch i i m p o r t a n t i , che, fra 
l ' e s t rema pun ta d i que l la peniso la e H i r t s h o l m si d i v i d o n o i n t r e g r u p p i o banchi 

p r i n c i p a l i . Gl i u l t i m i banch i e sp lo ra t i r e g o l a r m e n t e sono q u e l l i de l l ' i so la d i Làsoe, 

da l l a quale si p r o l u n g a n o fin verso l ' i so la d i A n h o l t , senza g i u n g e r v i , a lmeno da 
quan to pare. Anche p i ù a sud n o n m a n c a n o le os t r i che , m a isola te e d i q u a l i t à infe

r i o r e » . Nel Bel t m a n c a n o a f fa t to le c o n d i z i o n i i n d i s p e n s a b i l i a l l a p r o s p e r i t à delle 
os t r i che ; lo stesso si p u ò d i r e del Mar Ba l t i co . 

La rag ione p r i n c i p a l e per cu i l ' o s t r i ca è scomparsa dal Ba l t i co d ipende dalla 

scarsa q u a n t i t à d i sale con tenu ta nel le acque d i questo m a r e , o r m a i t r a s fo rma to in 

u n lago i n t e r n o d 'acqua dolce, a lmeno nel le sue p a r t i s e t t e n t r i o n a l i e o r i e n t a l i . « I l 
Mar Bal t ico » , dice i l Baer ne l la sua M e m o r i a , « c o m u n i c a col Cattegat per mezzo di 

t re s t r e t t i , d i cu i que l lo d i mezzo, i l g r a n Bel t , è abbastanza aper to . Siccome l'ostrica 
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è un an imale e r m a f r o d i t a , ogn i i n d i v i d u o d i v e n t a a t to al la r i p r o d u z i o n e e p u ò e m e t 

tere un eno rme n u m e r o d i uova ( p e r f i n o u n m i l i o n e ) ; g l i e m b r i o n i che ne sgusciano 

vengono d i f f u s i dal le o n d e ; si f issano e p rosperano nei l u o g h i a d a t t i a l l o r o s v i l u p p o 

e incon t rano senza d u b b i o qualche ostacolo, che v ie ta l o r o l ' ingresso a l Ba l t i co . 

oggid ì pe r f ino la par te m e r i d i o n a l e del Cattegat è p r i v a d i os t r i che , a l m e n o d i 
ostriche mangerecce ; ne l la par te se t t en t r iona le del Cattegat le os t r i che sono g i à 
m i g l i o r i e i banch i vengono s f r u t t a t i . O l t r e la punta d i Skagen, dove i n c o m i n c i a la 

comunicazione del Cattegat col Mar Ba l t i co , m e d i a n t e lo Scagerrak, sono m i g l i o r i 

ancora; nella parte se t ten t r iona le del B o h u s - L à n , che s ' i ncon t r a co l lo Scagerrak, 
pare che le os t r iche s iano g i à eccel lent i . L u n g o la costa occidenta le de l la Norveg i a 

diventano più grosse e p i ù sapor i te che n o n su l la costa m e r i d i o n a l e de l paese; que l le 
dello Schleswig e d i t u t t o i l m a r e del N o r d i n generale si v e n d o n o a caro prezzo. 
Siccome p o i , pa r t endo dal m a r e de l N o r d e passando nel Cattegat pe r Scagerrak, 
l'acqua d iven ta meno salata da n o r d a sud e lo è poch i s s imo ne l Ba l t i co a m i s u r a 
che aumenta la dis tanza da i t re i m b o c c h i d i questo bac ino , per cu i a l le e s t r e m i t à dei 
golfi d i Bosnia e d i F in land ia , l ' acqua è pe r fe t t amente po tab i l e , è ch i a ro che le os t r i che 
si atrofizzano col la d i m i n u z i o n e de l sale e p e r c i ò s compa iono al t u t t o p r i m a d i g i u n 
gere agli s t re t t i d i comunicaz ione ». A l d i so t to de l l ' i so la d i A n h o l t , verso i l Be l t , la 
q u a n t i t à del sale contenuto ne l l ' acqua m a r i n a d i m i n u i s c e ne l la stessa p r o p o r z i o n e , 
che osserviamo sulla costa m e r i d i o n a l e del la C r imea , dove , come a b b i a m o det to p i ù 
sopra, le os t r iche si a t ro f i zzano . L 'acqua i n cu i v i v o n o le os t r iche deve contenere per 
lo meno i l 17 per m i l l e d i sale. Ne i l u o g h i i n cu i l ' acqua cont iene i l 2 0 o i l 3 0 per 
mil le di sale sono p i ù grasse e p i ù s apo r i t e ; p e r c i ò , as t razione fa t t a da quel le de l 
Mediterraneo, d e l l ' A t l a n t i c o e del Mare del N o r d , poss iamo d i r e che le os t r iche m i 
g l io r i si t r ovano nel le l o c a l i t à i n cu i la salsedine de l m a r e è a l q u a n t o r a d d o l c i t a dal le 
acque dolc i d i u n f i u m e che v i sbocca, o da qua lche rusce l lo che si scarica i n u n 

golfo. Per questa rag ione sono m o l t o pregia te le os t r i che d e l l ' H à v r e , de l go l fo d i 
Cancale, de l l ' i so la d i Re, del la Rochel le , que l l e raccol te sulle spiagge del la contea d i 
Kent, nel bacino del T a m i g i , a Colchester e a Ostenda. N o n poss iamo accer tare t u t 
tavia che l 'os t r ica si t r o v i m e g l i o ne l l ' acqua r a d d o l c i t a , che n o n i n quel la m o l t o 
salata. Le ost r iche del la costa occidenta le de l la Norveg ia , dove sono poch i s s imi g l i 
aff luent i d'acqua dolce, acquis tano d i m e n s i o n i c o n s i d e r e v o l i , che d i m o s t r a n o i l l o r o 
o t t imo stato f is ico, m a n o n godono di m o l t o c red i to presso i g a s t r o n o m i , p e r c h è n o n 
hanno in c o m m e r c i o una par te i m p o r t a n t e . 1 R o m a n i del la decadenza, da i q u a l i la 
gastronomia era tenuta i n t an to onore , che u n ' i n f r a z i o n e al le sue leggi acquis tava i l 
carattere d i un d i f e t to d i u r b a n i t à , m a n d a v a n o a cercare le os t r iche ne i l u o g h i p i ù 

diversi e le deponevano nel lago L u c r i n o , a l l o ra p i ù r i cco d 'acqua che n o n o g g i d ì , 
oppure i n qualche a l t r o serba to io a r t i f i c i a l e , g i à esistente i n que i t e m p i . Le os t r i che 

bri tanniche erano a l lora assai p reg ia te ; m a P l i n i o d i c h i a r a v a p e r ò m i g l i o r i d i tu t t e 
quelle della Circassia. A l t r i p r e f e r i v a n o quel le d i a l t re r e g i o n i , e Giovenale accerta 
che un buongusta io r iconosceva sub i to da l suo sapore la p roven ienza d i u n ' o s t r i c a . 

Lasciando i n d ispar te le dot te d iscuss ioni deg l i a n t i c h i i n t o r n o a l la delicatezza ed 
alla squisitezza delle os t r iche , n o t e r e m o che P l i n i o , assai competen te i n t a l i a r g o 
ment i , d ich ia ra piccole e ca t t ive le os t r i che d ' a l t o m a r e e necessario l ' a f f lusso d i 
qualche corso d 'acqua al la p r o d u z i o n e d i buone os t r i che . 

Dalla s tor ia na tu ra le de l l ' o s t r i ca s i a m o p e r v e n u t i al c o n s u m o , a l la cura , a l l ' a l l e 

vamento d i questo mol lusco , che f u recen temente ogget to d i m o l t i l a v o r i e p u b b l i c a 

zioni scientif iche e p o p o l a r i . I l re G iacomo d ' I n g h i l t e r r a , assaporando u n os t r ica 
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gustosa, d iceva che i l p r i m o u o m o che ne aveva mangia ta una doveva essere ben 
coraggioso. Nien te a f fa t to . Le os t r iche e d ive r s i a l t r i f r u t t i d i mare , i n apparenza 
poco appe t i tos i , f u r o n o d i v o r a t i d a l l ' u o m o nel t e m p o i n cu i esso m e r i t a v a appena 
questo n o m e e non badava a f fa t to a l l ' apparenza del c o m m e s t i b i l e . Le ostr iche fo r 
m a r o n o fin dal le epoche p i ù r e m o t e d e l l ' a n t i c h i t à u n i m p o r t a n t e a l i m e n t o per g l i 
a b i t a n t i del le coste, g l i i n d i g e n i p r i m i t i v i d e l l ' E u r o p a , e lo d i m o s t r a n o i cosidetti 
« avanz i d i cuc ina » , agg lomera t i l ungo le spiagge o r i e n t a l i de l Ju t l and e delle isole 
danesi , fino a l l ' ingresso de l Ba l t i co , e sp lora t i co l la mass ima d i l igenza dagl i scienziati 
danesi . Dai r i s u l t a t i delle l o r o r i ce rche r i s u l t a che a lmeno tu t t a la par te mer id ionale 
del Cattegat, da cu i l ' os t r i ca è scomparsa i n seguito a l la d i m i n u z i o n e del sale, doveva 
essere m o l t o p i ù salata quando le os t r iche v i p rosperavano , f a t to che, un i t amente a 
d ive r s i a l t r i , condusse a conc lus ion i in teressant i i n t o r n o a l la f o r m a che avevano 
a l l o r a la Svezia e forse anche la F i n l a n d i a . N o n conosco nessun dato m i g l i o r e sul 
consumo che i n passato si faceva del le os t r iche e sul l o r o a l l evamen to , d i quel lo che 
ci o f f r e i l Baer nel l avo ro a cu i a b b i a m o accennato p i ù sopra . Essendo pubbl ica to in 
u n pe r iod ico poco accessibile a i l e t t o r i , lo r i f e r i a m o tale e qua le . « I t e n t a t i v i che si 
fecero recentemente i n F ranc ia per r i p o p o l a r e i banch i d 'os t r iche esaur i t i , o per creare 
n u o v i banch i i n a l t r e r e g i o n i , fecero suppor re a m o l t i che l ' o s t r i c o l t u r a , c i oè i l com
plesso del le cure r ichies te da l l ' a l l evamen to del le os t r iche , fosse un ' a r t e nuova ed un 
u l t e r i o r e pe r fez ionamento del me todo d i fecondazione a r t i f i c i a l e dei pesci. Perc iò 
non è supe r f luo r i c o r d a r e i n poche paro le che l ' o s t r i c o l t u r a , o a l l evamento ord inar io 
del le os t r iche , è an t i ch i s s ima , venne ed è t u t t o r a p ra t i ca ta su larga scala; invece la 
p i sc i co l tu ra i n c o m i n c i ò so l tanto un secolo fa e i n Bavie ra diede b u o n i , m a ins ign i f i 
can t i r i s u l t a t i , per cui g l i e spe r imen t i f a t t i recentemente i n F ranc i a i n t o r n o a questo 
i m p o r t a n t e a rgomen to f u r o n o cons idera t i da l p u b b l i c o come una n o v i t à , sebbene la 
fecondazione a r t i f i c i a l e del le rane ed anche quel la del le uova dei pesci venisse p ra t i 
cata da o l t r e u n secolo da t u t t i i n a t u r a l i s t i des ideros i d i osservarne lo svi luppo ». 
I l nos t ro osservatore crede che la fecondazione a r t i f i c i a l e del le os t r iche non sia neces
sar ia , p e r c h è quest i m o l l u s c h i sono e r m a f r o d i t i ; m a g iova no ta re che g l i elementi 
f econdan t i e le uova n o n si s v i l u p p a n o c o n t e m p o r a n e a m e n t e ne l lo slesso ind iv iduo , 
per cu i non p u ò avven i r e una au tofecondaz ione . A d o g n i m o d o la fecondazione a r t i 
ficiale n o n è necessaria, ma non si po t rebbe p ra t i ca re i n g rande . 

« L ' o s t r i c o l t u r a si p ra t i ca da d u e m i l a a n n i . P l i n i o dice che Sergio Orata , i l quale 

visse p r i m a del la gue r r a d i Marsina, c i o è a l m e n o cento a n n i p r i m a d i Cris to , aveva 
fonda to i p r i m i bac in i d i os t r iche , e sopra u n ' a m p i a scala, a l lo scopo d i a r r icchi rs i . 

Quei bac in i n o n t a r d a r o n o a m o l t i p l i c a r s i , p e r c h è i R o m a n i del la decadenza erano 
m o l t o p ropens i ai p iace r i del la mensa e le os t r iche m a r i n e del le coste i ta l iane sono 

meno sapor i te , come g i à a b b i a m o det to , del le os t r i che v i v e n t i i n acque meno salate. 
P u ò dars i che l ' o s t r i c o l t u r a sia p i ù ant ica ancora , p o i c h é A r i s t o t i l e stesso accenna ad 
un i m p i a n t o d i os t r iche , come ad una cosa no ta , senza d a r v i a l cun peso. Invece 

du ran t e i l regno degl i i m p e r a t o r i r o m a n i l ' o s t r i c o l t u r a f o r m a v a u n impor t an t i s s imo 
a r g o m e n t o economico , assai discusso. 

« P r o b a b i l m e n t e l ' o s t r i co l t u r a f u sempre i n v igo re fin da l t e m p o dei Romani , 

sebbene ci r i m a n g a n o pochi r agguag l i i n t o r n o al suo s v i l u p p o nel Medio E v o , periodo 
i n cu i le scienze n a t u r a l i vennero assai t rascurate , f u o r c h é r i spe t to a l la caccia della 

selvaggina m a g g i o r e . G l i s c r i t t o r i e rano per lo p i ù ecclesiast ic i , che raccontavano i 

fast i del le chiese, le a v v e n t u r e dei p r i n c i p i , o dei n e m i c i i r r o m p e n t i . Ma i monaci 

a l levavano col la mass ima cura queg l i a n i m a l i , che nel la qua re s ima po t evano servir 
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loro d i c ibo , come per esempio le grosse ch iocc io le t e r r agno le e v a r i e specie d i pesci 

(carpe). Anche la cosidet ta « seminag ione del le os t r iche » , c i oè la depos iz ione d i 
nuova prole i n l u o g h i i n cu i mancavano ques t i p r o d o t t i n a t u r a l i , n o n deve essere 

mai cessata; i n f a t t i Pon topp idano r i f e r i sce che i n D a n i m a r c a c o r r e v a la voce che i 

banchi d 'os t r iche del la costa occidentale de l lo Sch leswig fossero s ta t i r i p o p o l a t i a r t i 
ficialmente ne l l ' anno 1040 . P u ò da r s i che questa voce n o n fosse fonda t a , p o i c h é le 

ostriche potevano d i f f o n d e r s i n a t u r a l m e n t e i n que i b a n c h i , v i s to che a l l i g n a v a n o sul le 
coste danesi i n epoche assai p i ù an t iche , m a la cosa d i m o s t r a per l o m e n o che al 

volgo non era igno to l ' i m p i a n t o d i una co lon ia d 'o s t r i che . N e l l ' E l l e s p o n t o e ne i c o n 

torni di Cos tan t inopo l i si « s eminavano » le o s t r i c h e ; a l m e n o c o s ì a f f e r m a n o parecch i 
viaggiatori del secolo scorso. I T u r c h i n o n h a n n o i n t r o d o t t o ce r t amen te ne l paese 

questa ab i tud ine , che r i sa le a l t e m p o dei B i z a n t i n i . P i e t ro G i l l i u s , s c r i t t o r e del 
secolo X V I , i l quale p u b b l i c ò una m i n u t a descr iz ione de l Bosporus thracicus, dice 

che in quel t r a t to d i m a r e si s e m i n a v a n o le os t r iche fin da i t e m p i p i ù r e m o t i . — Una 
legge emanata ne l 1375, sot to i l regno d i Edoa rdo I I I , la qua le v ie ta d i raccogl ie re 
e di seminare le os t r iche i n t u t t i i mes i de l l ' anno , f u o r c h é i n magg io , d i m o s t r a che 
in occidente l ' a l l evamen to del le os t r i che n o n c e s s ò m a i i n m o d o c o m p l e t o . Nel le 
altre stagioni era permesso d i staccare dag l i scogl i le os t r i che abbastanza g r a n d i pe r 
poter contenere uno sce l l ino f r a le va lve . 

« Quando la l e t t e ra tu ra r e l a t i v a a l la s to r i a na tu ra le si f u r ides ta ta o s o p r a t t u t t o 
quando s ' i n c o m i n c i ò , non so l t an to a copiare g l i a n t i c h i s c r i t t o r i , m a anche a de sc r i 
vere le cose osservate i n n a t u r a , si r i c o n o b b e che i n tu t t e le l o c a l i t à i n cu i l ' os t r i ca 

prosperava e f o r m a v a u n i m p o r t a n t e a r t i c o l o d i c o m m e r c i o , ne v e n i v a n o c u r a t i l ' a l 
levamento e la p ro tez ione . Da quan to pare c iò avven iva sop ra t t u t t o i n I n g h i l t e r r a ; 
almeno i ragguagl i che a b b i a m o i n t o r n o a c iò si r i f e r i s c o n o spec ia lmente a l l ' I n g h i l 
terra. La capitale che acquis tava u n g rande s v i l u p p o e i n cu i i l dena ro a f f l u i v a da 
tutte le pa r t i del m o n d o , p r o d u c e n d o v i u n lusso s t r a o r d i n a r i o , aveva p r o c u r a t o al le 
ostriche un tale consumo, che si p e n s ò sub i to a s t ab i l i r e a poca dis tanza da l l a c i t t à 
depositi su f f i c i en t i a po r t a rne da l o n t a n o e a f o r m a r e n u o v i banch i a r t i f i c i a l i presso 
le foci del T a m i g i . Quando si seppe p i ù t a r d i che, col r a d d o l c i m e n t o de l l ' acqua d i 
mare, mediante u n m o d e r a t o aff lusso d 'acqua dolce, le os t r i che erano m a g g i o r m e n t e 
apprezzate dai buongus ta i , si t e n t ò sopra vasta scala que l la sor ta d i a l l e v a m e n t o 
semi-ar t i f ic ia le , d i cu i n o n poss iamo ind i ca r e esa t tamente le o r i g i n i , sebbene i pesca
tor i d 'ostriche del le contee d i Ken t e d i Sussex accer t ino che i l o r o an tena t i f o n d a 
rono quei banchi ne l 1 7 0 0 . Le os t r i che p r o v e n i e n t i da l sud e da l n o r d sono por t a t e 
presso le foci del T a m i g i e del Medway , per ingrassare su i banch i a r t i f i c i a l i . So l t an to 
nel golfo i n cui si t r ova E d i m b u r g o , da l F i r t h of F o r t h , si es t raggono o g g i d ì , come 
riferisce i l Johns ton , 30 ca r i ch i d i 3 0 0 b o t t i caduno, d i cu i o g n i bo t te con t i ene 
1200 ostriche s m e r c i a b i l i , vale a d i r e u n complesso d i 1 1 . 5 2 0 . 0 0 0 i n d i v i d u i p r o d o t t i 
in questi S t ab i l imen t i a r t i f i c i a l i . Mo l t i s s ime os t r iche p r o v e n g o n o i n o l t r e da l le isole d i 
Guernesey e d i Jersey, dove la pesca è p i ù p r o d u t t i v a . Forbes accerta che le os t r i che 

smerciate a L o n d r a p r o v e n g o n o per la m a g g i o r par te da que i b a c i n i a r t i f i c i a l i . Per 
farsi un ' i dea della q u a n t i t à d i os t r i che che c o m p a i o n o a n n u a l m e n t e sui m e r c a t i 
di Londra , egli i n t e r r o g ò va r i e persone e tu t t e f u r o n o conco rd i ne l v a l u t a r l a a 

*350 m e t r i c u b i , d i cu i c i rca un q u a r t o passa per la c i t t à e v iene s m e r c i a t o ne i paesi 
v ic in i , ment re g l i a l t r i t re q u a r t i sono m a n g i a t i dag l i a b i t a n t i de l la capi ta le ». 

Completeremo quest i ragguagl i col le n o t i z i e r i f e r i t e da l M ò b i u s i n t o r n o a 
Whits table , « i l classico banco d 'os t r i che , col locato sul la r i v a s in i s t r a de l T a m i g i , 



448 Molluschi. Classe quarta: Lamellibranchiati. — Ordine primo: Monomiari 

al la foce del f i u m e » . S a p p i a m o che i pescator i d 'os t r iche f o r m a n o t u t t o r a una sorta 
d i co rpo raz ione , composta d i 4 0 0 m e m b r i . « U n banco d i sabbia, i l qua le , partendo 
dal la costa, si estende per la lunghezza d i u n m i g l i o e mezzo , r i p a r a i banchi di 
os t r iche da l ven to d i o r i en te . Duran te i l r i f lusso l 'acqua dei banch i g iunge all'altezza 
d i 1 2 0 - 1 8 0 c m . , per cu i è d i f f i c i l e che essi r i m a n g a n o i n secco. L 'acqua era torbida; 
i l 7 maggio del 1868 la sua d e n s i t à era d i 1,0024 a l la t e m p e r a t u r a d i 11 gradi 
R é a u m u r , co r r i sponden temen te ad u n con tenu to d i sale d e l l ' 1,14 per cento. Per con
servare e m i g l i o r a r e i banch i d 'os t r iche , b isogna c o l l o c a r v i spesso m o l t e conchiglie 
vuote d i quest i m o l l u s c h i , le q u a l i per lo p i ù vengono r i m a n d a t e i n d i e t r o da Londra. 

« I l banco d i W h i t s t a b l e cont iene os t r iche p r o v e n i e n t i da i banch i na tu ra l i del 
Mare del N o r d , del la Manica , del le coste i r i c h e , c i o è d i o t t i m a q u a l i t à . Le ostriche 
na t ive vengono raccol te per lo p i ù nel l 'es tate , quando m i s u r a n o appena 3-5 cm. , nei 
banch i n a t u r a l i de l la foce de l T a m i g i , f r a Norgate e H a r w i c h , dove t u t t i possono 
pescare l i b e r a m e n t e . P rendono a l l o r a i l n o m e d i brood. U n p iccolo seno d i mare col
loca lo f r a Colchester e Maldon ne fo rn i sce la m a g g i o r pa r t e . Le os t r iche del Mare 
del N o r d e quel le de l l ' i so la d i He lgo l and sono assai m e n o sapor i te ed hanno minor 
va lo re delle os t r iche na t ive . U n g i u r i compos to d i dod ic i m e m b r i del la corporazione 
stabil isce t u t t i g l i a n n i a W h i t s t a b l e l ' ape r t u r a e la ch iusura della pesca. I n generale 
questa d u r a dal 3 agosto al 9 magg io . Nel la s tagione i n cui n o n si pesca pel mercato, 
i pescator i sono occupat i a r i p u l i r e i l f o n d o dei banch i , da cu i to lgono le piante e gli 
a n i m a l i che po t rebbero danneggiare le os t r iche e t r a spor t ano le os t r iche p iù grosse 
i n luogh i p iù acconci per lo smerc io del la p ros s ima stagione. I n t e r r o m p o n o queste 
occupazioni solo nel pe r iodo i n cui le os t r iche g i o v a n i si fissano, c i oè i n giugno o in 
l u g l i o , e p r o b a b i l m e n t e anche p r i m a o dopo , secondo la t e m p e r a t u r a dell 'acqua. 

« A W h i t s t a b l e i l c o m m e r c i o del le os t r iche è m o l t o d i f f u s o . I banch i d i ostriche 
loca l i n o n sono sol tanto s taz ioni d i a l l evamen to e d ' i m p i n g u a m e n t o , ma anche 
g r a n d i depos i t i d i os t r iche d i ogni prezzo e q u a l i t à . Ne l 1809 a W h i t s t a b l e una buona 
ostr ica na t i va si pagava u n pence e un q u a r t o o u n pence e mezzo. F ra i l 1852 e i l 
1802 una bot te d i os t r iche , contenente da 1400 a 1 5 0 0 i n d i v i d u i , non costava mai 
p i ù d i due s t e r l ine e due s c e l l i n i ; ne l 1803 questo prezzo sali a 4 s ter l ine e 10 scel
l i n i ; nel 1 8 6 8 - 0 9 era g i à aumen ta to a 8 s t e r l ine » ( M ò b i u s ) . 

« I n Franc ia » , dice i l Raer, « l ' a l l e v a m e n t o delle os t r iche era g ià assai conosciuto. 
p r i m a che i l Coste g i i desse recentemente una grande sp in ta , come pure alla pisci-
cu l t u r a i n generale . Nel 1845 Rory de St.-Vincent p r e s e n t ò a l l 'Accademia d i Parigi 
una proposta r e l a t iva al la n e c e s s i t à d i f o r m a r e n u o v i b a n c h i . A c c e r t ò d i averne creato 
egl i stesso parecchi i n e s a u r i b i l i . P r i m a d i l u i i l s ignor Carbonnel aveva preso una 
p r i v a t i v a per u n m e t o d o sempl ice e n u o v o , col quale si sarebbero p o t u t i formare 

n u o v i banchi d 'os t r iche sul le coste f rances i . Vendet te questa p r i v a t i v a per L . 100.000 
ad una Società-. I pa rch i d 'os t r i che erano g i à i n uso m o l t o t e m p o p r i m a » . 

I pa rch i d 'os t r i che hanno u n d o p p i o u f f i c i o : sono s taz ioni d ' impinguamento e 

magazz in i . Godono da m o l t i ann i d i una f a m a m o n d i a l e q u e l l i d i O s l e n d a , d i Marennes 
presso R o c h e f o r t e d i Caricale ne l la F ranc i a se t t en t r iona le . Le os t r iche , che devono 

per fez ionare la l o ro educazione n e l l ' i s t i t u t o d i Ostenda, sono tu t t e o r i g i n a r i e delle 
coste ingles i , ( i l i spazi m u r a l i , i n cu i vengono accura tamente sorvegl ia te , comunicano 

col m a r e per mezzo d i apposi te chiuse e sono r i p u l i t i ogn i v e n t i q u a t t r o ore. Circa 

15 m i l i o n i d i os t r iche pe rvengono t u t t i g l i ann i sul merca to da i t re p a r c h i d i Ostenda. 
I pa rch i d i Marennes e d i L a t r e m b l a d e , coi l o r o ce lebr i p r o d o t t i v e r d o g n o l i , prendono 

i l n o m e d i « Claires » ; l 'acqua v i è r i n n o v a t a so l t an to du ran t e i f luss i pr imaver i l i , 
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nel p l en i l un io e a luna nuova . La l o r o s u p e r f ì c i e v a r i a f r a 2 0 0 0 e 3 0 0 0 m e t r i 

quadrat i ; un a rg ine , m u n i t o d i una chiusa per rego la re l 'a l tezza de l l ' acqua , l i d i f ende 

dal mare . Da p r i n c i p i o si lascia per u n t empo abbastanza l u n g o l ' acqua neg l i s c o m 

pa r t imen t i , a c c i o c c h é i l f o n d o possa c o m p e n e t r a r s i conven ien t emen te d i sale. Poscia, 

fatta scolare l 'acqua e sbarbicate tu t te le alghe che v i h a n n o messo rad ice , si ba t te i l 

fondo per m o d o da r ende r lo s i m i l e ad un ' a i a , u n p o ' r i a l za t a ne l cen t ro , e v i si 
depongono le os t r iche raccolte ne i banch i v i c i n i . Ciò ha luogo i n se t t embre . P e r ò le 

ostriche non vengono subi to deposte nel le « claires » , m a i n una sor ta d i magazz ino , 

il quale si d is t ingue dal le « claires » , p e r c h è l ' acqua v i è r i n n o v a t a t u t t i i g i o r n i da l 

flusso del mare . Le os t r iche p i ù grosse e p i ù bel le uscent i da l magazz ino vengono 
portate d i re t t amente i n c o m m e r c i o , m e n t r e le p i ù g i o v a n i e m a g r o l i n e v a n n o ad i m 

pinguare nelle « claires » , dove, come a b b i a m o de t to , l ' acqua è r i n n o v a t a so l t an to 
due volte al mese. I l l o r o governo esige la mass ima cu ra g i o r n a l i e r a . G l i a l l e v a t o r i 

d'ostriche, che hanno parecchie « claires » a l o r o d ispos iz ione , t r a spo r t ano le l o r o 

pupille da una « claire » a l l ' a l t r a , per r i p u l i r e que l le che r i m a n g o n o vuo t e . Dove c iò 
riesce imposs ib i l e , le os t r iche vengono sempl i cemen te estrat te da i se rba to i e r i p u l i t e 
dal fango. Nel 1870 g l i s tagni d ' i m p i n g u a m e n t o contenevano c i rca 80 m i l i o n i d i 
ostriche. Quelle collocate nel le « claires » a l l ' e t à d i 1 2 - 1 4 mes i , sono m a t u r e dopo 

2 anni e possono presentars i a i negoz ian t i d i p r o d o t t i a l i m e n t a r i e a i l o r o a v v e n t o r i . 
Durante tale per iodo hanno aequistato a Marennes que l co lore ve rd i cc io che le ha 
rese celebri e p re fe r i t e da i buongus ta i . L ' o r i g i n e d i questo co lore n o n è ben ch i a r i t a 
finora; p robab i lmen te esso è dovu to al l u n g o e t r a n q u i l l o sogg iorno ne l l ' acqua del le 

« Claires » , i n cu i n o n t a rdano a s v i l u p p a r s i v e r d i p ian t ice l le ed a n i m a l e t t i m i c r o 
scopici, che a l imen tano le os t r iche e le co lor i scono i n verde . N o n bisogna credere 

tuttavia che la sostanza verde , vale a d i r e la c l o r o f i l l a del le a lghe, del le d i a tomee e 
degli i n f u s o r i si depos i t i d i r e t t a m e n t e n e l l ' o s t r i c a ; passa ne l m o l l u s c o i n segui to 
al l 'assimilazione del cibo e v iene a f a r par te de i c o m p o n e n t i de l sangue. 

11 consumo delle os t r iche , che so l tanto a P a r i g i a m m o n t a a 75 m i l i o n i a l l ' a n n o , 
non basta a p r o d u r r e una sensibi le d i m i n u z i o n e nei b a n c h i . P e r c i ò la no tevo le d i m i 
nuzione che si osserva ne i banch i d 'os t r iche del le coste f rances i e del la costa o c c i 
dentale de l l 'HoIs te in , d ipende da a l t r e cause. L ' o s t r i c a è ins id ia ta da m o l t i n e m i c i 

na tura l i ; non piace so l tan to a l l ' u o m o , m a f o r m a una g h i o t t o n e r i a per v a r i a n i m a l i 
di ogni classe. I pesci i n g h i o t t o n o i n n u m e r o s t e r m i n a t o le os t r i che g i o v a n i ; i g r a n c h i 
aspettano i l m o m e n t o i n cu i la povera bestia sol leva l ' operco lo , per m a n g i a r n e la 
carne dolce; le stelle d i m a r e t r o v a n o m o d o d i succh ia r l a ; d i v e r s i gas t ropod i {Murex 
tarentinus, Murex erinaceus, Purpura lapillus e Nassa reticulata) p e r f o r a n o 
colla proboscide le va lve del la sua conch ig l i a e pe rvengono i n questo m o d o fino a l 
corpo della preda. I n a l t re l o c a l i t à i m i t i l i s i sono fissati i n cos ì g r a n n u m e r o sui 

banchi d 'ostr iche, da soffocar le nel ve ro senso del la p a r o l a ; i n ques t i u l t i m i t e m p i 

venne scoperto u n a l t r o a n i m a l e t t o , che i Frances i ch i amano M a é r l e , p r o b a b i l m e n t e 

un verme del genere Sabellaria, che d i s t rugge i l prezioso m o l l u s c o . Ma t u t t i ques t i 
nemici , compreso i l m a è r l e , h anno esist i to a danno de l l 'os t r ica fin da quando l 'os t r i ca 

esiste. Se non avessero pa r tec ipa to a l la g u e r r a d i s t e r m i n i o c o n t r o le os t r iche , se 
m i l i a r d i d i ostr iche g i o v a n i , appena sgusciate, n o n fossero state t rasc ina te da l v o r t i c e 

delle onde, o soffocate da l l ' a rena e da l f ango , i m a r i sarebbero d i v e n t a l i da u n pezzo 

semplici bac in i r i g u r g i t a n t i d i os t r iche . I d a n n i m a g g i o r i , p i ù sens ib i l i , vennero a r r e 

cati alle os t r iche da l l a m a n o d e l l ' u o m o e da l le conseguenze d i raccol te i ncons ide r a l e , 

seguite da v e r i s c o n v o l g i m e n t i dei b a n c h i . Nei l u o g h i i n cu i i b anch i sono t r o p p o 
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p r o f o n d i p e r c h è si possano raccogl iere le os t r iche colle m a n i d u r a n t e i l r i f lusso , si 
adopera una rete tesa sopra u n pesante cerchio d i f e r r o , i l cu i sp igo lo , che striscia 
sul f o n d o , è denta to e s i m i l e ad u n erp ice . La vela e i r e m i del la barchet ta , i n cui 
possono t r o v a r posto da 5 a 0 u o m i n i , sono dispos t i per m o d o che la barca procede 
l en tamente e la nassa d i f o n d o , r accomanda ta ad una f u n e , p u ò adden t ra r s i senza 
d i f f i c o l t à , ap rendo ne l banco buche e so lch i p r o f o n d i , che n o n t a rdano a r i e m p i r s i 
d i m e l m a , cosa assai noc iva , p o i c h é n o n ne viene i m p e d i t a sol tanto la r i p o p o 
lazione d i quei l u o g h i , m a r i m a n g o n o pu re uccis i g l i a n i m a l i v i c i n i , r i spa rmia t i 

da l la nassa. 
I l professore Coste d i P a r i g i accertava che, po tendo contendere al la m o r t e so l 

tanto una par te degl i i n n u m e r e v o l i m i l i o n i d i os t r iche g i o v a n i , che sono inghiot t i te 
dal l 'Oceano p r i m a d i aver r agg iun to lo scopo del la l o r o esistenza, che è quello di 
essere mangia te , f ac i l i t ando l o r o i l mezzo d i fissarsi, p ro teggendole e curandole , si 
pot rebbe avere i n breve nelle os t r iche u n a l i m e n t o comune , a buon merca to , squi
si to e abbondante . Circa d u e m i l a ann i fa le os t r iche erano g i à i nv i t a t e a fissarsi nel 
lago L u c r i n o , median te fascine deposte ne l l ' a cqua ; sono ugua lmen te i m p o r t a n t i per 
quest i m o l l u s c h i e pei m i t i l i i p a l i e i r a m i in f i s s i ne l l ' acqua . L ' a l l e v a m e n t o a r t i f i 
ciale del le os t r iche , i n t r o d o t t o i n F ranc i a da l Coste nel 4 8 5 5 , n o n è dunque a l t ro che 
una cura p i ù estesa ed acconcia prestata ag l i i n d i v i d u i g i o v a n i , esposti a m o l t i per i 
c o l i , la quale doveva essere corona ta da o t t i m i r i s u l t a t i . Le fascine af fondate , sulle 
qua l i erano state deposte mo l t e os t r iche piene d 'uova e popola te i n parte colla m i 
croscopica f rego la por t a t a da l m a r e , n o n t a r d a r o n o a c o p r i r s i del la messe desiderata. 
Ma nel lo stesso t empo si r i conobbe che i n e m i c i de i banch i d 'os t r iche , e soprattutto 
la m e l m a fina, minacc iavano d i r o v i n a r e le fascine e le l o ro co lonie , se queste non 
fossero state sorvegl ia te e r i p u l i t e g i o r n a l m e n t e . Anche i l n u m e r o de i p r o d o t t i era 
cos ì s t r a o r d i n a r i o e cos ì poco p r o p o r z i o n a t o al la p roduz ione dei banch i col locat i più 
i n basso e abbandona t i a l la l o r o sorte, che, secondo o g n i p r o b a b i l i t à , si doveva cer
care in que l l ' abbondanza la causa del la ca t t iva salute e del la m o r t e delle ostriche. 
A d o g n i m o d o si p u ò accertare senz 'a l t ro che quei m i l i o n i d i piccole ostr iche non 
avevano cibo suf f ic ien te . I n s o m m a , dopo a l cun i ann i d i costosi e spe r imen t i , f u accer
tata l ' i m p o s s i b i l i t à d i r i m e d i a r e ai l a m e n t a t i i n c o n v e n i e n t i , neppure col sistema di 
a f fondare a lquanto le fascine ne l l ' acqua . Questi e spe r imen t i erano stat i p ra t ica t i nel 
go l fo d i S a i n t - B r i e u . P i ù t a r d i l ' a l l evamen to del le os t r iche f u l i m i t a t o ai pa rch i della 
baia d i A r c a c h o n , esposti al f lusso m a r i n o e f ac i l i da so rveg l ia re . A l l e ostr iche ven
gono of fe r te fascine, tavole d i legno non appianate , sul le q u a l i si fissano numerose 

conchig l ie con uno s t ra to d i cemento , tegole cave e v ia d icendo , i n cui possano stabi
l i r s i . N o n bisogna col locare quest i ogget t i ne l l ' acqua p r i m a che i n c o m i n c i l'epoca 

della f regola per le os t r iche vecchie, che v i si t r o v a n o , p e r c h è a l t r i m e n t i si coprono 

d i alghe e le os t r iche g i o v a n i n o n v i si possono at taccare. 

Per qualche anno t u t t i ques t i ogget t i f u r o n o cope r t i d i os t r i che du ran t e la sta
g ione a m o r o s a ; dopo un anno , pe rvenu te al d i a m e t r o d i 2 c m . , potevano essere 

staccate da l la l o ro cu l la na t iva e por ta te a c o m p i e r e la l o r o educazione nei locali 
appos i t i . Nei l 8 6 4 i p a r c h i d i A r c a c h o n contenevano 35 m i l i o n i d i os t r iche d'ogni 

d imens ione , le q u a l i , va lu ta te a L . 40 i l m i l l e , r appresen tavano u n capitale di 
1.400.000 l i r e . Si ca lcolava che i l p r o d o t t o annuo sarebbe stato d i 6 m i l i o n i di 
os t r iche , equ iva l en t i a l la s o m m a d i 2 4 0 . 0 0 0 l i r e . Ma le cose n o n procedet tero in 

questo m o d o . Parecchi a n i m a l i dannos i al le os t r iche e s o p r a t t u t t o i l Murex erinaeens 

e var ie cause c l ima t i che d e c i m a r o n o le os t r i che , per cu i nel 1869 i l M ò b i u s non 
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t r o v ò p i ò nel parco i m p e r i a l e che 1 5 0 . 0 0 0 os t r i che m a d r i e c i rca 6 m i l i o n i d i i n d i -

vicini g i o v a n i , de l la m o l e d i 2 o 3 c e n t i m e t r i . 
Nello stesso m o d o i n cui Uninga cont iene lo s t a b i l i m e n t o m o d e l l o per l ' a l l eva 

mento dei pesci d 'acqua dolce , Arcachon doveva esser tale per la p r o d u z i o n e dei 
molluschi c o m m e s t i b i l i ; r i spe t to al le os t r iche n o n m a n c a r o n o g l i i m p r e s a r i , che 
chiesero al Governo francese alcune concessioni per s t ab i l i r e n u o v i pa r ch i d i a l l eva 

mento e d ' i m p i n g u a m e n t o . La F ranc i a si t r o v a per questo r i g u a r d o i n c o n d i z i o n i 
speciali. Tu t t a la spiaggia, che r i m a n e scoper ta d u r a n t e i l r i f lusso e f o r m a p e r c i ò 

l 'unica zona adat ta a l l ' a l l evamen to del le os t r i che , è p r o p r i e t à g o v e r n a t i v a , e i n o l t r e 
tutte le persone, che si occupano d i quals ias i r a m o d i pesca m a r i t t i m a , sono i sc r i t t e 

nelle liste d i coscr iz ione del la m a r i n a . P e r c i ò , i n F ranc ia , ch i ha i n t enz ione d i p r a 
ticare l ' a l l evamento del le os t r iche , deve possedere a n z i t u t t o una v o l o n t à d e t e r m i n a t a 

e tenersi p r o n t o a prestare se rv iz io nel la f l o t t a da un m o m e n t o a l l ' a l t r o , lasc iando le 
sue ostriche abbandonate a l la p r o p r i a sorte. I f a t t i d i m o s t r a r o n o che g l i a l l e v a m e n t i 

d'ostriche in t r ap res i da persone sottomesse a l l ' o r d i n e della coscr iz ione e da s empl i c i 
speculatori non produssero b u o n i r i s u l t a t i , p e r c h è g l i i m p r e s a r i n o n avevano nessun 

interesse d i r e t t o ne l la speculazione, o speravano di a r r i c c h i r e i n b reve e senza m o l l a 
fatica. I m i g l i o r i a l l e v a t o r i d i os t r iche sono que i pescator i s t a b i l i t i l ungo le spiagge, 
i qual i , duran te l ' anno , dedicano tu t te le l o r o cure al le os t r iche , e co lo ro che h a n n o 
una vera vocazione per questo r a m o d e l l ' i n d u s t r i a m a r i n a e n o n t e m o n o d i perdere 
la concessione i n seguito a qualche c a p r i c c i o : i n s o m m a , u o m i n i l abo r io s i e l i b e r i . 
Tali d isposiz ioni per l ' a l l evamen to del le os t r iche sono i n v i g o r e per g l i a b i t a n t i del la 

piccola isola d i Re, i n cu i so l tan to u l t i m a m e n t e s'intese d i r e che le cose non p r o c e 
devano così bene come i n passato. Ne l 1865 u n pa r roco s t ab i l i t o nel paese scrisse 

che le not iz ie r i f e r i t e i n t o r n o a l l ' a l l e v a m e n t o del le os t r iche i n q u e l l ' i s o l a erano 
semplici fiabe romanzesche e che le cose andavano d i male i n peggio, per cui g l i 
abitanti de l l ' isola n o n r i cavavano nessun van tagg io da que l la a r d i t a impresa . 
« Pochissime persone », egl i dice, « hanno o t t enu to b u o n i r i s u l t a t i da questo a f fa re 
e s'inganna chi spera d i r i cava rne i n avven i r e qualche u t i l i t à , p e r c h è i m i g l i o r i a l l e 
vatori d i ostr iche vanno i n c o n t r o ad una r a p i d a e comple t a r o v i n a » . 

Corrisponde a questo severo g i u d i z i o una re laz ione pubb l i ca t a qualche anno d o p o 
dal Mòbius i n t o r n o a l l ' a l l evamen to del le os t r iche i n German ia . Nel 1803 la p r o d u 
zione di questi m o l l u s c h i i n c o m i n c i ò a d i m i n u i r e , senza d u b b i o i n seguito a l lo s f r u t 
tamento eccessivo dei banch i , per cu i si r i c o n o b b e che la p roduz ione d i parecchi 

mi l ion i d i ostr iche ne i p a r c h i d i a l l evamen to era assolutamente i m p o s s i b i l e . P i ù t a rd i 
però l 'os t r ico l tura t o r n ò a r i f i o r i r e , per cu i nel 1 8 8 0 vennero spacciat i 195 m i l i o n i 
di ostriche prodot te i n 4 2 6 0 p a r c h i d i a l l e v a m e n t o . 

L'ostr ica abbonda pure no t evo lmen te su l la costa o r i en ta le d e l l ' A m e r i c a del N o r d , 

dove se ne prat ica l ' a l l evamento , come r i su l t a da u n r a p p o r t o pubb l i ca to nel 1 8 7 3 

dalla Commissione per la pesca e per g l i s t a b i l i m e n t i d i p i sc ico l tu ra m a r i n a s t a b i l i t i 
sulla costa mer id iona l e della Nuova I n g h i l t e r r a . I n quel le spiagge a l l igna I ' O S T R I C A 

D E L L A V I R G I N I A (Ostrea virginiana), r appresen ta ta da parecchie v a r i e t à i n u n 

tratto esteso della costa. Abbandona to a s è stesso, questo m o l l u s c o raggiunge so l tan to 
i l suo perfet to sv i luppo sul le coste p i ù m e r i d i o n a l i , m e n t r e a l la l a t i t u d i n e d i B a l t i m o r a 

e di Nuova York r ichiede i l soccorso d e l l ' u o m o . I n que l l e r e g i o n i , sebbene n u m e r o 
sissime, le ostr iche g i o v a n i , passata l 'estate, m u o i o n o n e l l ' i n v e r n o , p e r c h è si sono 

fissate in luogh i non abbastanza p r o f o n d i . T a l i os t r i che « native » vengono p e r ò 
pescate i n g ran n u m e r o e por ta te i n l u o g h i ada t t i al l o r o s v i l u p p o . Sono m e n o 
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pregiate d i quel le che si s v i l u p p a n o ne l m e z z o d ì , i n banch i n a t u r a l i o a r t i f i c i a l i . Le 
os t r iche g i o v a n i staccate dal le l o ro s taz ioni p r i m i t i v e debbono essere collocate sui 
f o n d i m e l m o s i , i n cu i possano t r ova re i n g r an copia i l l o r o c ibo mic roscop ico natu
ra le , che v i abbonda assai p i ù che n o n sui f o n d i rocc ios i o sui banch i a r t i f ic ia l i 
co s t ru t t i con va lve d i os t r iche . È ch i a ro , che tanto al d i qua quan to a l d i là del
l 'Oceano, questo a l l evamen to r ich iede le medes ime l o c a l i t à : foc i dei fiumi, por t i , 

s tagni s a l m a s t r i . 
Na tu r a lmen te anche i n queste s taz ioni d ' i m p i n g u a m e n t o , le ostr iche r ichiamano 

i t i breve u n g ran n u m e r o d i a l t r i a n i m a l i i n f e r i o r i . L a Commiss ione degl i Stati Uni t i , 
che s t u d i ò accura tamente la cosa, annove ra a lm eno 9 0 osp i t i d i ta l sor ta , f r a i quali 

p r i m e g g i a n o a l cun i pe r i co los i s s imi n e m i c i del le os t r iche , come, per esempio, un 
gas t ropodo, che i pescatori d i os t r iche ch i amano « pe r fo r a to r e » (the drill, Uro-
salpinx cinerea) ed una stella d i m a r e verde (Asterias arenicola). I dann i arrecati 
da questo a n i m a l e t t o m a r i n o ai banch i d 'os t r iche sono e n o r m i . U n solo proprietario 
del la costa del Connect icut perdet te i n poche se t t imane 2 0 0 0 b o t t i d i ostriche per 
opera del la s tel la d i mare , l o ro a c e r r i m a nemica . 

A n o r d de l capo Hatteras si smerc i ano t u t t i g l i ann i per lo meno 30 m i l i o n i di 
bo t t i d i os t r iche, equ iva len t i a l la s o m m a d i o l t r e 2 0 m i l i o n i d i d o l l a r i ( 1 ) . 

Accenneremo ancora b revemente ad un g r u p p o e ad una specie (Anomìa 
ephippium), a f f ine a l l ' os t r i ca , che presenta a lcune no t evo l i p a r t i c o l a r i t à tanto nel 
guscio, quan to nel le pa r t i m o l l i . Non si p u ò ascr ivere una f o r m a determinata alla 

conchig l ia d i questo mol lusco , la quale i n gene
rale è discoide, p e r c h è la va lva i n f e r io r e , sot
t i l i s s i m a , si c o n f o r m a to t a lmen te al corpo 
estraneo sul quale posa, senza p e r ò saldarvisi. 
P e r c i ò p u ò essere p ia t t a , piegata a zig-zag, o 
ad a rco . 

L a va lva super io re è p i ù grossa e p iù con-
w, \ ( t vessa del la va lva i n f e r i o r e e presenta tutte le 

a s p e r i t à del co rpo , sul quale è posato l 'anima
le t to , n o t e v o l m e n t e a p p i a t t i t o , conformemente 

r r r . \ ' ' T r ' x a l la s t r u t t u r a de l la sua conch ig l i a . La nostra 

figura rappresenta la par te destra , r ivo l ta in 
Lobo destro del mantello della Anomia , . . ,. . , , ,. , 

cpiuppun,,. Poco insamma. b a s s o ' P e r c u l > t o l t a l a conch ig l i a , vediamola 
s u p e r f ì c i e del m a n t e l l o . 1 m a r g i n i soprattutto 

sono m o l t o s o t t i l i e m u n i t i d i una serie d i t en taco l i filiformi. L ' a p e r t u r a a è quella 

del la c e r n i e r a ; presso ques t ' aper tu ra ved iamo u n p r o f o n d o i n t a g l i o , dal quale sporge 

i l cos iddet to ossicino (n), i l quale è una f o r m a z i o n e calcarea, compos ta d i molti 

(I) Il professore I). ('.arazzi si è occupalo con « Il Mare Piccolo di Taranto è a tutl'oggi il 
molla attività della coltivazione delle ostriche in centro più importante di produzione di ostriche 
llali;\ ed ha .pubblicalo un Manuale di ostricoltura e di miti l i che abbiamo in Italia. 
<• tnililicoltura (editore Ulrico IIoc.pli, Milano) fi K difficile stabilire quando cominciò questa 
al quale potrà ricorrere il lettore per avere piti industria a Taranto; probabilmente essa vi sorse 
minuti ragguagli in proposito, (aleremo alcuni per imitazione della vicina Brindisi, nel cui porto 
ragguagli r i fer i t i dal ('.arazzi intorno alle regioni tino dai tempi dei Romani si allevavano le ostriche. 
italiane in cui la coltivazione delle ostriche ha Sino al principio di questo secolo l'ostricoltura 
acquietato maggiore importanza da mollo tempo: si riduceva ad una semplicissima operazione: nel 

http://oc.pl
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dischetti i so l a t i , giacente a l l ' e s t r e m i t à d i u n musco lo , che si d i r a m a da l musco lo 

adduttore, spunta da u n f o r o r o t o n d o del la va lva i n f e r i o r e e si appicc ica ai c o r p i 

estranei, facendo per fe t t amente col suo musco lo le veci del bisso. Se l ' a n i m a l e è 
dis turbato, i musco l i sudde t t i si con t raggono ed a l l o r a la conch ig l i a si ch iude e 

preme fo r t emente su l l 'ogge t to sot tos tante , a l la c u i super f ic ie supe r io re si c o n f o r m a . 

L Anomia ephippium non manca i n nessuno de i m a r i e u r o p e i , p u r c h é con tengano 

una dose n o r m a l e d i sale. Vive nel le r e g i o n i abi ta te da l l ' o s t r i ca , m a f r e q u e n t a i l u o g h i 

superiori al la zona del flusso m a r i n o . 

Quando facevo raccol ta d i a n i m a l i m a r i n i ne l f i o r d o d i Bergen , co l la re te a s t r a 

scico, duran te i mesi d i magg io e g i u g n o del 4 8 5 0 , i g n o r a v o ancora l ' es is tenza 
dei mol lusch i n i d i f i c a n t i . Un bel g i o r n o estrassi da l m a r e u n ogget to tondegg ian te , 
il cui d i ame t ro m i s u r a v a c i rca 42 c m . , e d i cu i la super f ic ie era m o l t o i r r e g o l a r e ; 
constava d i sassolini e d i f r a m m e n t i d i conch ig l i e , r i u n i t i da u n c o m p l i c a t o i n t r ecc io 
di fili g i a l l i e b r u n i . « U n n i d o d i conch ig l i a ! » e s c l a m ò i l ba r ca iuo lo che m i a c c o m 
pagnava; i n f a t t i , r i v o l t a n d o quel la s t rana p a l l o t t o l a , v i d i lucc icare da u n a fessura 
piuttosto s tret ta la b ianca conch ig l i a del la L I M A (Lima hians). Estrassi l ' a n i m a l e t t o 
dal suo n ido e lo deposi i n u n l a rgo r ec ip i en te d i ve t ro e a l l o r a m i f u poss ibi le 
ammirarne l 'elegante m a n t e l l o e la v i v a c i t à de i m o v i m e n t i . L a conch ig l i a , a l lunga ta , 

fondo del Mare Piccolo venivano deposte delle 
fascine di rami di lentisco, che tirate su dopo 
due o tre mesi erano sciolte ed i rami venivano 
attaccati ad uno ad uno con dei pezzi di corda 
vegetale e delle corde, pure vegetali, tese oriz
zontalmente, vicino alla superfìcie, fra dei pali 
piantati presso alla spiaggia. Quando le ostriche 
erano cresciute abbastanza, si staccavano e si mette
vano in commercio. In pari tempo anche dal fondo 
dello stesso Mare Piccolo si ottenevano colla draga 
delle piccole quantità di ostriche. 

« Da questa condizione primitiva l'ostricoltura 
si è andata via via sviluppando ed oggi rappre
senta una produzione media di 20-30 milioni di 
ostriche all'anno. 

n Fu il re Ferdinando IV di Borbone che nel 
17(ìì impiantò uno stabilimento ostreicolo nel 
lago Fusaro. L'ostricoltura vi prosperò lino ad 
una ventina d'anni or sono; poi vi decadde tanto 
che non ottenendosi più la riproduzione, i l lago 
era adoperato esclusivamente come deposito delle 
ostriche di Taranto che si consumavano a Napoli. 
Sono quattro o cinque anni soltanto che l'ostri
coltura è tornata a liorire nel lago stesso. 

«Nell'Adriatico prossimo a Venezia l'ostri
coltura è limitata all'accrescimento. Sulla spiaggia 
del Lido verso i l mare, dopo una burrasca d'estate 
o d'autunno, l'onda porta a terra piccole ostriche 
aderenti a dei gusci di altri molluschi e a dei 
pezzi di legno. Queste oslrichine vengono raccolte 
e vendute ai proprietari delle valli di deposito, 
sotto il nome di ostriche da semina. E questa 
piccola industria è esercitata dai Buranelli (abi

tanti di Burano), che appena finita una burrasca, 
detta colà ordine, si recano a raccogliere le ostri-
chine rigettate in mare. 

K I Chioggiotti (abitanti di Chioggia) provve
dono anch'essi ostriche da semina raccolte in altra 
maniera. Colle barche da pesca essi trascinano 
VostregJiero, specie di draga che poggia al fondo 
con un pezzo di corda tutto rivestito di lamina 
di piombo. Con questo ordegno prendono sogliole 
e piccole ostriche. 

« La quantità di ostriche di valle messa in 
commercio ò lìnora assai poco rilevante. E i risultali 
economici a tutt'oggi sono assai poco soddisfacenti. 

B Una piccola quantità di ostriche venduta a 
Venezia proviene dagli scogli della nuova diga del 
porto di S. Nicolò. Poche altre e molto pregiate 
sono pescate sul fondo dei canali della laguna 
e nel fondo della laguna stessa ; sono le famose 
ostriche di palù e di canale che costano fino a 
mezza lira l'una. 

II Non sono rari i casi di disturbi ed anche 
di veri avvelenamenti prodotti dalle ostriche; non 
pare tuttavia che tali inconvenienti derivino dal
l'avere mangiato ostriche durante i l periodo della 
loro riproduzione, ma piuttosto, come dice i l Itlan-
chard, è probabile che essi dipendano da qualche 
principio velenoso del fegato dell'ostrica, come 
quello dei mit i l i . 

« Pare anche che le ostriche possano essere 
causa di disturbi alle persone che le mangiano, 
perchè in certi casi contengono, nell'acqua di 
mare rinchiusa nelle loro valve, germi patogeni di 
varia natura, dipendenti dai luoghi in cui vissero» 
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cqu iva lve e b ianch i ss ima , si ch iude al le due e s t r e m i t à , m a sop ra t tu t t o ne l la parte 
an te r io re e lascia sporgere d a l l ' o r l o del m an t e l l o una q u a n t i t à d i f r a n g i e d i color 
g i a l l o - a r a n c i o , le q u a l i , se l ' a n i m a l e t t o è t r a n q u i l l o , si m u o v o n o come al t re t tant i 
v e r m i , ma , quando nuota ne l suo m o d o s t r ano , lo seguono come uno strascico di 
tuoco. Deposto nel l ' acqua, i l mo l lu sco apre e ch iude la conch ig l i a con grande v io -

per resp i ra re . Pare imposs ib i l e che u n mo l lu sco cosi v ivace v i v a nel suo nido, 
senza m a i a l lontanarsene . 

Osserviamo o ra questo n i d o con m a g g i o r a t tenz ione . Mediante numeros i fili di 
bisso l ' an ima le r iun i sce una q u a n t i t à d i ogget t i d i v e r s i , che t r o v a v i c i n o a s é . Come 
g i à d iss i , i n i d i che t r o v a i i n Norvegia erano c o m p o s t i quasi esclusivamente di sas
s o l i n i e d i f r a m m e n t i d i conch ig l i e . Que l lo che r a f f i g u r i a m o nel testo venne r in

t racc ia to da Lacaze-Duthiers nel p o r t o d i M a h o n , i n u n luogo i n cui l 'acqua era 

bassa; consta d i un 'accozzagl ia d i legno, d i p ie t ruzze , d i c o r a l l i , d i conchiglie di 

gas t ropodi ed ha p e r c i ò es te rnamente un aspetto assai p i ù rozzo d i que l l i da me 
osservat i . Per ve ro d i r e , nessuno o s s e r v ò finora la Lima m e n t r e si accinge alla 

cos t ruzione de l suo n i d o , m a questo mol lusco p u ò senza d u b b i o , come i l mitilo, 

r o m p e r e a p i a c i m e n t o i fili del bisso. P e r c i ò , quando ha in t recc ia to la r u v i d a parete 

esterna del la sua casa ed ha r i u n i t o i sassolini da cos t ruz ione m e d i a n t e centinaia di 

fili, ne tappezza la par te i n t e r n a con u n tessuto p iù fino, p rec i samente come fanno 

g l i ucce l l i . I l nos t ro mo l lu sco , poco p ro t e t t o da l la sua conch ig l i a socchiusa, si fab

br ica i n questo m o d o una sor ta d i for tezza , che i l p i ù av ido pesce rapace stente

rebbe a i n g h i o t t i r e . G iud icando dal m o d o i n cu i le l i m e de l m a r e norvegese 

lenza e nuota a sbalzi 
i n tu t te le d i r ez ion i . Le 
belle f r a n g i e si strap
pano i n par te ed acqui

stano un 'apparente vita
l i t à , p o i c h é continuano 
a m u o v e r s i come lom
b r i c i sul f o n d o del reci
piente . Ciò p u ò durare 
u n paio d ' o r e , purché 
si r i n n o v i l ' acqua nel 
rec ip ien te . Se l 'animale 
r i m a n e ne l n ido , lascia 

Nido della Lima hiaiU. Grandezza naturale. 

< j sporgere d a l l ' apertura 
d i questo la fitta frangia, 
che par te dal margine 
r i v o l t o a l l ' i nden t ro del 
m a n t e l l o quasi intiera
mente aper to ; pe rc iò la 
conch ig l i a r i m a n e inv i 
s ib i le . Queste frangie, 

coper te d i cigl ia vibra
t i l i , se rvono a provve

dere le prede microsco
piche e l 'acqua di cui 
l ' a n i m a l e ha bisogno 
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penetravano nella rete a strascico, a l l a p r o f o n d i t à d i 20 o 3 0 tese, posso accertare 

che nei f o n d i i n cu i n o n sono esposte al le c o r r e n t i e a i c a v a l l o n i , non cercano d i 
r icoverars i sotto i sassi p iù gross i . Quelle raccol te a Mahon dal celebre zoologo 

francese t e s t é c i ta to , si t r ovavano ne l l ' acqua poco p r o f o n d a ed e rano tu t t e p ro te t te 

da grosse p ie t re . Una vo l ta disseccati , i fili che r i u n i s c o n o i m a t e r i a l i d i v e n t a n o f r a 

g i l i s s i m i ; p e r c i ò i n i d i , sebbene abbastanza f r e q u e n t i , n o n sono pun to ada t t i ad 
essere conservat i nel le co l l ez ion i d i s to r i a na tu ra l e . 

Il g r u p p o p i ù ca ra t te r i s t i co del la f a m i g l i a , ne l la quale è annovera t a la Lima, é 
cost i tui to dal genere dei P E T T I N I (Pecten), forse g ià no to al l e t to re per la sua 
conchigl ia , adoperata 
per contenere un d e l i 
cato manicare t to (Ba-
gout fin en coquilles) 
e per adornare i l cap
pello e g l i a b i t i de i 
pel legr ini d i r i t o r n o 

dal l ' Oriente . Questa 
conchiglia è l ibera e 

i r regolare , i n m o l t i s 
sime specie i n e q u i -

valve, p o i c h é una delle 
valve è concava e 
foggiata a guisa d i sco
della, m e n t r e l ' a l t r a , 
appiat t i ta , le serve d i 
coperchio. Sono no te 

vol i le orecchie g iacent i d ' a m b o le p a r t i del ca rd ine , dal le qua l i si staccano n u m e 
rose costole d i re t t e verso i m a r g i n i . N e l l ' a n i m a l e i lob i del m a n t e l l o sono af fa t to 
ind ipendent i , ingrossa t i su l m a r g i n e , m u n i t i d i parecchie file d i t en taco l i car 
nosi, f r a i qua l i sporgono n u m e r o s i occh i . Facc iamo q u i per la p r i m a vo l t a m e n 
zione degli o rgan i v i s i v i d i un m o l l u s c o ; ne i p e t t i n i quest i o r g a n i sono ca ra t t e r i zza t i 
da ritiessi a d a m a n t i n i e d i s m e r a l d o ; esistono i n a l t r i g r u p p i m e n z i o n a t i prece

dentemente. 11 n u m e r o e la pos iz ione deg l i occhi v a r i a n o nel le s ingole specie, nei 
var i i n d i v i d u i e nel le due p o r z i o n i o m e t à del m a n t e l l o . G l i occhi si t r o v a n o v i c i n o 
alla cerniera , sono p i ù n u m e r o s i e p i ù v i c i n i d i e t ro la medes ima e p i ù scarsi nel 

lobo convesso de l man t e l l o che n o n ne l lobo p i a t t o . Nel le specie m a g g i o r i g i u n g o n o 
al d i ame t ro d i 1 m m . F r a quest i se ne t r o v a n o d i p i ù p i c c o l i , con u n d i a m e t r o d i 

appena mezzo m i l l i m e t r o , m a sempre d o t a t i d i uno sp lendore m e r a v i g l i o s o , a u m e n 
tato da una speciale d isposiz ione d e l l ' i r i d e , per cui sono r i f less i i raggi l u m i n o s i . 

La perfezione d i quest i occhi c i s o r p r e n d e : i n f a t t i , m a l g r a d o la l o r o s t ran i s s ima 
posizione, hanno tu t te le p r o p r i e t à o t t i che , che si r i c h i e d o n o per r i p r o d u r r e una 

fedele i m m a g i n e de l l ' amb ien t e es terno, da cui è c i r conda to i l mo l lu sco e la possono 
trasmettere median te l ' appara to ne rvoso . I l nos t ro mo l lu sco n o n è p e r ò i n g rado 

di vedere a grande dis tanza, m a si serve degl i occhi come d i a l t re t t an te piccole 

l en t i ; sono o rgan i v i s i v i r i spe t to a l c o n t o r n o i m m e d i a t o d e l l ' a n i m a l e ; sono scolte e 
guardie della conch ig l i a e de i m a r g i n i del m a n t e l l o . Sarebbe t r a t t o i n e r ro r e ch i 

volesse collegare la f a c o l t à v i s iva dei p e t t i n i col la l o r o a t t i t u d i n e a sal tare e a 

nuotare. Come q u e l l i del le l i m e , i l o r o m o v i m e n t i de r ivano da l robus to musco lo 

Lima (Lima hians), nalante. Esemplare piccolo. 
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addu t to re , che fa scoppie t tare con v io lenza le valve schiuse da l l egamen to . U n osser
vatore inglese dice che i n una pozza d 'acqua, lasciata su l la spiaggia del r i f lusso, 
sa l te l lavano a l l egramente parecchi i n d i v i d u i g i o v a n i del Pecten opercularis. 1 loro 
m o v i m e n t i a z ig-zag erano r a p i d i e v i v a c i s s i m i , s i m i l i a q u e l l i del le anat re , che si 
t ras tu l lano i n u n o stagno, m e n t r e i l sole fa capo l ino t ra le n u b i , p r i m a della 
p ioggia . Pareva che, ap rendo e ch iudendo r a p i d a m e n t e le l o r o va lve , potessero 

guizzare come frecce nell 'acqua. 
Con u n balzo si a l lontanavano 
d i v a r i m e t r i e con u n secondo 
erano d i n u o v o l anc ia t i i n un 'a l t ra 
d i r ez ione . Si crede che g l i i n d i 
v i d u i a d u l t i possano t ras tul lars i 
i n m o d o analogo, m a che sfug
gano al l 'osservazione p e r c h è ese
guiscono i l o r o esercizi nelle 
acque p r o f o n d e . 

La vis ta ha pochiss ima i m p o r t a n z a per ques t i m o v i m e n t i ed è faci le r icono
scerlo da l la presenza deg l i occhi nel g r u p p o degl i S P O N D I L I (Spondylus), mol luschi 
che si sv i luppano sa ldandosi ad una conch ig l i a p i ù concava e sono caratterizzati 
da i l u n g h i aculei delle costole. Siccome queste append ic i p e r m e t t o n o al le alghe ed 
al la m e l m a d i agg lomera r s i sul la conch ig l i a , questa è sovente nascosta da l sudicio 
in tonaco che la r i c o p r e e ne cela- la bel lezza. L o Spondylus gaederopus del Medi
te r raneo, dove si t ra t t i ene a g r a n d i p r o f o n d i t à , ha una conchig l ia d i color 

p o r p o r i n o . 

Le seguenti f a m i g l i e d i c o n c h i f e r i c i t r a spor t ano g i à ai D i m i a r i , p o i c h é v i osser
v i a m o u n secondo musco lo addu t to re , poco sv i l uppa to , m a d i s t i n t o . Per questo 
cara t te re esse vengono r i u n i t e i n u n g r u p p o speciale col n o m e d i E T E R O M I A R I . 

La famiglia delle MALLEACEE (Malleacea), che i Tedeschi chiamano CONCHIGLIE 

M A R T E L L O , deve questa denominaz ione a l la f o r m a pa r t i co l a r e del la conchig l ia , lamel-
losa, madreper lacea i n t e r n a m e n t e e composta d i due va lve d i sugua l i . I l margine 
de l la cern iera è r e t t i l i n e o , p r o t r a t t o a n t e r i o r m e n t e e per lo p i ù anche posterior
mente i n una sporgenza o r e c c h i f o r m e . I n v a r i gene r i , per es. nel genere Malleus, 
i n cu i la conch ig l i a è b r e v i s s i m a e s i p r o l u n g a a lquan to nel la par te in fe r io re , i l 

paragone con u n m a r t e l l o è assai a p p r o p r i a t o . L ' a n i m a l e r a s somig l i a mol t i s s imo a 

que l l o del le p inne , m a presenta u n solo musco lo addu t to re , quas i centrale . I lobi 

del m a n t e l l o sono d i v i s i i n tu t ta la l o r o lunghezza , ingrossa t i sul m a r g i n e e muni t i 

d i p i cco l i t en taco l i . I l p iede, p iccolo e v e r m i f o r m e , f i l a u n bisso. 
I l geologo t r o v a i n questa f a m i g l i a pa recch i c o n c h i f e r i i m p o r t a n t i , da l la cui pre

senza p u ò d e d u r r e l ' e t à e l ' a f f i n i t à del le rocce e degl i s t r a t i r e l a t i v i , ment re i l 
pa leonto logo che l i c o n f r o n t a p u ò consta tare la p r e d o m i n a n z a de i M o n o m i a r i nei 

p e r i o d i p i ù a n t i c h i de l la t e r r a . Ma i g r u p p i t u t t o r a v i v e n t i e m o l t i conch i f e r i odierni 

n o n hanno g rande i m p o r t a n z a pel sempl ice osservatore del la v i t a e de i costumi 

d e g l i a n i m a l i . I l g r u p p o del le À V I C U L I D E (Aviculidae) esercita t u t t a v i a una parte 

i m p o r t a n t e nel la s to r i a de l la c iv i l i zzaz ione e del c o m m e r c i o , s o p r a t t u t t o col la M E L E A 

G R I N A o C O N C H I G L I A P E R L I F E R A (Meleagrina). I r agguag l i r i f e r i t i da Hess l ing in torno 
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al l 'origine ed al la na tu r a del le per le , possono essere a p p l i c a t i per la m a g g i o r par te 

anche alle perle m a r i n e , sebbene l ' a n i m a l e e la sua t i s io logia n o n siano s ta t i finora 
oggetto d i r icerche specia l i e accurate . 

Tutte le Meleagrine presentano a n t e r i o r m e n t e e spesso anche pos t e r io rmen te , 
sul margine della cern ie ra , u n p r o l u n g a m e n t o foggia to a guisa d i o recch io . La cer
niera è affat to p r i v a d i d e n t i , oppure presenta i n o g n i va lva u n dente o t tuso . La 
valva destra ha d i n a n z i a l l ' o r e c c h i o u n i n t a g l i o pel bisso. Si conoscono ci rca 
"»<) specie d i meleagr ine d i f fuse ne i m a r i t r o p i c a l i , m e n o una che spetta a l M e d i 

terraneo. « Le n o z i o n i che a b b i a m o i n t o r n o a l l o r o m o d o d i v i v e r e » , dice Hess l ing, 
« r isultano p iu t tos to da osservazioni even tua l i o s u p e r f i c i a l i , a n z i c h é da r i ce rche 
minute ed esatte e passarono d i bocca i n bocca per opera d i m a r i n a i e d i pescator i 
ignorant i . Per lo p i ù , i n una data l o c a l i t à , g l i i n d i v i d u i a p p a r t e n e n t i ad una sola e 

medesima specie acquis tano nel le p r o f o n d i t à m a r i n e u n aspetto m o l t o d i v e r s o , 

dovuto alla na tu ra del f o n d o sul quale v i v o n o e ai d i f f e r e n t i o r g a n i s m i vegetal i e 
animal i , che r ives tono le l o r o conch ig l i e . P e r c i ò vengono d e n o m i n a t e i n v a r i m o d i . 

In cer t i casi le conch ig l i e sono i n t i e r a m e n t e coper te d i grosse spugne foggiate a 
calici (coda dei b a r c a i u o l i ) ; i n a l t r i p resentano u n r i v e s t i m e n t o de l co lore del be te l , 

i l quale è pure una spugna. Vi sono dei banch i i n cui i m o l l u s c h i g iac iono i n c o n 

chiglie l ibere e scoper te ; i n a l t r i soppor t ano t r o n c h i d i co ra l lo , spesso c inque vo l t e 

più pesanti delle conch ig l ie stesse; i n a l t r e l o c a l i t à i n o s t r i a n i m a l e t t i si at taccano 

alle fessure degli scogli , sopra t tu t to ne l p e r i o d o g i o v a n i l e , e, grazie ai f o r t i i n t r e c c i 
cost i tui t i dai fili del l o r o bisso, si possono es t ra r re a g r u p p i da l le rocce. N o n d i 
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rado i m o l l u s c h i r i m a n g o n o posat i sopra u n fondo m o l l e , sabbioso, su l quale r i m a n 
gono i m m o b i l i , con u n ' e s t r e m i t à r i a lza ta , oppure i m p r e n d o n o lenta escursione in 
d i rez ione trasversale, col la cern ie ra r i v o l t a a l lo i n n a n z i . G l i s t r a t i d i cui si compon
gono i banch i g iungono ad un 'a l tezza d iversa . 1 p a l o m b a r i p i ù espert i accertano 
che tale altezza n o n oltrepassa i 50 o i 60 c m . e che i n generale si t r ovano ad una 
p r o f o n d i t à va r i ab i l e f r a 3 -15 e 5-8 tese » . 

La specie p i ù preziosa e ne l lo stesso t empo p i ù d i f fusa è la Meleagrina melea-
gris, ve ra conch ig l i a p e r l i f e r a , ch i ama ta da L i n n é o Mytilus margaritifer. Si trova 
nel Gol fo Persico, sulle coste d i Ceylon, del le isole del Grande Oceano, nel Mar 
Rosso, ne l Gol fo d i Panama e del Messico e sulle spiagge del la Ca l i fo rn ia ed è 
rappresentata da numerose v a r i e t à , d ipenden t i dal l 'es tensione e da l lo spessore dello 
s t ra to madreper laceo . Cosi, per esempio, le valve degl i i n d i v i d u i d i Ceylon sono 
lunghe 5-6 Va c m . ed alte 2 Va-8 c m . , s o t t i l i e t r a spa ren t i e i n s e r v i b i l i pel com
m e r c i o ; quel le del Gol fo Persico sono m o l t o p i ù grosse e i l Mare del la Sonda alberga 
una v a r i e t à , che pesa da 5 0 0 a 1 0 0 0 g r a m m i ed ha un be l l i s s imo strato madre

perlaceo, grosso e lucente. « Le per le p i ù preziose » , con t inua Hess l ing , « si trovano 
a preferenza nel la par te muscolosa del m a n t e l l o , presso la cern ie ra delle valve; 
vengono pure r in t r acc ia t e t u t t a v i a i n tu t te le a l t re p a r t i d e l l ' a n i m a l e , come nella 
faccia i n t e rna del le va lve , nel l o r o p u n t o d i cong iunz ione ; la l o r o m o l e varia fra 
quel la del la capocchia d i uno sp i l lo (Seed pearls) ed una grossezza notevole . Certe 
conchig l ie ne contengono u n n u m e r o assai considerevole ( i l capi tano Stuart ne 
c o n t ò 67 e Cord ine r 1 5 0 i n una sola) , m a se ne possono a p r i r e parecchie centinaia 
senza t rova re una sola per la . Mer i ta u n cenno speciale, p e r c h è concorda colla natura 
delle nostre conchig l ie pe r l i f e re d i fiume, i l f a t to a f f e r m a t o da i pescatori d i perle 
de l l 'Or ien te , che c ioè le conch ig l ie l iscie e pe r f e t t amen te n o n c o n f o r m a t e non forni
scono m a i le per le p i ù bel le , le qua l i invece si t r o v a n o sempre neg l i an ima l i , che 
hanno conchig l ie contor te e d e f o r m i , come pure i n quel le g iacent i nei pun t i più 
p r o f o n d i de l m a r e » . 

Ci te remo a l cun i ragguagl i in teressant i i n t o r n o al la pesca del le per le nel Golfo 
Persico, es t ra t t i da l l ' ope ra pubb l i ca t a da Hessl ing sul la pesca del le perle nell ' intiero 
g lobo fino al 1859 . « G l i s t a b i l i m e n t i d i pesca appa r t engono a t tua lmente al sultano 

d i Maskate e i l c o m m e r c i o delle per le è p ra t i ca to da i negoz ian t i d i Ban i an , che 
f o r m a n o a Maskate una vera co rpo raz ione . I l t r a t t o p i ù fecondo per la produzione 
delle perle si estende dal po r to d i Schar ja fino a l l ' i so la d i B i d d u l p h verso occidente 
e t u t t i v i possono pescare a l o ro p i a c i m e n t o . Le barche da pesca var iano d i forma 

e d i d i m e n s i o n e ; soppor tano i n med ia u n car ico d i 10-18 tonne l l a te . Durante la 
stagione del la pesca, che dura da g iugno al la m e t à d i se t tembre , p a r t o n o dall'isola 

d i Bahre in 3 5 0 0 barche d i ogn i t o n n e l l a g g i o ; 1 0 0 salpano dal la costa del Golfo 

Persico e 700 dal paese che si estende f r a B a h r e i n e l ' i m b o c c o del go l fo , compresa 

la cosiddetta Costa dei P i r a t i . L ' equ ipagg io d i ogn i barca v a r i a f r a 8 e 40 uomini 

e c i rca 3 0 . 0 0 0 persone t r o v a n o m o d o d i occupars i d u r a n t e la s tagione della pesca. 

Nessuna r iceve u n sa lar io fisso, ma tu t te pa r t ec ipano al benef ic io comune. Lo 

sceicco de l p o r t o , p r o p r i e t a r i o d i tu t te le barche , r i ceve u n p iccolo t r i b u t o di un 

d o l l a r o 0 due. Nel pe r iodo del la pesca, le persone che v i p r e n d o n o parte vivono 

d i da t t e r i e d i pesci e i l r i so p r o v v e d u t o dag l i Ingles i è per essi un prezioso sus

s id io . Nei l uogh i i n cui abbondano i p o l i p i , i p a l o m b a r i indossano u n ab i to bianco, 

ma i n generale si acconten tano d i c ingers i i l o m b i con u n p a n n o . Quando vanno 

al l avo ro si d i v i d o n o in due squadre , d i cu i una r i m a n e nel la barca per ritirare 
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dall 'acqua l ' a l t r a , che v i si a f fonda . G l i u o m i n i appa r t enen t i a l la seconda squadra sono 

m u n i t i d i un p a n i e r i n o , sa l tano o l t r e i l b o r d o e posano i p i e d i sopra u n sasso, 

raccomandato ad una f u n e . U n segnale p re s t ab i l i t o l i avver te che è t e m p o d i a f f o n 

darsi. Se le conchig l ie sono agg lomera te le une sul le a l t r e , possono staccarne 8 o 1 0 

in una vo l t a . A l l o r a scuotono la corda e i l o r o c o m p a g n i l i t i r a n o su al p i ù presto 

possibile dal la barca . I n r e a l t à n o n possono r i m a n e r e sot t ' acqua p i ù d i 4 0 secondi . 

Gli squal i n o n d à n n o luogo a sven ture f r e q u e n t i , m a i l pesce sega è m o l t o t e m u t o 
dai pescatori d i pe r le . Si raccontano i n p r o p o s i t o f a t t i t e r r i b i l i : p a l o m b a r i t ag l ia t i 

in due dal t e r r i b i l e m o s t r o . Per essere i n g rado d i t r a t t ene re m e g l i o i l r e s p i r o , i 
poverett i si m e t t o n o sul naso u n pezzo d i co rno elast ico, che lo m a n t i e n e s t r e t t a 

mente chiuso. I l p a l o m b a r o non r i e n t r a ne l la barca t u t t e le vo l t e i n cu i v iene a 
galla per resp i ra re ; r i m a n e attaccato al le corde che penzolano i n t o r n o al la barca , 

f inché non abbia fa t to una su f f i c i en te p r o v v i s t a d ' a r i a ; per lo p i ù r id i scende dopo 
3 m i n u t i . I l p rodo t to d i questa pesca, che i n passato sa l iva a 3 0 0 m i l i o n i d i l i r e s ter

line, p u ò essere va lu ta to o g g i d ì al la d e c i m a par te d i questa s o m m a » . 
La seconda regione de l l 'As i a celebre per le per le è cos t i tu i t a da l l a costa o c c i 

dentale d i Ceylon e dal le coste del con t inen te , che si t r o v a d i f r o n t e a quest ' i sola . 

Trov iamo nel l a v o r o d i Hess l ing la descr iz ione del G r y l l s , u f f i c i a l e i ng le se , che 
comandava una d iv i s ione d i t r u p p e des t inata a proteggere la pesca del le per le i n 
Ar ipo , a Ceylon ; egl i dice che per tu t te le per le del m o n d o non sarebbe disposto 
a r i fare quella spedizione, che g l i r u b ò parecchi mes i del la sua v i t a , i n cu i sofferse 

la fame, n a u f r a g ò e i n f i n e f u co lp i to da una v i o l e n t i s s i m a febbre . Hess l ing estrae 
lo schizzo seguente da l suo racconto e da a l t r e n a r r a z i o n i : « I l cen t ro p r i n c i p a l e 
in cui si raccolgono le barche dest inate a l la pesca del le per le è l ' a r i d a e deserta 
spiaggia d i A r i p o (Cey lon) . I l sole accecante a r r o v e n t a o g n i cosa ed o g n i persona 
con fu ro re imp lacab i l e . Nel la sabbia i n f u o c a t a p rosperano sol tanto i r o v i sp inos i : 

le foglie r aggr inz i t e penzolano da i cespugli i n a r i d i t i . G l i a n i m a l i cercano i n v a n o d i 
r iparars i dai cocenti r agg i del sole, m a l ' o m b r a è igno ta i n que i l u o g h i ; una nebbia 
soffocante ondeggia sul t e r r eno e i l m a r e r i f l e t t e i l calore o p p r i m e n t e . Dal la sabbia 
arroventata sporgono le ossa b i anchegg ian t i de i pescator i d i pe r le , che scon ta rono 
colla v i ta i l desider io del la r icchezza. U n palazzo d o r i c o , cos t ru t to i n p i e t r a a renar ia 

dopo la presa d i possesso de l Governo inglese, r i c o p e r t o es ternamente cogl i s tucchi 
più eleganti , f a t t i col la calce delle conch ig l i e d 'os t r i che e c i r conda to d i p ian te a r b o r e 

scenti, è l 'un ico o r n a m e n t o d i que i l u o g h i , i p i ù s q u a l l i d i d i Ceylon. Tale è i l luogo 

in cui l ' uomo sv i luppa m a g g i o r m e n t e la sua a t t i v i t à , dove veleggiano le barche dei 
pa lombar i e dove a l l ' appe l lo de l Governo si raccolgono da tu t t e le p a r t i d e l l ' I n -
dostan mig l i a i a e m i g l i a i a d ' u o m i n i a v i d i d i guadagno. Par tendo da Condatchy, si 

formano lungo la spiaggia come per i n c a n t o la rghe s t rade f o r m a t e da capanne d i p a l i 

d i b a m b ù e d i areca, coperte d i fogl ie d i p a l m i z i , d i fog l i a d i r i so , d i p a n n i v a r i e g a t i , 
in cui dispongono le l o ro m e r c i i L u b b i e s , c i o è i M a o m e t t a n i i n d i g e n i , i M o r i , 
ossia i negoziant i m a o m e t t a n i v e n u t i da paesi l o n t a n i , i M a l a b a r i , i C o r o m a n d e l i 

ed a l t r i I n d ù . A r r i v a n o g i o c o l i e r i ed a v v e n t u r i e r i d 'ogn i sor ta , f r a i q u a l i si i n s i 

nuano ab i l i m a l a n d r i n i . Ovunque specu laz ion i a c r ed i to o con danaro con tan te . 

Al te r i ind igen i del cont inente , che godono f a m a d i r icchezza , si f anno p o r t a r e i n 
lettighe r i l u c e n t i d 'o ro , sot to s p l e n d i d i pa raso l i . T u t t i i c o s t u m i , t u t t i g l i us i i n d i a n i 

fanno bel la mos t ra d i s è ; tu t te le caste sono r app re sen t a t e ; i sacerdot i ed a f f i 

g l ia t i ad ogni setta si u r t a n o ; i c i a r l a t a n i e le danza t r i c i r a l l e g r a n o la m o l t i t u d i n e 

r iun i t a sul la spiaggia. Mentre si svolge questo spet tacolo, tu t t e le m a t t i n e 2 0 0 ba rche 
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prendono i l l a rgo , ognuna d i esse por t a a b o r d o due p a l o m b a r i , due assistenti ed 
un soldato malese c o l l ' a r m a car ica , i l quale deve i m p e d i r e che le conchig l ie siano 
derubate dei l o r o t esor i , p r i m a d i g iungere a r i v a . Pe rvenu ta la do t ta al luogo 
des t ina to , c i o è a 4 m i g l i a ingles i da l la costa, i l l avo ro i n c o m i n c i a . Una scialuppa 
a r m a t a la protegge, f e r m a a qualche d is tanza ; una tenda distesa sopra questo bat
te l lo pe rmet te d i godere lo spet tacolo con ca lma e t r a n q u i l l i t à . Per fac i l i ta re la 
discesa ai p a l o m b a r i , i q u a l i , per g iungere a l p u n t o i n cu i si t r o v a n o le conchiglie, 
debbono a f fondars i d i c i rca 10 o 12 m e t r i , i pescatori d i per le adoperano una lunga 
gomena a t to rc ig l i a ta sopra u n c i l i n d r o sostenuto da una sbarra t rasversale, fissata 
a l l ' a lbero maes t ro . A l l a gomena è at taccata una p i e t r a de l peso d i 1 0 0 - 1 5 0 K g . Si 
lascia scendere la p ie t ra a l l i v e l l o d e l l ' o r l o de l la ba r ca ; i l p a l o m b a r o , m u n i t o di 
u n p a n i e r i n o , pure raccomanda to ad una corda fissata a l la b a r c a , si posa sulla 
p ie t ra , fa u n cenno e si a f fonda r a p i d a m e n t e . A l l o r a la p i e t r a v iene r i t i r a t a , mentre 
i l p a l o m b a r o raccoglie colla mano destra i l magg io r n u m e r o possibile d i conchiglie 
pe r l i f e re , che depone nel paniere , aggrappandosi col la m a n o s in i s t ra alle rocce o 
alle p iante m a r i n e c i r cos tan t i . Appena se ne stacca, r i sa le sub i to a ga l l a ; u n com
pagno lo trae nel la barca, m e n t r e u n a l t r o svuota i l p a n i e r i n o . A l l o r a scende in 
mare u n a l t r o p a l o m b a r o e i l l a v o r o prosegue a l t e rna tamente fino al le 4 pomer i 
diane, o ra i n cui tu t te le barche col l o r o carico r i t o r n a n o i n A r i p o . Te rmina ta la 
pesca del la g io rna ta , i l p a l o m b a r o che è r i m a s t o p i ù a lungo sot t 'acqua riceve un 
p r e m i o . È d i f f i c i l e che v i r i m a n g a p i ù d i 5 3 - 5 7 m i n u t i secondi ; una vo l t a uno di 
essi, essendo r i m a s t o sot t 'acqua 1 m i n u t o e 58 secondi , r i t o r n ò ne l la barca così 
esaur i to , che s t e n t ò a r i a v e r s i . T u t t i i p a l o m b a r i sono males i e avvezzi a quel me
stiere s in da l l ' i n f anz i a . Duran te le ore de l la pesca i l chiasso è tale da spaventare gli 
squa l i , i q u a l i si a l lon tanano senza moles ta re i pesca to r i ; p e r ò i p a l o m b a r i desiderano 
che r i m a n g a n o sul la spiaggia i cos iddet t i i n c a n t a t o r i d i pesci can i , i qua l i pregano 
per la l o r o salvezza e r i cevono i n p r e m i o una par te del l o r o guadagno. Gl i stessi 
p a l o m b a r i ca t t o l i c i , r e s idu i de l la d o m i n a z i o n e portoghese, n o n si recano all'opera 
senza at taccarsi alle braccia f o r m o l e d i p reghiere e sentenze del la Sacra Scrittura. 

« Quando le barche po r t ano a t e r r a i l o r o c a r i c h i d i conch ig l i e , sub i to si impe
gnano scommesse su l l o r o b o t t i n o . Le t r u p p e de l p res id io debbono i m p e d i r e che 

nessuno s ' impadron isca delle conch ig l ie p r i m a che sia b a n d i t a l 'asta, o che vengano 
depositate nel magazz ino del Governo . Questo magazz ino è uno spazio quadrato, 
c i rconda to d i alte m u r a , i l cu i suolo è i nc l i na to e solcato da m o l t i canalet t i , dai 
qua l i scorre con t i nuamen te l 'acqua, che esce da l serba to io i n c u i sono deposte le 

conchigl ie i n v e n d u t e , a c c i o c c h é si ap rano spon taneamente quando incominc ia la 

pu t re faz ione . Una vo l t a sbarcate, le conch ig l i e vengono divise i n p icco l i gruppi e 

messe all 'asta. È questa una d i l e t t evo le l o t t e r i a , p e r c h è spesso si paga due lire 
s te r l ine u n m u c c h i o d i conch ig l i e , i n cu i n o n si t r o v a neppure u n a pe r l a , mentre 

un povero soldato acquista con qualche soldo una mezza dozz ina d i conchigl ie , che 

g l i p r o v v e d o n o una per la preziosa, la (piale n o n lo dispensa so l t an to da l servizio, 

m a g l i p rocu ra una discreta agiatezza pe l r i m a n e n t e de l la sua v i t a . I n passato i l 

Governo n o n permet teva che le conch ig l ie fossero messe a l l ' as ta , m a le faceva 

por t a re i n u n magazz ino e a p r i r e da persone incar ica te d i tale i n c o m b e n z a . Queste 

p e r ò , m a l g r a d o la p iù severa sorvegl ianza , i n g h i o t t i v a n o le per le . O g g i d ì le con

chig l ie i nvendu te vengono deposte ne l serba to io t e s t é m e n z i o n a t o , i n cu i le valve 
si sch iudono per ef fe t to del la pu t re faz ione , le per le se ne s taccano e scendono 

col l ' acqua nei cana le t t i , i n cu i sono t ra t t enu te da s o t t i l i t r a m e z z i d i ve lo e raccolte 
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in gran copia . La seconda m e t à de l la s tagione del la pesca è u n ve ro f l age l lo per 

t u t t i . Le conchig l ie i m p u t r i d i t e da l calore de l sole e m a n a n o u n fe tore i n s o p p o r t a b i l e 

nel magazzino, a l quale n o n t a rdano ad associarsi la febbre , la d issenter ia , i v o m i t i , 

fedeli c o m p a g n i dei m i a s m i , del sud i c iume e de l ca ldo . 11 ven to t r aspor ta a l la 

distanza d i parecchie m i g l i a u n odore r i p u g n a n t e e ne l l a caserma cos t ru t t a appos i 

tamente a 2 m i g l i a da l magazz ino , i l fe tore è i n t o l l e r a b i l e , sop ra t t u t t o d i no t t e . 

Quando n o n si t r o v a n o p i ù conchig l ie p e r l i f e r e , q u a n d o la pesca ha s tancato t u t t i 

(p iant i , A r i p o r i m a n e deserta e la spiaggia d iven ta o g n i g i o r n o p i ù s i lenziosa. S o l 

tanto i soldat i debbono r i m a n e r v i f i n c h é l ' u l t i m a conch ig l i a del magazz ino n o n sia 
putrefat ta. Così t e r m i n a n o la scena an ima ta , i l t u m u l t o ve r t i g inoso p r o d o t t i d a l l ' a v i d i t à 

di guadagno d e l l ' u o m o . I negoziant i af faccendat i sono s c o m p a r s i ; è cessato i l c l a m o 
roso a n d i r i v i e n i dei p a l o m b a r i ; t u t t i se ne v a n n o : g i o i e l l i e r i e cava l i e r i d ' i n d u s t r i a , che 

tentarono la f o r t u n a , ce r t i de l guadagno f u t u r o ; su l l i d o deserto s ' in f range come p r i m a 
l 'onda ma l incon ica del m a r e ; i l ven to d isperde la pagl ia e i pann i va r i ega t i del le 
capanne e su l l ' a rena in fuoca ta cancel la le o r m e del la f o l l a , che i v i si accalcava » . 

Sulla spiaggia opposta i b anch i d i per le , che si es tendono a nord-es t del Capo 
Comorino lungo la costa d i T i n n e v e l l y , sono s ta t i s f r u t t a t i da m o l t i secol i . Quando 

f ior iva ancora sot to i l d o m i n i o por toghese la fiera d i T u t i c o r i n , v i si recavano per 
lo meno 50 o 60 .000 negoz ian t i . Ma i banch i s i e sau r i rono . C i t i a m o i d a t i seguent i , 
che completano la s to r ia del la pesca del le per le e la s tor ia na tu ra le del la conch ig l i a 
che le produce, servendoci d i u n r a p p o r t o inglese pubb l i ca to nel 1 8 6 5 . Nel 1822 
l ' amminis t raz ione inglese del le I nd i e r i c a v ò ancora 13 .000 l i r e s te r l ine da i p r o d o t t i 
della stazione d i T u t i c o r i n ; nel 1830 ne r i c a v ò c i rca 10 .000. Da q u e l l ' a n n o i n p o i le 
conchiglie pe r l i f e re m a n c a r o n o a f fa t to per qualche t e m p o i n quel le acque. F r a i l 
1830 e i l 1856 si t e n t ò 14 vo l t e una d i l igen te esplorazione dei banch i d i conch ig l i e , 

senza t rovare un n u m e r o d i per le suf f ic ien te a c o p r i r e le spese. Questo r i s u l t a t o s fa 
vorevole venne ascr i t to a d iverse cause. I l cap i t ano Rober t son , comandan te del la 
stazione d i T u t i c o r i n , credette che dipendesse p r i n c i p a l m e n t e da l l ' a l l a rgamen to del 
canale d i Paumben , che aveva aumen ta to la fo rza de l la cor ren te , v i e t ando a i m o l 
luschi d i fissarsi sui b a n c h i . U n ' a l t r a c i rcos tanza s favorevole al la m o l t i p l i c a z i o n e 
delle conchigl ie pe r l i f e r e é la f r equenza dei pesca tor i , i qua l i si recano i n quel le 

acque i n cerca d i certe grosse conch ig l i e , conosciute co l n o m e d i « Chanks » e 
adoperate nei t e m p l i de l paese come c o r n i da segnale, p o i c h é , ancorandos i sopra 

quei banchi , ne staccano col le ancore le conch ig l i e pe r l i f e r e e le ucc idono . 1 m o l l u s c h i 
uccisi esercitano una pess ima in f luenza sui v i v i e spopolano i l banco. 

1 p a l o m b a r i i n d i g e n i a t t r i bu i s cono invece lo spopo lamen to de i banch i a l l a p r e 
senza d i due a l t r i c o n c h i f e r i , una Modiola, det ta « Surum » ed una Avicula, che 

si fissano f r a le conchigl ie pe r l i f e r e e le d i s t r u g g o n o . Negl i a n n i 1860 , 1861 e 1862 
i l prodot to dei banch i d i per le f u soddisfacente , a m m o n t a n d o a 2 0 . 0 0 0 l i r e s ter

l ine ; ma nel 1863 i banch i t o r n a r o n o a t r o v a r s i i n c o n d i z i o n i t a l i da escludere o g n i 
poss ib i l i t à d i guadagno. Sopra 72 b a n c h i e sp lo ra t i , qua t t r o sol i e rano comple t amen te 

abbandonati dal la suddet ta specie d i Modiola, la qua le invece abbondava in a l t r i 

undici banch i ; a l t r i 57 banchi erano af fa t to p r i v i d i c o n c h i f e r i . Questa inaspet ta ta 

deficienza d i conchigl ie p e r l i f e r e diede o r i g i n e a l la p e r l i c o l t u r a , o co l t ivaz ione a r t i 
ficiale delle perle pra t ica ta da l cap i t ano P h i l i p p s , i l qua le , per lo meno fino al 1 8 6 5 , 

ottenne col suo me todo d i a l l evamen to b u o n i s s i m i r i s u l t a t i . 

I banchi p e r l i f e r i si t r o v a n o a u n dipresso a l la dis tanza d i 9 m i g l i a ingles i da l la 

costa e si estendono sopra un 'a rea de l l a lunghezza d i 70 m i g l i a ; l i r i c o p r e uno 
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s t ra to d 'acqua m a r i n a d i 8 -10 tese. Sono esposti a f o r t i c o r r e n t i m a r i n e , che tras
po r t ano la sabbia nel le fessure delle rocce e scuotono le conchig l ie g iovan i i v i sta
b i l i t e . Gl i i n d i v i d u i s e m i - p u t r e f a t t i danneggiano g l i a l t r i e le m o d i o l e esercitano una 
pessima in f luenza sulle conchig l ie pe r l i f e r e . È na tura le che l ' u o m o non possa inter
ven i re i n nessun m o d o i n l u o g h i cos ì p r o f o n d i ed esposti a l m a r e a p e r t o ; pe rc iò 
si p e n s ò ad a l levare le conchig l ie pe r l i f e r e sopra banch i a r t i f i c i a l i , f i n c h é non fos
sero d iven ta te abbastanza robus te per resistere alle in f luenze dannose t e s t é men
z ionate . Questo t en t a t ivo venne inco ragg ia to d a l l ' o t t i m o esito o t t enu to da pr inc ip io 
sulle coste francesi e ing les i co l la co l t ivaz ione de l le os t r iche , esito, che, secondo 
ogn i p r o b a b i l i t à , av rebbe ro pure po tu to o t tenere g l i a l l eva to r i d i conchigl ie perlifere 

sul la costa d i T i n n e v e l l y . 
La circostanza p r i n c i p a l e , d i cu i b i sognava tener conto ne i t e n t a t i v i d i alleva

men to , era la d i f ferenza f r a l 'os t r ica comune , la qua le , dove n o n si sv i luppa natu
r a lmen te , si posa so l tan to sul f o n d o , da l la par te convessa del la conchig l ia , mentre 
la conchig l ia p e r l i f e r a si at tacca al le rocce col suo bisso. Secondo le r icerche del 
do t t . Gelaart d i Ceylon , questo bisso potrebb 'essere r ige t t a to vo lon t a r i amen te dal
l ' an imale , senz 'a lcun danno , per fissarsi i n u n ' a l t r a la l o c a l i t à , se p i ù n o n g l i garba 
quel la i n cui p r i m a si t r ovava . I l do t t . Celaart r i f e r i sce i n o l t r e che la conchiglia 
pe r l i f e r a appar t iene ai c o n c h i f e r i do t a t i d i m a g g i o r e v i t a l i t à . V i v e pe r f i no nelle acque 
sa lmast re , i n l u o g h i i n cui l 'acqua è cos ì bassa da lasc iar la esposta t u t t i i giorni 
per 3 ore al sole ed al le in f luenze a tmosfe r i che . Anche i l cap i tano Ph i l ipps si con
vinse d i questo f a t t o , f avo revo l i s s imo ai suoi p roge t t i d i a l l evamento e ne trasse le 
conseguenze o p p o r t u n e . 

I I p o r t o d i T u t i c o r i n è f o r m a t o da due lunghe isole, d iv ise da l l a t e r r a f e rma da 
u n t r a t to d i m a r e , nel quale , al la p r o f o n d i t à d i u n m e t r o o due, si t r o v a un banco 
lungo t re m i g l i a ing les i e l a rgo u n m i g l i o . Quel lo s t re t to è r i p a r a t o dal le burrasche 
e non è esposto n è a c o r r e n t i , n è ad aff lusso d 'acqua dolce. Questo banco venne 
c i rconda to da t r o n c h i d i co ra l l o f o r m a n t i u n m a r g i n e , che s ' innalza ad un metro 
da l la l inea p i ù elevata del f lusso, per m o d o da f a rne una sor ta d i bacino, i n cui 
vengono p o r t a t i c o r a l l i v i v e n t i , che i n pochi ann i f o r m e r a n n o una salda scogliera, 
la quale s e r v i r à a d e p o r v i le conch ig l ie g i o v a n i . Questo bac ino dev'essere inoltre 
d iv i so i n t re p a r t i , una del le q u a l i è des t inata a r i cevere le conch ig l i e p iù vecchie 
e le a l t r e due le g i o v a n i . Deposta ne l l a p r i m a d iv i s ione la d e t e r m i n a t a q u a n t i t à di 

conchig l ie sane, si vegl ia ass iduamente sopra le medes ime , finché la fecondazione 

abbia avu to luogo e sia i n c o m i n c i a t o lo s v i l u p p o del le conch ig l i e g i o v a n i . Allora 
queste vengono por ta te ne l lo s c o m p a r t i m e n t o cos t ru t to appos i t amen te per acco
g l ie r le e v i r i m a n g o n o f i n c h é n o n siano abbastanza robus te per essere collocate in 

a l to m a r e . Ques t ' u l t ima operaz ione è necessaria p e r c h è sarebbe imposs ib i l e prepa

rare uno spazio suf f ic ien te per una tale q u a n t i t à d i conch ig l i e p e r l i f e r e ; la loro 
q u a l i t à d ipende i n o l t r e da l la p r o f o n d i t à e da l l a l i m p i d e z z a de l m a r e . Questo sistema, 
ass iduamente p ra t i ca to , assicura un r i p o p o l a m e n t o dei banch i p e r l i f e r i con ind iv idu i 

robus t i e c iò r i su l t a dal f a t to che una conch ig l i a d i sei a n n i con t i ene spesso 12 mi 

l i o n i (?) d i uova . Siccome i l n u m e r o del le conch ig l i e p e r l i f e r e pescate ne l 1861 
ascendeva a 1 5 . 8 7 4 . 8 0 0 i n d i v i d u i e la q u a n t i t à deg l i i n d i v i d u i g i o v a n i che muoiono 

t u t t i g l i a n n i dev'essere cons iderevole , sarebbe assicurata la p r o d u z i o n e del la pesca 

annuale , senza che ne so f f r a la popolaz ione dei b a n c h i . 1 r i s u l t a l i d i questo sedu
cente p roge t to , i n i z i a l o nel 1805, sono t u t t o r a i g n o t i . 
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7* 

La f a m i g l i a dei M I T I L A C E I (Mytilacea) cont iene parecch i g r u p p i , che m e r i t a n o 

tutta la nost ra a t tenz ione , sia per la l o r o s t r u t t u r a speciale e pel m o d o d i v ive re , 

sia per la l o ro grande u t i l i t à . La conch ig l i a , r i v e s t i t a d i u n ' e p i d e r m i d e , è equ iva lve , 
il cardine senza den t i o con d e n t i n i appena v i s i b i l i . L ' i n t a c c a t u r a del musco lo 

adduttore an te r io re è quasi sempre piccola . 11 m a n t e l l o f o r m a p o s t e r i o r m e n t e una 

apertura speciale per l 'ano e i n f e r i o r m e n t e u n breve canale r e s p i r a t o r i o f r a n g i a l o 
sul margine . 1 l o b i boccal i sono s t r e t t i e p i eghe t t a t i . A ques t i c a r a t t e r i sp icca l i si 

aggiungono una s ingolare f o r m a del piede 
e la presenza d i una gh iandola speciale, 
che secerne una sostanza fdamentosa ed 
è in rappor to col la v i ta sedentar ia d i 
questi a n i m a l i . E s a m i n i a m o con magg io r 

attenzione queste s i n g o l a r i t à , c i oè i l piede 
digi t i forme e la barba o bisso del My-
tìlus edulis dei nos t r i m a r i . L ' i n t i e r o 
genere è carat ter izzato da una conchig l ia 
a spirale aguzza, d i cu i le va lve quasi 
t r iangolar i , i ncon t randos i nel la par te ante
riore, f o r m a n o un angolo acuto. I l la to 
lungo della conchigl ia è i l la to a d d o m i 

nale. La nostra figura rappresenta u n 
miti lo edule aper to , median te la soppres
sione della va lva s in i s t ra e i l r i m b o c c o 
della parte s in i s t ra del m a n t e l l o : a è i l 
margine del m a n t e l l o . D ' a m b o i l a t i del la 
bocca ( f ) si t rovano i due tentacol i l a b i a l i 
lunghi e s t re t t i (g); j è la l ame l l a b r a n 

chiale esterna, i l a l ame l l a b ranch ia le i n t e r n a ; e e di m u s c o l i che servono a r i t i r a r e 
il piede. Questo (b) è d i g i t i f o r m e e cos ì poco s v i l u p p a t o , che riesce i n s e r v i b i l e come 
organo locomotore . Sotto e d i e t ro la base de l p r o l u n g a m e n t o d i g i t i f o r m e o piede, 
trovasi la cosiddetta ghiandola del bisso, c a v i t à da l la quale par te u n solco l o n g i t u 
dinale, che scorre sul lato i n f e r i o r e del piede, t e r m i n a n t e a n t e r i o r m e n t e , presso l ' e s t re 
mità , in un solco trasversale breve e p r o f o n d o . I n questo solco giace una p ias t ra 

semilunare, mun i t a sul m a r g i n e an t e r i o r e , concavo, d i sette aper tu re . Quando l ' a n i 

male incominc ia a filare, p r eme sul la g h i a n d o l a de l bisso la p ias t ra filatrice t e s t é 
menzionata, e, men t re la r i t i r a , una sostanza viscosa si a l lunga i n un filo, che v iene 

a deporsi nel solco aper to del d i t o . Median te la p ias t ra filatrice l ' e s t r e m i t à a n t e r i o r e 
del filo, mol le ancora, v iene appl ica ta sopra u n sostegno quals ias i ed acquis ta la 

forma di un piccolo disco, i l complesso d i t u t t i ques t i fili f o r m a la barba (e) o bisso. 

Chi ha avuto occasione d i staccare qua lche m i t i l o da uno scogl io , a v r à no ta to 
senza dubbio la resistenza che presentano i filamenti de l bisso, i q u a l i res is tono 
alle corrent i p iù f o r t i , a l l ' i m p e t o m a g g i o r e de l l ' acqua , come lo d i m o s t r a l 'uso che 

se ne fa a B i d e f o r d ne l Devonsh i re . Presso que l l a c i t t à esiste u n ponte d i 2 4 a r c h i , 

che attraversa i l T o r r i d g e al suo conf luen te co l la Taor . L ' u r t o de l la cor ren te è tale 
che nessun cemento v i resiste. P e r c i ò i l m u n i c i p i o man t i ene a lcune barche , che 
vanno in traccia d i m i t i l i , i q u a l i v engono depost i col le m a n i f r a le connessure 

delle pietre, d i cui si compone la m u r a t u r a de l ponte . II mo l lu sco prende le sue 

misure per non essere t rasc ina to da l la co r ren te e si aggrappa ai sassi con fili 

Mitilo edule (Mytilus edulis), aperto. Grand, natur. 
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r o b u s t i . U n rego lamen to d i ch i a r a de l i t to passivo d 'es igl io da l paese la m i n i m a offesa 
fat ta ai m i t i l i , senza la presenza o l ' approvaz ione del le a u t o r i t à . I l m i t i l o pero non 
adopera i fili del bisso so l tanto per fissarsi alle m u r a g l i e ; se ne g iova ino l t r e per 
spingersi i n n a n z i come se disponesse d i a l t re t t an te minusco le f u n i . Se per caso si 
è s t ab i l i to i n una l o c a l i t à nella quale non g l i garba d i r i m a n e r e , si avvic ina al 

a g r a n d i d i f fe renze d i l i v e l l o , o per a l t re cause loca l i , i m i t i l i si fissano a mag

g i o r i p r o f o n d i t à e r i m a n g o n o sempre coper t i da l l ' acqua . 
11 m i t i l o prospera i n m o d o pa r t i co l a re nel Mare de l N o r d e ne i m a r i dell'Europa 

se t ten t r iona le . Spetta a que l la p iccola schiera d i c o n c h i f e r i e d i a l t r i a n i m a l i marini, 

che, dai m a r i n o r m a l m e n t e sa la t i , come per esempio da l Mare de l N o r d , penetrano 

nei m a r i meno salsi e ne i m a r i i n t e r n i , come i l Mar B a l t i c o . Questo mollusco si 
i ncon t r a pure nel Mar Caspio con a l cun i a l t r i m o l l u s c h i a t r o f i z z a t i , che non hanno 

m a i po tu to adat tars i a l l ' a d d o l c i m e n t o de l l ' acqua , per m o d o da acc l imarv i s i per

fe t t amente . 
Pare d i m o s t r a t o t u t t a v i a che i l m i t i l o ed una specie del genere Cardium siano 

passati da l Mar Caspio i n v a r i fiumi, dove h a n n o t r o v a t o m o d o d i emancipars i dal 

bisogno del sale m a r i n o . Quando v ive i n l u o g h i e i n c i rcos tanze f a v o r e v o l i al suo 

sv i l uppo i l m i t i l o si m o l t i p l i c a i n m o d o s t r a o r d i n a r i o . Meyer e M ò b i u s raccontano 

che una zat tera ad uso dei b a g n a n t i , r i m a s t a nel la Paia d i K i e l d a l l ' 8 giugno al 

p u n t o i n cui è fissato i l bisso, 
p u r c h é n o n lo t ra t tengano i fili 
deg l i i n d i v i d u i v i c i n i , fo rmant i 
una fìtta re te . Dal la sua nuova 
stazione d i r i g e n u o v i fili verso i l 
p u n t o i n cui in tende recarsi , in 
s inua i l piede t ra i fili vecchi 
e l i s t rappa g l i u n i dopo g l i altri 
con una r a p i d a scossa. Poi si 
avanza lungo g l i u l t i m i e li 
r o m p e appena si è fissato nel 
p u n t o prescelto. Nelle regioni 
m o l t o esposte al flusso e al r i 
flusso del mare , i l Mytilus edulis 
si fissa sul la spiaggia, i n luoghi 
che r i m a n g o n o temporaneamente 
scoper t i . I n m o l t e pa r t i delle 
coste f ras tag l ia te della Norvegia, 
du ran t e i l pe r iodo del riflusso 
si vede spesso, a l disopra del 
l i v e l l o de l l ' acqua , una striscia 
nera larga da 30 a 60 cm., co
s t i t u i t a da una q u a n t i t à innume
revole d i m i t i l i , seguita i n parte 

da l la fascia b ianchicc ia dei ba
l a n i , le cu i pun te faci l i tano lo 
sbarco de i passeggeri, quando il 

m a r e è ag i ta to . Invece nei luoghi 
i n cu i le maree n o n d à n n o luogo 
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14 o t tobre , aveva le p a r t i i n f e r i o r i cos ì fittamente coper te d i m i t i l i , da con ta rne 3 0 . 0 0 0 
in un m e t r o q u a d r a t o . E questa c i f r a è senza d u b b i o i n f e r i o r e a l v e r o , p o i c h é m o l t i 

i n d i v i d u i g i o v a n i s s i m i , i m p i g l i a t i t r a i fili de l bisso deg l i a d u l t i , n o n venne ro c o n t a t i . 

Nella Baia d i K i e l i m i t i l i pe rvengono al l o r o s v i l u p p o pe r f e t t o i n 4 o 5 a n n i ; c r e 
scono p iù r ap idamen te ne i p r i m i 2 a n n i che n o n i n segui to . 

Il m i t i l o viene adopera to o v u n q u e d a l l ' u o m o come esca e come c i b o ; a ta le 
scopo vennero i s t i t u i t i i n va r i e l o c a l i t à appos i t i se rba to i d i a l l e v a m e n t o . Ne l l o r o 

bell issimo l avoro su l la fauna de l la Ba ia d i K i e l Meyer e M ò b i u s r i f e r i s c o n o le p i ù 
recenti ed esatte n o z i o n i i n t o r n o a questa co l t i vaz ione . 

« 1 m i t i l i , d i cu i la p ro l e p u l l u l a sovente come una fitta e rbe t ta , si sono s ta
b i l i t i sulla super f ic ie dei pa l i del p o r t o , sul le assicelle del le barche da bagno , 

sulle barche, sulle banchine , d a p p e r t u t t o dove possono r i m a n e r e s o t t ' a c q u a . Le 
loro d i m o r e a r t i f i c i a l i sono i cos idde t t i pali conchiferi, a l b e r i che i pescator i d i 
Ellerbeck, an t ico e p i t toresco v i l l a g g i o d i pesca tor i , co l locato d i f r o n t e a K i e l , p i a n 
tano sott 'acqua ne i p u n t i ada t t i , c o r r i s p o n d e n t i a l le l o r o case. A ta le scopo vengono 
adoperati a preferenza g l i o n t a n i , meno costosi del le querc ie e dei f agg i , co i q u a l i 

pe rò possono essere s o s t i t u i t i . I pescator i to lgono a quest i a l b e r i i r a m i p i ù s o t t i l i , 

incidono nel t r onco la data de l l ' anno , ne asso t t ig l iano la pa r t e i n f e r i o r e e c o l l ' a i u t o 
di una gomena e d i una fo rca l i p i an tano nel la reg ione del le a lghe v i v e o m o r t e , 
alla p r o f o n d i t à d i 2 o 3 tese. I I co l locamen to deg l i a l b e r i da conchig l ie ha luogo i n 
ogni s tagione; invece la raccol ta dei m i t i l i s i fa so l tan to d ' i n v e r n o , quando l 'acqua 
è gelata, p e r c h è a l l o r a i m o l l u s c h i sono p i ù s a p o r i t i e i n n o c u i . D ' a m b o i l a t i de l 
golfo, lungo la spiaggia d i D t i s t e r n b r o o k e d i E l l e rbeck , g l i a l be r i da conch ig l i a f o r 
mano una sor ta d i parco s o t t o m a r i n o , che sì p u ò vedere so l tanto q u a n d o i l m a r e 
è t r anqu i l l o , sot to l ' acqua l i m p i d a . Se i v e n t i d i ponente f anno uscire m o l t a acqua 
dalla baia, si vede spesso far capo l ino qua e là l 'apice d i qua lche p u n t a aguzza ; 
ma per so l i to g l i a lbe r i r i m a n g o n o c o p e r t i da l l ' a cqua e i n v i s i b i l i . Ne f a c e m m o 
estrarre parecchi da l m a r e per raccogl iere i l o r o i n q u i l i n i e ud i r e le s t rane osser
vazioni dei pescator i d i E l l e rbeck . Le l o r o barche sono d i f o r m a an t i ch i s s ima , a 
fondo pia t to e con r i p i d e pa re t i l a t e r a l i ; i r e m i hanno la f o r m a d i spatole . I pesca
tor i r iconoscono la posiz ione de i l o r o p a l i da segni specia l i , che fissano da l o n t a n o . 
Giunt i sopra u n palo , p i an tano una per t ica ne l f o n d o per a t taccarv i la b a r c a ; p o i 

legano una gomena ad un unc ino e l ' a t t o r c i g l i a n o sot t 'acqua i n t o r n o a l t r o n c o d e l 
l 'albero da conch ig l i e . Quando l ' a lbe ro è staccato da l f o n d o , s ' i n n a l z a m o l t o p i ù 

facilmente e n o n ta rda ad appa r i r e s u l l ' a c q u a ; a l lo ra v iene so l levato abbastanza 
p e r c h è si possano raccogl iere le conch ig l ie sui r a m i . I n generale ques t i ne sono 
addi r i t tu ra cope r t i . Penzolano i n g r u p p i ed i n fasci grosse conch ig l i e , che avevano 

attaccato i l o r o fili a l l egno, o a l le va lve del le l o r o c o m p a g n e : t u t t o que l lo s t r ano 
complesso a n i m a t o f o r m i c o l a d i a n i m a l e t t i d ' ogn i sor ta . 

« Nella Baia d i K i e l si p i an tano a l l ' i n c i r c a 1 0 0 0 pa l i da conchig l ie a l l ' a n n o e 
a l t re t tant i vengono r i t i r a t i da l l ' acqua dopo 3-5 a n n i d i sommers ione , p o i c h é i l m i t i l o 

abbisogna d i t u t t o questo t e m p o per t r a s f o r m a r s i i n u n c ibo p r e l i b a t o . Sul m e r c a t o 
di Kiel si vendono annua lmen te c i rca 8 0 0 b o t t i d i m i t i l i , ognuna del le q u a l i c o n 
tiene i n med ia 4 2 . 0 0 0 i n d i v i d u i . I I r acco l to i n v e r n a l e a m m o n t a p e r c i ò a 3 . 300 .000 
m i t i l i . Le annate sono buone o cat t ive , n o n so l tan to r i spe t to a l la q u a n t i t à , m a anche 
alla q u a l i t à dei m o l l u s c h i » . 

I l m i t i l o è pure c o m u n i s s i m o sul le coste del Med i t e r r aneo , nei l u o g h i i n cu i 
trova u n appoggio adat to al suo bisso. I l K o b e l t , i l quale v i s i t ò la c i t t à d i O t r a n t o 

30. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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( T a r a n t o ) celebre fin da i t e m p i p i ù a n t i c h i per la co l t ivaz ione del le os t r iche e dei 
m i t i l i , r i f e r i sce i n p ropos i to quan to segue: « Dei 30 .000 a b i t a n t i d e l l ' o d i e r n a cit tà 
d i Ta ran to a lmeno i due t e r z i t r aggono la v i t a dal m a r e e da i suoi p r o d o t t i . Fra 
quest i eserci tano la par te p i ù i m p o r t a n t e due conch i f e r i , la Modiola azzur ra comune 
e la Modiola barbata; le m o d i o l e azzurre sono ch iamate Cozze nere da l la gente 
del paese, le a l t re Cozze pelose. Le cozze d i Ta ran to e le os t r iche d i Taranto si 
t r o v a n o i n t u t t i i m e r c a t i d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e fino a R o m a . Nel bacino anteriore 
del Mar pie., come diceva con m o l t a v i v a c i t à ne l suo d ia le t to na t ivo i l m i o bar
ca iuo lo , una larga zona d 'acqua bassa, al ta da 3 a 15 m . , c i r conda la spiaggia. Iv i 
sono dispost i d a p p e r t u t t o , i n file r e g o l a r i , n u m e r o s i p a l i , a l la distanza d i 6-7 m. 
T u t t i i p a l i sono r i u n i t i da corde , al le q u a l i vengono fissate i n g r a n n u m e r o piccole 
e b r e v i fascine, a cu i si at taccano i m i t i l i . L e corde sono fa t te d 'una fibra vegetale, 
estratta da un ' e rba palus t re , che abbonda ne i c o n t o r n i d i N a p o l i . Credo che questa 
p ianta sia la Macrochloa tenacissima, i l cos iddet to Esparto deg l i Spagnuol i . Tali 
corde r i m a n g o n o a l u n g o in ta t t e e soppor tano a m e r a v i g l i a l ' acqua d i mare . 1 pesca
t o r i le ch iamano Fani di paglia. 

« Mentre m i t r o v a v o a Ta ran to i n n o v e m b r e , quasi t u t t i i b a c i n i d i allevamento 
erano v u o t i , m a i pescatori si affaccendavano o v u n q u e a r i a c c o n c i a r l i per ricevere 
n u o v i o sp i t i . Non credo p e r c i ò che i m i t i l i r i m a n g a n o u n anno e mezzo sulle funi, 
come dice Salis. G l i e semplar i necessari al r i p o p o l a m e n t o dei bac in i si pescano in 
a l to mare , oppure si adoperano a tale scopo g l i i n d i v i d u i g i o v a n i c o l t i v a t i i n appositi 
serbatoi separat i . Le f u n i sono collocate per m o d o da r i m a n e r e i n secco durante i l 
pe r iodo del r i f lusso , che a Ta ran to g iunge a 60 c m . I n c e r t i s t a b i l i m e n t i vengono 
sollevate d i t r a t t o i n t r a t t o e lasciate f u o r i de l l ' acqua per qualche g i o r n o . 

« Nel Ilare piccolo conta i c i rca 30 g r u p p i d i p a l i , c o m p o s t i i n m e d i a d i 200 pali 
per uno , m a non r i u sc i i a p rocacc i a rmi nessun ragguagl io i n t o r n o al la q u a n t i t à e 
al va lore dei m i t i l i a l l eva t i nel paese: nessuno si era preoccupato d i c i ò . La somma 
r icava ta da questo c o m m e r c i o dev'essere p e r ò abbastanza r i l evan t e , p o i c h é intieri 
vagoni p i e n i d i m i t i l i f r e sch i e conserva t i pa r tono dal la c i t t à pei merca t i i tal iani . 
Verso Natale i l consumo d i quest i m o l l u s c h i d i v e n t a a d d i r i t t u r a eno rme , poiché 
a l lo ra i n ogn i casa i t a l i ana non si cena senza m a n g i a r e l ' a n g u i l l a t r ad iz iona le (capi
tone) d i Chioggia e le Cozze nere d i T a r a n t o . Le Cozze nere f resche costavano a 
Ta ran to da 4 0 a 50 cen tes imi i l c h i l o g r a m m a » . N o n tu t te le persone possono però 
mangia re i m i t i l i i m p u n e m e n t e , p o i c h é , come i g r a n c h i , quest i m o l l u s c h i producono 
spesso una sorta d ' o r t i c a r i a assai moles ta . I n ce r t i casi d à n n o pu re luogo ad avve
l e n a m e n t i . Cer t i med ic i c redono velenosi i m i t i l i che si sono fissati a l le corazze di 
r a m e delle n a v i ; a l t r i suppongono che i l veleno d e r i v i da l la presenza d i u n micro

o r g a n i s m o ed a l t r i ancora lo a t t r i bu i s cono ad un p r o d o t t o ve l en i f e ro r i su l t an te da un 

processo d i decompos iz ione . N o n sapp iamo f i n o r a n u l l a d i esatto i n p ropos i to , ma 
ques t ' u l t ima asserzione è la p i ù accredi ta ta ( 1 ) . 

Il genere MODIOLA differisce poco dal genere precedente. L'animale non si scosta 

per nu l l a dal Mgtilus, f u o r c h é ne l la posiz ione del le costole de l la conch ig l i a , le quali 

( l ) I n Italia l'allevamento dei miti l i non si pra
tica soltanto a Taranto, ma anche alla Spezia, dove 
nel 18S7 si fecero i primi tentativi di mitilcoltnra 
per opera del professore ('.arazzi. A poco a poco 
l'impianto fu ingrandito e la produzione, che nel 

IS88 fu di soli 80 quintali, nel 1803 oltrepassava 
già gli 800 quintali. I l consumo dei mit i l i in Italia 
è notevolissimo a Napoli e nelle Puglie; assai mi
nore invece nell'Italia centrale e nell'Italia setten
trionale. Nelle Puglie e a Napoli si mangiano per 
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non si t r o v a n o sul la pun t a , ma sono inc l ina t e sul b reve la to del la m e d e s i m a . Anche 
qui le specie sono abbastanza numerose e popo lano t u t t i i m a r i . Sono in te ressan t i 

quelle che si avvo lgono i n u n bozzolo o i n u n n i d o , g iovandos i de l bisso. F i l i p p i 

riferisce quan to segue i n t o r n o al la Modiola vestita: « Uno s t r a n i s s i m o i n v o l u c r o 

avvolge come un sacco t u t t a la c o n c h i g l i a ; i n t e r n a m e n t e consta d i u n tessuto d i 

fili g r i g i ; es ternamente d i sassol ini , d i f r a m m e n t i d i conch ig l i e e d i a l t r i m a t e r i a l i 

cons imi l i ed è un i t o a l la par te pos te r io re , da i cu i fili pare p r o d o t t o i n pa r te . N o n 

ho veduto i l bisso, che forse aveva c o n t r i b u i t o p recedentemente a l la f o r m a z i o n e 
del sacco » . Pare che anche diverse a l t re piccole m o d i o l e s iano p r o v v e d u t e d i bisso 

soltanto nel la g i o v e n t ù ; lo pe rdono p i ù t a r d i , quando si sono r i t i r a t e n e l l ' i n t e r n o de i 
molluscoidi del genere Ascidia. 

* 

A questi m i t i l a c e i che pe rdono i l bisso n e l l ' e t à p i ù avanzata appa r t i ene pu re i l 
genere Litliodomus. La conch ig l i a quasi c i l i n d r i c a è a r r o t o n d a t a al le due e s t r e m i t à 
e rivesti ta d i u n ' e p i d e r m i d e robus t i s s ima . Tu t t e le specie v i v o n o i n buche, che sca
vano nelle p ie t re , nei c o r a l l i e p e r f i n o i n grosse conch ig l i e . L a specie p i ù cono
sciuta è i l L I T O D O M O O i l D A T T E R O D I M A R E (Lithodomus lithophagus), c o m u n e 

la maggior parte i miti l i di Taranto; la Spezia for
nisce invece questo mollusco all'Italia centrale e 
all'alta Italia. A Venezia si smerciano i mit i l i pro
venienti da Trieste. La produzione di Taranto è 
assai rilevante: in media si mettono in commercio 
tutti gli anni oltre 20.000 quintali di mi t i l i . Rife
riamo testualmente le parole del dott. Carazzi in
torno ai mitili come alimento : « Mentre le ostriche 
sono molto migliori crude che cotte, per i mit i l i 
si deve dire i l rovescio. Crudi sono amari e un 
poco duri; cotti diventano molto saporiti e teneri; 
si preparano in modi diversissimi e non è qui i l 
caso di parlarne. 

« Come alimento, sia dal lato nutritivo che da 
quello igienico, hanno tutte le qualità dell'ostrica 
e degli altri frutt i di mare in genere. A differenza 
delle ostriche, sono da preferirsi nell'estate, au
tunno e inverno, perchè più pieni e quindi sapo
ri t i ; nei mesi di febbraio a maggio sono meno 
graditi, perchè, avendo emesso i prodotti sessuali, 
contengono minor copia di sostanza alimentare. E 
come le ostriche, anzi più facilmente, s'incontrano 
talvolta degli individui che producono disturbi 
intestinali. In questi ultimi anni si è parlato molto 
di ciò e si sono fatte parecchie pubblicazioni, che 
trattano appunto dell'avvelenamento pei mi t i l i . 
Brevemente e imparzialmente riassumendo quanto 
si sa in proposito ricorderò: 

« che solo in via eccezionale si è verificato un 
vero avvelenamento in individui che avevano man
giato dei mitili ; 

«che la causa non risiedeva nell'essere i mi t i l i 
coi prodotti sessuali o senza; 

« che i miti l i , i quali vivono nell'acqua pulita 
e mossa, non sono mai velenosi; 

« che lo possono essere quelli presi nei dochs, 
nei porti rinchiusi, in vicinanza delle fogne; 

« che dei mit i l i velenosi diventavano innocui, 
tenuti qualche tempo nell'acqua pulita (Virchow) ; 

« che in una data località i mit i l i presi nel
l'avamporto erano innocui, mentre quelli stessi 
diventavano velenosi, tenendoli quindici giorni 
nell'acqua stagnante dei docl;s (Schmidtmann) ; 

« che i l principio velenoso estratto dai mit i l i 
(mytilotoxina) diventa innocuo trattato con un po' 
di carbonato sodico; 

« clie. finalmente, da cinque anni ch'io faccio 
la coltivazione dei mit i l i alla Spezia, non mi è mai 
successo di osservare e nemmeno di sapere da altri 
che fossero riusciti nocivi. 

« Credo dunque si possa concludere che i mi
t i l i di vivaio sono da preferirsi, quale alimento, a 
quelli che nascono spontanei, non solo perchè sono 
più teneri e saporiti, come lo è un frutto coltivato 
a differenza di uno selvatico, ma anche perchè 
sono sempre innocui. Invece quelli che vengono 
presi in acque impure possono produrre qualche 
volta dei disturbi intestinali. Quando si avesse 
qualche dubbio sulla provenienza, sarà prudente 
nel cuocerli di evitare le sostanze acide (aceto, 
vino aspro, limone, ecc.) e di aggiungere invece 
una piccola quantità di carbonato sodico. Meglio 
è consumare sempre mit i l i provenienti dai vivai. 

« Durante l'estate succede qualche volta, ma 
raramente, di trovare in mezzo a molti uno o due 
miti l i i quali hanno un marcatissimo sapore di 
pepe, sapore che non scompare colla cottura. Non 
possedendo questi mit i l i alcun segno esterno che 
permetta di riconoscerli, non ho potuto stabilire 
con certezza la causa del fatto, ina ho visto che la 
sede è in un organo speciale ai molluschi bivalvi 
e di funzione non ancora del tutto determinata, 
che sta vicino al fegato e si chiama, dal suo scopri
tore, l'organo del Bojanus » 
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nel Med i t e r r aneo . Questo mo l lu sco è un a l imen to assai r i c e r c a t o ; sebbene si t r o v i 
quasi dappe r tu t to sulle coste calcaree, n o n perviene m a i i n g r a n n u m e r o sui mer 
ca t i , p e r c h è riesce d i f f i c i l i s s i m o es t ra r lo dal le sue buche. Spetta p e r c i ò ai cosiddetti 
c o n c h i f e r i p e r f o r a t o r i , sebbene questo appe l la t ivo sia poco a p p r o p r i a t o , se deve 
ind i ca r e i l mezzo col quale i l da t te ro d i m a r e penetra nel le roccie . Vedremo più 
t a r d i che a l cun i c o n c h i f e r i raspano e scavano, a lmeno i n par te , i l o ro buch i nel 
legno e ne l sasso. Ma i l da t te ro d i mare n o n è dota to dei r e q u i s i t i necessari per 

Litodomo (Lithodomus Uthophagus). Grandezza naturale. 

questo. Tu t t a la s u p e r f ì c i e del la conch ig l i a è l i sc ia , spec ia lmente a l l ' e s t r e m i t à ed al 
m a r g i n e an te r io re , dove manca ogn i t raccia d i d e n t i , che po t rebbero a lmeno essere 
adopera t i come raspe. Nel la m a g g i o r par te degl i e sempla r i è p u r in t a t t a l 'epidermide 
super io re , che dovrebbe l ogo ra r s i nei p u n t i p i ù esposti , i n seguito a l lo sfregamento ed 
a l la pressione. Nel l i t o d o m o mancano a f fa t to c e r t i d e n t i n i e p u n t i c i n i microscopici , 
che vennero scoper t i nel piede e ne l la par te an t e r io r e del man t e l l o d i a l t r i con
c h i f e r i p e r f o r a t o r i , s t r u m e n t i i n v i s i b i l i d i cu i ques t i a n i m a l i si g ioverebbero per 

in taccare le roccie . Si disse i n o l t r e che la cor ren te d 'acqua regolare mantenuta 
da l le c ig l ia del le b ranch ie e del m a n t e l l o possa a l la rgare i n ce r t i casi le c a v i t à delle 
p ie t re (gutta cavai lapiilem). Ma c h i , al p a r i d i m e , ha staccato a co lp i d i martello 

parecchie dozzine d i l i t o d o m i da l calcare cretaceo p i ù d u r o , m a r m o r i z z a t o qua e 
là , n o n p u ò credere a t a l i e f fe t t i del la co r ren te p r o d o t t a dal le c ig l i a , con tut to i l 
r i spe t to dovu to a l la potenza del le piccole forze r i u n i t e , d i cu i l ' opera è ininterrot ta . 

Per avv i a r s i sul la re t t a v i a , non basta cons iderare i l l i t o d o m o ins ieme agli altri 

c o n c h i f e r i p e r f o r a t o r i , i q u a l i scavano i n c o n d i z i o n i m o l t o d iverse da quel le i n cui 
s i t r o v a i l nos t ro a n i m a l e t t o . Le medes ime roccie d u r e , i n cu i i l l i t o d o m o scava le 

sue ga l le r ie lunghe pa recch i c e n t i m e t r i , sono anche pe r fo ra t e da a n i m a l i d i altre 

classi , dal le v ioe e da parecch i s i p u n c u l o i d i . Sebbene le v ioe contengano una quan
t i t à i n n u m e r e v o l e d i c o r p i c i n i s i l ice i aguzzi e m i c r o s c o p i c i , n o n è poss ib i le attribuire 

ad essi lo s b r i c i o l a m e n t o de l la p i e t r a . Anche la Phascolosoma ed a l t r i s ipunculoidi 
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mancano di o r g a n i scava tor i . P e r c i ò l 'esistenza ed i l p r o l u n g a m e n t o del le ga l l e r i e 

abitate da quest i a n i m a l i devono essere a t t r i b u i t i a l la fo rza d issolvente d 'una secre

zione del l o r o co rpo , d i cu i i g n o r i a m o ancora l ' o r i g i n e e la na tu ra , o per m e g l i o 
dire , la compos iz ione c h i m i c a . D o b b i a m o so l t an to r i c o r d a r e che m o l t i g a s t r o p o d i , 

durante i l l o r o s v i l u p p o , sono i n g rado d i sc iogl iere c è r t e p ro tube ranze special i ed 
altre pa r t i della l o r o c o n c h i g l i a ; ci b a s t e r à pensare a l l ' ac ido che i l Dolium galea 
secerne nelle gh iandole s a l i va l i accessorie, per t r o v a r e u n p u n t o d ' appogg io che ci 
fornisca la spiegazione de l m o d o i n cu i si e f fe t tuano g l i scavi de l l i t o d o m o . F u det to 

che un acido capace d i in taccare le roccie calcaree dovrebbe co r rode re anche la 
conchiglia calcarea d e l l ' a n i m a l e ; r i spe t to a l l i t o d o m o ques t 'obbiez ione n o n ha va lo re , 

po i ché , come a b b i a m o vedu to , i deposi t i calcarei del la conch ig l i a sono difes i da una 
grossa ep ide rmide supe r io re , a f fa t to insens ib i l e a i reagent i c h i m i c i delra n a t u r a p i ù 
diversa. In a l t r i conch i f e r i (Saxicava) pare che la na tu r a abbia p r o v v e d u t o i n a l t r o 

modo per d i fendere i l m o l l u s c o dal le p r o p r i e secrez ioni . 
Una schiera d i l i t o d o m i ha acquis ta to una f a m a m o n d i a l e pei suoi l a v o r i , che 

hanno f o r n i t o una p r o v a i nd i s cu t i b i l e i n f avo re de l la t eo r i a del so l l evamen to e d e l 
l 'abbassamento d i i n t i e r i t r a t t i d i coste e d i paesi . Sul la classica spiaggia d i Poz
zuoli (Puteoli) v i c i n o a N a p o l i , s ' inna lzano f r a i r u d e r i d i u n t e m p i o t r e co lonne . 
All 'altezza d i c i rca 3 m . da l l i v e l l o del m a r e si osserva i n quel le co lonne una zona, 
larga circa 2 m . , la quale è t u t t a tempesta ta d i f o r i d i l i t o d o m i . La costa, col t e m p i o 

di Serapide, si è a f fonda ta , n o n si sa i n quale epoca, e p i ù t a r d i , quando i l i t o d o m i 
ebbero c o m p i u t o i l l o r o l a v o r o , t o r n ò ad e levars i a l l 'a l tezza a t tua le . 

Un gruppo distinto (Dreyssena o Tichogonia) differisce dai mitili nei caratteri 
de l l ' animale , p o i c h é i l m a n t e l l o quasi comple t amen te chiuso presenta so l tan to t r e 
strette aper ture , una per l 'usc i ta del bisso, l ' a l t r a per dar passaggio a l l ' acqua del la 
respirazione e la terza per l ' espuls ione degl i e sc rement i e de l la co r ren te r e s p i r a 
toria d i r i t o r n o . La conch ig l i a è equ iva lve e t r i a n g o l a r e ; le costole si t r o v a n o n e l 
l 'angolo acuto de l t r i a n g o l o . Le va lve isolate sono carenate. È cara t te r i s t ica una 
piastra foggiata a t r amezzo , che sostiene i m u s c o l i a d d u t t o r i e giace sot to le costole. 
Fra le sei specie v i v e n t i ha acquis ta to una speciale cons ideraz ione come conch i f e ro 
migrante la Dreyssena polymorpha, Mytilus polymorphus d i Pallas, f o r m a p r o p r i a 
del l 'Europa. Sappiamo che nel secolo X I X si p ropaga rono r a p i d a m e n t e alcune erbacce 
e parecchi inse t t i parass i t i , t r a s p o r t a t i ne l le serre col le p ian te che l i a lbe rgano . 

Invece n o n esiste negl i a n i m a l i i n f e r i o r i a l t r o esempio pa ragonab i le a que l lo che 
ci of f re la Dreyssena, vale a d i r e l 'espansione a n o r m a l e de l l ' a rea d i d i f f u s i o n e d i 
un mol lusco, i n u n pe r iodo d i t e m p o r e l a t i v a m e n t e b r e v i s s i m o , f a t to che si p u ò 
paragonare sol tanto a l l ' i nvas ione del le t e r r e e dei c o n t i n e n t i occ iden ta l i per pa r t e 
del topo decumano m i g r a n t e . I l Mar tens , au tore d i accurate r i ce rche i n t o r n o al la 
diffusione geograf ica de i m o l l u s c h i , descr ive esat tamente la m a r c i a eseguita da 
questo conch i fe ro d 'acqua dolce da o r i en te a occidente . L ' a r g o m e n t o ha tanta i m p o r 
tanza dal pun to d i vis ta del la geograf ia zoologica , che n o n es i t i amo a r i p r o d u r r e 

testualmente la sua dot ta r e l az ione , ome t t endone so l tan to a l cun i p a r t i c o l a r i . 

« Rispet to ag l i i n v e r t e b r a t i » , egl i d ice , « i n generale la d i s t i nz ione del le s ingole 
specie è cos ì recente, che n o n si p u ò d i r n u l l a i n t o r n o ad una mod i f i c az ione s to 

rica del la l o ro esistenza. Una del le poche eccezioni a questa regola c i è f o r n i t a 
dalla Dreyssena polymorpha, n o n p e r c h è sia no t a ai n a t u r a l i s t i da u n t e m p o p i ù 

lungo, ma p e r c h è i n quasi t u t t a l ' E u r o p a è l ' un ica specie del suo genere, e, grazie 
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al la sua f o r m a , anche osservandola super f i c i a lmen te , è fac i le d i s t i ngue r l a da t u t t i gl i 
a l t r i gener i d i c o n c h i f e r i d 'acqua dolce . 

« Salvo poche specie, i m o l l u s c h i d 'acqua dolce p r o p r i i del la German ia inco
m i n c i a r o n o ad essere conosc iu t i so l tanto dopo la m e t à de l secolo scorso per opera 
d i M a r t i n i ( 1 7 6 8 ) e d i S c h r ò t e r ( 1 7 7 9 ) , m e n t r e per q u e l l i del la Dan imarca tale 
d i s t inz ione del le specie r isale a l 1774- ( 0 . F . M u l l e r ) , per q u e l l i del la Svezia al 
174-6-1766 ( L i n n e o ) , per q u e l l i del la F ranc ia se t ten t r iona le al 1767 (Geof f roy) e 
per q u e l l i d e l l ' I n g h i l t e r r a a l 1 6 7 8 ( L i s t e r ) . I l fa t to che nessuno d i quest i scr i t tor i 
abb ia osservato i l conch i fe ro d i cu i c i o c c u p i a m o , d i m o s t r a che esso n o n esisteva 
nel le r e g i o n i da l o r o esplorate ; tale conclus ione n o n sarebbe accettabile se si t rat
tasse d i specie piccole , p i ù ra re , p i ù d i f f i c i l i da r i n t r acc i a r e e da dis t inguere , ma 
è giusta per questa specie, che o g g i d ì si t r o v a i n g ran n u m e r o n e l l ' H a v e l , nel lago 
d i Tegel, ecc., v i c i n o al le sponde e fissata sui sassi o sopra a l t r i conch i f e r i e che 
l 'acqua r iget ta sovente sul la r i v a . T u t t i i n a t u r a l i s t i del secolo scorso la conoscono 
come un conch i fe ro p r o p r i o del la Russia m e r i d i o n a l e , p e r c h è considerata come tale 
da l Pallas. La data p i ù ant ica d i una pubb l i caz ione r e l a t iva a l la sua esistenza è 
i l 1825 , anno i n cui C. E. d i Bar dice che abbonda i n m o d o s t r a o r d i n a r i o sopra 
u n t r a t t o del la spiaggia prussiana e ne i fiumi m a g g i o r i , dove s ' incont ra a notevole 
dis tanza da l mare , fissata i n g r u p p i a i sassi o ad a l t r i conch i f e r i per mezzo del bisso. 

« I n t an to ven iva pure r i n t r acc i a t a n e l l ' H a v e l , presso Potsdam e ne i l aghi v ic in i , 
i n q u a n t i t à assai cons ide revo l i . T u t t i i r i c o r d i pe rsona l i e le no t i z i e stampate, che 
f u i i n grado d i raccogl iere a B e r l i n o , sono c o n c o r d i i n t o r n o a questo fa t to . Qualche 
anno dopo , verso i l 1 8 3 5 , i nos t r i m o l l u s c h i si resero i m p o r t u n i ne l l ' i so la dei Pavoni, 
v i c i n o a Po tsdam, at taccandosi i n g r an n u m e r o a i pa l i p i a n t a t i ne l l ' acqua . Da quel
l ' anno i n po i c o n t i n u a r o n o ad essere n u m e r o s i s s i m i n e l l ' H a v e l e ne l lago d i Tegel. 
Comparve ro recentemente anche nel la Sprea, a poch i s s ima dis tanza da Ber l ino . La 
presenza d i questo conch i fe ro ne l Danub io è accertata a p a r t i r e da l 1 8 2 4 ; n o n saprei 
d i r e se v i si trovasse anche p r i m a » . D a l l ' Have l , appar tenente al t e r r i t o r i o dell 'Elba, 
r i s a l ì la corrente del fiume e pervenne a Magdeburgo e Ha l l e . Nel 1820 venne osser
vato per la p r i m a vo l t a a l la foce del Reno ; o g g i d ì ne ha r i s a l i t o i l corso fino ad 
Un inga e He ide lberg . Da l l 'O landa si p u ò seguire i l suo v iagg io nel la Francia set
t en t r iona le fino a Pa r ig i ; a t tua lmente da l la Senna è passato nel la L o i r a . I n Inghi l terra 
era g i à no to nel 1 8 2 4 , p e r c h è s t ab i l i t o ne i docks d i L o n d r a ; o ra è comune in vari 
fiumi d e l l ' I n g h i l t e r r a e del la Scozia. 

Sebbene le c i f r e che ind icano la sua p r i m a comparsa ne i fiumi d e l l ' E u r o p a cen
t ra le n o n siano m o l t o s icure , ha u n ' i m p o r t a n z a speciale la comparsa s imultanea di 
questo mol lusco ne i fiumi p r i n c i p a l i del la G e r m a n i a e d e l l ' I n g h i l t e r r a . Nella valle 
del Reno i l nos t ro a n i m a l e t t o procede d i r e t t a m e n t e da l l a foce i n s u ; da l l 'E lba 

p e n e t r ò n e l l ' H a v e l , passando da o r i en te e ci f o r n ì u n i n d i z i o s icuro del modo in 
cu i si compie la sua d i f f u s i o n e . Secondo o g n i p r o b a b i l i t à , le sue m i g r a z i o n i non 
sono v o l o n t a r i e , i n d i p e n d e n t i , m a si e f fe t tuano med ian te i b a s t i m e n t i e le zattere, 

a cui i l conch i fe ro si attacca, v i agg iando per acqua c o l l ' u o m o , nei fiumi o nei canali 
n a v i g a b i l i , che lo conducono da u n corso d 'acqua a l l ' a l t r o . A tale supposizione si 

oppone la comparsa d e l l ' a n i m a l e t t o d i cu i d i s c o r r i a m o i n l agh i i s o l a t i , n o n comu
n i c a n t i coi fiumi per mezzo d i cana l i n a v i g a b i l i , come per es. ne l Mecklemburgo 

e ne l l a P o m e r a n i a e p i ù t a r d i nel la T u r c h i a europea . Questo fa t to ha una certa 

i m p o r t a n z a r i spe t to a l l ' A l b a n i a ; è assai m e n o no tevole per le r e g i o n i del Baltico, 

data la v i c i n a n z a d i acque n a v i g a b i l i , e d i m o s t r a so l tan to che i n v i a eccezionale può 
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aver luogo una d i f fus ione d e l i m i t a t a del m o l l u s c o , med ian te a l t r i m e z z i . Possiamo 

dire ad ogn i m o d o che nel le r e g i o n i del Ba l t i co e del Mare de l N o r d i l n ò s t r o m o l 

lusco si t r ova so l tan to nelle acque n a v i g a b i l i . Rispet to al la sua m i g r a z i o n e verso 

le foci del Reno e l ' I n g h i l t e r r a , m i pare quasi p i ù p r o b a b i l e i l t r a spo r to col l egname 
da costruzione m a r i t t i m a n e l l ' i n t e r n o d i u n b a s t i m e n t o , che n o n u n t r a spo r to esterno, 

per mezzo del l ' acqua m a r i n a . U n g r u p p o d i i n d i v i d u i , che possa conservars i u m i d o , 
può vivere beniss imo parecchi g i o r n i f u o r i de l l ' acqua , assai m e g l i o che n o n ne l l ' acqua 

salata, quasi sempre noc iva ag l i a n i m a l i d ' acqua dolce. Ma la Dreyssena n o n è 

per nul la , come f u de t to p i ù v o l t e , u n a n i m a l e d 'acqua dolce e d ' acqua salsa, o 
per lo meno non lo è d i p i ù de l la Neritina f r a i gas t ropod i ( 1 ) . Nel Ba l t i co v i v e 
sempre n e l l ' i n t e r n o de i p o r t i , n o n al d i f u o r i , ne l t e r r i t o r i o de l l 'Oder la t r o v a i n e l 

l'isola d i W o l l i n , m a sol tanto dal la par te i n t e r n a del p o r t o e n o n su l la to r i v o l t o 
verso i l mare . A S w i n e m u n d e v i v e i so la tamente sul la par te i n t e r n a de l la d iga , i n 

compagnia del la Paludina impura e de l Limnaeus ovatus, v e r i gas t ropodi d 'acqua 
dolce; manca invece sul la to esterno de l l ' a rg ine , dove i m o l l u s c h i d 'acqua dolce sono 
rappresentati so l tanto da l l a Neritina fluviatilis. Sul la spiaggia aper ta d i M i s d r o y 
(Balt ico) i l Mytilus edulis sos t i tu iva la Dreyssena, r i c o p r e n d o le rocce ed i p a l i , 
come questa suol fare n e l l ' I I a f f e n e l l ' H a v e l . 

« Pare dunque d i m o s t r a t o che la Dreyssena sia pe rvenu ta nel la G e r m a n i a e n e l -
l ' I n g h i l t e r r a dal le cont rade del l i t t o r a l e del Ba l t i co , m a n o n d i r e t t a m e n t e da l Ba l t i co » . 

Le r icerche r e l a t ive a l la p roven ienza d i questo m o l l u s c o d i m o s t r a n o che la 
Dreyssena, p a r t i t a da l la Russia m e r i d i o n a l e , pe rvenne per v i a f l u v i a l e , na tu ra l e o 

ar t i f ic iale , i n poco p i ù d i d iec i a n n i , ne l le P rov inc ie del Bal t ico e d i là per canal i 
in tern i si spinse sino a l l ' H a v e l . Disgraz ia tamente n o n sapp iamo ancora se la Dreyssena 
polymorpha debba essere considera ta come u n a specie m i g r a t a ne l t e r r i t o r i o de l 
Mar Nero sotto la sua f o r m a a t tua le e i n un 'epoca s to r ica . 

I l g ruppo delle P I N N E (Pinna) s i collega ai m i t i l a c e i per una p r o p r i e t à m o l t o 
impor tan te , sul la quale i n a t u r a l i s t i si f o n d a r o n o per f o r m a r e u n o r d i n e d i s t i n t o , 

quello degli E T E B O M I A R I . Questa s i n g o l a r i t à consiste ne l f a t to che i due m u s c o l i 
addut tor i sono disugual i e si t r o v a n o ad una dis tanza m o l t o d iversa da l m a r g i n e . 
I l mantel lo d e l l ' a n i m a l e è i n t e r amen te fesso, senza tubo anale d i s t i n to . I l piede 

snello, v e r m i f o r m e , fila u n bisso fìtto e so t t i l e . I l musco lo addu t to re a n t e r i o r e si 
t rova immed ia t amen te al d i so t to del le costole; i l musco lo addu t to re pos ter iore giace 
quasi nel centro de l l ' an ima le . La conch ig l i a del le p i n n e consta quasi un i camen te 
di una co lonnina p i r a m i d a l e , p i ù o m e n o app ia t t i t a , i cu i s t r a t i con tengono una q u a n 
tità d i sostanza madreper lacea m o l t o i n f e r i o r e a que l la deg l i a l t r i c o n c h i f e r i . È 

sottile, sovente coper ta d i squame e socchiusa ne l la par te pos te r io re . F o r m a u n 
t r iangolo d i cui l ' angolo p iù p iccolo è l ' an t e r io re , sul quale t r o v a s i pu re la ce rn ie ra 
d i r i t t a e aguzza. I l l egamento è i n t e r n o ; p e r c i ò concede so l tan to a l la conch ig l i a una 

stretta aper tu ra e la conch ig l i a si r o m p e , se a lcuno tenta d i a p r i r l a i n t i e r a m e n t e . 

(1) I l punto più meridionale in cui 0. Schmidt 
trovò la Dreyssena si trova nella Dalmazia, a poca 
distanza da Sebenico, nello stretto canale naturale, 
che mette in comunicazione col bacino di Sebenico 

i l lago di Brana, in cui si getta i l Kerka, dopo 
di aver formalo le sue celebri cascate. L acqua di 
quel lago è pochissimo salala. Più vicino al mare 
i l mollusco è scomparso. 
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Le p inne v i v o n o nei m a r i caldi e t e m p e r a t i e g iungono t a lvo l t a al la lunghezza 
d i 60 c m . , come la Pinna squamosa de l Medi te r raneo . F requen tano i g o l f i t r a n q u i l l i 
dal f o n d o m e l m o s o e v i si a f fondano i n g r a n n u m e r o , le une accanto alle altre, 
a l la p r o f o n d i t à d i o l t r e u n m e t r o . Sono r icercate i n par te per la l o r o carne e i n 
par te pel bisso, che g l i a b i t a n t i d e l l ' I t a l i a m e r i d i o n a l e tessono e in t recc iano , piut tosto 
a t i t o l o d i c u r i o s i t à , che n o n per r i cava rne u n vero p r o f i t t o . 

G l i a n t i c h i avevano g i à osservato che m o l t o sovente, per n o n d i r sempre, la pinna 
alberga nel la c a v i t à del suo m a n t e l l o u n crostaceo r o t o n d o , a cu i avevano dato i l 
n o m e d i Pinnotheres o Pinnophylax, ossia gua rd iano della p inna . « L ' u f f i c i o d i 
questo gua rd iano » , dice i l R u m p h , c o n f e r m a n d o le parole d i P l i n i o , « consiste nel 
pizzicare i l mol lusco appena qualche c ibo è penet ra to nel la conchig l ia , o se u n per i 
colo quals iasi minacc ia la sua v i t a , a c c i o c c h é g iunga i n t empo a chiudere le valve ». 
P l i n i o aggiunge ancora che i l gua rd i ano della p inna r iceve una par te del bott ino 
i n p r e m i o dei suoi s e rv ig i . A b b i a m o g i à accennato precedentemente a queste fiabe. 
È super f luo osservare che la par te assegnata al crostaceo nel l ' in teresse del mollusco 
n o n ha o m b r a d i v e r i t à . 

Anche le Tridacnacee non sono conchiferi monomiari nel vero senso della 
pa ro la , p e r c h é i l o r o due m u s c o l i a d d u t t o r i (e) si sono a v v i c i n a t i per modo da for 
m a r e i n apparenza un musco lo solo. I l m a n t e l l o è pe r fe t t amente chiuso, salvo nei 
p u n t i i n cu i v i si osservano t re ape r tu re . L ' a p e r t u r a cen t ra l e , col locata sul lato 
i n f e r i o r e (a), lascia penet rare l 'acqua del la respi raz ione e i l c ibo . A d una distanza 
abbastanza notevole da questa ape r tu ra giace l ' ape r tu ra anale (b). L ' a p e r t u r a anteriore 
è una larga fessura (d) pel breve piede da l quale è p r o d o t t o i l bisso. Le conchiglie 
dei m o l l u s c h i appar tenen t i a questo g r u p p o sono r ego l a r i , con valve ugua l i , salvo 
sui l a t i . L a cosiddet ta l u n u l a , c i oè lo spazio che ne l la magg io r par te dei conchiferi 
è chiuso e m a r g i n a t o e si t r o v a d i n a n z i alle costole, è aper ta ; p e r c i ò i l passaggio 
de l piede e del bisso n o n r i ch iede nessun 'a l t ra ape r tu ra , d iversamente da ciò che 
si osserva negl i a l t r i conch i f e r i m u n i t i d i bisso. La fessura del piede è af fa t to r ivol ta 
a l l ' i n s ù . 

Tu t te le t r idacne appar tengono ai m a r i del la C ina , a l l 'Oceano Ind iano , al 
Mar Rosso e al la parte m e r i d i o n a l e del Pac i f i co ; hanno conchig l ie grosse, munite 
d i costole sporgent i e sovente squamose, le cui e s t r e m i t à , s i m i l i a grossi den t i , s 'inca
s t rano saldamente ch iudendos i . I l p i ù grosso d i t u t t i i c o n c h i f e r i è la T R I D A C N A 

G I G A N T E (Tridacna gigas), adoperata i n m o l t e chiese come acquasant ino e che in 

generale nei muse i viene collocata sopra una salda co lonna . 
Le noz ion i p i ù ant iche che r i g u a r d a n o questo mo l lu sco vennero pubbl ica te dal 

R u m p h e non f u r o n o per nu l l a sment i t e dal le osservazioni p i ù recent i . 

« La t r i dacna gigante g iunge al la lunghezza d i 3 -5 p i e d i . Le squame sono grosse 
come due c o l t e l l i , m a per lo p i ù ot tuse e ro t t e es te rnamente . I n generale sono ta l 
men te coperte d i m e l m a m a r i n a , che non si possono r i p u l i r e . La conch ig l i a è grossa 
come una m a n o misura ta i n senso t rasversa le ; parecchie sono grosse p i ù d i mezzo 

piede ed è faci le i m m a g i n a r e quan to debbano essere pesant i . R o m p e n d o questa 

conchig l ia si vede che è composta d i v a r i s t r a t i , o cor teccie . L ' u l t i m o s t ra to è l 'ante
r i o r e ed ha u n m a r g i n e cos ì a f f i l a t o , che tagl ia come u n co l t e l lo . P e r c i ò , finché 

l ' a n i m a l e si t r o v a ne l l a sua d i m o r a , b isogna maneggiare la conch ig l i a col la massima 

cautela per n o n f e r i r s i . Nav igando nel le nostre sc ia luppe f r a le Moll icene e le isole 

del la Melanesia, dove le t r idacne acquis tano d i m e n s i o n i s t r a o r d i n a r i e , r iconoscemmo 



Tridacna 

che questi conch i f e r i r ec idono le gomene del le à n c o r e , se queste incappano f r a le 

due valve del la conch ig l i a , la quale si r i c h i u d e a p p u n t o come fa rebbe una scure . 
Pe rc iò , chi volesse prendere col la m a n o la conchig l ia socchiusa, perderebbe la m a n o 

se p r i m a n o n avesse cura d i col locare f r a le va lve un ogget to quals ias i , che ne 
impedisse la ch iusura . I pescator i estraggono da l m a r e queste conch ig l i e ne l seguente 

modo: un pa lombaro v i passa a t t o r n o una fune a cappio , po i le conch ig l i e vengono 
sollevate tu t te ins ieme. A l l o r a si cerca d i t ag l ia re con u n co l t e l lo , per la fessura 

laterale, i l tendine in cui r is iede tu t t a la fo rza 
de l l ' an ima le . Ciò fa t to , le conch ig l ie si spa
lancano spontaneamente e n o n si possono p iù 

chiudere. In ta l m o d o si salvano le persone e 
gli an ima l i che per caso sono s t r e t t i i n que l la 

morsa ». 
Anche la t r idacna gigante, come a l t r i c o n 

chiferi m u n i t i d i bisso (Pinna, Mytilus), è u t i 
lizzata come una sicura camera da le t to da 
numerosi gambere l l i r i v e s t i t i d i un i n v o l u c r o 
molle. « Questo impacc ia to an ima le », con t inua 
i l Rumph , « ha sempre seco u n compagno , che 
è pure i l suo d i f e n s o r e ; è questo u n p iccolo 
crostaceo, che abb iamo g i à descr i t to col n o m e 
di Pinnotheres. Questo a n i m a l e t t o pizzica i l 
mollusco nel la carne, quando vede p ross ima 
la poss ib i l i t à d i una buona ca t tu ra , f a t t a la 
quale i l conch i fe ro r i n s e r r a le sue va lve . Si 
crede anzi che i l mo l lu sco , essendo p r i v o d i occhi e incapace a d i f ende r s i da i p r e 
doni, non pot rebbe r i m a n e r e i n v i t a se perdesse i l suo custode ». 

Oltre ad alcune cose s t rane, come per esempio che la t r i dacna , socchiudendosi 
verso sera, produca u n v i v o ch ia ro re v i s ib i l e da l o n t a n o ; che u n a l t r o t e s t i m o n i o o c u 
lare avrebbe veduto i n una t r idacna socchiusa qualche cosa d i luc ido e b r i l l a n t e come 
una pietra preziosa, o l t r e queste cose, i l nos t ro olandese ci ta ancora a l c u n i esempi 
della mole e del la fo rza d i cu i p u ò essere dotata la t r idacna g igante : « Nel 1681 
vennero r in t racc ia te presso Celebes due c o n c h i f e r i d i questa specie, la cu i c i rconfe renza 

misurava r i spe t t i vamen te 8 p i ed i e due p o l l i c i e 6 p ied i e 5 p o l l i c i . Una d i que l le 
conchiglie, nel la quale un m a r i n a i o p i a n t ò u n grosso f e r r o , lo fece piegare ne l 
r inchiudersi , fa t to che si spiega col la f o r z a del musco lo e i l peso delle va lve , che 
ammonta a 450 K g . » . 

11 R u m p h si d i l u n g a a lquan to i n t o r n o a l la presenza d i quest i c o n c h i f e r i g iganteschi 
sulle al ture e sulle mon tagne d i A m b o i n a e del le Molucche . È u t i l e c o n f r o n t a r e i l 
progresso del la nos t ra epoca col la c r e d u l i t à che d i s t ingueva l ' u l t i m o decennio de l 
secolo X V I I . I l nos t ro osservatore t r o v ò d u n q u e sul le a l tu re d i A m b o i n a v a r i e t r i dacne 
di mole cos ì enorme che -4 o 0 u o m i n i s ten tavano a p o r t a r l e e i n t a l i q u a n t i t à e 

circostanze d i g i ac i tu ra , che a l u i stesso pa rve assurdo suppor r e che la m a n o d e l 
l ' uomo avesse potu to t r a spor t a r l e l a s s ù . Egl i r i f e r i sce l ' i p o t e s i a l l o r a accettata, 

secondo cui le p i e t r i f i c a z i o n i e i foss i l i « sono f r u t t i n a t u r a l i del le rocc ie , c resc iu t i 

sulle m o n t a g n e » . Ma, dopo d i averne esposte tu t t e le r a g i o n i , egl i taccia questa t eo r i a 
di completa i n v e r o s i m i g l i a n z a . « Se d u n q u e queste conch ig l i e n o n sono cresciute su i 

m o n t i , n è v i f u r o n o por ta te d a l l ' u o m o , v o l e n d o spiegare la l o r o presenza i n q u e i 
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l u o g h i , b isogna ammet t e re che v i s iano pervenute median te u n grande al lagamento 
m a r i n o ; sapp iamo del resto da l la Sacra S c r i t t u r a che una v o l t a , a l t e m p o d i N o è , un 
d i l u v i o r icoperse d 'acqua tu t te le m o n t a g n e » . Pare o v v i o , che, co l r i t i r a r s i dell 'acqua, 
anche le conchig l ie d i N o è , come eg l i le ch iama , avrebbero d o v u t o r idiscendere in 
m a r e ; m a i l nos t ro osservatore combat te questa supposizione dicendo che la r i t i r a ta 
del le acque del d i l u v i o dovet te essere a lmeno c inque vo l te p i ù r ap ida d i quella del 
r i f lusso o r d i n a r i o e che p e r c i ò i conch i f e r i non po te rono seguir la . « I n o l t r e Dio volle 
senza d u b b i o che r imanessero qua e là a lcun i r e s idu i del d i l u v i o universa le , preve
dendo che co l l ' andare del t empo n o n sarebbero manca t i g l i u o m i n i abbastanza sapienti 
per d e m o l i r e anche per questo r i g u a r d o le v e r i t à del la Sacra Sc r i t t u ra » . Ma, sebbene 
i l na tu ra l i s t a olandese, cos ì poco p reg iud ica to per a l t r i r i s p e t t i , sia pa r t ig i ano d i una 
d o t t r i n a sostenuta o g g i d ì so l tan to da i vescovi r o m a n i e da l pastore K n a k d i Berlino, 
d o t t r i n a secondo la quale la B i b b i a sarebbe u n t r a t t a to d i s to r ia na tu ra le vero in tutte 
le sue p a r t i , egl i sente aleggiare i n t o r n o a s è la t eo r i a che da v a r i a n n i divenne pat r i 
m o n i o del m o n d o co l to , la t eor ia del so l l evamen to . « Forse » , egl i d ice , « si potrebbe 
suppor re che i n que i paesi, scossi da v i o l e n t i t e r r e m o t i , s iano s ò r t e nuove montagne, 
ind ipenden temente da l d i l u v i o e colle mon tagne siano sali te i n a l to le conchiglie. 
Sebbene io n o n met ta i n d u b b i o la f o r m a z i o n e d i t a l i montagne , n o n posso accettare 
l ' ipo tes i suddetta ; i n ta l caso d o v r e i a m m e t t e r e che tu t te le isole e le montagne in 
cu i si t r o v a n o que i m o l l u s c h i siano spuntate da l m a r e ins ieme a t u t t o c iò che le cir
c o n d a v a ; m a , s iccome si t r o v a n o nel cen t ro d i isole estese, sopra alte montagne, 
d i cu i la f o r m a z i o n e r isa le senza d u b b i o al p r i n c i p i o del la creazione, tale asserto è 
ce r tamente e r roneo » . 

Un'altra specie di Tridacna, la TRIDACNA ELONGATA, comunissima nel Mar Rosso, 
venne osservata recentemente con m o l t a cura da l V a i l l a n t , g iovane zoologo francese. 
A p p a r t i e n e al le f o r m e p i ù piccole e g iunge appena a l la lunghezza d i 12-20 c m . Vive 
a f fonda ta ne l la sabbia, da cu i lascia sporgere so l tan to i l m a r g i n e dente l la to della con
c h i g l i a . L ' a p e r t u r a dorsale sopra menz iona ta è p e r c i ò r i v o l t a i n basso e i l piede che 
ne sporge si aggrappa col bisso a l l ' a rena , a i sassol in i , ancorandos i , per così dire, 

quando l ' a n i m a l e ha in tenz ione d i f e r m a r s i i n una data l o c a l i t à . Siccome g l i esem
p l a r i p i ù grossi si t r a t t engono ad una magg io re p r o f o n d i t à , è ch ia ro che quest i mol 
lusch i m u t a n o d i m o r a d i t r a t t o i n t r a t t o . V a i l l a n t n o n t r o v a pa ro la adat ta a descrivere 
la bellezza d i questo conch i f e ro , quasi sempre aper to , che met te i n m o s t r a i margini 

del m a n t e l l o e si lascia c o n t e m p l a r e ne l l ' acqua ad una p r o f o n d i t à d i 4 -5 m . La 
Tridacna elongata, che g l i A r a b i c h i a m a n o « A r b i - n e m - B o u s » , è cos ì comune a 
Suez, che la sua conchig l ia viene adoperata ne l la p repa raz ione del la calce. Fornisce 
i n o l t r e una v ivanda m o l t o r i ce rca t a ; i suoi musco l i hanno u n sapore consimile a 
que l lo del g a m b e r o d i mare . 

I l V a i l l a n t d u b i t a che la t r i dacna g igante sia i n g rado d i rec idere una gomena, 

come a b b i a m o r i f e r i t o p iù sopra , non p e r c h è le m a n c h i la fo rza musco la re necessaria, 

m a p e r c h è la conch ig l i a s ' i n f r ange rebbe i n u n tale s fo rzo . E g l i fece a l cun i esperimenti 
in teressant i i n t o r n o al la fo rza d i resistenza de l l a specie d i Suez. I m a r g i n i della con

ch ig l i a n o n possono m a i c h i u d e r s i pe r f e t t amen te . I l nos t ro osservatore r i u sc iva sempre 
ad i n t r o d u r r e ne l la fessura un unc ino e ad a p p e n d e r v i i l c o n c h i f e r o i n t i e r o , attaccando 

a l l ' a l t r a va lva un rec ip ien te , che a poco a poco r i e m p i v a d 'acqua. A l peso del reci
p iente e de l l ' acqua si deve aggiungere n a t u r a l m e n t e que l l o d e l l ' a l t r a va lva e la resi

stenza presentata dal l egamento , d e t e r m i n a t a dai m u s c o l i , che f u ancora v i n t a , quando, 
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presso i l p u n t o c u l m i n a n t e del peso i m p o s t o a l l ' a n i m a l e la conch ig l i a f u s t rappata e 

richiuse le va lve con u n o s forzo e s t r emo. U n esemplare lungo 2 4 c m . s p i e g ò una fo rza 
superiore a 7 c h i l o g r a m m i . 

O R D I N E S E C O N D O 

HD I Is/L X J^JRX (DJMYARIA) 

Sarà opportuno incominciare con quella famiglia, che ci porse occasione di fare 
tante cons ideraz ion i nel le pagine p receden t i . Questa f a m i g l i a è cos t i tu i t a da l le N A I A D I 

(Xajades, Unionacea), gross i c o n c h i f e r i d 'acqua dolce , che t u t t i conoscono. A s t r a 
zione fatta da alcune f o r m e sud -amer i cane ed a f r i cane , i l cu i m a n t e l l o f o r m a d i v e r s i 

tubi nella par te pos te r io re , i l cara t tere d i ques t i m o l l u s c h i , r i c camen te r app re sen t a t i 
nei f i u m i d e l l ' A m e r i c a se t t en t r iona le , consiste ne l f a t t o che i l m a n t e l l o è i n t i e r a m e n t e 

fesso, i l piede compresso e l i n g u i f o r m e . La conch ig l i a è sempre compos ta d i due va lve 
uguali e coperta d i u n ' e p i d e r m i d e robus ta , l i sc ia e ben attaccata a l lo s t ra to sot tos tante . 
Le due i m p r e s s i o n i m u s c o l a r i sono d i grandezza p r e s s o c h é uguale e si t r o v a n o a u n 
dipresso al la stessa dis tanza da l m a r g i n e ; l ' a n t e r i o r e è p e r ò d iv i sa i n v a r i c a m p i . I 
due generi p i ù i m p o r t a n t i , Unto e Anodonta, s i d i s t i nguono so l t an to per la s t r u t t u r a 
particolare del la conch ig l i a . 

I l carattere p i ù i m p o r t a n t e d e l l ' Unio consiste i n u n dente sempl ice o d o p p i o , sca
nalato o intaccato, che si t r o v a ne l la par te an t e r io r e de l la ce rn ie ra i n o g n i v a l v a ; 
poster iormente, d ie t ro i l l egamento , i n una del le va lve si osserva u n dente , e n e l l ' a l t r a 
si vedono due d e n t i , l a m e l l i f o r m i , p a r a l l e l i a l m a r g i n e . Si conoscono parecchie c e n t i 
naia di specie v i v e n t i , d i f fuse i n t u t t e le p a r t i de l g lobo , i n tu t t e le zone ; tu t t e le 
forme conosciute vengono per lo m e n o descri t te come specie d i s t in t e . Ma ch i legge la 
Memoria pubb l i ca t a ne l 1844 da l R o s s m à s s l e r su l la d i v i s i o n e del le specie del le u n i o n i 
d'Europa, si convince che u n g r a n n u m e r o d i t a l i specie f u es t ra t to a r b i t r a r i a m e n t e 
dalle serie i n i n t e r r o t t e d i f o r m e e d i v a r i e t à a f f i n i , che si susseguono a v icenda , ed 
elevato al grado che conserva t u t t o r a . Chi n o n si occupa pe r sona lmen te da m o l t i a n n i 
delle un ion i e del le anodonte e n o n ha acquis ta to u n cer to co lpo d 'occh io p r a t i co con 
un lungo esercizio e col c o n f r o n t o d i cen t ina ia , d i m i g l i a i a d i e s emp la r i , cade ne l la 
più penosa p e r p l e s s i t à se tenta d i d e t e r m i n a r e come specie, a seconda del le desc r i 
zioni e delle figure contenute ne i t r a t t a t i d i zoo log ia , g l i a n i m a l i r a c c o l t i ne l le sue 
escursioni. Queste desc r i z ion i possono g i o v a r g l i o n u o c e r g l i , secondo i casi . « Ogni 

ruscello », dice i l R o s s m à s s l e r , « ogn i f i u m e , o g n i s tagno presenta le sue f o r m e p a r 
t icolar i d i u n i o n i e d i anodon te ; n o n d i r a d o le m o d i f i c a z i o n i subi te da l corso d 'acqua 

nella larghezza del suo le t to , ne l la p r o f o n d i t à e ne l l a n a t u r a de l f o n d o a l t e rano la f o r m a 
dei conchifer i , su l la quale esercita pu re u n a g rande in f luenza la magg io re o m i n o r e 
r a p i d i t à della cor ren te . Negl i s tagni estesi, ne i l agh i i n t e r n i la v a l v a esposta a l la co r 
rente d 'ar ia p r e d o m i n a n t e ha spesso una f o r m a ben d iversa da que l l a de l la va lva 

opposta, che si t r o v a a m a g g i o r e p r o f o n d i t à . Chi n o n r iceve le sue u n i o n i , le sue a n o 

donte, i n esemplar i i s o l a t i , scel t i da i n e g o z i a n t i , m a le raccogl ie a cen t ina ia nei l u o g h i 
in cui a l l ignano, o ne r iceve u n g r a n n u m e r o da a m i c i l o n t a n i , c o l l ' i n d i c a z i o n e esatta 

del luogo i n cui vennero r i n t r a c c i a t e , n o n si m e r a v i g l i a t r o p p o se la m e d e s i m a specie 
gli si presenta i n f o r m e diverse , p i ù o m e n o p a r t i c o l a r i , m a è assai s tup i to q u a n d o 

riceve da loca l i t à lon tane ed essenzialmente d iverse le f o r m e che g i à possiede ». 
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Rife r i sco ques t i r agguag l i p r e l i m i n a r i , che c o n f e r m a n o la t eo r i a del la me tamor fos i 
e g l i apprezzament i r e l a t i v i a l la presenza ed al la v i t a del le specie, nel nos t ro caso più 
i m p o r t a n t e d i que l la dei s i ngo l i i n d i v i d u i . I l R o s s m à s s l e r i l l u s t r a con una completa 
serie d i e s e m p ì i passaggi e le t r a s f o r m a z i o n i del le specie vecchie i n specie nuove. 
« Da quan to pare » , egl i dice, « per f o r m a r e una specie nuova , o per Io meno ciò-che 
c h i a m i a m o specie nel le conch ig l i e , e i n t r o d u r l a g rada tamente nel la serie delle specie 
vecchie, la na tu ra produsse qualche c a m b i a m e n t o nel le c o n d i z i o n i d i sv i l uppo d i ogni 
i n d i v i d u o , per m o d o da m o d i f i c a r n e l 'aspetto a l lo stato adu l t o . Questa metamorfos i 
i n d i v i d u a l e de i g e n i t o r i n o n si t rasmet te ai p r o d o t t i delle p r i m e generaz ion i , i quali 
r i m a n g o n o fede l i a l t i p o an t i co , m a , s v i l u p p a n d o s i ne l le stesse c o n d i z i o n i , si trasfor
m a n o come i l o r o g e n i t o r i , e nel le generaz ion i successive anche i g iovan i nascono 
colle m o d i f i c a z i o n i subi te dai g e n i t o r i » . Quando p o i i l R o s s m à s s l e r accenna al noto 
f a t to « che i p i ed i de i Cinesi , a t r o f i z z a t i a r t i f i c i a l m e n t e , presentano ne i b a m b i n i neo
n a t i una disposizione a l lo stesso a t r o f i z z a m e n t o , che g l i I n d i a n i , i q u a l i , s in da l l ' i n 
fanz ia , si c o m p r i m o n la testa per m o d o da r ende r l a a l ta e s t re t ta e finiscono per 
nascere col la testa cos ì c o n f o r m a t a » , la sua d o t t r i n a è c o n f e r m a t a dal le innumerevo l i 
p rove raccolte da Carlo D a r w i n i n t o r n o a l l ' e r e d i t à ed a l la consol idaz ione dei caratteri 
n u o v i median te la selezione. 

Le f o r m e d i TJnio p r o p r i e del le acque del la Ge rman ia cent ra le , che hanno i l dir i t to 
d i po ter essere annovera te f r a le cosiddette buone specie, sono l ' U n t o tumidus, picto
rum e crassus. Dopo quan to a b b i a m o de t to precedentemente , sarebbe i n u t i l e descrivere 
i l o ro d i f f i c i l i ca ra t t e r i d i f f e r e n z i a l i . « Po t r e i es t ra rne dal la m i a raccol ta aucora 4-6 », 
dice i l R o s s m à s s l e r , « se volessi get tare da l l a finestra da 20 a 3 0 f o r m e inde te rmi
nate. Dispongo per lo meno d i 2 0 0 p r o d o t t i d i v e r s i anche nel la f o r m a , provenienti 
da l la regione abi ta ta da quel le 4 specie. Se volessi vedere o v u n q u e specie inde te rmi 
nate, p o t r e i c lass i f icarne n o n meno d i 10, o i m p a z z i r e » . E d o ra i l na tura l i s ta incre
d u l o al vecchio dogma d e l l ' i n v a r i a b i l i t à del le specie ci conduce sulle splendide rive 
del lago d i W ò r t h , presso K l a g e n f u r t i n Ca r inz i a ,pe r d i m o s t r a r c i con u n esempio deter
m i n a t o la f o r m a z i o n e d i una specie nuova . C i t i a m o ancora questo b rano in t i e ro della 
t an to i s t r u t t i v a i conogra f i a dei m o l l u s c h i t e r r a g n o l i e d 'acqua dolce, p e r c h è c'insegna 
i l m o d o m i g l i o r e d ' i n t e r p r e t a r e le specie e c ' i n v i t a a fa re nuove r ice rche e n u o v i con
f r o n t i : « I l lago d i W ò r t h presso K l a g e n f u r t ha p r o d o t t o V Unio platyrhynchus, forse 
de r ivan te d i r e t t a m e n t e d a l l ' Unio pictorum ( conch ig l i a c o m u n e dei p i t t o r i ) , sebbene 
n o n s i amo i n g r ado d i p r o v a r l o . Duran t e la cos t ruz ione del canale che conduce dal 
Iago a l la c i t t à , l 'acqua de l lago i r r u p p e e lo r i e m p ì , per cu i na tu r a lmen te dovette 
m o d i f i c a r s i . Ne i p u n t i p iù l o n t a n i da l la sua o r i g i n e , va le a d i r e da l lago, essendo cieco, 
c i o è senza scar ica toio , i l canale è p i ù c a l m o che n o n a l t r o v e . Le sue sponde sono ben 

man tenu te , r ia lza te r e g o l a r m e n t e a scarpa, con una larghezza d i 8 - 1 0 passi ed una 
p r o f o n d i t à med ia d i u n m e t r o . Quando l 'acqua de l lago i r r u p p e ne l canale, natural
men te a l cun i c o n c h i f e r i v i f u r o n o t r a sc ina t i e o g g i d ì v i t r o v i a m o dapper tu t to i loro 
d i scenden t i . Ne l canale, i n cu i l ' U n i o pictorum abbonda nel la sua f o r m a caratteristica, 

manca a f fa t to VU. platyrhynchus, che invece popo la i l l a g o , dove cercheremmo 
i n v a n o u n solo i n d i v i d u o de l l 'Z7 . pictorum. 

« S iamo adunque a u t o r i z z a t i ad a m m e t t e r e che ne l canale VU.platyrhynchus, 
p r o s s i m o parente d e l l ' I T , pictorum, sia r i t o r n a t o a l la f o r m a p r i m i t i v a , sfuggendo 

al le special i c o n d i z i o n i d i s v i l u p p o de l lago e t r o v a n d o s i i n una n u o v a sfera? Paral

l e lamente al canale, una mezz 'o ra p i ù a sud , scorre i l rusce l lo d i G l a n f u r t , emissario 

del lago, co l quale ha senza d u b b i o m a g g i o r e o m o g e n e i t à de l canale, pel costante 
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r i n n o v a m e n t o de l l ' acqua , m o d i f i c a t a ad o g n i m o d o da l l a co r r en t e . I n f a t t i la d i f f e renza 

è abbastanza g r a n d e per t r a s f o r m a r e l ' U . platyrhynchus, che n o n si t r o v a m a i ne l 
ruscello d i G l a n f u r t , i n U. longirostris, f o r m a i n t e r m e d i a f r a le due p receden t i . 

« WU.decurvatus((ìe\ l ago) si presenta con qua lche esemplare assai m o d i f i c a t o ; 

t rovai invece i n g r a n n u m e r o una p iccola f o r m a d i U. batavus ( de l canale) e p i ù i n 

basso, a l la dis tanza d i c irca u n ' o r a , l ' U - batavus i n g rande q u a n t i t à , m a l egge rmen te 
modif ica to , m e n t r e tu t t e le a l t r e f o r m e e rano scomparse . Ora , d i co i o , è poss ib i le p r e 

tendere s c h i a r i m e n t i p i ù c h i a r i d i ques t i i n t o r n o al le r e l a z i o n i d i paren te la , che pas
sano f r a le f o r m e d i conch ig l i e p r o p r i e del le nos t re acque t an to d iverse? M i si p r o v i , 
con r ag ion i n o n m e n o p l a u s i b i l i de l le m i e , che le m i e c o n c l u s i o n i sono false e che le 

conchiglie del lago d i W ò r t h , de l canale e de l rusce l lo d i G l a n f u r t n o n hanno f r a l o r o 
attinenze d i s o r t a ; a l l o r a , m a so l tan to a l l o r a , m i p o t r ò rassegnare ad a m m e t t e r e come 

tali le i n n u m e r e v o l i specie che ce r t i s i g n o r i v a n n o c lass i f icando » . 

Molte specie di unionidi producono PERLE, ma è specialmente ricca di questo 
prezioso p r o d o t t o I ' U N I O N E O M A R G A R I T I N A M A R G A R Ì T I F E R A (Margaritina margarì
tifera). Teodoro Hessl ing scrisse i n t o r n o al le per le ed al le conch ig l i e che le p r o d u c o n o 
un lavoro speciale, i n c u i l ' a r g o m e n t o è t r a t t a t o da l p u n t o d i v i s ta s to r i co , zoo log ico , 
anatomico e fisiologico. Questa sp lend ida opera ci ha f o r n i t o i r agguag l i r i f e r i t i p r e 
cedentemente i n t o r n o al la Meleagrina e q u e l l i che r i f e r i r e m o i n t o r n o al le m a r g a r i t i n e 

margar i t i fe re fluviali. 
Le var ie specie d i u n i o n i sono cos ì a f f i n i f r a l o r o , che la descr iz ione del la Marga

ritina margarìtifera, f a t t a da l na tu ra l i s t a d i Monaco , p u ò essere appl ica ta a tu t te 
le altre da l pun to d i vis ta ana tomico , fisiologico e zoologico . 

La conchig l ia p e r l i f e r a p r o p r i a m e n t e det ta si d i s t ingue da t u t t i g l i a l t r i c o n c h i f e r i 
d'acqua dolce p r o p r i del la G e r m a n i a per l ' e n o r m e spessore del le va lve , che i n certe 
regioni , per esempio nel la Sassonia e ne l la Bav ie ra se t t en t r iona le e o r i en t a l e , g i u n 

gono alla lunghezza d i 15-18 c m . Hess l ing n o n c o n f e r m a l 'asserto dei s i s t e m a t i c i , 
che a t t r ibu i scono a t u t t e le n a i a d i e spec ia lmente a l la ve ra conch ig l i a p e r l i f e r a spe
ciali d i f ferenze ne l la f o r m a esterna del le va lve , p rodo t t e dai ca ra t t e r i sessuali. È o r m a i 
dimostra to che n o n si possono a m m e t t e r e t a l i d i f f e renze , le q u a l i , sebbene esistano 
nelle m a r g a r i t i n e m a r g a r i t i f e r e , sono i n d i v i d u a l i e n o n d e r i v a n o da l sesso. La m a r 
gari t ina m a r g a r ì t i f e r a fluviale ha un 'area d i d i f f u s i o n e m o l t o estesa : i n f a t t i la t r o 

viamo sulle coste occ iden ta l i d e l l ' I r l a n d a e n e i fiumi d e l l ' U r a l e ; p rospera ne l la penisola 
Scandinava e ne l la Russia se t t en t r iona le fino a l l 'Oceano Glac ia le ; è f r equen t e al le foc i 
del Don e negl i i m p e t u o s i t o r r e n t i de i P i r ene i . S ' incon t ra i n o l t r e ne i cors i d 'acqua 
d e l l ' A m e r i c a se t t en t r iona le . A b b i a m o accennato p receden temente a l la f avo revo le 
influenza esercitata su l la d i f f u s i o n e dei m o l l u s c h i da l t e r reno calcareo, m a per questo 

r iguardo la m a r g a r i t i n a m a r g a r ì t i f e r a fa eccezione a l l a regola . V i v e e p rospera s o l 
tanto nelle acque che scatur iscono da l le m o n t a g n e d i f o r m a z i o n e p i ù an t ica , povere 
di calce, e che, scor rendo senza i n t e r r u z i o n e a t t r ave r so r e g i o n i d i na tu r a geognost ica 

consimile , t r a spo r t ano seco m o l t a s i l ice . Le acque del la G e r m a n i a i n cui si t r o v a n o 
le u n i o n i m a r g a r i t i f e r e scor rono sopra t e r r e n i c o n f o r m i a queste c o n d i z i o n i . I serba to i 

più i m p o r t a n t i r i spe t to a l la presenza d i quest i m o l l u s c h i si t r o v a n o ne l la cos iddet ta 
foresta bavarese, ne i F ich te lgeb i rge e ne l V o g t l a n d del la Sassonia. Hess l ing e s p l o r ò 
colla mass ima cura le acque del la fores ta bavarese, le q u a l i sono tu t te poco c r i s t a l 

line e r i fe r i sce quan to segue i n t o r n o a l l ' i n f l u e n z a da esse eserci tata sul la fauna l oca l e : 

« D a p p e r t u t t o , come nel la f l o r a , una so rp renden te mancanza d i specie, t an to neg l i 
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o r g a n i s m i s u p e r i o r i quan to negl i i n f e r i o r i . Con quale zelante a t t i v i t à , ne l pe r iodo r i p r o 
d u t t i v o , g l i ucce l l i s i l v a n i si a v v i c i n a n o al le ab i t az ion i d e l l ' u o m o per togl iere dalle, 
m u r a g l i e qualche m i n u z z o l o d i cemento e por ta r se lo v i a ! Le contad ine raccolgono i 
gusci d 'uova per le l o r o ga l l ine , oppure l i acquis tano, s cambiando l i con una data quan
t i t à d i l i n o , p e r c h è a l t r i m e n t i le ga l l ine f a rebbe ro uova senza guscio. Quale r isul ta to 
p u ò dare l ' a l l evamen to del bes t iame con u n fo ragg io compos to d i e r iche , d i f e l c i , che le 
bov ine avvezze ai grassi pascol i a l p i n i n o n toccano m a i ? V i t e l l i dal le ossa tenere con 
carne sapor i ta . I r u sce l l i sono p o v e r i d i pesci e d i a n i m a l i i n f e r i o r i : lencischi i m m a n 
g i a b i l i , t e m o l i pauros i , sebbene, a det ta de i pescator i , p i ù f l e m m a t i c i d i que l l i delle 
acque m o l t o c o r r e n t i , t ro t e v i v a c i e a l cun i g a m b e r i a m a n t i de l la so l i tud ine sono pres
s o c h é i so l i c o m p a g n i de l la m a r g a r i t i n a m a r g a r ì t i f e r a . 

Questi rusce l l i p o v e r i d i calce, i n cu i v i v e e cresce la Margaritina margarìtifera, 
pe rco r rono len tamente p ra t e r i e f i o r i t e , passando, dice Hess l ing , f r a c o l l i verdeggianti , 
o lungo i m a r g i n i d i boschi o m b r o s i , i n mezzo a f e r t i l i a l t u r e e montagne , da cui 
sgorgano acque l i m p i d e e f resche. Sono o m b r e g g i a t i da sa l ic i e o n t a n i , ra l l egra t i da 
vispe l i be l l u l e , a n i m a t i da r u m o r o s i m u l i n i ; ma n o n d i r ado si p rec ip i t ano affanno
samente en t ro v a l l i s t ret te ed oscure, f r a pare t i scoscese e rocciose, sopra un fondo 
sassoso e infossato, sul quale e n o r m i massi d i g r a n i t o inna lzano superbamente la 
f r o n t e . Per lo p i ù accolgono nel l o r o let to f r e d d o e ospi ta le le u n i o n i margar i t i fe re , 
sol tanto dopo d i aver lasciato la regione montuosa , i boschi oscur i e cup i e le rapide 
cascate; le accolgono sol tanto per b r e v i t r a t t i , poche cent ina ia d i passi p r i m a d i get
ta rs i i n a l t r i f i u m i m a g g i o r i . I l u o g h i p r e d i l e t t i da quest i m o l l u s c h i sono i fondi di 
med ioc re p r o f o n d i t à , da l suolo gh i a io so ; sop ra t tu t to ag l i ango l i ed agl i svo l t i dei 
rusce l l i , a l l ' o m b r i a fresca, sot to le r a d i c i degl i o n t a n i e dei sa l i c i , sot to i t r onch i rov i 
na t i degl i a lbe r i e i n pa r t i co l a r m o d o a l l ' i m b o c c o delle fresche e pu re sorgent i . Tut
t av i a non r i f u g g o n o da l t r a t t eners i neg l i a l l a r g a m e n t i dei r u s c e l l i , specialmente nelle 
l o r o curve , dove i ca ld i raggi del sole m a t t u t i n o pene t rano a t t r averso alle sponde 
ombrose . I f o n d i p u l i t i , cope r t i d i sabbia bianca e d i qua lche sasso percors i da un'acqua 
l i m p i d a , fresca e m o d e r a t a m e n t e r ap ida , sono c o n d i z i o n i f avo revo l i s s ime al lo ro svi
l u p p o ; p e r c i ò ev i tano i f o n d i m e l m o s i o sempl i cemen te rocc ios i , o popo l a t i d i piante 
acquat iche e sop ra t tu t to g l i i m b o c c h i del le acque, che i n n a f f i a n o i p r a t i paludosi , o 
che contengono una cer ta q u a n t i t à d i f e r r o . 

Menano v i t a u n i f o r m e , isolate , oppure r i u n i t e i n p i cco l i b r a n c h i o i n colonie nume
rose, che f o r m a n o sul f o n d o dei rusce l l i una sor ta d i selciato, a no t evo l i p r o f o n d i t à , 
o a poch i c e n t i m e t r i sot to i l l i v e l l o de l l ' acqua . Seguendo la co r ren te , a f fondano nella 
sabbia i n d i r ez ione t rasversale una buona m e t à o anche i due t e rz i della lo ro con

ch ig l ia , f o r m a n d o spesso 2 o 3 s t r a t i sov rappos t i l ' uno a l l ' a l t r o e d i v i s i da un t ra
mezzo d i sabbia d i 3 -5 c m . ; i n t a l i co lon ie le conch ig l i e s u p e r i o r i sono le p i ù vecchie, 
le i n f e r i o r i le p i ù g i o v a n i . L ' acqua cor ren te dei rusce l l i pene t ra nel le l o r o conchiglie 

d a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re socchiusa per la larghezza d i u n c e n t i m e t r o e mezzo ; nei 
p u n t i i n cu i l ' acqua è bassa, m e n t r e s tanno i n r i p o s o , si vedono aspi rare l 'acqua e i 

c o r p i c c i u o l i che v i ga l leggiano, ad i n t e r v a l l i p i ù o m e n o r e g o l a r i , med ian te i tentacoli 
i m b u t i f o r m i , c h i u s i ; p i ù t a r d i eme t tono l ' acqua cog l i esc rement i per una fessura col

locata v i c i n o a l la ce rn ie ra , i n sp ruzz i p iu t to s to v i o l e n t i e spesso i n ge t t i ve r t i ca l i dal 

muscolo a d d u t t o r e , pos te r io re , per cui la s u p e r f ì c i e de l rusce l lo v iene esposta ad un 

m o v i m e n t o vor t i coso , a l l a d i s tanza d i parecchi c e n t i m e t r i d a l l ' a n i m a l e . Questa cor
rente b ranch ia le , per e f fe t to del la quale i l mo l lu sco so l leva ed abbassa la par te poste

r i o r e del la conch ig l i a , si c o m p i e con m a g g i o r e v i v a c i t à q u a n d o esso è esposto ai raggi 
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di re t t i del sole, o al l o r o r i f lesso, con una t e m p e r a t u r a p iu t to s to elevata . Si p r o l u n g a 

a l te rna t ivamente per va r i e ore , po i cessa per u n p e r i o d o d i t e m p o uguale ed anche 

più l u n g o ; n e l l ' o s c u r i t à è a f fa t to i n t e r r o t t a , p i ù r a r a ne l l e g io rna t e d i c a t t i vo t e m p o . 
Sebbene si abbandon ino ad u n flemmatico r i p o s o , si osservano i n ques t i m o l l u s c h i 

spiccati i n d i z i d i a t t i t u d i n i l o c o m o t r i c i . Parecchi i n d i v i d u i r imess i ne l l ' a cqua d o p o d i 
essere stati e samina t i , pe rvennero l ' i n d o m a n i nel mezzo del rusce l lo , lasc iando p r o 

fondi solchi nel la sabbia. Tale spos tamento n o n p u ò t u t t a v i a essere cons idera to come 

Margaritina margarìtifera (Margaritina margarìtifera) ; a destra un esemplare socchiuso con una perla 
nel mantello; più indietro individui migranti. 1-8 diverse forme di perle. 

una locomozione vivace e spontanea: certi individui contrassegnati in modo partico
lare, dopo 6-8 ann i si t r o v a n o ne l lo stesso pun to i n cui vennero ge t t a t i , p u r c h é nes
suna inf luenza esterna l i abbia d i s t u r b a t i . L e l o r o r i u n i o n i nei p u n t i l i b e r i de i ru sce l l i , 

le loro m i g r a z i o n i a u t u n n a l i verso i l u o g h i p r o f o n d i , i v i agg i che i m p r e n d o n o d i no t te 
e di g io rno , non si estendono m a i o l t r e la dis tanza d i 2 0 - 3 0 passi. 

I l Wa l t e r , i m p i e g a t o forestale ad H o h e n b u r g o , assiduo osservatore dei c o n c h i f e r i 
d'acqua dolce, r a c c o n t ò ad Hessl ing che una un ione , pa r t i t a a l m a t t i n o verso le 8, a l le 

5 pomerid iane aveva percorso u n t r a t t o d i 75 c m . Quando si me t t eva n u o v a m e n t e i n 
moto dopo ogn i p a u s a , imp iegava 3 0 m i n u t i a p e r c o r r e r e u n t r a t t o d i c a m m i n o 

uguale alla lunghezza del la sua conch ig l i a . T a l i m i g r a z i o n i , d e r i v a n t i da cause d iverse , 
spesso affat to ignote , come l ' i nondaz ione del suolo , le m o d i f i c a z i o n i avvenu te n e l 
l'acqua, la t e m p e r a t u r a , qualche p e r t u r b a z i o n e esterna, ecc., si ve r i f i c ano so l tan to nei 
luoghi i n cu i quest i m o l l u s c h i si t r a t t engono sopra u n f o n d o ghia ioso o arenoso, i n 

cui possono t racc iare so lchi p r o f o n d i . Que l l i che v i v o n o f r a i sassi, o i n l o c a l i t à sas

sose, ove sono saldamente incas t r a t i g l i u n i ag l i a l t r i , n o n sono i n g rado d i eseguire 
nessun m o v i m e n t o spontaneo. L a l o c o m o z i o n e del le m a r g a r i t i n e m a r g a r i t i f e r e ha 

luogo mediante due a t t i d i s t i n t i : i l piede l i n g u i f o r m e , proteso f r a le va lve , si a f fonda 

colla punta nella sabbia, d i s tendendos i e r i t i r a n d o s i a l t e rna tamen te . I n t a n t o le va lve 
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r i m a n g o n o i m m o b i l i , aperte a l l ' e s t r e m i t à pos ter iore , col t ubo anale e la fessura del 
m a n t e l l o spo rgen t i sopra i l l o r o m a r g i n e . Poi segue una pausa e i n c o m i n c i a una v i o 
len ta aspi razione b r a n c h i a l e ; dopo u n m i n u t o o due i l t ubo anale Si r e s t r i nge ; i ten
taco l i si r i p i egano l ' uno s u l l ' a l t r o aggrappandos i a v icenda e l 'acqua aspirata viene 
emessa con u n fo r t e spruzzo. A l l o r a l ' e s t r e m i t à poster iore del la conchig l ia si chiude 
e si r i c o p r e sub i to . La par te ind ipenden te de l piede, che si t r o v a f u o r i della con
c h i g l i a , r i m a n e i m m o b i l e ; la par te i n t e r n a r i t i r a l ' a l t r a , che si accorcia. Dopo una 
breve pausa, seguita da l p r i m o m o v i m e n t o , i m o v i m e n t i del piede si a l te rnano alla 
emiss ione del l ' acqua, accompagnata da l p rog red i r e del la conch ig l i a . Poscia i l periodo 
d i r iposo è p i ù lungo . Se, per una rag ione quals ias i , i l mol lusco giace sulle faccie 
de l la sua conch ig l i a , piega sot to i l m a r g i n e i n f e r i o r e la par te protesa del piede, l 'af
fonda ne l la sabbia, p r i m a a l l ' i n d i e t r o , p o i a l l ' i n n a n z i , q u i n d i si appoggia sull 'arena e 
so l leva la conchig l ia i n d i rez ione or izzonta le e procede senz 'a l t ro ne l m o d o descritto 
al p rosegu imen to del la sua locomoz ione . 

Cos ì , f r a u n m o v i m e n t o che appena p u ò d i r s i ta le , e u n r iposo apat ico, questi ani
m a l i p e r c o r r o n o i l corso d i una lunga v i t a , se n o n v i pongono fine anzi t e m p o le piene 
p r i m a v e r i l i , che f anno passare sul le l o r o co lonie u n d i l u v i o d i sassi e d i r o t t a m i , o i l 
gelo che indur i sce i l f o n d o dei rusce l l e t t i , o l ' a v i d i t à d e l l ' u o m o , della l o n t r a , delle cor
nacchie, delle gazze o de i c o r v i . Ma i n o s t r i a n i m a l e t t i n o n hanno da temere soltanto 
l ' a v i d i t à del guadagno, che induce l ' u o m o a devastare le l o r o colonie per prenderne 
le p e r l e ; sono pure i n s i d i a t i da i p r e g i u d i z i e da i c o s t u m i a n t i c h i . Nel la cosiddetta 
Foresta d i Baviera d o m i n a t u t t o r a la credenza che una vacca, p ross ima a figliare, abbi
sogna d i una buona pe r l a . Le s ignore e sop ra t tu t t o le vecchie z i te l le fanno bere ai 
c a g n o l i n i una buona per la fina sciol ta ne l l ' acquav i t a per m a n t e n e r l i p i c c o l i ; a i cavalli 
ed ai cani che minacc i ano d i perdere la v is ta , si sof f ia neg l i occhi la conchigl ia polve
r izza ta . I l co rpo del mo l lu sco serve d i esca pei pesci e de i g a m b e r i , d i cibo per ingras
sare le anatre e i m a i a l i . N o n sapp iamo a quale e t à possano giungere questi conchi
f e r i : dato p e r ò lo spessore del le l o ro va lve r i spe t to a l la p o v e r t à d i calce delle acque, 
poss iamo suppor re che pervengano ad u n ' e t à med ia d i 5 0 - 0 0 a n n i . A l c u n i individui 
contrassegnat i con c i f r e a n n u a l i vissero 70 e p e r f i n o 80 a n n i . È p rob lemat i ca e da 
accertarsi con r i se rva l ' e t à d i 2 0 0 a n n i che ce r t i osse rva to r i a t t r i b u i r o n o ai nostri 
a n i m a l e t t i . 

11 quad ro efficace che ci forn isce Hessl ing i n t o r n o alla v i t a del le m a r g a r i t i n e mar
g a r i t i f e r e è c o n f e r m a t o dal le a b i t u d i n i d i tu t t e le a l t r e n a i a d i del le nostre acque sta
gnan t i e c o r r e n t i . D o b b i a m o c o m p l e t a r l o t u t t a v i a con a lcune i n d i c a z i o n i relat ive alla 

s tor ia del la r i p r o d u z i o n e e de l lo s v i l u p p o , scegliendo come specie t ip i ca I ' U N I O N E DEI 

P I T T O R I (Unio pictorum); t a l i i n d i c a z i o n i , anche a det ta d i Hess l ing , possono essere 
appl ica te a t u t t e le n a i a d i e i n m o d o pa r t i co l a r e a l la m a r g a r i t i n a m a r g a r ì t i f e r a f lu 

v ia le . Questa specie e le f o r m e a f f i n i a p p a r t e n e n t i a l la stessa f a m i g l i a , essendo sta
z iona r i e , n o n i m p r e n d o n o v iaggi d i nozze e n o n m u t a n o a b i t u d i n i neppure durante 

i l pe r iodo a m o r o s o . La r i p r o d u z i o n e ha luogo nei mes i e s t i v i . Le uova , trascinate dalla 
cor ren te p r o d o t t a da l le c ig l ia v i b r a t i l i , a cu i a b b i a m o accennato p i ù sopra , penetrano 

med ian te apposi te a p e r t u r e ne l le c a v i t à re t ico la te del le l amel l e b r a n c h i a l i esterne, le 
q u a l i assumono p e r c i ò t e m p o r a n e a m e n t e nel le f e m m i n e le p r o p r i e t à caratteristiche 

del le borse d ' incubaz ione . G l i e l e m e n t i f e c o n d a n t i dei masch i vengono emessi nel

l ' acqua, m a n o n v i si mesco lano ; t r o v a n d o s i i n v i c inanza i m m e d i a t a del le femmine, 

queste l i assorbono co l l ' acqua de l la r e sp i raz ione , co l la quale pene t rano nelle cavità 

b r a n c h i a l i i n t e rne , dove g i à si t r o v a n o o p e r v e r r a n n o f r a breve le uova mature . Le 
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uova uscenti d a l l ' o v a r i o hanno u n d i a m e t r o d i V20 di m i l l i m e t r o ; i l l o r o n u m e r o è 

cosi grande da ingrossare a lquan to le b ranch ie esterne i n cui pene t rano . Dopo la seg

mentazione, i n un dato pun to c h i a m a t o da F l e m m i n g « scudo c ig l i a r e » , l ' u o v o si 

r icopre d i c ig l ia b rev i s s ime e f r a g i l i , che p e r m e t t o n o a l g e r m e i n v i a d i s v i l u p p o d i 

compiere u n incessante m o v i m e n t o r o t a t o r i o ne l la m e m b r a n a v i t e l l i n a e nel l i q u i d o 

circostante. Questo s ingo la r i s s imo f e n o m e n o , p r i m o del la sua schiera , venne g i à osser

vato dal grande Leenwenhoek , crea tore de l la mic roscop ia , n Ape r s i a lcune d i queste 

conchiglie » , egl i dice, « i n presenza de l l ' i nc i so re , a c c i o c c h é potesse disegnare g l i i n d i 

vidui g i o v a n i , appena usc i t i da i l o r o i n v o l u c r i , p e r c h è dopo qualche o ra la l o r o f o r m a 
si sarebbe g i à m o d i f i c a t a . Esposi i na sc i t u r i a l m i c r o s c o p i o i n u n tubo d i ve t ro ed 

osservai con m e r a v i g l i a u n be l l i s s imo spet tacolo. Ogni i n d i v i d u o , chiuso nel suo i n v o 

lucro speciale 0 ve lo , si m u o v e v a ro teando senza i n t e r r u z i o n e , r i m a n e n d o s empre ne l 
centro della m e m b r a n a v i t e l l i n a , come una pal la che girasse sul p r o p r i o asse. 11 

nuovo ed interessante spet tacolo che m i aveva t an to m e r a v i g l i a t o d i v e r t ì anche 

mia f ig l ia e i l d isegnatore per p i ù d i 3 o re . M i parve u n f a t t o s t rano , degno d i 

studio ». 
I l dot to olandese si a c c o n t e n t ò d i r i f e r i r e que l l o che i suoi s t r u m e n t i i m p e r f e t t i g l i 

permisero d i vedere, m e n t r e , i n p ieno X I X secolo, u n celebre na tu ra l i s t a r i c o r r e ad 
una forza magica per spiegare i l m o v i m e n t o r o t a t o r i o c o m p i u t o nel le uova dagl i e m 
brioni dei conch i f e r i e de i ga s t ropod i . Quest i m o v i m e n t i r o t a t o r i pers is tono anche 

quando la conchig l ia ha g i à i n c o m i n c i a t o a f o r m a r s i . T u t t i ques t i processi hanno 
luogo ne l l ' i n t e rno del la m e m b r a n a v i t e l l i n a . Ma se per caso, e saminando l ' a n i m a l e , si 
lacera la m e m b r a n a v i t e l l i n a e l ' e m b r i o n e viene a t r o v a r s i a con ta t to de l l ' acqua , la 
conchiglia scatta per ef fe t to del la soverch ia tensione del legamento g i à esistente su l 
muscolo addu t to re . I l pove ro a n i m a l e t t o cerca i n v a n o con o g n i s forzo possibi le d i 
r iuni re nuovamente le va lve del la conch ig l i a , col la forza del suo musco lo . L o s v i l u p p o 
delle naiadi nelle b ranch ie n o n procede o l t r e questo p u n t o ; g l i e m b r i o n i d iven tano 
larve ind ipenden t i appena si sono u n p o ' r i n f o r z a t i . I n tale s tadio d i s v i l u p p o m e r i 

tano pienamente i l n o m e d i l a r v e : i n f a t t i n o n presentano ancora a lcuna t racc ia degli 
organi cara t ter is t ic i dei c o n c h i f e r i a d u l t i ; anche le va lve n o n hanno ancora la l o r o 
forma de f in i t i va e i n o l t r e debbono s c o m p a r i r e m o l t i o r g a n i ca ra t t e r i s t i c i del pe r iodo 
larvale, come i p r o l u n g a m e n t i d e n t i f o r m i del le va lve , g l i aculei i n t e r n i , i fili del 
bisso; invece de l l ' un i co musco lo addu t to r e del la l a r v a , l ' a n i m a l e adul to ne ha due. 
Questo fa t to , i n t e rp r e t a to m a l e da p r i n c i p i o , fece s u p p o r r e ai n a t u r a l i s t i che le nos t re 

naiadi nascessero con u n aspetto m o l t o s i m i l e a l la l o r o f o r m a d e f i n i t i v a , m e n t r e le 
mie ricerche m i condussero al r i s u l t a t o oppos to . E s a m i n a n d o le n a i a d i con m a g g i o r 

a t t e n z i o n e , è faci le r iconoscere che ques t i m o l l u s c h i , come i ga s t ropod i p o l m o n a t i , n o n 
hanno l 'organo cara t te r i s t ico del le l a rve dei gas t ropod i m a r i n i e dei conch i f e r i m a r i n i 
in generale, vale a d i r e mancano del ve lo . Nei ga s t ropod i t e r r a g n o l i lo s v i l u p p o è 

semplificato da l la mancanza del cosiddet to s tadio del v e l o ; nel le n a i a d i questo s tadio 
di svi luppo p r o p r i o dei gener i m a r i n i è pu re s c o m p a r s o ; m a per c o n t r o , i n questa 

diramazione de l l ' a lbe ro dei m o l l u s c h i , si sono sv i luppa te le s i n g o l a r i t à esposte prece
dentemente. 

Mi p e r m e t t e r ò d i e sp r imere ancora una m i a ipo tes i personale . Per lo p i ù si 

considerano come i n f e r i o r i i c o n c h i f e r i m u n i t i d i u n solo musco lo a d d u t t o r e , i 

m o n o m i a r i ; quest i p r e d o m i n a n o anche ne i p e r i o d i geologic i a n t i c h i ; l ' o rgano d i a t tacco, 

che nel nost ro caso è i l filo del bisso, quando g i à esiste n e l l ' e m b r i o n e e nella l a r v a , 

è spesso un ind i z io de l l ' an t i ca e t à geognosl ica e de l la m i n o r e elevatezza s i s temat ica . 

•51. — rìrtEMM, Animali. Voi. X. 
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Questi r a p p o r t i , che si osservano nel le l a rve del le n a i a d i , sarebbero reminiscenze 
del l 'epoca p r i m i t i v a dei conch i f e r i ? 

I l F l e m m i n g fece i m p o r t a n t i osservaz ioni compara te f r a le l a rve dei nos t r i con
c h i f e r i f l u v i a l i e quel le de i c o n c h i f e r i m a r i n i , fondandos i sui p r i n c i p i i de l l ' embr io log ia 
i n f e r i o r e . Per comple ta re queste r icerche bisognerebbe p e r ò conoscere i n qual modo 
questa l a rva d i naiade, cosi r a s somig l i an te a l l ' i n d i v i d u o adu l to , passa a l lo stalo per
fe t to . Ma questo pe r iodo del la v i t a dei n o s t r i m o l l u s c h i è t u t t o r a a f fa t to igno to . Alcuni 

na tu ra l i s t i accertano sol tanto che le la rve uscent i dal le b ranch ie ma te rne si fissano 
sui pesci e v i v o n o al lo stato parassi ta . 

Avendo studiato la struttura, il modo di vivere e lo sviluppo delle margaritine 
m a r g a r i t i f e r e , p r e n d i a m o a considerare le P E R L E , a t tenendoci quasi completamente 
al le paro le d i Hessl ing. Le per le sono concrez ion i i n d i p e n d e n t i , p rodot te dal le sostanze 
di cu i si compone la conchig l ia , che si t r o v a n o n e l l ' a n i m a l e . Le lo ro p r o p r i e t à , lo 
splendore o acqua, la r o t o n d i t à , la grossezza e i l peso d ipendono p i ù o meno dalla 
l o r o compos iz ione , da l la l o r o s t r u t t u r a , la quale si adat ta a que l la del le va lve . Quello 
che si dice de i t re s t r a t i del le va lve , s t ra to madreper laceo , s t ra to delle colonnette e 
s t ra to d e l l ' e p i d e r m i d e , si appl ica anche al le per le , le q u a l i constano d i so t t i l i mem-
brane l le organiche e d i una sostanza calcarea, deposta f r a le medes ime. La perla per
fet ta n o n ha colore speciale ; presenta sol tanto i c o l o r i d e l l ' i r i d e appar tenent i allo 
s t ra to madreper laceo del la sua conch ig l i a , d i cu i conserva pure la s t r u t t u r a . 11 suo 
elegant iss imo splendore b ianco- la t t eo , con r i f l ess i a rgente i e i r idescen t i , l 'acqua puris
s ima , d ipendono dal m o d o i n cui si depone la calce e da l la t rasparenza delle mem
brane. P e r c i ò , secondo i casi, acquista i l r i f lesso cangiante , la luce soave, che affascina 
con tanta potenza l 'occhio del m o r t a l e . L o sp lendore p i ù v i v o , la magg io re bellezza 
delle perle o r i e n t a l i d i pe ndono dal la mancanza d i co loraz ione degl i s t r a t i d i colon
nette, d i cu i si compongono spesso, p o i c h é t a l i s t r a t i lasciano passare la luce, diver
samente dagl i s t r a t i co lo ra t i d i co lonnet te del le m a r g a r i t i n e m a r g a r i t i f e r e . Una delle 
per le o r i e n t a l i p i ù sp lendide si t r o v a ne l l a col lezione d i ogget t i n a t u r a l i ed artistici 
dei f r a t e l l i Zos ima d i Mosca. È pe r fe t t amen te r o t o n d a , n o n pe r fo ra t a , b r i l l an t e come 
l 'a rgento e pesa 27 7/s ca ra t i . Es t ra t ta da l suo prezioso astuccio e deposta sopra un 
sot t i le fazzolet to d i bat is ta , ro to la come una bel la p a l l o t t o l i n a d i m e r c u r i o . Le perle 
p i ù grosse, che hanno t a l v o l t a le d i m e n s i o n i d i una noce, p rovengono da l l 'Amer ica e 
da l la Persia. Le per le europee e specia lmente le bavares i , acquis tano i l vo lume di un 

pisel lo o d i una piccola fava, m a spesso n o n sono p i ù grosse del la capocchia di 
uno s p i l l o . 

La quest ione d e l l ' o r i g i n e del le per le è ant ica quan to la l o r o esistenza. Riferiamo 

a lmeno alcune delle leggende raccol te da Hess l ing , col la sua cura o r d i n a r i a , sebbene 

per la m a g g i o r par te si a p p l i c h i n o al le per le dei conch i f e r i m a r i n i . Nelle calme e 
t iepide n o t t i estive le del icate s l i l l e del la rug iada scendono da l cielo per essere fecon

date nel seno dei c o n c h i f e r i socchiusi dai v i v i f i c a n t i r agg i del sole. Questa antica 

leggenda ind iana d u r ò per tu t ta l ' a n t i c h i t à e fino al Medio E v o . Nel g i o r n o del mese 

di Nisan (24 m a r z o ) i l celebre i s rae l i t a B e n i a m i n o d i Tu te la , racconta che le con
chig l ie raccolgono le s t i l le cadent i del la p iogg ia e nel mese d i T i so i ( m e t à d i set

t e m b r e ) i p a l o m b a r i v i t rovano le preziose g e m m e . O g g i d ì questa credenza è ancora 

in v igore f r a g l i i n d i g e n i r i spe t to a l la f o r m a z i o n e del le per le . Questo m i t o , adorno di 

v a r i r i v e s t i m e n t i a l l e g o r i c i , segui la a t r o v a r s i nel le opere dei poe t i , come nei monu
m e n t i a r t i s t i c i . 
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Nella sua Arie, di far dell'oro, A u g u r e l l o lo cantava in vers i i s p i r a t i ; g r az ios i s -

sime sono le parole d i K i i c k e r t i n t o r n o a l lo stesso a r g o m e n t o : 

« Alla celeste origin mia pensava. 
(Jn angelo dolente un giorno pianse; 
fi la lagrima sua cader doveva 
Giù dell'inferno nel profondo abisso : 
Glie nel silenzio dell'immenso cielo 
Gli angeli pur talor si dànno al pianto. 
Ma degli angeli i l pianto è gioia al mondo. 
Perchè da quello vengono le perle. 
Nel vasto mar perduta si saria 
La lagrima dell'angelo se i l mare. 
Che la nobile origin ne conobbe, 
Non l'avesse raccolta e alla conchiglia 
Affidata, e prescelta fra le stille 
Da inen nobile origin derivate. 
li i l vasto mare alla conchiglia disse: 
Il nobil seme nel tranquillo grembo 
Custodir devi, e sviluppar securo 
Scivolando guardinga in mezzo all'acque 
li quando in te fatta la perla sia, 
Adulta e bella, e pronta a uscir dall'onde. 
Fenderti allor tu devi, e la tutela 
Cesserà pel pupillo, e allor del cielo 
La leggiadra figliuola, in faccia al mondo, 
Compirà risplendente i l suo destino ». 

Una galleria di Pietroburgo contiene un dipinto nel quale Cupido aleggiante fra le 
nubi sparge s t i l le d i rug iada , che g l i a m o r i n i , vagan t i sul le onde , raccolgono in c o n 
chiglie, dove si t r a s f o r m a n o in per le . A Deggendorf , capoluogo de l la Foresta Bava 
rese, tanto r i n o m a t a u n t e m p o per le sue per le , esiste una chiesa, sul la cui v ò l t a u n 

pittore dipinse la reg ina del c ie lo , da l cu i seno sgocciola e n t r o a conch ig l i e , po r t a t e 
da angeli , i l latte che si t r a s f o r m a i n per le . 

Ma le potenze celesti n o n si man i f e s t ano sempre a l l ' u o m o i n m o d o cos ì b e n i g n o , 
continua i l nos t ro collega ; si svelano pu re d u r a n t e g l i u r a g a n i e le tempeste , f r a i 

tuoni ed i l a m p i . Nel Medio Evo si credeva che anche quest i e l emen t i avessero la 
facoltà d i p r o d u r r e per le negl i a n i m a l i , d i r e t t a m e n t e da l le conch ig l i e , o i n f o r m a d i 
sassolini sbalestrat i da l m a r e nel le conchig l ie socchiuse, dove acquis tano levigatezza 
e splendore. 

Nel corso degli u l t i m i secoli passati l ' u o m o c e r c ò d i spiegare i n v a r i m o d i l ' o r i 
gine delle per le . Ma neg l i ann i che precedet tero le i m p o r t a n t i r i ce rche d i Hess l ing , 

era generalmente adot ta ta la teor ia de l la f o r m a z i o n e del le per le , d o v u t a a parass i t i 
viventi dent ro o sulle conch ig l i e , le cu i uova sarebbero l ' un i ca o r i g i n e del le per le . 
Questo a rgomen to è così interessante ed ha u n r a p p o r t o c o s ì d i r e t t o col la s to r ia n a t u 

rale e col modo d i v i v e r e del le conch ig l i e pe r l i f e r e , che ci d e c i d i a m o a r i f e r i r e quasi 
per in t ie ro i l r e l a t i vo t r a t t o del l a v o r o d i Hess l ing . 

Il m e r i t o p r i nc ipa l e d i aver t r o v a t o ne l le per le de i pa ras s i t i , le cui uova ne f o r 
mano i l nucleo, spetta senza a lcun d u b b i o a F . De F i l i p p i ( 1 ) . A l c u n e r i ce rche , che 

(I) Questo eminente naluralista dell'Università di Torino, partito nel I8G5, per un viaggio di cir
cumnavigazione sulla pire-fregata italiana Magenta, morì in Cina nel 18G7. 
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avevano uno scopo af fa t to d iverso , r i c h i a m a r o n o la sua a t tenz ione su l l ' o r i g ine delle 
per le . Per o t tenere qualche s c h i a r i m e n t o i n p ropos i to , egl i fece raccogl iere un numero 
suff ic iente d i piccole per le dal man t e l l o d i a l c u n i m o l l u s c h i ; per esaminarne la sostanza 
i n t e rna , a lcune vennero spezzate ed a l t re deposte i n una soluzione d i acido ni t r ico 
a l lunga to . — Le perle r imas te per qualche t e m p o ne l l ' ac ido n i t r i c o perdettero, a 
seconda del l o r o d i ame t ro , tu t ta la l o ro sostanza calcarea, ma conservarono la forma 
p r i m i t i v a , gon f i a rono a lquan to per la f o r m a z i o n e d i bo l l i c i ne gasose e presentarono 
un g ran n u m e r o d i so t t i l i s t r a t i m e m b r a n o s i , che avvolgevano u n nucleo centrale 
d i s t i n to , cos t i tu i to d i ma te r i a o rgan ica . U n a l t r o f a t t o , a l quale i l De F i l i p p i a t t r ibu ì 
una grande i m p o r t a n z a , è i l n u m e r o disuguale del le per le neg l i e semplar i d i una sola 
e medes ima specie d i anodonte , o d i a l t r i c o n c h i f e r i , r acco l t i i n l o c a l i t à diverse. Essen
dosi p rocura to dai l aghe t t i del parco d i Racconig i u n g ran n u m e r o d i i n d i v i d u i di 
Anodonta cygnea, i l De F i l i p p i f u m e r a v i g l i a t o d i t r o v a r v i una grande q u a n t i t à di 
perle, i n par te saldate a l la faccia i n t e r n a del le va lve , i n par te g iacent i nel mantello, 
m en t r e poch i ann i p r i m a ne aveva t rova to pochiss ime nel le anodonte e nelle unioni 
d i a l cun i l agh i e fiumi del la L o m b a r d i a . Le per le p r o v e n i e n t i da i laghet t i d i Racco
n ig i sono piccole , d i f o r m a regolare e po t rebbero essere por ta te i n commerc io col 
nome d i seme d i per le . I l De F i l i p p i t r o v ò una per la pe r fe t t amente ro tonda , grossa 
come u n seme d i l i n o , n e l l ' o r l o muscolare del m a n t e l l o , p rec i samente nel punto in 
cu i si t r o v a n o le per le nel le m a r g a r i t i n e m a r g a r i t i f e r e . Nei conch i f e r i d i Racconigi 
é i n o l t r e f requen te una specie d i v e r m i i n t e s t i na l i (Distomum duplicatum), che invece 
manca af fa t to ne i conch i f e r i del Iago d i Varese i n L o m b a r d i a . 11 m a n t e l l o dei conchi
fe r i d i Racconig i è sparso d i t u b e t t i che contengono i d i s t o m i e sulla v ic ina faccia 
de l la conch ig l i a si osservano i n q u a n t i t à co r r i sponden te certe a s p e r i t à p e r l i f o r m i , di 
va r i a mole , le q u a l i passano per tu t te le g radaz ion i poss ib i l i , per m o d o da diventare 
per le quasi sfer iche de l d i a m e t r o d i un chicco d i m i g l i o . Quando i l De F i l i p p i staccò 
da l guscio, e, dopo le o p p o r t u n e p r e p a r a z i o n i , sottopose al m i c r o s c o p i o i corpicciuoli , 
che g l i e rano pars i r ecen t i conc rez ion i , v i r i c o n o b b e i r e s idu i d i p i cco l i d i s tomi , che 
hanno se rv i to d i nucleo a l la sostanza calcarea. Anche nel le a l t re per le isolate, che si 
i n c o n t r a n o ne l m a n t e l l o delle anodonte , i l De F i l i p p i t r o v ò un nucleo costi tui to di 
sostanza o rgan ica ; p e r c i ò si credette au tor izza to ad asserire che i l nucleo delle perle 
presenta i ca ra t t e r i d i u n o r g a n i s m o m o r t o , i l quale n o n è a l t ro che un verme inte

s t inale . I l nucleo del le per le è sempre cos t i tu i to da u n parassi ta e la f requenza delle 
perle è sempre in r a p p o r t o d i r e t t o col la q u a n t i t à dei parass i t i g iacent i nel mantello 

del conch i fe ro , che produce le per le . 
I l De F i l i p p i aveva accennato i n c i d e n t a l m e n t e ad u n a l t r o parassi ta come causa 

della f o r m a z i o n e del le p e r l e ; dopo d i l u i i l do t to re K ù c h e n m e i s t e r , celebre pei suoi 
s tudi sui v e r m i i n t e s t i n a l i , c o l l o c ò u n nuovo a t to re sul proscenio , d icendo che in vari 

e sempla r i d i conch i f e r i d i Elster u n acaro f o r m a i l nucleo del la per la . Questo arac-

nide acquat ico è YAtax ypsi/opiiara o Limnocliares anodontae. V i v e negl i stagni 

m e l m o s i , sale d i rado a gal la e per lo p i ù si t ra t t i ene neg l i s t r a t i d 'acqua v ic in i al 

f ondo m e l m o s o , a l l i v e l l o del la par te pos te r io re del c o r p o de i c o n c h i f e r i , nei quali lo 

t r o v ò ins inua to i l K i i chenme i s t e r , i nca r i ca to da l gove rno sassone d i esplorare i banchi 

d i c o n c h i f e r i dei bagn i d i Els ter . Questo acaro m u n i t o d i o t to zampe , g i u n t o a matu

r i t à sessuale, si aggi ra ne l l ' acqua ed emet te le uova ne i m a n t e l l i de l le anodonte e 

del le u n i o n i . Le uova , che i l conch i f e ro r i cop re d i u n i n v o l u c r o m e m b r a n o s o , si tras

f o r m a n o i n a racn id i a sci zampe , i q u a l i , da l la cist i d ' i n v i l u p p o , passano nell'acqua, 
v i si t r a t t engono per qualche t e m p o , poi r i t o r n a n o ne l m a n t e l l o . A l l o r a l 'animaletto 
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r i t i r a le sei zampe e m u t a la pel le i n u n i n v o l u c r o che r iceve d a l c o n c h i f e r o ; q u i n d i 

perfora tale i n v o l u c r o ed esce a l l ' ape r to , m u n i t o d i o t t o zampe e p r o n t o a c o m p i e r e 

le sue f u n z i o n i genera t ive . 11 K i i chenme i s t e r c o n s i d e r ò come i l nuc leo de l la pe r l a l ' i n 

volucro f o r m a t o da l conch i fe ro i n t o r n o al la pel le d e l l ' i t e , nel quale si t r o v a sovente 

la pelle deposta da l l ' acaro a sei zampe . 
Il gran m e r i t o d i Hess l ing consiste ne l l ' ave r r i c o n d o t t o ne i suoi modes t i l i m i t i la 

ver i tà d i questa teor ia , secondo la quale la f o r m a z i o n e del le per le sarebbe i n r a p p o r t o 
diretto colla d i f fus ione geograf ica dei parass i t i dei c o n c h i f e r i e d ipenderebbe da l la 

loro presenza o mancanza nel le acque, m a n o n da l genere o da l la specie de i c o n c h i 

fer i . Sebbene nelle specie p i ù diverse d i n a i a d i la presenza d i t a l i parass i t i d ia o r i g i n e 

alla fo rmaz ione delle perle e d i secrezioni perlacee, ques t i r a p p o r t i n o n esistono cer
tamente per la m a r g a r i t i n a m a r g a r ì t i f e r a . « Circa 4 0 . 0 0 0 i n d i v i d u i » , dice Hess l ing , 
« aperti i n parte da me e i n par te da i pescator i , vennero so t topos t i ad u n accurato 

esame, senza che m i fosse possibi le r i n t r a c c i a r e i n una sola u n i o n e u n u o v o , u n segno, 
un indizio qualsiasi de l parassi ta i n ques t ione . L o stesso m i accadde r i spe t to ad a l t r i 
conchiferi d i l o c a l i t à d iverse , per esempio d i Boemia » . 

Anche le perle del la m a r g a r i t i n a m a r g a r ì t i f e r a , che si f o r m a n o nel m a n t e l l o hanno 
un nucleo e i l na tu ra l i s t a d i Monaco r iassume col le seguent i paro le i r i s u l t a t i del le sue 
faticose r icerche i n t o r n o a l l ' o r i g i n e del le per le : Due cause c o n c o r r o n o a l la f o r m a z i o n e 
delle perle, una esterna ed una i n t e r n a . La causa esterna è p i ù r a r a e d ipende da l la 
p a r t i c o l a r i t à del s is tema vascolare d i r i m a n e r e aper to es te rnamente , pe rme t t endo a 
vari co rp icc iuo l i es t ranei , come g r a n e l l i d i qua rzo , molecole vegeta l i e v i a d icendo , 
di penetrare col l 'acqua ne l la c i rco laz ione esterna o i n t e r n a ; quando p o i le p a r e t i dei 

vasi sono lacerate, si fissano nel p a r e n c h i m a deg l i o r g a n i , spec ia lmente del m a n t e l l o 
e in breve vengono c i r c o n d a t i da l la sostanza che f o r m a g l i s t r a t i del le conch ig l i e . La 
seconda causa, i n t e rna , d ipende dal le c ircostanze i n cu i le conch ig l i e si f o r m a n o e si 
sviluppano, p o i c h é i n generale i l nucleo del le per le consta d i m i n u z z o l i de l la sostanza 

di cui è composta l ' ep ide rmide del le conch ig l i e , n o n p i ù grossi d i Vaoo o 1 0 / ioo d i m i l 
l imet ro . Gl i i n v o l u c r i del nucleo d e r i v a n o dal le cel lule mic roscop iche de l s is tema 

vascolare e del man te l lo e la d i m o r a del la per la , c i o è i l posto che occupa n e l l ' a n i 
male, de te rmina la scelta dei t r e s t r a t i de l la conch ig l i a . Le per le , d i cu i i l nucleo si 
trova in quel lo s t ra to del m a n t e l l o , che secerne i l be l l i s s imo s t ra to madreper laceo 
della conch ig l i a , r i cevono esse pure questo depos i to madreper laceo e d iven t ano 
perc iò perle del la p i ù bel l ' acqua. Le per le , i l cu i nucleo si t r o v a i n que l la par te 

del l 'or lo del man te l l o , che f o r m a i due s t r a t i s u p e r i o r i , p resentano la m e d e s i m a s t r u t 
tura d i quest i s t r a t i , sop ra t tu t t o d i que l lo che è sovrasta to d a l l ' e p i d e r m i d e e n o n 

diventano perle d i va lo re . Dal le r a g i o n i esposte ne l l avo ro d i Hess l ing c i rca la d i f f e 

renza degli s t r a t i d i deposi to , che d à n n o alle per le i l o r o d i v e r s i c o l o r i , r i s u l t a che la 

classificazione un ive r sa lmen te accettata d i per le mature e immature n o n è esatta, 
po iché r i spet to alle per le non si p u ò m a i pa r l a r e d i m a t u r i t à , p o i c h é i l l o r o progresso 
durante i l soggiorno n e l l ' a n i m a l e è c o n t i n u o ; una per la appena v i s i b i l e a l m i c r o s c o p i o 

nel tessuto del man t e l l o , n o n è meno m a t u r a d i una sp lend ida per la incas t ra ta ne l 

serto di u n r e ; la q u a n t i t à degl i s t r a t i d i deposi to d e t e r m i n a la fo rza e la grossezza 
delle perle, la l o r o q u a l i t à ne a u m e n t a o ne d i m i n u i s c e i l v a l o r e . 

Di f r on t e alle e n o r m i s o m m e , che me t t e i n c i rco laz ione i l c o m m e r c i o del le per le 

marine, i l p rodo t to dei c o n c h i f e r i f l u v i a l i d iven ta i n s ign i f i can t e . I n Sassonia, f r a i l 
1820 e i l 1836 f u r o n o vendute 1 4 0 per le per la s o m m a di 81 t a l l e r i ( L . 3 0 3 , 7 5 ) . L e 

pescherie d i perle de l la Baviera produssero da l 1814 al 1 8 5 7 , c i o è i n 43 a n n i , 
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158.880 per le . Francesco L ò w crede t u t t a v i a d i poter accertare che i l p rodo t to delle 
perle del la Moldav ia , i n u n t r a t t o d i 8 m i g l i a , a m m o n t i a 8 0 0 0 e p e r f i n o a 12 .000 fio
r i n i a l l ' anno . Malgrado lo scarso guadagno che l ' u o m o r i c a v ò sempre e ovunque dalle 
per le de i conch i f e r i fluviali, i l des ider io d i accrescere la p roduz ione delle per le , i n d u 
cendo, come dice Hessl ing, i c o n c h i f e r i p e r l i f e r i a p r o d u r n e u n n u m e r o maggiore , fu 
sempre v i v i s s i m o nei p o p o l i ; i Cinesi ne f u r o n o g ià s t i m o l a t i 2 0 0 0 a n n i o r sono. Nel 
secolo X V I I I L i n n e o mise i n vend i t a come un segreto i l me todo d i accrescere la p ro
duz ione a r t i f i c i a l e del le per le , p e r f o r a n d o le conch ig l i e . Malgrado i ragguagl i p u b b l i 
cat i i n p ropos i to , i l suo me todo n o n è ben no to neppure o g g i d ì . Un a l t ro metodo per 
p r o d u r r e una magg io re q u a n t i t à d i per le ne i c o n c h i f e r i , consiste n e l l ' i n t r o d u r r e alcuni 
c o r p i estranei f r a i l l o r o m a n t e l l o e la conch ig l i a , senza danneggiar la o danneggian
dola . Tale s is tema venne pra t ica to da m o l t i secol i ed è i n v igo re anche oggi f ra i 
Cinesi . Hess l ing r i fe r i sce col le seguenti paro le i r agguag l i r acco l t i da Hague, console 
inglese a N ingpo e da Mac G o w a n , med ico amer icano , i n t o r n o a questo r a m o della 
i n d u s t r i a : 

« L 'eserciz io d i questo r a m o d e l l ' i n d u s t r i a si l i m i t a a due l o c a l i t à v ic ine , presso 
la c i t t à d i Te ts ing , ne l la par te se t ten t r iona le del lo Tsche -k iang . Duran t e i mesi di 
maggio e d i g iugno , e n o r m i q u a n t i t à d i a n o d o n t i (Anodonta plicata) vengono estratte 
dal lago T a i - h o n , ne l l a p r o v i n c i a d i K i a n g - h o n e deposte i n g r a n d i p a n i e r i , dove si 
scelgono le p i ù grosse. Siccome i l v iaggio le indebol isce u n poco, p r i m a d i t o rmen
tar le per soddisfare la v a n i t à u m a n a , si lasciano r iposare per qualche g io rno in 
canestr i d i b a m b ù i m m e r s i ne l l ' acqua , q u i n d i si i n t r o d u c o n o nel le conchigl ie soc
chiuse ce r t i g r a n e l l i n i o m a t r i c i , d i f o r m a e d i sostanza d iverse , consis tent i per lo 
p i ù i n una sor ta d i p i l l o l a , i n u m i d i t a col succo de i f r u t t i de l l ' a lbe ro del la canfora. Le 

f o r m e , che si adat tano meg l io al r i v e s t i m e n t o madreper laceo , p rovengono da Canton 
e pare che siano fa t te co l la conch ig l i a del la Avicuìa margarìtifera, specie mar ina ; i 
f r a m m e n t i i r r e g o l a r i d i questa conch ig l i a vengono l ev iga t i co l l ' a rena i n u n recipiente 
d i f e r r o finché n o n siano ben l i sc i e r o t o n d i . U n a l t r o genere consta d i figurine, che 
per lo p i ù rappresentano Budda seduto, o d i pesc io l in i d i p i o m b o , app l i ca t i ad una 
assicella d i legno. L ' i n t r o d u z i o n e d i queste f o r m e deve essere ef fe t tuata con molta 
cautela. L a conch ig l i a viene aper ta de l i ca tamente con u n a spatola d i madreper la e la 
par te d e l l ' a n i m a l e che n o n v i aderisce v iene sol levata con una sonda d i f e r ro . Poscia 
i c o r p i c i n i , figure, p i l l o l e , ecc., vengono i n s i n u a t i ne l la conch ig l i a col la pun ta d i una 

canna d i b a m b ù , fessa, e depost i i n due file su l m a n t e l l o o sul la par te l ibe ra del l ' ani 
male . Quando da u n la to i l l o r o n u m e r o è su f f i c ien te , l ' operaz ione si r ipe te sul lato 
oppos to . T o r m e n t a t o dai c o r p i es t ranei , l ' a n i m a l e si attacca convu l samente alle valve; 

p e r c i ò le f o r m e r i m a n g o n o a l l o r o posto. A l l o r a si depongono le anodonte ad una ad 
una i n cana l i , bac in i o s tagni , al la dis tanza d i 15-18 c m . l ' i m a d a l l ' a l t r a e ad una profon

d i t à va r i ab i l e f r a 6 0 c m . e m . 1,50, t a lvo l t a i n n u m e r o d i 5 0 . 0 0 0 . Se a l cun i g i o r n i dopo 
l ' i n t r o d u z i o n e de i c o r p i c i n i , si r i t i r a qua lche a n i m a l e per vedere a che pun to si t rov i , 
si vede che g l i ogget t i es t ranei sono fìssati al le va lve per mezzo d i una secrezione 

m e m b r a n o s a ; p i ù t a r d i questa pe l l ico la si compene t r a d i m a t e r i a calcarea e finalmente 

i n t o r n o al nucleo si f o r m a n o parecchi s t r a t i d i m a d r e p e r l a . I n n o v e m b r e , oppure 

dopo diec i mesi e p e r f i n o dopo t r e a n n i i m o l l u s c h i vengono ape r t i col la mano , l ' an i 

male es t ra t to da l la conch ig l i a e le per le staccate con u n co l t e l lo a f f i l a t o . Se i l nucleo 

delle per le consta d i m a d r e p e r l a , lo si lascia, m a se si c o m p o n e d i f o r m e d i ter ra o di 

m e t a l l o , lo si t og l i e v i a , versando u n po ' d i res ina fusa nel le c a v i t à , oppu re otturando 

a r t i f i c i a l m e n t e l ' ape r tu ra con u n pezzetto d i m a d r e p e r l a . I n t a l i c o n d i z i o n i rassomi-
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gliano p iu t tos to a per le emis fe r iche , poco m e n o bel le e l u c e n t i de l le per le sol ide e si 

vendono ad un prezzo che pe rmet te a t u t t i d i acqu i s t a r l e . I g i o i e l l i e r i le incas t rano 

nei d i a d e m i , nei b racc ia le t t i ed i n a l t r i o r n a m e n t i f e m m i n i l i . I r i v e s t i m e n t i m a d r e 

perlacei, che si f o r m a n o sul le figurine d i Budda vengono a p p l i c a t i come t a l i s m a n i 

sui be r re t t i dei b a m b i n i . Si dice che 5 0 0 0 f a m i g l i e de i v i l l a g g i d i S c i a n g - k w a n e d i 
Siao-Sciangugan si occup ino d i questo r a m o d e l l ' i n d u s t r i a . Le persone, che n o n sanno 

maneggiare a dovere i c o n c h i f e r i , ne pe rdono spesso i l 10 o i l 15 per cento, m e n t r e 

altre p iù a b i l i n o n ne vedono m o r i r e u n o solo i n tu t t a la s tagione » . 
Hessling e s p e r i m e n t ò sui nos t r i conch i f e r i f l u v i a l i i l va lo re d i questo me todo cinese. 

Kece ugualmente ins inuare con m o l t a delicatezza, f r a i l m a n t e l l o e le va lve d e l l ' a n i 
male, v a r i c o r p i c c i u o l i es t ranei , come p a l l o t t o l i n e d i a labas t ro o d i a v o r i o e p e r f i n o 

perline d i ve t ro emis fe r i che . 1 c o n c h i f e r i cos ì t r a t t a t i ven ivano depos t i , come nel l o r o 
ruscello na t ivo , ne l l ' acqua cor ren te , r icca d i calce, de l l ' a cqua r io d e l l ' I s t i t u t o fisiolo
gico d i Monaco. Dopo u n anno i c o r p i es t ranei de i m o l l u s c h i depos t i ne l l ' acqua r i cca 

di calce erano r i v e s t i t i d i una crosta calcarea, p iu t to s to grossa e g ranu losa , d i co lo r 
g ia l l icc io-sudic io , ben lon tana da l r a s somig l i a r e ad una pe r l a . L e per le d i ve t ro de i 

conchiferi conserva t i ne i rusce l l i appos i t i , dopo lo stesso p e r i o d o d i t e m p o , e rano 
coperte d i u n sot t i le e del icato r i v e s t i m e n t o b i anco- sud ic io , m a spesso co lo ra to , del la 
materia del la conch ig l i a e d i m o s t r a v a n o che anche ques t i m u l l u s c h i n o n s i ada t 
tavano per nu l l a ag l i e spe r imen t i f a t t i . F u r o n o pu re n e g a t i v i i r i s u l t a t i o t t e n u t i da 
Hessling colPapplicazione del me todo p ropos to da De F i l i p p i e K ù c h e n m e i s t e r , i l quale 
consiste nel p r o m u o v e r e l ' ingresso dei parass i t i ne i c o n c h i f e r i p e r l i f e r i , onde p r o d u r r e 
una p i ù f requente emiss ione d i nuc l e i d i per le . Questo m e t o d o n o n è tale da p e r m e t 

tere a chi lo p r a t i c h i d i fa re assegnamento sopra qualche guadagno ma te r i a l e . A n z i c h é 
alla p roduzione a r t i f i c i a l e , i n a t u r a l i s t i d o v r a n n o r i v o l g e r e la l o r o a t tenz ione a l l a 
mol t ip l icazione na tu ra le del le per le . « La p r o p o r z i o n e s f avo revo l i s s ima al c o m m e r c i o » , 
dice Essling, « per la c u i legge sopra 103 conch i f e r i p e r l i f e r i si o t t i ene so l tan to una 
perla d i pessima q u a l i t à , sopra 2 2 1 5 c o n c h i f e r i una per la d i q u a l i t à m e d i o c r e e sopra 
2708 una sola pe r la d i buona q u a l i t à , d ipende esc lus ivamente da l l a sostanza c o l o 

rante, oscura, del le nostre m a r g a r i t i n e m a r g a r i t i f e r e , che si mescola a l l a sostanza 
della conchigl ia e a sua vo l t a d ipende da l c ibo , senza i l qua le l ' a n i m a l e n o n p u ò 
vivere. Anche i n questo, come i n a l t r i casi de l la v i t a deg l i a n i m a l i , v e d i a m o che la 
stessa causa, da cui possiamo sperare l i e t i r i s u l t a t i , è la p r i m a a r e n d e r l i v a n i . La 

sostanza ep ide rmo idea co lora ta , o r i g i n e del la p r o d u z i o n e del le per le , p roduce ne l lo 
stesso tempo quel la t i n t a , che ne d i m i n u i s c e i l v a lo r e . Se si potesse o t tenere con 
qualsiasi mezzo un a u m e n t o sensibi le ne l l a f o r m a z i o n e del le pe r l e , si aumen te rebbe 

nella stessa p r o p o r z i o n e la p r o d u z i o n e del le per le co lora te , p o i c h é l ' a l i m e n t a z i o n e 
r imane e deve r i m a n e r e la stessa. P e r c i ò le stesse c o n d i z i o n i v i t a l i d e l l ' a n i m a l e f o r 

mano l 'ostacolo p r i nc ipa l e , che si oppone al la p r o d u z i o n e del le per le preziose e questo 
ostacolo non si p u ò r i m u o v e r e senza m i n a c c i a r e l 'esistenza del m o l l u s c o » . 

Le u l t i m e pagine de l l ' ope ra , a l la qua le d o b b i a m o una cos ì r icca messe d i c o g n i 
zioni , contengono le i n d i c a z i o n i d e l l ' u n i c o me todo raz iona le e possibi le per la p r o 

duzione delle per le , p o i c h é le c o n d i z i o n i d i v i t a d e l l ' a n i m a l e r e n d o n o vane le speranze 
concepite r i spe t to ad una p roduz ione a r t i f i c i a l e de l le pe r l e . C i t e remo nei l o r o p u n t i 

p r inc ipa l i t a l i cons ig l i , des t ina t i a r i c o n d u r r e i c o n c h i f e r i p e r l i f e r i al l o r o stato na tu ra l e 

p r i m i t i v o e a t r a r n e le regole necessarie per la p r o d u z i o n e e per la pesca del le pe r l e . 
Rispetto ai m o l l u s c h i conch i f e r i bisogna cons iderare due f a l l i d i g rande i m p o r 

tanza: l ' a l imen taz ione e la r i p r o d u z i o n e . L ' a l i m e n t a z i o n e d ipende d a l l ' a m b i e n t e , che 
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ne d e t e r m i n a la q u a l i t à e la q u a n t i t à . L a grande q u a n t i t à d 'acqua r ichies ta d a l l ' a n i 
male per la sua a l imen taz ione , d i m o s t r a , che, per m a n t e n e r l o i n salute, si richiede 
una massa d 'acqua suf f ic iente , dotata d i p r o p r i e t à c h i m i c h e spec ia l i ; p e r c i ò , tut te le 
cause che possono p r o d u r r e una d i m i n u z i o n e de l l ' acqua come s i c c i t à , i r r igaz ione delle 
pra te r ie , d i r a m a z i o n i pe i m u l i n i , ecc., possono essere dannose ai m o l l u s c h i pe r l i fe r i . 
L 'acqua dest inata a l l ' a l imen taz ione d i quest i a n i m a l i deve contenere una piccola quan
t i t à d i sostanza organica , la quale a sua v o l t a cont iene i n q u a l i t à d i combinaz ione chi 
mica una sostanza co lorante , che impedisce la p roduz ione delle perle preziose, quando 
è stata t r a s fo rma ta i n sostanza an ima le . Per conservare l 'acqua ben pura , bisogna 
es t rar re da i rusce l l i tu t t e quel le p r o d u z i o n i vegetal i che possono a l te ra r la , decompo
nendos i , cosa facile da o t t ene re ,da ta l ' abbondanza del c i b o , o p p u r e t r a spo r t a r e ! m o l 
luschi i n r e g i o n i lontane dai rusce l l i , sul cu i f o n d o prosperano t a l i o r g a n i s m i vegetali. 
Lo stesso si p u ò d i r e de i l u o g h i i n cu i sboccano ne i rusce l l i g l i scol i delle praterie 
paludose, delle l a t r i ne del le case poco discoste o degl i o p i f ì c i . L 'esperienza conferma 
la v e r i t à d i t a l i asserzioni ; l u n g h i t r a t t i d i certe acque sono ab i t a t i da i n d i v i d u i vecchi, 
sulle cui va lve , come su i sassi, vegetano m o l t e p ian te i n f e r i o r i , musch i ed alghe; 
quest i m o l l u s c h i sono pove r i d i per le , e se per caso ne contengono alcune, queste sono 
colora te o d i ca t t iva q u a l i t à . I pescator i sanno ben iss imo che g l i i n d i v i d u i stabil i t i 
ne i rusce l l i d 'acqua l i m p i d a , scorrente sopra u n f o n d o ghiaioso, hanno esternamente 
una t i n t a b r u n o - s c u r a , m a i l o r o o r g a n i sono poco p i g m e n t a t i : « Conchigl ie nere », 
essi d i cono , « m o l l u s c h i b i a n c h i e perle b ianche » . Mancando la sostanza colorante, 
la quale p e r c i ò n o n p u ò penetrare n e l l ' a n i m a l e , g l i o r g a n i spiccano sulla conchiglia 
oscu ra ; invece, nei rusce l l i a l i m e n t a t i da l l ' acqua de i p r a t i , le conchig l ie sono di color 
b r u n o - r u g g i n e e g l i o r g a n i p i ù r i c c h i d i sostanza colorante per l 'abbondanza della 
ma te r i a che v i si depone ; t a l i i n d i v i d u i p roducono per le , m a quas i sempre d i colore 
scadente. 

Si credette i n o l t r e d i dover spogl iare i ru sce l l i dei cespugli delle r i v e , considerando 
la luce come u n e lemento indispensabi le a l la p roduz ione del le per le . Ma giova notare 
che le per le p i ù bel le p rovengono spesso da i n d i v i d u i a f f o n d a t i sotto i sassi o le radici 
degl i a lbe r i , i n l uogh i i n cu i d i cer to non pene t rano m a i i r agg i v i v i f i c a n t i del sole, 
n è lo splendore soave del la l u n a : p e r c i ò è ch i a ro che la luce n o n esercita nessuna 
in f luenza sul la f o r m a z i o n e del la conch ig l i a , n è sul la genesi del le per le . I l diboscamento 
del le sponde, che r ich iede tante spese, ha so l tan to u n ' i m p o r t a n z a i n d i r e t t a : i ladr i vi 

pe rdono i l o r o nascondig l i e t u t t ' a l p i ù l ' acqua del rusce l lo , ne i p u n t i i n cui ristagna, 
è m e n o in fe t t a dal la decomposiz ione del le fog l ie che v i cadono. Tale operazione ha 
p e r c i ò i l suo lato p ra t i co e n o n è condannab i l e , m a non presenta nessun rapporto 

col la f o r m a z i o n e delle per le . Le p r i m e per le t rova te m o l t i secoli o r sono nel la sol i tu
d ine delle foreste i m p e n e t r a b i l i , avevano ugua lmen te le l o ro q u a l i t à buone e cat t ive; 

l ' i n f luenza de l sole non è m a i funes ta ai vegeta l i i n f e r i o r i , d i cu i anz i p romuove lo 
s v i l u p p o ; se le r e l a z i o n i dei pescator i c ' insegnano che le per le p iù belle vengono 

r in t r acc ia t e nei l u o g h i p i ù i l l u m i n a t i , meno r i c c h i d i cespugl i e d i vegetazione, la que

s t ione non è ancora r i so l t a r i spe t to al la magg io re o m i n o r e vegetazione del suolo 
c i rcos tante . 

N o n meno i m p o r t a n t e de l l ' a l imen taz ione è i l processo r i p r o d u t t i v o dei conchiferi 
p e r l i f e r i . I r i s u l t a t i della co l tu ra de l le per le d ipendono da l m o d o d i regolar la e di 

p r o m u o v e r l a e dal le due c o n d i z i o n i v i t a l i che ne d e r i v a n o . 

La compos iz ione n u m e r i c a d i m o s t r a la re laz ione m i n i m a che esiste f r a g l i i n d i 

v i d u i p e r l i f e r i e q u e l l i che n o n p r o d u c o n o per le . L ' o p p o r t u n i t à d i a t tendere all 'opera 
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della r i p r o d u z i o n e e de l lo s v i l u p p o aumen ta la p r o b a b i l i t à del la l o r o m o l t i p l i c a z i o n e 

e pe r c iò anche i l raccol to del le perle . L ' a l t r a ques t ione , forse p i ù i m p o r t a n t e , che viene 
risolta da una co l tu ra regolata e progress iva , consiste ne l fa t to innegab i le che u n 

maggior n u m e r o d i a n i m a l i i n u n dato spazio consuma una m a g g i o r e q u a n t i t à d i c ibo 

<! che i l consumo d i u n eccesso d i n u t r i m e n t o d i m i n u i s c e la q u a n t i t à d i m a t e r i a c o l o 
rante nociva a l la per la . N o n bisogna d i m e n t i c a r e che la sostanza co lo ran te vegetale 

viene u t i l i zza ta d a l l ' a n i m a l e quando si è g i à d i sc io l t a i n par te ne l l ' acqua del rusce l lo , 

e, siccome è d i s t r i b u i t a i n u n g r a n n u m e r o d i i n d i v i d u i , ognuno d i essi ne acquis ta 

una q u a n t i t à m i n i m a , senza t u t t a v i a s o f f r i r e per mancanza d i c ibo . — L ' u o m o p u ò 

seguire due vie per o t tenere un p r o f i c u o a l l evamen to d i c o n c h i f e r i . I n passato, severe 

leggi im ped ivano « che, du ran t e i l pe r iodo d i t e m p o i n cui i l mo l lu sco p e r l i f e r o è i n 
fregola, c ioè nei mes i d i l ug l i o e agosto, nessuno pescasse crostacei n è pesci e andasse 
in barca sulle acque i n cui si t r o v a n o le conchig l ie », senza i n c o r r e r e nel pe r i co lo 

di essere castigato con m u l t e o pene c o r p o r a l i . Ogg id ì queste savie n o r m e sono 
dimenticate da u n pezzo e a p p u n t o ne i mes i i n cu i l ' a n i m a l e avrebbe bisogno del la 
massima quiete per lo sv i l uppo del le sue uova e per assicurare l ' a v v e n i r e del la g r a 
cile e quasi microscopica p ro l e , r o z z i pescator i calpestano e s m u o v o n o i l f o n d o dei 

ruscelli, con u n c i n i d i f e r r o staccano le conch ig l i e attaccate le une al le a l t re ed hanno 
perfino la sciocca ab i tud ine d i e s t ra r re da i m o l l u s c h i la f rego la , r i t e n u t a i m p u r a ! A 
tale spietato uso dei pescatori sono d o v u t e i n g r a n par te le lagnanze, che si odono 

dalle bocche d i t u t t i , per la d i m i n u z i o n e del p r o d o t t o del le per le , p o i c h é la d i s t r u 
zione della f regola è p i ù dannosa al le m a r g a r i t i n e d i tu t te le a l t re cause addot te per 
spiegare la l o ro d i m i n u z i o n e , come g l i u r t i p r o d o t t i da i ghiacci i n fus ione , g l i scoli 
dei p ra t i e via d icendo. Ol t re questa t r a n q u i l l i t à r ichies ta i m p e r i o s a m e n t e da i c o n c h i 
feri pe r l i f e r i du ran te i l pe r iodo r i p r o d u t t i v o , u n mezzo eccellente per m o l t i p l i c a r l i 
consiste nel preparare appos i t i banch i d i per le i n cui possano r i p r o d u r s i senza essere 
dis turbat i . R ispondono p i enamen te alle speranze concepite i rusce l l i dal f o n d o g h i a 
ioso e p u l i t o , senza m e l m a , con acqua co r ren te , che non possa essere i n q u i n a t a da 
ghiacci fu s i , da scol i d i l e t ame o da a l t re sostanze che la r endano t o r b i d a . I l n u m e r o 

dei mol luschi deve co r r i sponde re a l la q u a n t i t à annuale , m e d i a , de l l ' acqua e la c o l 
tura sorvegliata da persone a t t ive e i n t e l l i g e n t i . Sono p a r t i c o l a r m e n t e ada t t i a l la p r e 
parazione d i quest i banch i d i per le i m o l l u s c h i vecch i , senza per le , i q u a l i si t r o v a n o 
in buone cond iz ion i per r i p r o d u r r e i conch i f e r i p e r l i f e r i , p o i c h é la co l tu ra del le per le 
si fonda essenzialmente sul la r i p r o d u z i o n e de i m o l l u s c h i che le p r o d u c o n o . 

La col tura raz iona le del le per le prescr ive i n o l t r e r i spe t to al m o d o d i pescare certe 
regole speciali , impos te dal le p r o p r i e t à n a t u r a l i dei conch i f e r i p e r l i f e r i . L 'esper ienza 
dimostra che le per le crescono m o l t o l en tamente . Gl i s t r a t i del la conch ig l i a depost i 
sopra corp i estranei i n t r o d o t t i f r a le va lve , i n u n anno n o n acquis tano che una c o n 

sistenza m i n i m a . Le osservazioni fat te dai pescator i sopra d ive r s i conch i f e r i con t ras 
segnati i n m o d o speciale, d i m o s t r a n o che le per le grosse come la capocchia d i uno 
spil lo, dopo 12 a n n i g i u n g o n o a l la m o l e d i u n pisel lo , m e n t r e le per le d i grossezza 

ord inar ia , come quel le de l l ' anodon ta , hanno bisogno d i 2 0 a n n i per acquis tare t a l i 
d imens ion i . Questo fa t to è i n r a p p o r t o d i r e t t o col lento s v i l u p p o del le conchig l ie ed è 

probabi l i ss imo che ogn i f o r m a z i o n e d i u n n u o v o s t ra to mic roscop ico del la conch ig l i a 

corr isponda esat tamente a l la f o r m a z i o n e d i u n n u o v o s t ra to i n t o r n o al nucleo g i à e s i 
stente della perla . G l i i n t e r v a l l i d i t e m p o che passano t r a la f o r m a z i o n e dei s ingo l i 

strati non sono d i certo m o l t o b r e v i , sebbene n o n se ne conosca la du ra t a . Essendo 

o r m a i d imos t ra to che le per le crescono l en t amen te , a che g iova esp lora re d i t r a t t o i n 
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t r a t t o i l f o n d o de i rusce l l i ? La pazienza dev'essere p ross ima paren te d e l l ' a v i d i t à del 
guadagno. Le razzie fa t te nei secoli scorsi dai pescatori i n tu t te le acque perlifere 
de l l 'Eu ropa , produsse la l o r o parz ia le o totale r o v i n a a t tua le . Ne l lo stesso modo in 
cu i una lunga sospensione del la pesca pe rmet t e ai m o l l u s c h i p e r l i f e r i d i regolare le 
sostanze d i cu i si c o m p o n e la l o r o conch ig l i a e fa d iven ta re le per le lucide e colo
r i t e , la quiete conferisce l o r o a l t re i m p o r t a n t i q u a l i t à , sop ra t tu t to r i spe t to al la forma 

che possono acquis tare . N o n sapp iamo q u a l i i n c o n v e n i e n t i d e r i v i n o per l ' an imale dalla 
f requen te e forza ta ape r tu ra del le sue va lve , m a è cer to che i l m u t a m e n t o d i posizione, 
de r ivan te da l la r icerca delle per le f r a i l m a n t e l l o e la conch ig l i a , p u ò modificare 
a lquanto le secrez ioni . Si r i ch iede per lo meno u n i n t e r v a l l o d i 6 o 7 a n n i f r a una 
pesca e l ' a l t r a , a c c i o c c h é la co l t u r a delle per le possa essere p r o f i c u a a i nos t r i giorni . 

I l L ó w r i fe r i sce quan to segue i n t o r n o al m o d o in cu i viene pra t i ca ta la pesca dei 
conch i f e r i p e r l i f e r i i n Boemia : « I pescatori raccolgono le per le ne i due m o d i seguenti. 
Se l 'acqua non è t r o p p o f redda n è t r o p p o p r o f o n d a , per m o d o che u n u o m o v i si affondi 
fino al co l lo , o se n o n è abbastanza l i m p i d a per lasciar vedere i l f ondo , i l pescatore 
scende nel l 'acqua e va cercando i m o l l u s c h i coi p i e d i . Quando ne ha t rova to uno, lo 
prende colle d i ta d i u n piede e lo sol leva a l la superf ic ie de l l ' acqua . Poi ne esamina 
so l tanto la superf ic ie esterna, cercando d i s c o p r i r v i i c a r a t t e r i , che denotano la pre
senza o la mancanza del le perle m a t u r e . Se non l i t r o v a , t o r n a a r i m e t t e r e la con
ch ig l i a ne l l ' acqua ; ne l caso con t r a r i o la getta sul la r i v a o i n u n sacco che ha portato 
seco appos i tamente a tale scopo. 

« A l l o r c h é invece l 'acqua è t r o p p o p r o f o n d a o t r o p p o f r edda , m a abbastanza l i m 
pida per lasciar vedere i l f o n d o , la pesca si p ra t i ca i n barca . I pescator i , m u n i t i di 
lunghe sbar re d i legno, a l la cu i e s t r e m i t à hanno at taccato u n co l te l lo , infilzano i 
m o l l u s c h i , l i estraggono da l l ' acqua e l i esplorano ne l m o d o prede t to » . 

* 
•* * 

Le ANODONTE (Anodonta), che formano un altro importantissimo genere di naiadi, 
n o n si d i s t i nguono af fa t to dal le u n i o n i r i spe t to ai ca ra t t e r i d e l l ' a n i m a l e . L a conchiglia 

è so t t i le e f r ag i l e , i l m a r g i n e del la cern ie ra l ineare , senza den t i ; sot to i l legamento si 
osserva una l ame l l a l o n g i t u d i n a l e , o t tusa . Le anodonte p re fe r i scono al le acque cor

r e n t i e pu re le acque s t agnan t i e me lmose . T u t t a v i a certe specie isolate o va r i e t à si 
i ncon t r ano pure nei fiumi g r a n d i , p i ù d i r ado nei p i cco l i , i n l u o g h i r i p a r a t i da l l ' im
peto de l l ' acqua . Pare i n o l t r e che si t r a t t engano v o l o n t i e r i neg l i sbocchi degl i stagni 

estesi. Quanto a b b i a m o det to p i ù sopra r i spe t to al le d i f f i c o l t à che s ' incon t rano nella 
d i s t i nz ione del le va r i e specie d i u n i o n i , si p u ò appl ica re anche a questo gruppo di 

m o l l u s c h i . I l n o m e vo lga re d i C O N C H I G L I E A N A T R E , che i Tedeschi d à n n o a tutte le 

anodon te , d e r i v a , dice i l R o s s m à s s l e r , p iu t t o s to dal p r o l u n g a m e n t o a foggia d i becco 

d e l l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l la conch ig l i a , che n o n da qualche speciale predilezione 

d i m o s t r a t a da l le ana t re per quest i m o l l u s c h i , p o i c h é , anche a m m e t t e n d o che ne siano 

g h i o t t e , è d i f f i c i l e che possano e s t r a r l i da l la l o r o d u r a conch ig l i a col becco mol le di 

cui sono p r o v v e d u t e . Eaccio qua lche r i se rva a tale asserzione. P ra t i ca i le m i e ricerche 

i n t o r n o a l lo s v i l u p p o deW Anodonta cygnea sopra e sempla r i p r o v e n i e n t i da u n ruscel

le t to m e l m o s o , percorso da numerose ana t re i n t racc ia d i preda. Osservai spesso 

che quest i ucce l l i , sebbene p r o v v e d u t i d i u n becco debole , r a sch iando i l margine 

del la conch ig l i a a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re , r i u sc ivano ad es t ra rne la carne de l mollusco 

e sop ra t tu t to le b r anch i e , piene d i e m b r i o n i . Le due f o r m e t i p i che p i ù impor t an t i 
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Anodonta (Anodo ni a cygnea). Grandezza naturale. 

delle numerose anodonte, diffuse nella maggior parte dell'Europa, sono VAnodonta 
cygnea e VAnodonta cellensis. L a p r i m a è ovale o r o m b o i d a l e , co l m a r g i n e supe r io re 
dir i t to o sporgente e l ' i n f e r i o r e a r r o t o n d a t o e d ive rgen te d a l l ' o r l o supe r io re . Cer t i 
esemplari g iungono al la lunghezza d i 19 c m . e a l l ' a l tezza d i 11 c m . L ' a l t r a , Anodonta 
cellensis, ha una conch ig l i a a l lunga ta , so t t i l e , solcata, i cu i m a r g i n i ( super io re e i n f e 

riore) sono d i r i t t i e quasi p a r a l l e l i . Nessuno dei n a t u r a l i s t i che si occupano i n m o d o 
speciale delle na iadi ha tenta to d i f o n d a r e la d iv i s ione del le specie su i ca ra t t e r i ana 

tomici delle p a r t i m o l l i d e l l ' a n i m a l e e f i n o r a , de l resto, a b b i a m o poca p r o b a b i l i t à d i 
condurre ad u n pun to soddisfacente questa d i v i s i o n e . 

Presentiamo ora al l e t to re alcune f a m i g l i e o g r u p p i come rappresen tan t i d i f a m i g l i e , 
in cui i l man te l lo t e r m i n a i n due t u b i o s i f o n i p i ù o meno l u n g h i e sul la cu i c o n 
chiglia si osserva l ' i n t acca tu ra de l m a n t e l l o (Ved i la figura). 

Una delle p i ù cons ide revo l i f a m i g l i e d i c o n c h i f e r i è que l la delle T E L L I N A C E E (Tel-
linacea). I l man te l l o d e l l ' a n i m a l e è d i v i s o i n t u t t a la sua lunghezza . I l piede, c o m 
presso, non produce bisso. Le b r a n c h i e sono l a m e l l i f o r m i , la conch ig l i a equ iva lve . Le 

specie appar tenent i a questa f a m i g l i a , d i f fuse i n tu t te le zone del g lobo , v i v o n o l i b e 

ramente nella sabbia. Spet tano i n pa r t e a l m a r e e i n par te a l l ' acqua dolce . T r o v i a m o 
nelle lo ro schiere m o l t i m o l l u s c h i c o m m e s t i b i l i e s o p r a t t u t t o nel g r u p p o del le Venus, 
i l quale contiene parecchie specie cara t te r izza te da l la bellezza dei c o l o r i e da va r i e 

escrescenze spinose, le q u a l i sono m o l t o s t ima te da i co l l ez ion i s t i , che i n passato le 

acquistavano a caro prezzo. Da qua lche anno s ' i n c o m i n c i ò a tenere anche neg l i 
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acquar i m o l t i d i quest i m o l l u s c h i , che si a f fondano ne l la sabbia e ne l la m e l m a e si 
dovette p e r c i ò r i c o p r i r n e i l f o n d o con uno s t ra to d i m e l m a del l 'a l tezza d i parecchi 
c e n t i m e t r i . La m e l m a si consol ida presto e si vedono spunta re da l lo s t ra to melmoso 
ne l l ' acqua l i m p i d a i l t ubo r e s p i r a t o r i o e i l t ubo anale de i c o n c h i f e r i . 

Dopo quel lo del le Venus, i l g r u p p o delle T E L L I N E {Tellina) è i l p i ù r icco d i specie, 
p o i c h é o g g i d ì ne conosciamo p i ù d i 2 0 0 . Le l o r o conchig l ie sono piat te e quasi sempre 
elegantemente co lo r i t e . Mol te specie d i t e l l ine e d i Bonax sono i n grado d i muoversi 
sa l te l lando. Mediante o p p o r t u n e m a n o v r e de l piede cercano anz i tu t to d i arrovesciarsi 
sul dorso , po i f anno passare i n t o r n o al la par te an te r io re del la conchig l ia i l piede molto 
p r o t r a t t i l e e flessibile, q u i n d i scattano come m o l l e . 

Le r icerche scient i f iche dei n a t u r a l i s t i si r i vo l se ro a preferenza ad alcune tellinacee 
d'acqua dolce e pa r t i co l a rmen te al la specie del genere Cyclas, numerose e assai dif
fuse. Questi m o l l u s c h i si a f fondano d i rado ne l la sabbia e r i m a n g o n o piu t tos to f ra gli 
s tel i delle p ian te , sulle q u a l i si a r r a m p i c a n o con una m o b i l i t à r a r a ne i conchi fe r i . Si 
dice che possano appenders i a l la super f ic ie de l l ' acqua e s t r i s c i a r v i , come i gastropodi 
d 'acqua dolce, m a n o n l i v i d i m a i c o m p i e r e t a l i esercizi . L a specie tedesca p i ù grossa, 

Oyclas rivicola, g iunge a l la lunghezza d i 2 c m . ; le a l t r e sono lunghe appena 1 cm. 
e ci presentano la C. cornea cos ì denomina t a pe l colore co rneo-gr ig ias t ro della con
ch ig l i a . Anche nel le ciclade le uova si sv i l uppano i n borse specia l i , che si formano 
sul la faccia i n t e rna delle l ame l l e b r a n c h i a l i du ran te i l pe r iodo r i p r o d u t t i v o . Abbiamo 
saputo recentemente da Stepanoff che la s t r u t t u r a d i queste borse d' incubazione 
presenta una grande ana logia col le escrescenze dorsa l i che spun tano nel le femmine 

dei r o sp i del genere Pipa e i n cui si raccolgono le uova . S tepanoff t r o v ò quasi sempre 
sopra una l ame l l a b ranch ia le una f i l a i n t i e r a d i borse d ' incubaz ione i n d ivers i stadi 
d i sv i l uppo . « Le borse isolate contengono u n n u m e r o v a r i a b i l e d i e m b r i o n i ; nelle 
p i ù recen t i se ne t r o v a n o sol tanto uno o due, nel le p i ù ant iche e perfe t te da 6 a 7. 
Giova no ta re i n o l t r e che g l i e m b r i o n i c o n t e n u t i nel le borse p i ù piccole si trovano 
sempre ne l medes imo stadio d i s v i l u p p o , m e n t r e le borse p i ù ant iche sono piene di 
e m b r i o n i d i e t à d iversa . Questo fa t to si spiega a m m e t t e n d o che le borse giacenti le 
une accanto alle a l t re si sa ld ino col t empo . Nel le p r i m e fasi de l lo sv i luppo le piccole 
c ic lad i si m u o v o n o con v i v a c i t à ne l le borse d ' i ncubaz ione , n u o t a n d o ne l l iqu ido che 

v i è contenuto grazie a l l ' a t t i v i t à delle c ig l i a v i b r a t i l i . P i ù t a r d i , co l procedere dello 
s v i l u p p o , subentra per questi a n i m a l e t t i u n pe r iodo d i r i poso , du ran te i l quale si svi
luppano le va lve e i l m a n t e l l o , ed h a n n o luogo i n t e r n a m e n t e a l t r i i m p o r t a n t i pro
cessi d i s v i l u p p o . F i n c h é v i v o n o nel le borse d ' incubaz ione g l i e m b r i o n i si nutrono 
del le cel lule del la mucosa da cu i sono c i r c o n d a t i . Per questo r i g u a r d o le cicladi si 

c o m p o r t a n o d iversamente dagl i a l t r i l a m e l l i b r a n c h i a t i conosc iu t i , i q u a l i , durante il 

lo ro soggiorno nel le b ranch ie ma te rne , conservano t u t t i la m e m b r a n a v i te l l ina e si 
n u t r o n o d e l l ' a l b u m i n a che v i è con tenu ta » , i m i t a n d o quei gas t ropod i , i n cui ogni 

r a m p o l l o i n v ia d i s v i l u p p o cresce a spese del le uova che n o n sono destinate a svi
l uppa r s i (Purpura, Buccinum, Nerita). 

I l genere Pisidium, pure appar tenen te a l l ' acqua dolce , si d i s t ingue dal Cyclas 
pei s i f on i b r e v i s s i m i e sa ldat i e per la f o r m a meno regola re ed o b l i q u a della con

ch ig l i a . Consta d i specie per la m a g g i o r par te assai p i ù p iccola (1 ) . 

(1) Le telline appartengono ai molluschi alimentari; sono mollo pregiale quelle dell'Adriatico. 
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La f a m i g l i a dei Litodomi è rappresenta ta nei n o s t r i m a r i da numerose specie, d i 

cui la più comune è la Saxicava rugosa. I l m a n t e l l o d i quest i m o l l u s c h i è cosi aper to 

nella parte an te r io re , da pe rme t t e r e al piede p icco lo , conico e m u n i t o d i bisso, d i 

protendersi c o m o d a m e n t e . Nel la par te pos t e r io re si p r o l u n g a i n due t u b i p iu t to s to 

lunghi , quasi sa lda l i l ' uno c o l l ' a l t r o , d i cu i i l r e s p i r a t o r i o è p iù lungo del l ' anale . N o n 

di rado la conch ig l i a è i r r e g o l a r e , come nel la Saxicava rugosa, equ iva lve , m a d i s u 

guale sui l a t i , socchiusa a n t e r i o r m e n t e e sul m a r g i n e a d d o m i n a l e , d i f o r m a ovale 

allungata e r ives t i t a d i una so t t i l e e s ingo la re e p i d e r m i d e . La lunghezza d i questi 

animalet t i var ia f r a uno o due c e n t i m e t r i e mezzo ; v i v o n o i n buche che scavano i n d i 
vidualmente, oppure aggrappat i a i sassi, f r a i ba lan i o f r a le r a d i c i del le a lghe. Come 

le fo ladi , di cu i pa r l e remo f r a poco, scavano sol tanto le p ie t re meno d u r e ; dove m a n 
cano le roccie, come per esempio sul le coste de l la Da lmaz ia , si accontentano d i s e m 
plici r i p o s t i g l i , o d i c a v i t à g i à es is tent i , quasi p iene d i m e l m a . Cos ì a l m e n o m i pare 
da quanto ebbi o p p o r t u n i t à d i osservare. 

I l Gosse accerta t u t t a v i a che sul le coste ing les i , i n cui p r e d o m i n a una p ie t ra c a l 
c a r e a , p i ù dura d i que l la p e r f o r a t a dal le f o l a d i , questo m i n e r a l e è l avora to da m i g l i a i a 
e migl ia ia d i sassicave. I pescatori d à n n o ai nos t r i c o n c h i f e r i i l n o m e d i Nasi rossi, 
perchè le e s t r e m i t à dei l o ro s i f o n i , sporgen t i dal le roccie , sono c o l o r i t e ; al p i ù l ieve 
conlatto le sassicave lanciano u n get to d 'acqua e s compa iono a l l ' i s t an te . (Juando le 

loro gallerie s ' i ncon t rano a v icenda ,anche i m o l l u s c h i si p e r f o r a n o l ' u n l ' a l t r o . Es t ra t t i 
dalle loro c a v i t à v i v o n o abbastanza a lungo neg l i a cqua r i . 

Il genere Mya c i conduce ad u n ' a l t r a f a m i g l i a , i cu i ca ra t t e r i si accordano pe r fe t 
tamente con q u e l l i d i questo genere. L ' a n i m a l e ha u n m a n t e l l o chiuso p r e s s o c h é i n 
modo perfet to , nel quale si osserva a n t e r i o r m e n t e una piccola fessura pei" i l passaggio 
del piede, piccolo e c o n i c o ; pos t e r i o rmen te i l m a n t e l l o si p r o l u n g a i n due tub i l u n g h i 
e grossi, saldat i l ' uno a l l ' a l t r o . Questo s i fone, sempl ice i n apparenza, è r i cope r to da 
una robusta ep ide rmide . I t en taco l i sono p i c c o l i s s i m i . La b r anch i a esterna è b reve , 
l ' interna saldata col la to oppos to . La conch ig l i a ova le è socchiusa al le due e s t r e m i t à . 

La valva s in is t ra presenta u n grosso dente compresso , foggia to a cucchia io , i n f ì s so 
quasi ver t ica lmente ne l la conch ig l i a ; la va lva destra ha una depressione c o r r i s p o n 
dente. La Mya arenaria, una del le poche specie conosciute , è c o m u n i s s i m a in t u t t o 
l'Oceano Polare A r t i c o . V i v e sul le spiagge arenose, a f fonda ta per m o d o da lasciare 

sporgere dalla sabbia l ' e s t r e m i t à f r ang i a t a dei t u b i del m a n t e l l o , p u r c h é nessuno la 
d i s turb i . Inquie ta ta da u n con ta t to , da una scossa, scompare nel la sua buca col la mas

sima ag i l i t à . Deposta sopra un suolo p iano , la Mya procede a r i t r o s o , a l l ungando i l 
piede, dopo d i ave r lo i n c u r v a t o . I n v a r i paesi quest i m o l l u s c h i se rvono d i c ibo a l la 
povera gente e vengono adopera t i sop ra t tu t t o come esca. 

Diversi gener i foss i l i d i questa f a m i g l i a , i n par te a f fa t to e s t in t i e i n pa r t e r a p p r e 
sentati t u t t o r a da poche specie, hanno una grande i m p o r t a n z a sc ient i f ica . Si p u ò 

citare, per esempio, i l genere Pholadomya, del quale è nota so l tan to una specie 
rarissima delle I nd i e Occidenta l i , la cu i scoperta a g e v o l ò a lquan to la d i f f i c i l i s s i m a 

determinazione del la specie fossi le e sop ra t t u t t o d i quel le appa r t enen t i a i pe r iod i 

cretaceo e giurassico. 

I MANICAI (Solen) presentano una grande analogia colle forme precedenti nelle 

ab i tud in i della v i t a e le r i c o r d a n o i n o l t r e per l ' ape r tu ra a n t e r i o r e e pos ter iore della 
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conch ig l i a . Questa si p r o l u n g a a m o ' d i fodero o guaina . L e costole, piccole protube

ranze i n s i g n i f i c a n t i , i n va r i e specie si t r o v a n o quasi sul m a r g i n e an t e r io re , d i r i t t o . 

Per lo p i ù la conch ig l ia è r i ves t i t a da una robus ta e p i d e r m i d e b r u n a , che si logora 

so l tanto nel la regione del le costole. I l piede, grosso e c i l i n d r i c o , c l a v i f o r m e all 'estre

m i t à , sporge dal la fessura an t e r io r e del m a n t e l l o e serve da succhie l lo nel la soffice 

arena del la spiaggia. Del resto t u t t i i conch i f e r i che si a f fondano ne l l ' a rena umida 

procedono a u n dipresso ne l lo stesso m o d o . Es t r a t t i da l le l o r o buche, incominciano 

sub i to a i n c u r v a r e i l piede sporgente e a conf iccar lo nel la sabbia o nel la m e l m a , per 

poter d r izzare la conch ig l ia i n una d i rez ione ver t ica le od o b l i q u a . La specie del genere 

Mya ed a l t re f o r m e a f f i n i , ne l le q u a l i la robustezza del co rpo n o n è p roporz iona ta al 

piede, d iversamente da c iò che si osserva nei Solen, devono a l la rgare con fatica la 

buca fa t ta dal piede, g i r a n d o e r i g i r a n d o la conch ig l i a . Invece ne i Solen i l piede 

c l a v i f o r m e è quas i grosso come i l m o l l u s c o i n t i e r o , i l quale p e r c i ò non stenta ad affon

dars i nel la sabbia. Questi m o l l u s c h i , conosc iu t i sulle coste del Medi te r raneo coi nomi 

vo lga r i d i Cappa lunga e Cappa di Deo, cos t i tu iscono u n o t t i m o a l imen to per la 

povera gente. Si p r e n d o n o col la spatola , come le talpe che si a f fondano , oppure me

diante una verghet ta d i f e r r o , m u n i t a d i u n bo t tone , che penet ra nel le va lve e serve 

ad es t ra r l i dal le l o r o buche. Sulle coste d 'Europa sono c o m u n i s s i m e t r e specie: Solen 

vagina, Solen ensis e Solen siliqua. Pa r l ando d i una specie a f r i cana (Solen mar-
ginatus), i l Deshayes r i fe r i sce , che per tog l i e r s i d ' i m p a c c i o quando si t r o v a sopra un 

fondo sassoso, non adat to ad essere p e r f o r a t o , r i e m p i e d 'acqua la c a v i t à del mantello, 

chiude g l i o r i f i z i dei t u b i e r i t i r a d i bo t to i l piede disteso, per m o d o che l 'acqua, scac

ciata con v io lenza da i s i f o n i , ad ogn i s forzo spinge i n n a n z i i l co rpo d i 30-60 cm. 

I l mol lusco r ipe te la m a n o v r a finché n o n abbia t r o v a t o u n f o n d o adatto alle sue 
a b i t u d i n i . 

Le F O L A D I (Pholas) ci conducono nel c ic lo d i que i c o n c h i f e r i , che spesso per la 

l o r o f o r m a a l lunga ta e per la f o r m a del la conch ig l i a , t a lo ra diversa per m o d o da essere 

i r r i conosc ib i l e , f u r o n o c redu t i degni d i cos t i tu i re un o r d i n e d i s t i n t o , que l lo dei T U R I -

coiA (Tubicolae). L ' a n i m a l e de l Pholas, r a f f i g u r a t o ne l testo senza conchig l ia , ha corpo 

a l lunga to e m a n t e l l o quasi ch iuso . Ved i amo i n questo m o l l u s c o due sporgenze ante

r i o r i (a) e (b), la seconda p i ù sot t i le del la p r i m a ed una par te m u n i t a di va r i mu

scoli (g, b), nel la quale t r o v a n s i pure i musco l i (e), che s e rvono a r i t i r a r e i l lungo tubo. 

La par te an t e r io re del m a n t e l l o , r o t o n d a e foggia ta a t a m b u r o , cont iene un foro cir

colare , nel quale si scorge i l piede (lì). Questo è r o b u s t i s s i m o , b reve e largo e ter

m i n a i n una p ias t ra , che serve pure da ventosa . I l lobo i r r e g o l a r e (e) è l 'epidermide 

che chiude la par te pos te r iore del le va lve . La conch ig l i a è a l lunga ta e socchiusa ante

r i o r m e n t e e pos t e r io rmen te . I l l egamento del le due va lve d i f fe r i sce a lquan to da quello 

che si osserva nel le conchig l ie cos t ru t te n o r m a l m e n t e . U n ' a p o f i s i i n t e r n a , foggiata a 

cucchia io , d i cu i sono m u n i t e le due va lve , r i c o r d a una pa r t e analoga del la Mya. 

Nella r eg ione del la cern ie ra si osserva una l ame l l a calcarea , r i svo l t a t a d 'ambo i lati 

e pe r fo ra ta da una fila d i ape r tu re , da l le q u a l i spun tano a lcune p o r z i o n i isolate di mu

sco l i , i n s e r i t i a due f r a m m e n t i d i conch ig l i a g iacent i su l do r so . Parecchie fo l ad i , come 

la Pholas dactylus, c o m u n i s s i m a , presentano due p ias t re d o r s a l i ; a l t r e ne hanno sol-

t a n f o una , l i be r a . L ' u t i l i t à d i queste p ias t re l i be re consiste senza d u b b i o nell 'assicu-

ra re la ch iusura dorsale del le v a l v e ; è i n o l t r e p r o b a b i l e che f a c i l i t i n o l 'a l lontanamento 

del le e s t r e m i t à a n t e r i o r i dei due la t i de l la ce rn ie ra , come r i s u l l a da l l a descrizione del 

m o d o d i scavare cara t te r i s t i co de l le Pholas. I n t u t t e le specie d i questo genere le 
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conchiglie sempre bianche sono tempesta te d i d e n t i n i e d i piccole sporgenze, che ne 

rendono la s u p e r f ì c i e r u v i d a e scabrosa. 11 m o d o d i scavare del le f o l a d i f u oggetto d i 

accurate osservazioni , che i n a t u r a l i s t i r i f e r i r o n o senza r e n d e r s i pe r f e t t amen te rag ione 

della cosa. Le specie n o s t r a l i d i Pholas scavano so l tan to la p i e t r a e i l legno m o l l e , 

giovandosi degli s t r u m e n t i r u d i m e n t a l i d i cu i sono p r o v v e d u t e . Osler s t u d i ò con m o l t a 

attenzione l ' u f f i c i o del la m u s c u l a t u r a ne l la cos t ruz ione 

delle gallerie, i n cui la conch ig l i a deve se rv i r e da l i m a . 
Kgli r iferisce i n p ropos i to quan to segue : « L a Pholas 
scava in due m o d i d i v e r s i . Seguendo i l p r i m o m e t o d o , si 
appoggia sul piede e si d r izza quasi v e r t i c a l m e n t e , p r e 

mendo contro l 'ogget to al quale è appesa la par te ope

rante della conchig l ia . Poscia i n c o m i n c i a a g i r a r e p a r 
zialmente i n t o r n o a l suo asse, r i t i r a n d o a l t e r n a t a m e n l e 

i muscoli la tera l i destro e s i n i s t r o , per r i p r e n d e r e ogn i 
volta la sua posizione ve r t i ca le . Questo m e t o d o è p r a 
ticato quasi esclusivamente dag l i i n d i v i d u i g i o v a n i , i 

(piali hanno in tenz ione d i a f fondars i al p i ù presto pos
sibile in di rezione ver t ica le e v i r iescono f a c i l m e n t e , 
perchè nel p r i m o per iodo del la l o r o v i t a l ' e s t r e m i t à poste

riore delle valve è assai m e n o p r o n u n z i a t a che n o n i n 
seguito. Giunte p e r ò a l la lunghezza d i 4 - 6 m m . le f o l a d i 
mutano di rezione e l avo rano i n d i rez ione o r i zzon ta l e , 
perchè i l m u t a m e n t o d i f o r m a del la conch ig l i a e l ' a u 
mento d i peso del la par te d e l l ' a n i m a l e giacente d i e t ro 
la cerniera impediscono a l mo l lu sco d i so l levars i v e r t i 
calmente come p r i m a . I m u s c o l i a d d u t t o r i eserci tano 
una parte i m p o r t a n t i s s i m a nei m o v i m e n t i che si r i c h i e 
dono per a l la rgare le a b i t a z i o n i . L ' a n i m a l e , fissato sul piede, m e t t e a conta t to le 
e s t r emi t à an t e r i o r i del la conch ig l i a . A l l o r a i m u s c o l i r a sch i a to r i si con t r aggono , 
la parte poster iore del la conch ig l i a si d r izza e la par te operante p r e m e c o n t r o i l 

fondo della c a v i t à ; dopo qualche istante l 'opera de l musco lo addu t to re pos te r io re 
mette a contat to i m a r g i n i dorsa l i de l la conch ig l i a , per cu i le p a r t i d i cu i la super 
ficie è foggiata a l i m a sono d i sg iun te a l l ' i m p r o v v i s o e raschiano con forza e r a p i 
dità i corpi su cui p r e m o n o . C o m p i u t a la r a sch ia tu ra , l ' e s t r e m i t à pos te r io re t o r n a 

ad abbassarsi e i l l avo ro si r ipe te med ian te la con t raz ione del musco lo a d d u t t o r e 
anteriore, laterale e pos te r iore » . Osservando quest i m o l l u s c h i col la lente ed anche a 

occhio nudo, è faci le r iconoscere che i den t i r a span t i sono l o g o r a t i e a r r o t o n d a t i da l l o 
sfregamento sopra tu t t a la par te an t e r io r e del la conch ig l i a del le f o l a d i . La sostanza 

di cui sono compos t i è d i na tu ra p iu t to s to salda e p e r c i ò resistente a i c o r p i n o n t r o p p o 
duri . I l natural is ta inglese Hancock, do t to conosci tore del la s to r i a na tu ra le dei m o l 
luschi, accertava d i aver t r o v a t o i n v a r i c o n c h i f e r i p e r f o r a t o r i ed anche nel le f o l a d i , 

nella parte an te r iore del m a n t e l l o e de l piede, ce r t i c o r p i c i n i s i l ice i m i c r o s c o p i c i , che 

servirebbero a scavare i l legno e la p i e t r a , per e f fe t to dei m o v i m e n t i del le p a r t i de l 
corpo in cui sono con tenu t i . A l t r i osse rva tor i m i se ro p e r ò i n d u b b i o l 'esistenza d i t a l i 

corpicini , dubb io , che, r i spe t to a l le f o l a d i , c redo d i po ter c o n f e r m a r e p i enamen te i n 
seguito alle mie osservazioni pe r sona l i , p o i c h é le aguzze scheggie sil icee ed a l cun i 

corpicini c r i s ta l l i zza t i , che t r o v a i ne l m a n t e l l o del Pholas dactylus d e l l ' A d r i a t i c o , 

sono così i r r e g o l a r i e c o s ì scarsi ed hanno una posiz ione tanto i n d e t e r m i n a t a , da poter 

Phaìai; s^n/a conchiglia. 
Grand, naturale. 
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essere cons idera t i come c o r p i es t ranei . Anche u n a l t ro osservatore appoggia la teoria 
secondo cu i la conchig l ia eserci terebbe un 'az ione s i m i l e ad una raschia tura . 

« Durante i l m i o soggiorno a B r i g h t o n », dice i l Rober t son , « ebbi o p p o r t u n i t à 
d i s tudiare i l Pholas dactylus. T e n n i sot to la m i a f i ne s t r a , a lmeno per tre mesi, 
-20 o 30 m o l l u s c h i d i questa specie i n r ec ip i en t i p ien i d 'acqua d i mare e l i v i d i lavo
rare i n t o r n o a v a r i pezzi d i gesso. I l Pholas fa i l suo buco sfregando cont ro i l gesso 

la conchigl ia foggiata 
a l i m a , raccoglie la 
po lvere col piede, la 
respinge col sifone e 
la r iget ta i n piccoli 
g r u p p i al lungat i ». 
Pare che i l disco del 
piede basti a scavare 
le sostanze m o l l i , 

senza l ' in tervento del 
s i fone. Mettenheimer 
o s s e r v ò una folade, 
la quale conficcava 
anzi t u t to l 'es t remità 
an ter iore i n un f ram
men to d i torba ma
r i n a , alla profondi tà 
d i q u a l c h e m i l l i 
m e t r o , m a in tre 
g i o r n i r i u sc ì ad af-
londarv i s i completa
mente . Qualche rara 

vo l t a , faceva un m o v i m e n t o i m p e r c e t t i b i l e i n t o r n o al suo asse, mov imen to col 
quale non r iu sc iva d i cer to a scavare la t o rba . Per c o n t r o , d i t r a t to i n t r a t to ritirava 
con energia i s i fon i r i v o l t i a l l ' i n d i e t r o , i n t e rnandos i m a g g i o r m e n t e ne l la buca. Mentre 
l avorava , lo spazio ancora l i be ro del f o r o da esso pra t i ca to , v i c i n o al la conchiglia, 
si r i e m p i v a d i una finissima polvere d i t o rba , che po i cadeva ne l la c a v i t à . Mettenheimer 

dovet te considerare i l piede come unica causa della po lver izzaz ione del la torba . Questi 
esempi d i m o s t r a n o che l ' a t t i v i t à meccanica, d i cu i d à n n o p r o v a le f o l a d i nel lo scavare, 
è assai considerevole ; ma p u ò darsi che, ne i casi i n cu i la durezza del sasso lo 

r i ch iede , una secrezione speciale del mol lusco f a c i l i t i la sua opera scavatrice. 
Un ' a l t r a p a r t i c o l a r i t à del le fo l ad i consiste ne l la fosforescenza, f enomeno studiato 

con m o l t a cura da l Pancer i . Le f o l a d i estratte dal le l o r o buche e deposte i n un reci
piente p ieno d 'acqua m a r i n a , n e l l ' o s c u r i t à n o n sono fosforescent i . I n t a l i casi si com

por tano come g l i a l t r i a n i m a l i m a r i n i fosforescent i , i q u a l i hanno bisogno di un 
ecc i tamento speciale per d iven ta re l u m i n o s i . Per o t tenere questo r i su l t a to bisogna 

prender le i n m a n o e a l lo ra si vede che spargono ne l l ' acqua special i nubecole fosfo

rescent i . Queste sono p rodo t t e da una secrezione mucosa d e l l ' a n i m a l e e comunicano 

la fosforescenza a l u t t i g l i ogget t i con cui vengono a con ta t t o . L a fosforescenza cessa 

(piando l ' an ima le to rna ad essere t r a n q u i l l o e r i c o m p a r e so l t an to dopo un nuovo 

ecc i tamento . Sebbene, ad ogni ecc i t amen to , t u t to i l c o r p o del m o l l u s c o si ricopra di 

una secrezione mucosa fosforescente, questa è p rodo t t a so l t an to da o rgan i di cui 
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l 'estensione è p iu t to s to l i m i t a t a . T a l i o rgan i si t r o v a n o s u l l ' o r l o supe r io re del m a n 

tel lo, a l l ' ingresso an te r io re del tubo m a n t e l l a r e e sono r app resen ta t i da due s t r isc ie 

parallele ne l s i fone r e s p i r a t o r i o . Sono a g g l o m e r a z i o n i d i ce l lu le p iene d i grasso. 

I conchiferi perforatori menzionati finora non si possono considerare come ani
mal i n o c i v i . La cosa è invece m o l t o d iversa r i spe t to alle T E R E D I N E O V E R M E D E L L E 

N A V I (Teredo), d i cu i r i f e r i a m o anz i tu t to 

un cenno s to r ico , es trat to da l l ' ope ra del 
Johnston. « I d a n n i p r o d o t t i da questo 

animale v e r m i f o r m e sono abbastanza 

gravi per g ius t i f i ca re l ' od io d i cu i esso è 

oggetto e la severa espressione d i L i n n e o , 
che lo ch iama calamitas navium ( ca la 
m i t à o f lagel lo delle n a v i ) . Questo a n i m a 
letto ha la p r o p r i e t à d ' i n s inua r s i ne l legno ; 
p e r c i ò r o v i n a i c o r p i del le n a v i , ne pe r fo ra 
l 'a lberatura, devasta i n tu t te le d i r e z i o n i 
g l i a rg in i des t ina t i a t ra t tenere le onde, 
le pile dei p o n t i e i r i p a r i , r endendo l i 
inet t i a soppor ta re l ' u r t o de l l ' acqua . I 
guasti p r o d o t t i annua lmen te dal la t e re 
dine sono i n c a l c o l a b i l i , m a senza d u b b i o 
eno rmi , g iud icando dal le lagnanze che 
suscita ovunque e dal le dispendiose d i spo 
sizioni prese per c o m b a t t e r l o . Un v i agg ia 
tore i n n o m i n a t o r i fe r i sce i n p ropos i lo 
quanto segue: « Nei m a r i d e l l ' i n d i a si 
t rova u n v e r m i c i a t t o l o , che penetra nel 
legname delle n a v i e lo p e r f o r a i n m o d o 
da r o v i n a r l o a f f a t to , o per lo m e n o da 
renderlo i n s e r v i b i l e . P e r c i ò le nav i v e n 

gono intonacate d i ca t rame , d i c r i n o o d i 
calce, ma queste p recauz ion i non bastano 

a scacciare i l v e r m e e r a l l en t ano i l c a m 
mino della nave. I Por toghes i a b b r u s t o 
liscono i l o r o b a s t i m e n t i , per m o d o da 

r i v e s t i r l i d i una corteccia carbonizza ta 
dello spessore d i c irca tre c e n t i m e t r i . 

Questo p roced imen to è abbastanza p e r i 
coloso, p e r c h è t a l v o l t a le n a v i b r u c i a n o 
in t ie ramente , e la rag ione per cui i l v e r m e 

non intacca le n a v i por toghes i consiste 

nella durezza s t r a o r d i n a r i a del legno adopera to nel la l o r o cos t ruz ione ( 1 0 0 6 ) » . La 

teredine non è meno a t t i va nei m a r i de l l ' occ iden te . I p r i m i n a v i g a t o r i ingles i venne ro 

spesso ar res ta t i nel le l o r o a rd i t e imprese da l l a r o v i n a dei l o r o b a t t e l l i ; q u a n d o po i 

i l c o m m e r c i o inglese a c q u i s t ò magg io r d i f fu s ione , i l m a l e d ivenne cos ì sensibi le , che 

si decise d i r i v e s t i r e d i p i o m b o e d i r a m e la ch ig l ia del le n a v i . Si a m m e t t e gene ra l 

mente che la t e red ine sia stata i m p o r t a t a i n Europa da i m a r i t r o p i c a l i verso la m e t à 

32. — HREHM, Animali. Voi. X. 

Profilo di teredine. Le macchie e le striscie 
bianche sono gli organi fosforescenti. Gran
dezza naturale. 



4-98 Molluschi. Classe quarta: Lamellibranchiati. — Ordine secondo: Dimiari 

del secolo X V I I ; m a , essendo d i m o s t r a t o che var ie specie sono ind igene , svanisce la 
speranza d i veder la d i s t ru t t a da qualche i n v e r n o r i g i d i s s i m o o da qualche influenza 
a tmosfer ica con t r a r i a a l suo s v i l u p p o , come si po t rebbe sperare, sapendo che per lo 
p i ù si t r a t t i ene presso la super f ic ie del l ' acqua, i n l u o g h i che t a lvo l t a r i m a n g o n o in 
secco duran te i l r i f lusso ed è p e r c i ò esposta a tu t t e le p e r t u r b a z i o n i atmosferiche. 
Neg l i a n n i 1731 e 1 7 3 2 i Paesi Bassi ebbero u n m o m e n t o d i ve ro t e r ro re , quando si 
scopersero i t e r r i b i l i guasti p r o d o t t i dal la te redine nel le a rg ina tu re del la Zelanda e 
del la F r i s i a , che parevano i n t i e r amen te rov ina t e e minacc iavano d i tog l i e re a l l 'uomo 
c iò che aveva guadagnato sul l 'Oceano a prezzo d i s f o r z i i n a u d i t i . Per f o r t u n a , dopo 
qualche anno le t e r ed in i abbandona rono quel le a rg ina tu re ; m a , pe l t i m o r e del r i to rno 
d i u n nemico peggiore de l lo stesso Sul tano , che si poteva scacciare sol tanto colle 
pale e colle zappe, g l i Olandesi p r o m i s e r o una grande r i compensa a ch i potesse i n d i 
care u n mezzo a t to ad i m p e d i r e le aggressioni d i quest i a n i m a l i . U n g u e n t i , vernici , 
l i q u i d i ve lenosi , vennero r accomanda t i a cent ina ia . Sarebbe d i f f i c i l e va lu ta re la somma 
de i d a n n i cag iona t i da tale flagello, i l quale , secondo i l Sell ins, autore d i una pubbl i 
cazione sul la s to r i a na tura le del la te redine ( 1 7 3 3 ) , f u permesso da Dio per castigare 
i l crescente o rgog l io degl i Olandesi . G l i s c r i t t o r i d i que l t e m p o considerano tale somma 
come e n o r m e ; i l do t t . Tob ia Baster descrive la te red ine come u n an ima le che a r recò 
i n que i paesi dann i d i m o l t i m i l i o n i . La te red ine v i s i t ò pure e v i s i ta t u t t o r a l ' I n g h i l 
t e r r a , po r t ando la devastazione sul la sua s t rada . « Neppure i l t ronco del la quercia più 
dura e p i ù robus ta è i n g rado d i resistere a l l ' ope ra pernic iosa de l la teredine, che in 
4 o 5 a n n i lo pe r fo ra per m o d o da r ende r lo i n s e r v i b i l e , come accadde ripetutamente 
nei m o l i d i P l y m o u t h . Per conservare i l legname i v i imp iega to ed esposto alle aggres
s ion i del la te redine , si t e n t ò d i p ian ta re i n t u t t a la par te dest inata ad essere sommersa 
u n g ran n u m e r o d i ch iod i dal la capocchia larga , i q u a l i , esposti a l l ' acqua salata, non 
t a rdano a r i c o p r i r e t u t t a la superf ic ie dei pa l i d i una crosta rugginosa , che i l suc
ch ie l lo de l v e r m e n o n riesce a pe r fo ra re . Pare che i r i s u l t a t i o t t enu t i con questo me
todo siano abbastanza b u o n i , p o i c h é la t e red ine , i n passato c o m u n i s s i m a nei por t i di 
P l y m o u t h e d i F a l m o u t h , o g g i d ì v i scarseggia o v i manca a f f a t t o . Ma i n a l t re regioni 
con t inua ad essere numerosa anche oggi e ne l corso d i poch i ann i d a n n e g g i ò o rovinò 
i n t i e r amen te m o l t i pa l i del le p i le del ponte d i P o r t Pa t r i ck , sul la costa d i Ayrshire e 
si accerta che questo an ima le , u n i t a m e n t e al la Limnoria terebrans, dannosissimo 
crostaceo appar tenente agl i i sopodi acqua t ic i , n o n t a r d e r à a r o v i n a r e t u t t o i l legname 
d i quel le p i l e . Nessun legno p u ò resistere a l l ' i n c r e d i b i l e fo rza pe r fo ra t r i ce d i questo 
mol lusco . I l teak degl i I n d i a n i (Tectonia grandis), i l legno d i Sissu e d i Saul, af f in i al 

teak, m a anche p iù d u r i , i n breve sono t u t t i t a r l a t i ; p i ù f ac i lmen te ancora s'intaccano 
i l egnami d i querc ia e d i cedro e p i ù d i t u t t i i l egn i d o l c i , come l ' on tano e i l pino ». 

Questi ragguagl i d i m o s t r a n o che da l ungo t empo f u abbandona ta l ' ipo tes i dell 'esi
stenza d i una sola specie d i Teredo, t r a spor ta t a a poco a poco d a l l ' u n a a l l ' a l t r a parte 
de l g lobo . Possiamo d i s t inguere o g g i d ì 8 o 10 specie, r i u n i t e da L i n n e o i n una sola 
ed unica f o r m a (Teredo navalis). 11 Quatrefages, do t t o zoologo p a r i g i n o , c ' informa 

assai meg l io i n t o r n o alle p a r t i c o l a r i t à d i a lcune t e r e d i n i p r o p r i e del le coste europee, 

f r a le q u a l i m e r i t a speciale menz ione la grossa Teredo fatalis, r o v i n a de i m o l i e delle 

a r g i n a t u r e . Osservando la figura d i questo a n i m a l e , si spiega l ' e r r o r e commesso dagli 

osserva tor i che n o n ne fecero la sezione ana tomica , i q u a l i lo s camb ia rono per un 

v e r m e , n o n t r o v a n d o v i i c a ra t t e r i specia l i dei m o l l u s c h i . L a conch ig l i a , che si trova 

a l l ' e s t r e m i t à ingrossata del la testa, è a r r o t o n d a t a a n t e r i o r m e n t e e pos te r io rmente , per 

m o d o da r i d u r s i ad u n ve ro r u d i m e n t o d i conch ig l i a , s i m i l e ad u n p iccolo cerchio. 
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L ' a p e r t u r a an t e r io r e del la conch ig l i a è c o s ì r i s t r e t t a da l m a n t e l l o , da lasciar pas

sare appena una piccola ve r ruca , che rappresen ta i l piede. A l d i sopra del le due va lve 

della conchig l ia , sporge i l m a n t e l l o , che f o r m a u n a piega, i l cos iddet to cappuccio , i l 

quale ha la f a c o l t à d i m u o v e r s i i n tu t te le d i r e z i o n i , 
grazie ai musco l i che s ' i nc roc iano . L a par te d e l 
l 'animale giacente d i e t ro questa sporgenza foggia ta 

a testa è m o l t o a l lunga ta fino a i l u n g h i s i f o n i e 

chiusa con quest i da u n tubo calcareo, i r r e g o l a r 

mente r i c u r v o . Questo t u b o , aper to ne l l a par te 
posteriore, é cos ì l a rgo che i s i f o n i r i m a n g o n o 
divisi da una fessura, d iv i sa a sua vo l t a da u n setto 
long i tud ina le . Ne l p u n t o i n cu i i l t ubo del m a n 
tello passa nei s i f o n i , si osserva u n f o r t e musco lo 

adduttore, c i rco la re , con u n musco lo t rasversale , 
corr ispondente al musco lo a d d u t t o r e pos te r io re 
degli a l t r i d i m i a r i , m e n t r e l ' an t e r i o r e si t r o v a f r a 
le piccole valve del la conch ig l i a . Sopra questo 
muscolo addu t to re , pos te r io re , sono col locate due 
porzioni piat te del la conch ig l i a , le palet te , e questo 
è l 'unico pun to i n cu i i l m a n t e l l o sia saldato d i r e t 
tamente al t ubo menz iona to p i ù sopra . Con questo 
singolarissimo aspetto esterno, m o l t o d iverso da 
quello degli a l t r i m o l l u s c h i , concordano pure la 
fo rma e la posizione del le p a r t i i n t e rne de l co rpo : 
i l fegato, i l cuore, le b ranch ie e g l i o r g a n i r i p r o 
du t to r i non sono co l loca t i g l i u n i sopra g l i a l t r i , 
ma g l i u n i d i e t ro g l i a l t r i ; i ca ra t t e r i genera l i 

della s t r u t t u r a n o n d i f f e r i s cono p e r ò a f fa t to da 
quel l i degl i a l t r i m o l l u s c h i b i v a l v i . 

Come a b b i a m o det to , i l p i ù d i l igen te osserva
tore delle t e r ed in i è i l Quatrefages, d i cu i r i f e r i r ò 
testualmente la desc r i z ione : « È noto » , egli dice, 
« che questi m o l l u s c h i p e r f o r a n o i l egn i p i ù d u r i , 
anche r i v e s t i t i d i q u a l u n q u e sostanza. Sapp iamo 

che le l o ro ga l le r ie sono in tonaca te d i uno s t ra to 
calcareo, per cu i l ' a n i m a l e si at tacca so l tan to a 
due p u n t i , c o r r i s p o n d e n t i a l le pale t te . È quasi i n u 
tile r i co rdare che quest i dannos i s s imi m o l l u s c h i 

ta lvol ta si m o l t i p l i c a n o per m o d o da d i v o r a r e 

tutta la par te i n t e r n a d i u n pezzo d i legno, sanis
simo nelle a l t re p a r t i , senza lasciare nessuna t raccia 
esterna dei l o r o guas t i . N o n è ve ro che le t e r e 

d in i segnano sempre la d i rez ione del le fibre de l 

legno, come si credeva i n passato: p e r f o r a n o i l legno i n tu t te le d i r e z i o n i e spesso 

la medes ima c a v i t à presenta le cu rve p i ù d iverse , che o ra seguono le fibre ed 

ora le tagl iano ad angolo r e t to . T a l i cu rve si f o r m a n o quando una te red ine incappa 

nella ga l le r ia d i una v i c i n a , oppu re i n qualche vecchia ga l l e r ia abbandona ta e pe r 

sino p r i v a del suo r i v e s t i m e n t o calcareo. Questa so r ta d ' i s t i n to fa s ì , che, per quan to 

Teredine (Teredo falalis) ; grand, natur. 
A destra la larva ingrandita. 
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n u m e r o s i siano i b u c h i i n u n pezzo d i legno, r i m a n g o n o sempre i n d i p e n d e n t i g l i uni 
dag l i a l t r i , per cu i si po t rebbero d iv ide re ben i ss imo, lasciando decompor re i l legno. 
Per lo p i ù la ga l l e r ia scavata da l la Teredo è r ives t i t a d i calce so l tanto lungo i l corpo 
de l l ' an ima le e a l l ' e s t r e m i t à an te r io re i l legno r i m a n e scoperto . Adanson , i l quale 
s t u d i ò con m o l t a cura i m o l l u s c h i ne l secolo X V I I I , r i conobbe che i n cer t i casi i l fondo 
cieco presenta, come i l r i m a n e n t e de l la ga l le r ia , questo r i v e s t i m e n t o calcareo ; alcuni 
n a t u r a l i s t i , cons iderandolo come una p a r t i c o l a r i t à degl i i n d i v i d u i a d u l t i , ne trassero 
diverse conc lus ion i i n t o r n o al le a f f i n i t à s is tematiche del le t e r e d i n i ; m a i l Deshayes 
o s s e r v ò parecchie ga l le r ie chiuse da u n t ramezzo trasversale ad una distanza più o 
m e n o considerevole d a l l ' e s t r e m i t à an te r io re . L o stesso r i c o n o b b i nel le mie ricerche. 
D 'a l t r a par te t r o v a i spesso aperta l ' e s t r e m i t à del la ga l l e r ia scavata da i n d i v i d u i molto 
s v i l u p p a t i , men t r e tale e s t r e m i t à era chiusa nel le ga l l e r i e d i i n d i v i d u i assai p iù piccoli 
e p r o b a b i l m e n t e p i ù g i o v a n i . Credo p e r c i ò a f fa t to accidentale la presenza o la man

canza d i questo t r amezzo . 
« I n qua l m o d o la te redine pe r fo ra i l legno in cui si ann ida? T u t t i r isposero finora 

a questa domanda , che si presenta a l la mente de l l 'osservatore , considerando la con
chig l ia come lo s t r u m e n t o pe r fo ra to re , d i cu i l ' an ima le si serve per scavare la sua 
d i m o r a . Da qualche anno p e r ò parecchi n a t u r a l i s t i f rances i e ingles i si mostrarono 
propens i ad a t t r i b u i r e la pe r fo raz ione delle t e r e d i n i ad u n effet to c h i m i c o , o ad un 
effet to meccanico. I l Deshayes, celebre conchio logo francese, propende per l 'ul t ima 
op in ione t e s t é r i f e r i t a . E g l i appoggia la sua t eo r ia d icendo che l ' apparato muscolare 
della teredine è assolutamente ine t to a met te re i n m o t o que l supposto s t rumento per
fo ra to re e a f a r l o g i r a re o muovere da u n lato a l l ' a l t r o , c i ò che senza dubb io deve aver 
luogo, per spiegare i r i s u l t a t i osservat i . I l p rec i ta to na tu ra l i s t a a t t r ibuisce lo scava
men to delle gal ler ie ad una secrezione, che sarebbe i n grado d i decompor re la massa 
legnosa. P u ò dars i che questa spiegazione contenga qualche cosa d i v e r o ; m a è insuf
ficiente a spiegare la r e g o l a r i t à con cui si compie i n t u t t o i l suo percorso quel la strana 
opera d i s f regamento . Di qua lunque specie sia i l legno, qua lunque sia la direzione 
del la ga l l e r i a , i l tag l io è sempre v i s i b i l i s s i m o , come se la c a v i t à fosse stata prodotta 
da u n succhiel lo m o l t o a f f i l a t o . Le pare t i de l la ga l le r ia e la sua e s t r e m i t à anteriore 
sono per fe t t amente l iscie, per quan to d ive r s i possano essere lo spessore e la durezza 
degl i s t r a t i l e g n o s i ; ed è no to che negl i abet i , per esempio , quest i sono m o l t o grossi. 
È d i f f i c i l e ammet t e r e che una quals iasi secrezione dissolvente possa operare con tanta 
r e g o l a r i t à ; ci pare che le p a r t i m e n o dure e meno res is tent i del legno dovrebbero 

essere intaccate p r i m a delle a l t r e , capaci d i o p p o r r e magg io re resistenza. L a medesima 
obbiez ione si p u ò fare a l la t eo r ia , che a t t r i b u i r e b b e lo scavamento delle gallerie alle 
c o r r e n t i d 'acqua p rodo t t e dal le c ig l ia v i b r a t i l i . 

« Nel l avo ro delle t e r ed in i t u t t o presenta l ' i m p r o n t a d i un 'az ione meccanica 
d i r e t t a . Ma se i n tale azione l ' an ima le non si g iova del la conch ig l i a , quale-strumento 

deve adopera re? La soluzione del quesi to è d i f f i c i l e . E s p o r r ò ad o g n i m o d o in pro
posi to una suppos iz ione , che forse si a v v i c i n a al v e r o . N o n bisogna d iment ica re che 

l ' i n t e r n o del la ga l l e r i a è sempre p ieno d 'acqua e che p e r c i ò i p u n t i che non sono pro
te t t i da l l ' i n tonaco d i calce vengono esposti ad u n c o n t i n u o r a m m o l l i m e n t o . Una forza 

meccanica anche debole basta per e l i m i n a r e lo s t ra to r a m m o l l i t o i n ta l guisa, e, per 

quan to so t t i le possa essere, se la fo rza d i cu i p a r l i a m o agisce senza in ter ruz ione , è 

suf f ic ien te a spiegare la f o r m a z i o n e del la ga l l e r i a . S iccome po i le pieghe super ior i del 

m a n t e l l o , e spec ia lmente i l cappuccio del la testa, possono essere gonf ia te a volontà 
d a l l ' a n i m a l e , m e d i a n t e u n aff lusso d i sangue, e sono coper te d i una grossa epidermide, 
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mentre i l cappuccio è messo i n m o t o da q u a t t r o f o r t i m u s c o l i , questo m i pare pe r 

fet tamente adat to a c o m p i e r e i l l a v o r o d i cu i si t r a t t a . M i pare p r o b a b i l e i n o l t r e 

che sia dest inato a raschiare i l legno, dopo che è stato r a m m o l l i t o da l l ' acqua e forse 

anche da una secrezione d e l l ' a n i m a l e » . Osserveremo b revemen te che questa ipo tes i 

venne combat tu ta p i ù t a r d i dal le osservaz ioni d i I l a r t i n g , celebre zoologo d i U t r e c h t . 

Egli accerta c h e l a te redine adopera per scavare i l legno le due va lve de l la conch ig l i a , 
servendosene come d i due m a n d i b o l e , o p inze , col la d i f f e r enza p e r ò che i l l o r o m o v i 

mento si compie sopra due p i a n i ad angolo r e t t o . I l nos t ro osservatore scoperse 
inol t re una q u a n t i t à i n n u m e r e v o l e d i d e n t i n i , d i spos t i per m o d o da sminuzza re ad 

ogni colpo i n p iccol i f r a m m e n t i q u a d r a t i la massa legnosa. Pare che t a l i d e n t i n i si 

logorino poco, p e r c h è tagl iano e n o n raschiano , o p e r c h è , co l lo s v i l u p p o de l l a c o n 

chiglia, nuove fde si aggiungono al le p receden t i . 
« Le t e r ed in i » , seguita i l Quatrefages, « si r i p r o d u c o n o con s t r a o r d i n a r i a r a p i 

d i tà . Quando passai a S. Sebastiano, m i f u r i f e r i t o u n caso, che p u ò darne un ' idea . I n 

seguito ad u n i n f o r t u n i o , una barca a f f o n d ò i n p r i m a v e r a . Dopo q u a t t r o mes i venne 
rimessa a gal la dai pescator i , i q u a l i speravano d i r i cava re qualche p r o f ì t t o da l l egname. 
Ma in que l l ' i n t e rva l l o d i t e m p o le t e r ed in i lo avevano a d d i r i t t u r a c r ive l l a to d i f o r i . 

« Le t e red in i estratte dal le l o r o buche o da l le l o r o ga l le r ie e deposte nude i n u n 
recipiente, con t inuano a v ive re b e n i s s i m o ; ne t e n n i i n questo m o d o parecchie p i ù d i 
14 g i o r n i . E b b i p e r c i ò occasione d i osservare c o m o d a m e n t e alcune a b i t u d i n i de l la 
loro v i ta , d i f f i c i l i s s i m a da s tud ia re ne i c o n c h i f e r i o r d i n a r i , per causa del le conch ig l i e . 

Rispetto alla respirazione d i r ò so l tan to , che, come i m o l l u s c h i d i questo g r u p p o , ha 
luogo mediante d o p p i t u b i de l m a n t e l l o . Le f range t t e t e r m i n a l i de l t ubo i n f e r i o r e 
sono destinate senza d u b b i o a r iconoscere c e r t i c o r p i es t ranei , che po t r ebbe ro essere 
dannosi a l l ' an ima le . Basta toccar le leggermente per vedere ch iuders i i t u b i . Quando 
p e r ò , g i o v a n d o m i d i una canula d i v e t r o , aguzza, facevo scolare presso i l s i fone a s p i 
ratore un po ' d 'acqua d i m a r e co lora ta co l l ' i ndaco , nu l l a i nd icava che questa sostanza 
estranea fosse dannosa a l l ' a n i m a l e , e dopo qualche is tante la vedevo r i c o m p a r i r e ne l 
tubo anale. Le t e r ed in i avvo l t e ne i l o r o t u b i calcarei lasciano sporgere sovente i l o ro 
s i foni , i qua l i sono sempre d ispos t i per m o d o che l 'acqua emessa n o n si mescola con 
quella che penetra nel le b r anch i e . Anche g l i e sempla r i depos t i i n u n rec ip ien te d à n n o 
ai loro s i foni tale posizione e a l l o r a queste p a r t i del co rpo r i m a n g o n o a l ungo i m m o 
b i l i , oppure s ' incurvano i n tu t te le d i r e z i o n i con discreta v e l o c i t à . I m o v i m e n t i ese
gui t i dagli i n d i v i d u i p r i g i o n i e r i si l i m i t a n o a lente espansioni e p i ù sol leci te c o n t r a 

z ioni , colle q u a l i si t r a spo r t ano d a l l ' u n a a l l ' a l t r a pa r t e del r ec ip ien te . N o n sono i n 
grado d i s t r isciare r ego la rmen te . Nel le l o r o ga l le r ie ques t i m o v i m e n t i devono essere 
ancora p iù l i m i t a t i . Siccome si fissano i m m u t a b i l m e n t e ai due p u n t i c o r r i s p o n d e n t i 

alle palette, possono r i t i r a r e verso ques t i p u n t i la par te a n t e r i o r e e pos te r io re de l 
corpo. Ma questo è t u t t o . Con t r a r i amen te al le prec i ta te osservazioni d i H a r t i n g , ne l la 
natura dei l o ro m u s c o l i nu l l a d i m o s t r a che possano g i r a r e i n t o r n o a l p r o p r i o asse ; 

per conto m i o n o n l i v i d i m a i eseguire nessun m o v i m e n t o r o t a t o r i o . 

« Collocando sul f o n d o d i u n rec ip ien te una te red ine es t ra t ta da l suo t u b o , è fac i le 
osservare che si contrae v i s i b i l m e n t e . I n b reve p e r ò si d is tende, m a , b e n c h é si a l l u n g h i 
tre volte p i ù d i p r i m a , la sua grossezza d i m i n u i s c e poch i s s imo . Questo f a t t o , s ingola re 

in apparenza, si spiega c o l l ' a f f l u i r e de l l ' acqua sot to i l m a n t e l l o e de l sangue, che 

passa dai g r and i spazi i n t e r n i n e g l i e s t e rn i . 

« Le t e red in i depongono u o v a ; i sessi sono d i s t i n t i e i l n u m e r o dei masch i m o l t o 
infer iore a quel lo delle f e m m i n e . F r a i 1 0 0 i n d i v i d u i , che s e r v i r o n o al le m i e r i ce rche , 
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t r o v a i so l tan to 5 o 0 masch i . I l r a p p o r t o de i sessi è dunque d i 1 a 20 . L'emissione 
delle uova si ef fe t tua a poco per v o l t a , i n u n per iodo d i t empo p iu t tos to l u n g o ; così 
a lmeno credo d i poter asserire, g iud icando dagl i esemplar i che t enn i i n s c h i a v i t ù . Mi 
f o r n i r o n o uova per v a r i g i o r n i consecu t iv i , e i l o r o o v a r i ne contenevano ancora un 
n u m e r o considerevole . Le uova deposte dal le f e m m i n e si agg lomerano nel canale 
b ranch ia le , dove l 'acqua carica d i corpuscol i s e m i n a l i , i n t r o d o t t a median te la respi
raz ione , le feconda. I n f a t t i t r o v a i sempre in questo canale numerose la rve d i varia 
d imens ione . L a lo ro presenza in tale l oca l i t à non si spiega a l t r i m e n t i . Da p r inc ip io le 
l a rve sono m o b i l i ed hanno la f a c o l t à d i nuo ta re . P u ò dars i che le uova vengano 
emesse a l l ' ape r to e si t r a s f o r m i n o i n l a rve f u o r i del corpo m a t e r n o , per r i t o rna rv i 
p iù t a r d i per mezzo della cor ren te p rodo t t a da l la resp i raz ione e passarvi i l p r imo 

per iodo del la l o r o v i t a » . 
Per osservare lo s v i l u p p o delle t e r e d i n i , i l Quatrefages si g i o v ò d i u n mezzo, che 

f u o r i g i n e d i i m p o r t a n t i s s i m e scoperte nel la f auna i n f e r i o r e e che o g g i d ì si adopera 
su vasta scala r i spe t to ai pesc i : mise i n p ra t ica la fecondazione a r t i f i c i a l e e c o m p l e t ò 
le sue r icerche col l 'esame del contenuto del le b r anch ie . N o i r i f e r i r e m o soltanto, che, 
anche a n o r m a d i t a l i scoperte, la te redine è u n vero conchi fe ro p rop r i amen te detto. 
N e l l ' u l t i m o stadio che si p o t è osservare (ved i la figura del testo) , l ' an imale t to , non 
p i ù grosso d i u n pise l lo , ha una conch ig l i a b i v a l v e quasi sfer ica , d i color b r u n o , dalla 
quale p u ò essere p r o t r a t t o , f r a le pieghe del m a n t e l l o , un piede m o b i l e . Sulle valve 
s ' innalza una sporgenza s i m i l e ad u n velo , nel cu i cent ro spunta un c i u f f e t t o d i ciglia. 
I n tale stadio d i sv i l uppo i l p iccolo mol lusco è pu re m u n i t o d i occhi e d i organi udi
t i v i ; esce da l la b rauch ia m a t e r n a e soppor ta la s c h i a v i t ù assai meg l io degli esemplari 
a d u l t i . Come d i m o s t r a i l l o ro appara to l ocomoto re , le l a rve si possono muovere s t r i 
sciando e nuo tando . « Quando nuotano , spiegano l ' appara to c ig l ia re , che giace sulla 
conchig l ia e la r i cop re a lmeno per m e t à . Ment re fende l 'acqua col la v e l o c i t à d i un 
Rotifero d i una Hydatina, i l nos t ro mol lusco ha u n aspetto s t r an i s s imo . I l m o v i 
men to delle c ig l ia lo adorna d i un ' aureo la v a r i o p i n t a , che si vede anche a occhio 
nudo , m a che, sot to la lente , acquista uno splendore m e r a v i g l i o s o . Le la rve p e r ò non 

nuo tano m a i a lungo e spesso fanno uso del piede » . 
Non f u possibi le osservare lo s v i l u p p o u l t e r i o r e del le l a r v e : p u ò da r s i che dopo 

qualche t e m p o si fissino al legno, e, p e n e t r a n d o v i g rada tamen te , v i compiano la loro 
u l t i m a m e t a m o r f o s i . Pare del resto che i l corso del la l o r o v i t a sia b rev i s s imo . I f r am
m e n t i d i legno e samina l i dal Quatrefages i n o t t o b r e , e rano r i g u r g i t a n t i d i te redini ; 
p i ù t a r d i queste d ivenne ro p i ù ra re , e verso la fine d i gennaio , i l nos t ro osservatore 

s tentava a p rocu ra r s i a l cun i i n d i v i d u i i s o l a t i . G l i f u de t to i n o l t r e che i « ve rmi » 
abbondano so l tan to du ran t e l 'estate e che n e l l ' i n v e r n o m u o i o n o quasi t u t t i . Pe r c iò i l 
Quatrefages conchiude le sue osservaz ioni d icendo che nel la Teredo, come i n vari 

inse t t i , la conservazione del la specie è assicurata so lamente da a l c u n i i n d i v i d u i , che 

resis tono ai r i g o r i d e l l ' i n v e r n o e m u o i o n o dopo d 'aver emesse le uova , o lasciate in 
l i b e r t à le l a rve chiuse nel le pieghe del m a n t e l l o . 

L a te redine ha u n nemico t e r r i b i l e i n u n v e r m e appar tenente al g ruppo degli 

a n e l l i d i (Nereis fucata), i l quale p e r ò n o n le imped isce d i espandersi e d i devastare 

i l l egname. L e l a rve d i questo ane l l ide p reda to re v i v o n o col le l a r v e del le te redin i e 

l ' a n i m a l e adu l t o si t r o v a nei t u b i de l la Teredo, d i cu i lacera la pel le , per in t rodurs i 

nel suo co rpo e d i v o r a r l o a poco a poco. 
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La f a m i g l i a delle G A S T H O C H E N A C E E c o m p r e n d e ancora a l c u n i g r u p p i , che si d i s t i n 

guono, sia per la cos t ruz ione de i n i d i , sia per que l l a d i t u b i ca lcare i spec ia l i . Tale é , 

per esempio, i l genere Gastrocliaena. L ' a n i m a l e ha un m a n t e l l o grosso, i n t i e r a m e n t e 

chiuso nel la par te an te r io re , ad eccezione d i una s t re t t a a p e r t u r a pel passaggio de l 
piede e p ro lunga to pos t e r io rmen te i n due s i f o n i sa lda t i i n t u t t a la l o r o lunghezza . 11 

piede è p icco l i ss imo, aguzzo e m u n i t o d i u n bisso. L a c o n c h i g l i a , equ iva lve , è so t t i l e , 

quasi cune i fo rme , m o l t o aper ta sul la to a d d o m i n a l e , s o p r a t t u t t o ne l l a par te an t e r io r e 
e non serve a f fa t to a d i fendere le p a r t i m o l l i 

del l 'animale . Alcune specie, come la Gastro-
chaena modiolina, p r o p r i a del le coste ing les i , 

vivono nelle fessure delle rocce e c o m p o n g o n o 
con f r a m m e n t i d i conchig l ie e sassol ini una 

sorta d i n ido , foggia to a b o t t i g l i a , che r i n c h i u d e 
affatto la conch ig l i a . La par te esterna d i questo 
nido è ruv ida , la par te i n t e rna l isc ia e cos t i tu i ta 
di s t ra t i s o t t i l i , p r o d o t t i da una secrezione c a l 
care d e l l ' a n i m a l e . I l n i d o è comple t amen te 
chiuso fino a l l ' imbocco de l co l lo pe i s i f o n i . Cre
scendo i l p r o p r i e t a r i o , cresce la casa e s i p r o 
lunga i l co l lo . L a specie d i cu i p a r l i a m o deve 

tuttavia essere i n grado d i scavare ga l le r ie nel le rocce p i ù o m e n o d u r e ; a l t re specie 
vivono n e l l ' i n t e r n o del le conch ig l i e , dei c o r a l l i , dei g r u p p i d i b a l a n i , dove si c i r c o n 
dano d i t u b i i m p e r f e t t i . 

Nel genere Glavagella, a f f i ne al precedente, una delle va lve del la conch ig l i a è 
int ieramente saldata ad u n t ubo calcare, c l a v i f o r m e ; l ' a l t r a va lva è l i b e r a . Questo 

Gaslrocliaena modiolina. a, animale 
poco ingrandito; b, nido di grand, natur. 
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A, Aspergillo (Aspergilluni vaginiferum). B, estremità anteriore della conchiglia 
dell' Aspergillum di Giava. Grandezza naturale. 

tubo si a f fonda l i be ramen te ne l l a sabbia , oppu re si fissa ai c o r a l l i , a l le rocce, a i 
balani. L ' e s t r e m i t à an t e r io re presenta spesso una fessura e a l cun i t u b e t t i a p e r t i ; l 'es t re
mi tà poster iore è l ibe ra . Questi t u b e t t i sono p r o d o t t i da fili ca rnos i , sporgen t i da l 

mantel lo i n n u m e r o i n d e t e r m i n a t o . Questi a n i m a l i , d i cu i due specie v i v o n o nel M e d i 
terraneo, ci conducono al genere Aspergillum. Nel la nos t ra figura A rappresen ta 

l 'animale estrat to da l t ubo e a v v o l t o i n u n m a n t e l l o sacc i fo rme, o foggia to a b o t t i g l i a , 
quasi in t i e ramente chiuso (a). La nos t ra figura lo rappresenta i n uno stato d i f o r t e 

contrazione. A n t e r i o r m e n t e t e r m i n a i n una sor ta d i disco ( è ) , ne l cu i cen t ro t rovas i 
una fessura cor r i spondente a que l la de l l a conch ig l i a ( c ) . D i e t r o questa fessura v e d i a m o 

un 'aper tura p u n t i f o r m e (d), per l ' e s t r e m i t à co r r i sponden t e del p i ed ino . L a par te 
posteriore del m a n t e l l o è solcata da rughe t rasversa l i e t e r m i n a col le due ape r tu re 
dei s i foni (e). Le va lve c o r r i s p o n d e n t i a l l a c o n c h i g l i a degl i a l t r i c o n c h i f e r i , ne l genere 
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Aspergillum sono r i d o t t e a due piccole l amel le , incastrate i n u n l ungo tubo calcareo, 
c i l i n d r i c o , o r i s t r e t to pos t e r io rmen te e aper to . L ' e s t r e m i t à an te r io re (B) f o r m a un 
disco, m u n i t o d i una fessura centrale e d i n u m e r o s i t ube t t i m a r g i n a l i , ape r t i . I l Mar 
Rosso f o r m a i l l i m i t e se t ten t r ionale del l 'area abi ta ta da quest i m o l l u s c h i , che si 
a f fondano ve r t i ca lmente col la conch ig l i a ne l la sabbia . Dal la presenza del la conchiglia 
b i v a l v e , la quale , sebbene incas t ra ta ne l tubo , r i m a n e p e r ò sempre d i s t in t a , si può 
a rgu i re con certezza che g l i i n d i v i d u i g iovan i n o n d i f fe r i scono nel l 'aspet to dagl i al t r i 

conch i fe r i d i s t r u t t u r a n o r m a l e . 

Nelle f a m i g l i e e nei g r u p p i seguenti manca l ' i n t acca tu ra de l m a n t e l l o . Ci l i m i t e 
r e m o t u t t a v i a a menz ionare b revemente alcune f o r m e p r i n c i p a l i . 

1 C A R D I A C E I c o m p r e n d o n o f r a i c o n c h i f e r i v i v e n t i i l solo g r u p p o dei Cardium, 
r i cch i s s imo d i specie e d iv i so da i conch io log i i n var ie s u d d i v i s i o n i . 11 suo nome deriva 
dal la f o r m a del la conch ig l i a , foggia ta a cuore . Dal l 'apice de l la sp i ra pa r tono le costole 
raggiate , d i re t t e verso i l m a r g i n e . L ' a n i m a l e ha i l man t e l l o fesso nel la parte anteriore 
fino o l t r e la m e t à del la sua lunghezza. Pos te r io rmen te è coper to d i numerose e lunghe 
f r ang ie e t e r m i n a i n due t u b i b r e v i , pure f r a n g i a t i . I l piede è assai sv i luppa to , rotondo 
e r ip iega to a g o m i t o . I l Gosse descrive eff icacemente , sebbene con qualche inesat
tezza, u n t r a t t o della costa inglese coi suoi Cardium: « V o g l i a m o esplorare oggi 
l 'arena? U n ' a m p i a distesa d i sabbia, ben esposta verso i l mare , è pel natural is ta un 
campo inesaur ib i l e d i s t u d i , m a l g r a d o la sua apparente s t e r i l i t à e i l suo aspetto 
deserto. Se la distesa d i sabbia è i n t e r r o t t a i n v a r i p u n t i da r u p i scoscese, i l bottino 
s a r à senza d u b b i o p i ù abbondante . La sabbia d i G o o d r i n g t o n ne l la baia di Torquay 
(costa m e r i d i o n a l e del Devonsh i re ) presenta appun to t a l i c o n d i z i o n i ed è là che v o l 
geremo i nos t r i passi i n questa splendida m a t t i n a d i a p r i l e . 

« Seguiamo la polverosa s t rada maestra , la qua le , passando lungo la costa di 

To rquay , volge a sud e d i a m o d i t r a t t o i n t r a t t o un 'occh ia ta al le roccie circostant i ed 
al r i f lusso del mare , che r i t i r a i n basso le onde. I n mezzo a l r i cco fog l i ame del gigaro 
e de l l ' o r t i c a spuntano b e l l i s s i m i g i ac in t i s e lva t i c i ; o v u n q u e le f e l c i e le p r i m u l e a l l i 
gnano i n g r u p p i , o adornano come stelle isolate la ve rde superf ic ie del piano. La 
p r a to l i na so r r ide qua e là e i l m ioso t ide gen t i l e , i l p i ù s i m p a t i c o dei fiori p r imave
r i l i , apre i suoi occhi d 'angelo , come dice con poet ica espressione i l nos t ro popolo. 
Con templ i amo ancora una vo l t a lo sp lend ido an f i t e a t ro del le co l l ine d i Torquay, 

p r i m a d i g iungere al v i l l a g g i o d i P a i n g t o n , p i t to rescamente adagiato i n mezzo ai 
f r u t t e t i e le cui case sono nascoste f r a i m e l i annos i , per m o d o da lasciar travedere 

appena qua e là i b r u n i t e t t i d i pagl ia , o scura t i dagl i a n n i e s i m i l i a isolette spor

gent i da u n m a r e d i fiori rose i . Ma d a l l ' a l t r a par te si estendono cespugli d i salici, i 
cui r amosce l l i nascent i , speranza d e l l ' a u t u n n o , spun tano v e r d i e fitti su l t ronco deca

p i t a to , m e n t r e l 'acqua (poeta b r i l l a i n t o r n o a l le r a d i c i . P i egh iamo a s in is t ra per un 

v i o t t o l o ed eccoci sopra una distesa paludosa, fiorita, coper ta d i f e l c i . Dalla porta 

aper ta d i una v i l l a i l nos t ro sguardo pene t ra i n u n be l g i a r d i n o , i cu i numeros i e 

vecchi t a m a r i s c h i sono cope r t i d i fitte f o g l i e , che nascondono i l m a r e . Ma finalmente 

questo ci si presenta i n tu t to i l suo sp lendore e le r u o t e de l l e g n o s i a f fondano a l l ' i m 

p r ovv i so nel la sabbia u m i d a . Sotto i l sole nascente s c i n t i l l a u n m a r e d ' a rgen to ; un 

ven t i ce l lo leggero appena ne increspa l ' onda . L a g g i ù p o i , i n a l to m a r e , l inee e striscie 

d i u n azzur ro cupo d i m o s t r a n o che l 'acqua è smossa da f o r t i r a f f i c h e d i ven to . 
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« Siamo sul le sabbie d i G o o d r i n g t o n . A s in i s t ra v e d i a m o lo scosceso dec l iv io del le 

rup i d i a renar ia rossa, a s t r a t i o r i z z o n t a l i , conosciute col n o m e d i « Testa d i R o u n -

dham », al d i là d i queste r u p i ci si presentano i l cos iddet to « Naso d i speranza » e 

le due isolette che g l i f anno la gua rd i a . D a l l ' a l t r a pa r t e si estende i l l ungo b a l u a r d o 
che t e r m i n a col la « Testa d i B e r r y » ; o r m a i ci t r o v i a m o sul la sponda d e l l ' a m p i a 

baia, ad una dis tanza p r e s s o c h é uguale dal le due l i ngue d i t e r r a . D i n a n z i a l l ' i m b o c c o 
della verde s t rad icc iuo la del la siepe, che i n c o m i n c i a a qualche dis tanza da l la r i v a e si 

estende fino a l m a r e , giace u n ne ro masso rocc ioso , t u t t o coper to d i b a l a n i , l ogoro 

e percorso i n tu t te le d i r e z i o n i d i passaggi s t r e t t i e t o r t u o s i , cope r t i d i a rena : le d i 

Cardio spinoso (Cardium echinaiurrt). Grandezza naturale. 

cui roccie, t r a s fo rmate i n piccole pozze d 'acqua t r a n q u i l l a , f o r m a n o e legant i g i a r d i 
netti m a r i n i . Le fog l ie d e l l ' u l v a , d i co lo r ve rde - ch i a ro , v i ga l leggiano o v u n q u e ; i c i u f f i 

di piante m a r i n e r i sp l endono come acc ia io ; le fogl ie lunghe e la rghe de l l ' a lga rosso-

cupa fanno u n be l l i s s imo cont ras to col verde musco m a r i n o e t u t t e queste p iante 
r iunite albergano m i g l i a i a d i a n i m a l e t t i v i g i l i , i r r e q u i e t i e p i en i d i v i t a . Si procede a 
stento: i l suolo è t u t t ' a l t r o che p iano e i l r i f lesso del sole sul m a r e ci abbagl ia per 
modo da i m p e d i r c i d i vedere dove d o b b i a m o andare , m e n t r e i l m o v i m e n t o i n i n t e r 

rotto delle piccole onde sul la r i v a i nganna i l nos t ro cervel lo s m a r r i t o , per cu i c i pare 
che tut to si m u o v a sotto i n o s t r i p i e d i . 

« Che cosa è que l l 'ogge t to giacente sul la sabbia, là dove l 'acqua bassa s ' increspa, 
respinta da l l ' a rena , che o ra r i m a n e i n secco? Pare u n sassolino, m a ne spunta una 

bella appendice d i color rosso-scar la t to , che i n questo is tante t o r n a a nasconders i . 
Aspettiamo i l m o m e n t o i n cu i l 'acqua si r i t i r a e c o r r i a m o l a g g i ù . È uno sp lend ido 
esemplare del C A R D I O S P I N O S O (Cardium rusticum o echinatum), d i f f u s i s s i m o i n 

tutta la spiaggia del la grande baia d i T o r q u a y . Essendo poco conosciuta i n a l t re loca 
lità, questa specie è menz iona ta ne i t r a t t a t i s empl i cemen te col n o m e d i Cardio di 
Paington. Prepara to da u n b u o n cuoco, questo m o l l u s c o forn i sce u n c ibo squ i s i to . 
Gli ab i tan t i del paese conoscono ben i s s imo i n o s t r i a n i m a l e t t i , che ch i amano « Nasi 

rossi » e vanno a ce rca r l i quando i l f lusso si r i t i r a , m e n t r e sporgono da l l a sabbia, 
mettendo i n mos t ra i t u b i f r a n g i a t i . L i r acco lgono i n canes t r i , po i l i lasciano per 

qualche ora nel l ' acqua d i fon te p e r c h è si d e p u r i n o e l i f anno a r r o s t i r e i n una pasta d i 

midol la d i pane. Così n a r r a u n vecchio conosci tore del le conch ig l ie e dei l o r o a b i t a n t i , 
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che visse nel secolo X V I I I . Ma i c a r d i i n o n hanno m u t a t o per n u l l a d i m o r a n è abi
t u d i n i ; oggi ancora si t r o v a n o nei m e d e s i m i l u o g h i i n cu i giacevano cento anni fa. 
Anche la l o r o f a m a r imase i m m u t a t a , anz i crebbe presso i buongus ta i , e i pescatori 
raccolgono i s apor i t i m o l l u s c h i per la classe agiata d i T o r q u a y , accontentandosi per 
p r o p r i o conto del piccolo e meno gustoso C A R D I O E D U L E (Cardium edule), che pre
ferisce i banch i d i m e l m a g iacen t i presso le foc i dei fiumi, alle spiaggie arenose, seb
bene f r e q u e n t i anche queste. I l ca rd io edule, m o l t o i n f e r i o r e pel sapore alla grossa 
specie spinosa, costituisce p e r ò u n a r t i c o l o a l imen ta r e assai p i ù i m p o r t a n t e , perchè 
i n generale è p i ù numeroso e meno d i f f i c i l e da raccogl iere . Nei l u o g h i i n cui i l riflusso 
del m a r e lascia scoperto un t r a t t o me lmoso , si p u ò essere ce r t i d i t r o v a r v i i l cardio 
comune o edule , che u o m i n i , donne e ragazzi raccolgono a m i g l i a i a nella melma 
fetente, per m a n g i a r l o i n f a m i g l i a o per vende r lo a b u o n merca to nel le stradicciuole 
delle c i t t à v i c ine . 

« Le coste se t t en t r iona l i -occ iden ta l i de l la Scozia sono r i cch i s s ime d i ca rd i i , i quali 
n o n f o r m a n o u n oggetto d i lusso, m a una n e c e s s i t à assoluta per l ' a l imentaz ione della 
povera gente, s emi -ba rba ra , del paese, d i c u i sono, si dice, l ' un ica r i sorsa . Al la foce 
del la Tongue, dice i l Mac Cul loch , i l riflusso è assai no tevole e i l u n g h i banchi di 
sabbia contengono una q u a n t i t à ve ramen te s t e r m i n a t a d i c a r d i i . Nel le annate di 
carestia, duran te i l r i f lusso , quel le spiaggie o f f r o n o g i o r n a l m e n t e uno spettacolo par
t ico la re , p e r c h è v i si agg lomerano u o m i n i , donne e b a m b i n i e v i r i m a n g o n o fino al 
r i t o r n o del flusso i n t raccia d i conchig l ie . N o n d i r ado si vedono 30 o 40 cavalli 
v e n u t i dai l uogh i v i c i n i , p r o n t i a t r a spor t a re ne i paesi de i c o n t o r n i i n t i e r i carichi 
d i m o l l u s c h i . Senza questo sussidio que l l a povera gente m o r i r e b b e d i fame. Anche 
le isole E b r i d i (Bar ra e N o r d - U i s t ) sono r icch i ss ime d i c a r d i i . È d i f f i c i l e calcolare, dice 
i l W i l s o n , la ricchezza d i que i banch i d i conchig l ie , m a è no to che, duran te u n periodo 
d i carestia, i l quale si p r o l u n g ò per v a r i a n n i , t u t t e le f a m i g l i e d i Bar ra (circa 200) 
si r i t i r a r o n o sui g r a n d i banch i di sabbia, g iacent i a l l ' e s t r e m i t à se t tent r ionale dell'isola, 
per t r o v a r v i i l c ibo d i cui avevano bisogno. Nel corso d i parecchie stagioni estive, 
du ran te quel t r i s te pe r iodo , dal maggio a l l 'agosto si raccogl ievano t u t t i i g io rn i sulla 
spiaggia da 100 a 2 0 0 ca r i ch i d i caval lo d i conch ig l i e . I banchi d i Bar ra sono anti
ch i s s imi . Uno scr i t to re an t ico , m e n z i o n a n d o l i , dice che i n t u t t o i l m o n d o non si può 
t rova re una spiaggia p i ù bel la e p i ù adatta a l lo s v i l u p p o dei c a r d i i . 

« Ma i n t a n t o , men t r e facevamo queste cons ide raz ion i , i l nos t ro bel mollusco è 
r i m a s t o ai nos t r i p i e d i , socchiuso, col piede l ungo e rosso p r o t r a t t o a l lo innanzi e in 

basso, aspettando d i essere racco l to . Non s a r à p i ù o l t r e neg le t to . La conchiglia 
b iva lve è una bella e sol ida casa d i p ie t ra massiccia, robus ta e pesante, elegante

mente scanalata da costole, che s ' i r r a d i a n o r e g o l a r m e n t e dal le punte r i cu rve delle due 
valve e sono coperte d i spine l iscie. I c o l o r i del la conch ig l i a sono a r m o n i c i , ma non 
v i s tos i : consistono i n t i n t e calde gia l le e rosso -b rune , disposte i n striscie concentriche. 

Verso l 'apice s f u m a n o i n un b ianco- l a t t eo . L ' a n i m a l e , che v i v e i n questa inespugna

bi le for tezza , è p i ù be l lo d i quan to n o n sogl iano esserlo i c o n c h i f e r i . Le lamine man-

te l l a r i sono grosse e convesse, c o r r i s p o n d e n t e m e n t e al le va lve del la conchiglia. In 
v ic inanza de i s i f o n i hanno m a r g i n i f r a n g i a t i ; i s i f o n i sono t u b i b r e v i , saldat i a vicenda 

e con u n d i a m e t r o considerevole . Verso g l i o r l i i l m a n t e l l o è d i na tu r a spugnosa, ma 

verso l 'apice, dove r i c o p r e la conch ig l i a , è so t t i l e e quasi m e m b r a n o s o . Nella parte 

an te r io re presenta una be l l i s s ima t i n t a r a n c i a t a ; i t en taco l i sono c i r conda t i da un orlo 

p i ù c h i a r o . Anche i t u b i sono d i co lo r g i a l l o - a r a n c i o , col la super f ic ie in te rna bianca 

e i r idescente come la m a d r e p e r l a » . Tra lasce remo d i r i f e r i r e l ' i ngenua descrizione 
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del piede, che i l nos t ro sc r i t to re inglese pa ragona ad nna s ignora , che passi per la 

porta aperta d i un sa lot to . V e d i a m o invece i n qua l m o d o se ne serve l ' a n i m a l e . 

« Distende quan to p i ù g l i è possibi le i l p iede l u n g o ed aguzzo (c i rca 10 c m . o l t r e i l 

margine della conch ig l i a ) , q u i n d i palpeggia i l suolo c i rcos tante , cercando un oggetto 

duro, per esempio un sasso s e m i - a f f o n d a t o ne l l ' a rena . Appena lo sente, l ' e s t r e m i t à 

r icurva del piede v i si aggrappa con fo rza e t u t t o i l piede, per una con t raz ione m u 

scolare, o p iù esat tamente pel r i g o n f i a r s i dei vas i , s ' i r r i g id i sce e l ' a n i m a l e spicca un 
salto di a lmeno 00 c m . I n ce r t i casi i l c a rd io salta ad altezze anche m a g g i o r i : da l 

fondo delle barche, balza, per esempio , su l la sabbia , appoggiandos i su l l a e s t r e m i t à 
r icurva del piede, la quale si t r o v a i n re laz ione anche p i ù d i r e t t a col le a t t i t u d i n i sca

vatr ic i del mol lusco . Come tu t t e le a l t re specie d i questo be l l i s s imo g r u p p o , i l ca rd io 
scava l 'arena e v i si a f fonda con fo rza e v e l o c i t à s i n g o l a r i . A tale scopo a l l u n g a i l 

piede e ne in t roduce ve r t i c a lmen te ne l l a sabbia u m i d a l ' e s t r e m i t à aguzza. L a fo rza 
muscolare che sv i luppa g l i basta per a f fonda r s i i n t i e r a m e n t e ne l suolo u m i d o , m e n t r e 
la punta del piede, i n c u r v a n d o s i d i fianco a l l ' i m p r o v v i s o , g l i o f f r e u n saldo p u n t o d i 

appoggio. A l l o r a l 'o rgano i n t i e r o v iene c o n t r a t t o con fo rza i n senso l o n g i t u d i n a l e , 
l 'animale e la sua conch ig l i a u r t a n o v io l en t emen te con t ro l ' i m b o c c o del la c a v i t à , 
mentre i m a r g i n i del le va lve , r i v o l t i i n basso, s m u o v o n o la sabbia c i rcos tante . La 
punta del piede si p ro t r ae a l l o r a d i a l t r i 4 - 5 c m . , p o i s ' i ncu rva d i n u o v o e l ' an ima le 
procede nella sua v i a . Ment re si a f fonda ne l l ' a rena , r ipe te g l i stessi m o v i m e n t i finché 

non abbia r agg iun to i l pun to des iderato . I l piede si a l lunga e si cont rae a l t e r n a t a 
mente colla mass ima v e l o c i t à » . 

I l cardio edule ed a l t re specie congener i hanno una v i t a m o l t o tenace e s o p p o r 
tano notevol iss imi m u t a m e n t i ne l la salsedine del l ' acqua m a r i n a ; p e r c i ò si d i f f o n d o n o 
molto al d i là dei l i m i t i fissati ad a n i m a l i p i ù sens ib i l i al la percentuale d i sale con te 
nuta nel l 'acqua i n cui v i v o n o . Queste osservazioni si r i f e r i s cono p r i n c i p a l m e n t e a l la 
loro presenza ne l Mar Bal t ico e ne i seni d i m a r e del la F i n l a n d i a e del la B o t n i a . I n 

seguito ad un esame classico i n t o r n o al le c o n d i z i o n i v i t a l i de l l ' o s t r i ca , i l Baer r i fe r i sce 
quanto segue i n t o r n o ai n o s t r i m o l l u s c h i : « I l Cardium edule, che g iunge ne l Mare 
del Nord alla mole d i una piccola me la , venne da me r i n t r a c c i a t o sul le coste de l la 
Svezia, a sud d i S toccolma, dove v ive a m a g g i o r i p r o f o n d i t à , m a n o n è p i ù grosso d i 
una noce e popola tu t te le acque do lc i del M à l a r e del la co r ren te del go l fo d i B o t n i a ; 
gli i n d i v i d u i r i ge t t a t i sul la spiaggia erano t u t t i p i ù p i c c o l i . A K ò n i g s b e r g g i u n g e v a n o 
appena alla grossezza del le nocc iuo l e ; v i c i n o a B e v a l parevano p ise l l i g r i g i , che i n 
generale sono u n po ' p i ù grossi de i p i se l l i g i a l l i o r d i n a r i » . Anche i l m i t i l o edule è 
comune in quel le spiaggie, ma cos ì p icco lo , che non i n v i t a nessuno a r accog l i e r lo . 
A questi e ad a l t r i c o n c h i f e r i , p r o v e n i e n t i da m a r i m o l t o sa la t i , si associano, per 

un fenomeno d i ada t t amento , d ive r s i a n i m a l i d 'acqua dolce, come le l i m n e e e le 
paludine. Ma, r i spet to ai c a r d i i , i l Mar Caspio ci forn isce p rove u l t e r i o r i delle l o r o 
notevolissime a t t i t u d i n i d i ada t t amento . 
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E C H I N O D E R M I ( E C H I N O D E R M A T A ) 

Gli a n i m a l i , d i cu i c i s i amo occupa t i finora, p resentavano una s i m m e t r i a b i l a t e ra l e , 

potendo i l l o ro corpo , med ian te una sezione d e t e r m i n a t a , essere d i v i s o i n due p a r t i , 
esternamente ugua l i , oppu re erano a s i m m e t r i c i i n una o p i ù p a r t i , come quas i t u t t i 

i mol luschi . 
I due c i c l i d i a n i m a l i , che d o b b i a m o accingerc i a s tud ia re adesso, c o m p r e n d o n o 

gli E C H I N O D E R M I e i C E L E N T E R A T I , m o l t o d i v e r s i , per questo r i g u a r d o , da tu t te le 
classi precedenti , p o i c h é i l l o r o corpo presenta p i ù d i due p a r t i c o r r i s p o n d e n t i ed 

uguali ( a n t i m e r i ) , che si raccolgono i n t o r n o ad u n asse cent ra le . La l o r o s t r u t t u r a è 

perciò raggiata . 
Le opere d i zoologia sc ient i f ica o popo la re , pubb l ica te da l 1819 i n p o i , c o m p r e n 

dono, o l t re i g r a n d i c i c l i de i v e r t e b r a t i , degl i a r t i c o l a t i , dei m o l l u s c h i e de i v e r m i , i 
due cicl i che ancora r i m a n g o n o , r i u n i t i sot to i l n o m e d i R A G G I A T I . 11 Cuvier , au tore 
di questa classificazione, era cos t re t to ad annovera re f r a i r agg ia t i i n t i e r i g r u p p i d i 
animal i , i qua l i n o n avevano per n u l l a una f o r m a raggiata o a s t e l l a ; g iova no ta re 
inoltre che t u t t i g l i a n i m a l i r i u n i t i con rag ione sot to que l l a d e n o m i n a z i o n e , n o n f o r 

mano un contrasto cog l i a l t r i q u a t t r o c i c l i i so la t i , m a l i c o m p l e t a n o , p o i c h é q u e l l i 
presentano u n p iano d i s t r u t t u r a con s i m m e t r i a b i l a t e ra l e . I r agg ia t i d i Cuvie r n o n 

formano una d iv i s ione na tu ra l e d i s t i n t a , come quel le dei v e r t e b r a t i , deg l i a r t i c o l a t i , 
dei mol luschi e dei v e r m i . P e r c i ò la zoologia sc ient i f ica m o d e r n a ha r i n u n z i a t o a tale 
denominazione, oppure la conserva so l tan to per la sua m a g g i o r e c o m o d i t à s i s t ema
tica. Agl i osservatori s u p e r f i c i a l i deve parer s t r ano che g l i e c h i n o d e r m i , d i cu i si c o n 
tano appena 2 0 0 0 specie, t r a foss i l i e v i v e n t i , possano inna lza r s i a l l a medes ima 

altezza degli a r t i c o l a t i , i n cu i se ne contano parecchie cent ina ia d i m i g l i a i a , o de i 
molluschi , che si contano a d iec ine d i m i g l i a i a . Ma d o b b i a m o sempre tener conto 
delle cogniz ioni i m p e r f e t t i s s i m e che a b b i a m o i n t o r n o a l m o n d o p re i s to r i co e c o n s i 
derare che nelle 2 0 0 0 specie d i e c h i n o d e r m i si man i fe s t ano t a l i d i f f e renze da a l l o n 

tanare i s ingol i g r u p p i g l i u n i dag l i a l t r i , r e n d e n d o l i d i v e r s i come lo sono f r a i 
molluschi i gas t ropodi da i conch i f e r i e f r a g l i a r t i c o l a t i g l i a r a c n i d i dag l i i n se t t i . 

La s t ru t tu ra raggia ta , d i cu i t r o v i a m o anche a l t r o v e qualche t racc ia ne l l a fauna 
terrestre, non p u ò au to r i zza rc i i n nessun m o d o a r i u n i r e g l i e c h i n o d e r m i ai ce lente
rat i , n è a supporre che f r a quest i due c i c l i d i a n i m a l i esista qua lche r a p p o r t o d i a f f i 

ni tà . Ta l i r a p p o r t i si f o r m a n o t a l v o l t a i n d i p e n d e n t e m e n t e e spontaneamente f r a due 
stipit i d i a n i m a l i ; fondandos i sopra d i v e r s i f a t t i a v v e n u t i nel la s to r ia del l o r o s v i l u p p o , 

possiamo p e r c i ò ammet t e r e come cosa p r o b a b i l i s s i m a che g l i an tena t i dei ce lentera t i 

e quell i degli e c h i n o d e r m i fossero a n i m a l i con s i m m e t r i a b i la te ra le . La s i m m e t r i a 

bilaterale, che osserv iamo tan to nel le meduse e ne i p o l i p i , quan to nel le stelle d i 

mare e nelle o l o t u r i e a l lo stato adu l t o , n o n ha n u l l a che fare con quel cara t te re 
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a n t i c o ; è u n acquis to n u o v o , i l r i su l t a to d ' u n ada t tamento secondario d i f o r m e origi
n a r i a m e n t e raggia te . 

Nei ce lentera t i i l n u m e r o degl i a n t i m e r i , che si d i spongono i n t o r n o all'asse polare, 
è d i 4 o 6, o d i l o r o m u l t i p l i ; neg l i e c h i n o d e r m i i l n u m e r o t i p i c o è 5. D i v i d i a m o esat
t amente u n a n t i m e r o d i ce lentera to i n una m e t à destra ed i n una m e t à sinistra; 
ved remo che, p r o l u n g a n d o i l p i ano d i d i v i s i o n e , i l quale passa per l 'esame centrale, 
a v r e m o d iv i so anche l ' a n t i m e r o oppos to ; neg l i e c h i n o d e r m i la cosa è d iversa . Pren
d i a m o una stel la d i m a r e , f o r m a t i p i ca d i ques t i a n i m a l i , e d i v i d i a m o i n due parti 
uno dei c inque a n t i m e r i , che i n questo casos i c h i a m a n o r a g g i ; v e d r e m o che, prolun

gando la sezione sull 'asse po la re , n o n t ag l i e r emo u n n u o v o raggio , m a lo spazio 
i n t e r m e d i o f r a due ragg i o i n t e r r a g g i o . Per quan to possano parere cos t ru t t i regolar
mente , i r i cc i e le stelle d i m a r e ci presentano ne l la s t r u t t u r a esterna diverse altre 
i r r e g o l a r i t à . Se la l o r o s t r u t t u r a fosse pe r fe t t amen te regolare , g l i o rgan i un ic i dovreb
bero essere co l loca t i ne l cen t ro , come suole esserlo la bocca nel le f o r m e regolaris-
s i m e ; m a l 'ano e la p ias t ra mad repo r i ca , d i cu i p a r l e r e m o p i ù t a r d i , n o n si trovano 
nel cen t ro d e l l ' a n i m a l e ; sono, come si suol d i r e , eccent r ic i . 

L 'aspet to degl i e c h i n o d e r m i è assai v a r i a b i l e : s t e l l i f o r m e , raggia to o pentagonale 
con la t i d i r i t t i , s fer ico , a p p i a t t i t o o d iscoide . Certe f o r m e p i ù elegant i sono foggiate 
a cuore , a l t re a l lungate a guisa d i v e r m i ; le f o r m e d i una classe passano tutta la loro 
v i t a , o a lmeno la p r i m a par te d i questa, attaccate ai sassi o ad a l t r i oggett i mediante 
un peduncolo , o a f fondate ne l la sabbia. 

Gl i e c h i n o d e r m i vennero c o s ì d e n o m i n a t i da u n med ico d i Danzica, Giacobbe 
Teodoro K l e i n , avversar io d i L i n n e o ; i l l o r o n o m e si adat ta ai r i c c i e a mol te stelle 
d i mare , m a n o n è per n u l l a conven ien te per le o l o t u r i e , per g l i o f i u r i d i e pei cri
n o i d i , i q u a l i n o n sono p u n t o aculea t i . Per ve ro d i r e , la pel le d i t u t t i g l i echinodermi 
cont iene special i f o r m a z i o n i calcaree, m a i n u n g rado cos ì d iverso d i sviluppo, cbe 
i n cer t i casi t a l i f o r m a z i o n i sono rappresenta te da piccole spicole microscopiche, 
men t r e i n a l t r i f o r m a n o grosse capsule, chiuse da o g n i par te , con pare t i abbastanza 
robuste . Non i n c o n t r i a m o p e r ò m a i i n quest i a n i m a l i que i n i c c h i , paragonabi l i come 
secrezioni a l le va lve de i conch i f e r i o ai n i c c h i dei g a s t r o p o d i , p o i c h é sono sempre 
vere ca lc i f icaz ioni del la pe l le . 

T u t t i g l i e c h i n o d e r m i hanno u n tubo intestinale d e l i m i t a t o , carat tere importante, 
che l i d is t ingue dag l i a l t r i r a g g i a t i , i ce lentera t i o d i e r n i , ed una c a v i t à celomica molto 

spaziosa negl i E c h i n i o r i c c i d i m a r e . A c iò si aggiunge u n carat tere anche più 
s ingolare , [pedicelli a ventosa, d i cu i le file r ego la r i p r e n d o n o i l nome d i ambulacri 
E imposs ib i l e f a r s i un ' idea d i quest i o r g a n i osservando g l i e sempla r i disseccati degli 
e c h i n o d e r m i conserva t i ne l le c o l l e z i o n i ; anche i p r epa ra t i i n a lcool ce l i rappresen

tano assai i m p e r f e t t a m e n t e . Ma una stel la d i m a r e v i v a , deposta i n u n recipiente 

p ieno d 'acqua, ci o f f r e l ' interessante spet tacolo p r o d o t t o d a l l ' a t t i v i t à dei suoi pedicelli. 

Dai canale t t i che s c o r r o n o su l la par te i n f e r i o r e dei r a g g i , si p ro t endono centinaia di 
c i l i n d r i c a v i , m u n i t i d i una ventosa a l l ' e s t r e m i t à . Queste p iccole ventose si attaccano 

a l l 'ogget to p i ù v i c i n o , e, q u a n d o sono protese e fissate i n n u m e r o suff ic iente , i l corpo 

v iene l en tamente r i t i r a t o per la con t r az ione de i ped ice l l i a l l u n g a t i . Per osservare la 

v ivace a t t i v i t à degl i a m b u l a c r i d i una stel la d i m a r e , b i sogna es t ra r la dall'acqua e 

posar la sul d o r s o ; a l lo ra t u t t i i ped ice l l i si d i m e n a n o , si a l l ungano , si r i t i r ano e si 
con to rcono come v e r m i , pa lpeggiando le super f ic ie c i r cos t an t i , se n o n t rovano subito 

qualche p u n t o d ' appoggio , d i cu i possano g iova r s i per r i m e t t e r e i l l o r o corpo gigan

tesco nel la sua pos iz ione n o r m a l e . L e stelle e i r i c c i d i m a r e si m u o v o n o , mediante 
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i pedicel l i , sulla superf ic ie i n cu i s i t r o v a la bocca, la qua le p rende p e r c i ò i l n o m e d i 
superficie boccale o ambu lac ra l e ed e r roneamen te q u e l l o d i super f i c i e a d d o m i n a l e . 

L 'a l t ra superf icie super iore si c h i a m a abora le , anale ne l le f o r m e r e g o l a r i , i n cu i v i si 

trova appunto l ' ano, e dorsale co r r i sponden t emen te a l la super f ic ie a d d o m i n a l e . J p e d i 

celli si dr izzano e si d i s tendono per e f fe t to de l l ' acqua , che v i è compressa d a l l ' i n t e r n o . 

Ad ogni c i l i nd re t to esterno co r r i sponde una vescichet ta i n t e r n a , c o m u n i c a n t e con u n 

sistema vascolare acqueo per mezzo d i u n tube t to speciale. Questo s is tema d i cana l i 
riceve a sua vol ta l 'acqua da certe ape r tu r e p a r t i c o l a r i , o da p ias t re c r i v e l l a t e o l a b i 

r int iche (pias t re m a d r e p o r i c h e ) e serve ne l lo stesso t e m p o da o rgano r e s p i r a t o r i o . 
r icordandoci le d i spos iz ion i analoghe dei t u r b e l l a r i . L a pare te dei ped ice l l i è m u n i t a 

di numerose f i b r e m u s c o l a r i , le q u a l i , con t r aendos i , l i accorc iano e p r o m u o v o n o i l 
r i to rno dell 'acqua nel le vescichette i n t e rne . La parete de i c i l i n d r i cavi è p r o v v e d u t a 

di fibre musco la r i disposte l o n g i t u d i n a l m e n t e , m e n t r e la l o r o faccia esterna consta d i 
tessuto connet t ivo . L ' e s t r e m i t à l i be r a è spesso a l l a rga ta , t a l v o l t a adorna d i e legan t i 

fo rmazioni calcaree e c i r conda ta da una sporgenza c i r co la re , p r i v a d i m u s c o l i . W i l 
l iam Preyer descrive col le seguent i pa ro le i l m o d o i n cui le stel le d i m a r e si a t t ac 
cano agli ogge t t i : « A l l o r c h é quest i a n i m a l i (Asterias, Echinaster, Luidia, OpM-
diaster) hanno in tenz ione d i fissarsi a qualche ogget to, d i s t endono a n z i t u t t o parecch i 
pedicelli, e men t r e quest i s i r i e m p i o n o d 'acqua, c o m p r i m o n o a lquan to c o n t r o la 
parete la piastra t e r m i n a l e col la r e l a t i v a sporgenza c i r co la re , p r i v a d i m u s c o l i . Le 
pareti d i ve t ro sono le p i ù adatte a queste osse rvaz ion i . L a con t raz ione del le fibre 
muscolari l o n g i t u d i n a l i fa r i e n t r a r e la p ias t ra t e r m i n a l e ne l l a parete del ped ice l lo , 
mentre i l suo marg ine r i m a n e at taccato a l la parete , p e r c h è n o n r i e n t r a i n que l la de l 
pedicello; i n t an to la p ias t ra t e r m i n a l e p rende la f o r m a d i una cupola , e la pressione 
dell'acqua, un i ta a quel la d e l l ' a r i a , agisce es te rnamente sul ped ice l lo . A l l ' e s t r e m i t à 
del pedicello si f o r m a i n questo m o d o u n p iccolo spazio p i eno d i vapo re acqueo, d e l i 
mitato dalla parete d i ve t ro , o da l co rpo so l ido a cu i aderisce la s te l la d i m a r e , da 

quella della pias t ra t e r m i n a l e , pa ra l l e la e d a l l ' o r l o che la c i r conda . L e Asterias fissate 
agli oggetti v i aderiscono con tan ta f o r za , che, per staccarle, b i sogna lacerarne i p e d i 
celli, quando non si riesce a f a r l o con qua lche ecc i t amento meccanico , m e d i a n t e ac id i 
al lungati , acqua calda o scosse e l e t t r i che . Per effe t to del le scosse e le t t r i che , l ' acqua 

contenuta nel rec ip ien te v iene a percuotere i n t e r n a m e n t e la p ias t ra t e r m i n a l e , per 
modo che lo spazio vuo to scompare , e i l ped ice l lo , esposto a l la m e d e s i m a p res 
sione tanto nel la par te i n t e r n a , quan to ne l la pa r t e esterna, cessa d i ade r i r e a l la 
parete ». 

I pedicel l i possono eserci tare una fo rza d i t r az ione no t evo l i s s ima . 11 Preyer p a r l a 
di un'Asterias glacialis del peso d i 2 5 0 gr . , la quale r i m a n e v a ancora attaccata con 
cinque pedicel l i per ognuno dei suo i c inque r a g g i , soppo r t ando u n peso d i 1 0 g r . pe r 
ogni pedicel lo; m a , « s iccome due sol i ped ice l l i possono reggere i l c o r p o , ad o g n u n o 
di essi spetta i l peso d i 20 gr . » . 

Per spiegare la s t r u t t u r a e l ' e c o n o m i a v i t a l e degl i e c h i n o d e r m i b isogna sapere che 
la grande c a v i t à ce lomica , contenente g l i i n t e s t i n i , è sempre p iena d 'acqua m a r i n a 

pura, la quale si r i n n o v a c o n t i n u a m e n t e . L ' acqua salsa pene t ra nel la c a v i t à ce lomica 
di questi a n i m a l i med ian te p o r i m i c r o s c o p i c i , o v i è i n t r o d o t t a da spazi cu tane i p i ù 
sot t i l i , che spesso assumono la f o r m a d i m i n u s c o l e ventose. U n r i c c i o d i m a r e , p u n 

zecchiato i n qualsiasi p u n t o del suo co rpo , si svuota come u n vaso aper to , e, spez

zandolo, si r i m a n e m e r a v i g l i a t i d i t r o v a r v i u n o spazio quasi v u o t o , p e r c h è g l i i n t e s t i n i , 
sempre bagnat i da l l ' acqua , tengono poch i s s imo posto. 

33. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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I n t u t t i g l i e c h i n o d e r m i , salvo poche eccezioni , i sessi sono divisi. M o l t i depon
gono uova e i l l o r o s v i l u p p o è accompagnato da s ingola r i s s ime m e t a m o r f o s i . Non 
poch i p e r ò sono v i v i p a r i , e, avendo uno sv i luppo m o l t o r a p i d o , n o n percor rono i 
consuet i s tadi l a r v a l i e nascono a l lo stato d i e c h i n o d e r m i g i à s i m i l i ag l i a d u l t i . Le 
sped iz ion i de l Challenger e de l la Gazzella f u r o n o assai p r o d u t t i v e r i gua rdo allo 
s tudio degl i e c h i n o d e r m i , r i v e l a n d o a i na tu r a l i s t i u n f a t t o s ingolare . È accertato 

1, Borsa d'incubazione di Hemiasler Pìiilippii; ingrandita 5 volte. '2, Psolus ephippiger. 
Alcune piastre calcaree dorsali al disopra della borsa d'incubazione sono eliminate. Ingrand. 3 volte. 

ormai che nelle acque dell'Oceano antartico quasi tutti gli echinodermi d'ogni classe 
n o n pa r to r i scono sol tanto p ro le v i v a , m a p o r t a n o seco per qualche t empo i nati in 
apposi te borse o c a v i t à del co rpo , p rod igando p e r c i ò a l la p ro l e amorose cure. Finora 
c iò non è d i m o s t r a t o r i spe t to ai c r i n o i d i . La fìg. 1 rappresenta u n ambu lac ro borsi-

f o r m e d i u n r i cc io d i m a r e delle Gherguele (Hemiaster Philippii) p ieno d i rampol l i . 
Nel la fig. 2 v e d i a m o u n ' o l o t u r i a (Psolus ephippiger) colla borsa d ' incubazione , pro
venien te da f l e a r d I s land , i l l e m b o p i ù sconsolato d i t e r ra creato da D i o . I n questo 
a n i m a l e v e d i a m o solo sul dorso una borsa d ' incubaz ione coper ta d i piastre calcaree. 

Ol t re la r i p r o d u z i o n e sessuale ha luogo neg l i e c h i n o d e r m i una r i p r o d u z i o n e ases

suale, per d i v i s i o n e , d i m o s t r a t a senza a lcun d u b b i o nel le stelle d i m a r e e probabile 

nel le o l o t u r i e . 
Duran te i l processo del l o r o s v i l u p p o d i v e r s i r i c c i d i m a r e si m o d i f i c a n o per 

m o d o , che i g i o v a n i d i f f e r i scono t an to dag l i a d u l t i , da po te r essere descr i t t i com3 

specie d i s t in te , appa r t enen t i a gener i e a f a m i g l i e d iverse . 
T u t t i g l i e c h i n o d e r m i v i v o n o nel m a r e , dove si d i f f o n d o n o da l la l inea della 

spiaggia f i n o al le p r o f o n d i t à p i ù cons ide revo l i ( 6 5 0 0 m . ) . S ' incon t rano dal po lo nord 



S i n a p t e . 
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al po lo sud . Certe f o r m e abissal i pa iono c o s m o p o l i t e ; m a ne l le r e g i o n i p i ù f r e d d e 
scendono a m i n o r i p r o f o n d i t à che n o n a l l ' equa to re , dove, seguendo l ' acqua f r e d d a , 

sono cos t r e t t i ad a f f o n d a r s i m a g g i o r m e n t e . 
Gl i e c h i n o d e r m i si d i v i d o n o i n c inque c lass i : 1° O L O T U R O I D I (Holothuroidea) ; 

2° E C H I N O I D I (Echinoidea); 3° A S T E R O I D I (Asteroidea) ; 4° O F I U R O I D I (Ophiuridea); 
5° C R I N O I D I (Crinoidea). 

G L A S S E P R I M A 

OLOTUROIDI (HOLOTHUROIDEA) 

La nostra figura delle SINAPTE ci rappresenta un animale vermiforme, di cui 

l 'ampia ape r tu r a boccale è c i r conda ta da u n cerch io d i t en t aco l i f r a n g i a t i . U n a d o p p i a 
fila d i ve r ruche , o m e g l i o , p e d i c e l l i e p i cco l i a m b u l a c r i , scorre da l po lo boccale verso 

l 'altra e s t r e m i t à , e, m a l g r a d o l ' a t t egg iamen to e la f o r m a d i v e r m e , r i c o n o s c i a m o i n 

questo p r o d o t t o de l l a n a t u r a l ' e c h i n o d e r m a . I l m i c r o s c o p i o deve sve la rc i d ' a l t r o n d e 
uno dei ca ra t t e r i i m p o r t a n t i , sopra r i f e r i t i , specia l i a t u t t i g l i e c h i n o d e r m i , va le a d i r e 

le part icelle calcaree, le q u a l i , n e l l ' o r d i n e del le o l o t u r i e , n o n si p resentano i n f o r m a 
di appendici esterne o d i t avo le t t e cutanee p i ù grosse, m a come elegant i f o r m a z i o n i 
microscopiche, inse r i t e ne l l a pel le cor iacea. La Cucumaria Hyndmanni, che r a f f i 
guriamo nel testo, è una del le f o r m e r e g o l a r i d i o l o t u r i e , su l cu i co rpo si t r o v a n o 
cinque a m b u l a c r i , d i spos t i a distanze r e g o l a r i . Osserv iamo la stessa r e g o l a r i t à nel la 

Cucumaria doliolum, specie p i ù v ivace del le a l t r e , la qua le , p ro spe rando ben i s s imo 
negli acquar i , c i pe rme t t e d i osservare le t r a n q u i l l e , m a s i n g o l a r i a b i t u d i n i d e l l ' i n 
tiera classe. 

I l carat tere p i ù spiccato d i questa specie, che la d i s t ingue da tu t t e le o l o t u r i e 

osservate finora i n na tu ra , consiste nel costante b isogno d i a r r a m p i c a r s i . D i v e r s a 
mente dall 'OLOTURiA T U R U L O S A (Holothuria tubulosa) e dal l 'OLOTURiA R E A L E (Holo-
thuria regalis), n o n si t r a t t i ene su l t e r r eno , m a sale sul le sporgenze delle rocce, 
sui g r u p p i d 'os t r i che e sui t r o n c h i a r b o r e i o r e t i co l a t i dei c o r a l l i co rne i , g i o v a n d o s i 
dei pedicel l i l u n g h i e s o t t i l i . G iun ta p e r ò ne l p u n t o a cu i vo leva a r r i v a r e , piega i l 
corpo per m o d o da n o n aver b isogno d i adoperare i p e d i c e l l i . Per lo p i ù si fissa col la 
parte pos ter iore del co rpo e ne dis tende l i b e r a m e n t e la par te an t e r io r e col la co rona 
di tentacol i . I n o l t r e , m e n t r e le a l t r e o l o t u r i e , a l m e n o i n s c h i a v i t ù , n o n d i s t endono i 
tentacoli per i n t i e r e se t t imane e spesso m u o i o n o senza a v e r l i a l l u n g a t i , la specie d i 
cui t r a t t i a m o , appena si è r i a v u t a dal p r i m o spavento , l i spiega, adornandosene con 

eleganza, acqu i s tando u n o r n a m e n t o , d i cu i le t i n t e si ada t tano a l co lore b r u n o de l 
corpo. Ogni ten tacolo consta d ' u n t r o n c o p r i n c i p a l e , i l quale , asso t t ig l iandos i g r a d a t a 
mente, t e r m i n a i n una pun ta aguzza e d i t r o n c h i accessori d i spos t i a s p i r a l e , da i q u a l i 
si staccano a l o r o vo l t a r a m i e r amosce l l i d i t e rzo e q u a r t o o r d i n e . Quando è spiegata, 
la corona de i t en taco l i ha u n aspetto e legan t i s s imo. 

Ma, osservando l ' a n i m a l e , si no ta con m e r a v i g l i a che, so l tan to o t to t en taco l i e 
non d iec i , sono d i uguale lunghezza e s v i l u p p a t i ne l m o d o t e s t é desc r i t to . Due t en t a 
coli v i c i n i sono e r i m a n g o n o pe rennemente assai p i ù c o r t i degl i a l t r i . Basta seguire 

collo sguardo per qualche m i n u t o u n ' o l o t u r i a d i questa specie, pe r vedere i n qua l 
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m o d o d iverso vengono adopera t i quest i t en taco l i d i sugua l i . Ognuno d i essi viene rat-
t r a t to e disteso a l t e rna tamen te , i n c u r v a t o e i n t r o d o t t o fino a l l a rad ice nel la bocca 
spalancata, m a , m e n t r e si d is tende, uno de i due t en taco l i d i sugua l i lo r icopre e lo 
c o m p r i m e con t ro i l l abb ro , come se dovesse rea lmente r i p u l i r l o . Siccome p e r ò la 
nos t ra c u c u m a r i a n o n ingh io t t e m a i grossi bocconi e r i m a n e per mes i e mesi nel 
p u n t o i n cu i si è a r r amp ica t a , è ch ia ro che i l r i p i egamen to de i ten tacol i serve a in t ro 
d u r r e i l c ibo mic roscop ico nel la bocca, m o d o o r ig ina l e d i n u t r i r s i , che venne pure 
osservato i n a l t re o l o t u r i e . 

Nel genere Holothuria g l i a m b u l a c r i sono d ispos t i per m o d o che si possono 
d i s t inguere n e l l ' a n i m a l e una faccia ven t r a l e p i ù p ia t ta ed una faccia dorsale. L'echi-
n o d e r m a s t r isc ia sul la faccia ven t r a l e . Sebbene queste f o r m e si scostino dalle specie 
r ego la rmen te raggiate , concordano con esse i n t u t t i i ca ra t t e r i p r i n c i p a l i della strut
t u r a . N e l l ' A d r i a t i c o e nel Med i t e r r aneo v i v e la c o m u n i s s i m a O L O T U R I A TUBULOSA 

(Holothuria tubulosa), d i cu i g l i i n d i v i d u i v i v i si pres tano meg l io d i que l l i d i qual
siasi a l t r a specie a l l 'osservazione ana tomica , p e r c h è g iungono a l la lunghezza consi
derevole d i 25 c m . , e si t ra t t i ene t an to nelle acque p r o f o n d e , quan to i n p ross imi tà 
delle spiagge, dove l 'acqua è bassa. Duran te i l r i f lusso r i m a n e i n secco per varie 
ore senza danno , m a r i t r a e i t en taco l i bocca l i , ab i t ud ine cara t te r i s t ica d i tu t te le olo
t u r i e d i s tu rba te da qualche disagio. La pel le coriacea, d i co lo r b r u n i c c i o , rossiccio o 
ne ro , impedisce a l l ' a n i m a l e d i disseccarsi ; p e r c i ò esso r i m a n e disteso sulla sabbia o 
f r a i sassi, come una r i p u g n a n t e salsiccia, senza dar segno d i v i t a . 

Nessuno si preoccupa delle o lo tu r i e , n è g l i uccel l i che si aggi rano sulla spiaggia 
i n t raccia d i c ibo , n è le persone che v i raccolgono i f r u t t i d i m a r e . Per osservare i 
lo ro t a r d i m o v i m e n t i , d o b b i a m o cercare qualche i n d i v i d u o giacente sott 'acqua. L'estre
m i t à an te r io re del l o ro co rpo si sfodera a poco a poco ; e la bocca accoglie, senza 
scelta, da quan to pare , fango, sassol ini , f r a m m e n t i d i conchig l ie e sostanze organiche 
d i v a r i a f o r m a . Se, o r m a i sazio d i tale spet tacolo, v u o i veder m e g l i o i l protagonista e 
lo alTerri col la m a n o , che cosa succede? L ' a n i m a l e s i contorce convulsamente e non 
ta rda ad espellere i l p r o p r i o in tes t ino . Chi ha fa t to una v o l t a i l r ipugnante esperi
m e n t o , maneggia i n seguito con m a g g i o r cautela le o l o t u r i e , per n o n incorrere nel 
pe r i co lo d i r icevere sulle m a n i e sug l i a b i t i i l l o r o viscoso con tenu to . Questa grande 

e c c i t a b i l i t à e le conseguenze che ne de r i vano r endono le o l o t u r i e poco adatte ad 
essere esposte nei muse i . Disseccate, pa iono l e m b i d i cuoio a g g r i n z i t o ; nell'alcool 
salsicce m a l r iusc i te . Per conservar le col la corona d i t en taco l i distesa bisogna cam
b ia re a poco a poco l 'acqua m a r i n a de l l o r o acqua r io i n acqua dolce, ne l la quale, dopo 
qualche g i o r n o , d i s tendono i t en t aco l i , p r i m a d i m o r i r e . A d o g n i m o d o chi non ha 
o p p o r t u n i t à d i osservar le i n na tu ra , per farsene un ' idea , f a r à m e g l i o a s tudiar le sopra 
una figura co lora ta , che n o n sopra d i e s empla r i conse rva t i n e l l ' u n o o ne l l ' a l t ro modo. 

Una sola e medes ima f a m i g l i a c o m p r e n d e i gene r i Holothuria e Stichopus. L'ad

d o m e d i questo g r u p p o è p i a t t o e presenta quas i sempre t re file d i pedice l l i disposti 
l o n g i t u d i n a l m e n t e . Ne p a r l i a m o p e r c h è i l Semper r i f e r i sce a l c u n i ragguagl i interes
s an t i s s imi i n t o r n o al la presenza, a l le a b i t u d i n i e a l m o d o i n cu i vengono utilizzate 

d iverse specie p r o p r i e delle isole F i l i p p i n e . T r o v i a m o quan to segue ne l suo splendido 

l a v o r o i n t i t o l a t o « Viagg i n e l l ' A r c i p e l a g o del le F i l i p p i n e » : « Esposte a l l ' a r i a atmo
sfer ica , le specie d i Stichopus i n poch i m i n u t i si t r a s f o r m a n o i n i n f o r m i agglomera

z i o n i d i m u c o . P e r c i ò g l i a b i t a n t i del le isole F i l i p p i n e i n c o n t r a n o g r a v i d i f f icol tà nella 

p reparaz ione d i quest i a n i m a l i pel c o m m e r c i o , e che spiegano l ' a l to prezzo del Tre
pang, a r t i c o l o c o m m e r c i a l e p r epa ra to col le specie d i questo genere . L ' amore del 
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guadagno induce g l i i n d o l e n t i Malesi a l la pesca d i quest i e c h i n o d e r m i , che v i v o n o 

nell 'acqua p r o f o n d a e a l la l o r o d i f f i c i l e e fat icosa p reparaz ione , onde v e n d e r l i a i Cinesi . 

Per i m p e d i r e al le o l o t u r i e d i d e c o m p o r s i , i pescator i sono cos t r e t t i a t ener le sot to 

acqua, i n apposi te caldaie d i f e r r o , dove le f anno b o l l i r e , senza es t rar le da l l ' acqua 

mar ina . La specie ch i ama ta Stichopus naso s i d i s t ingue i n o l t r e per una g rande m o b i 
lità della muscu la tu ra , che per lo p i ù n o n s ' i ncon t r a nel le a l t r e o l o t u r i e . Punzecchia to 
con uno sp i l l o , l ' an ima le si contorce v i o l e n t e m e n t e come un v e r m e , sguscia f u o r i 

della grossa pel le e i n poch i m i n u t i acquis ta l 'aspet to d i u n sacco e si è spog l i a to 
affatto del la pel le . G l i i n t e s t i n i p e r ò r i m a n g o n o i n t a t t i e d ' a l t r o n d e le specie d i questo 

genere non hanno l ' a b i t u d i n e d i espellere i l t ubo in tes t ina le a l p i ù l ieve ecc i t amento » . 
Gli ind igen i d à n n o i l n o m e d i hanginan (che si d issolve al v e n t o ) a l le specie del 
genere Stichopus, d i cu i p e r c i ò riesce d i f f i c i l i s s i m a la raccol ta . Una specie gigantesca 
giunge al la lunghezza d i 1 m . , con u n d i a m e t r o d i 20 c e n t i m e t r i . 

Siccome le specie de i g r u p p i Holothuria e Stichopus sono quel le m a g g i o r m e n t e 
util izzate i n c o m m e r c i o , s a r à o p p o r t u n o d i r i f e r i r e i r agguag l i r acco l t i sul luogo da 
Semper: 

« Le o lo tu r i e p repara te i n v a r i m o d i si vendono i n Cina a caro prezzo, col n o m e 
di Trepang (Biche de mer, balate). I c ap i t an i de i p i cco l i ba t t e l l i da cabotaggio le 
raccolgono e ne tengono a b o r d o da 1 0 0 a 120 p i k u l , per vender le , s cambiando le 
con al tre m e r c i , ag l i i n d i g e n i del le Molucche , del le F i l i p p i n e , de l la Nuova Guinea , e 
soprattutto delle isole de l Paci f ico : g l i i n d i g e n i p o i le vendono d i r e t t a m e n t e a i Cinesi 
stabil i t i a Singapore, Batavia o M a n i l l a . N a t u r a l m e n t e l 'esi to de l la speculazione d ipende 
in parte dal la r ichies ta e i n par te da l la q u a l i t à del la merce . Le specie p i ù c o m u n i 

(Holothuria atra Jaeger, H. impatiens Forsk., H. vagabunda Sei.) s i v endono 
per lo p iù a Man i l l a , a l prezzo d i 6 -8 , m a sovente 3 - 4 d o l l a r i a l p i k u l ; invece le 
specie dei gener i Stichopus e Boadschia costano quasi s empre 4 0 e p i ù d o l l a r i a l 
p i k u l . I n c o m m e r c i o si d i s t i n g u o n o m o l t e q u a l i t à d i trepang, i cu i n o m i v a r i a n o 
secondo le c i t t à del la Cina in cu i vengono i m p o r t a t e ; p e r c i ò la stessa merce p rende 
diversi n o m i a Man i l l a , a S ingapore e a Ba tav ia . Anche la preparazione v a r i a secondo 
le loca l i tà . Nelle isole Pa lau , che sono le p i ù occ iden ta l i del le Caro l ine , ebb i o p p o r 
tun i t à d i osservare per v a r i mes i la pesca e la preparaz ione d i quest i a n i m a l i . Le 
specie del genere Holothuria vengono agg lomera te a l la r i n f u s a i n g r a n d i caldaie d i 
fer ro , del d i a m e t r o d i 90 c m . , dove subiscono una c o t t u r a p r e l i m i n a r e , r i cope r t e da 
var i s t ra t i d i fogl ie d i Cucau (Galadium esculentum)-, i n segui to si i n u m i d i s c o n o con 

un getto scarso, m a c o n t i n u o , d 'acqua dolce . A l l o r a si con t raggono f o r t e m e n t e e 
un 'o lo tu r ia , che p r i m a era lunga 3 0 c m . , s i r i d u c e a l l a lunghezza d i poch i c e n t i m e t r i . 
Dopo la p r i m a co t tu ra , le o l o t u r i e , esposte a l sole sopra sostegni d i legno, si dissec

cano; ma po i bisogna ancora i n u m i d i r l e due o t re vo l t e e f a r l e seccare. Una v o l t a 
secche, si vendono a peso a i negoz ian t i , i q u a l i le a f f u m i c a n o ancora per v a r i m e s i , 
dopo d i aver le disposte a s t r a t i sopra appos i t i t e l a i , ne l le l o r o barche . Poco p r i m a 
della partenza, le ch iudono i n sacchi , onde r i p a r a r l e d a l l ' a t m o s f e r a u m i d a de l ba t 
tello. P r i m a d i vender le le d i v i d o n o q u a l i t à per q u a l i t à ; m i s t e si v e n d o n o a m i n o r 

prezzo. Come a b b i a m o de t to , le specie de l genere Stichopus es igono una l avoraz ione 
più delicata. L a p r i m a co t tu ra ha luogo ne l l ' a cqua m a r i n a , essendo ind ispensab i le 
che non vengano esposte a l l ' a r i a . Questa p r i m a co t tu ra è seguita da u n a l t r a co t t u r a 

nell 'acqua dolce, a cu i t i en d i e t r o i l so l i to disseccamento a l t e rna to con i n a f f i a m e n t i 
d'acqua dolce. Le sole o l o t u r i e m u n i t e d i t en taco l i l a m e l l i f o r m i e s c u d i f o r m i ( A s p i d o -

chirote) vengono adoperate ne l l a p reparaz ione del trepang, p e r c h è le a l t r e , a det ta 
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dei Cinesi, n o n hanno le p r o p r i e t à n u t r i e n t i ed ecc i tant i d i queste. P r i m a d i man
giar le bisogna raschiare lo s t ra to esterno, calcareo, po i lasciarle ne l l ' acqua dolce da 
2 4 a 48 ore . A l l o r a gonf iano ed acquis tano una t i n t a g r i g i o - s u d i c i a . Si lavano r ipe
tu tamen te , se ne estraggono g l i i n t e s t i n i e le par t ice l le d i sabbia r imas te ne l l ' in te rno , 
po i si tagl ia la pelle a pezzett i e si f a cuocere ne l l ' acqua con va r i e sostanze aroma
t iche , o t tenendo una buona mines t r a . Hanno poco sapore, come i n i d i commest ib i l i 
d i ce r t i ucce l l i . Le o l o t u r i e c o s ì p repara te p iacc iono ag l i Eu rope i p e r c h è m o l t o dige
r i b i l i ed ai Cinesi per le l o ro p r o p r i e t à ecc i tant i » . 

I l Marsha l l raccolse i seguenti ragguagl i da f o n t i ingles i e o landes i : « U n certo 
L i o n , ant ico f u n z i o n a r i o del Governo o landese- ind iano , i l quale conosceva a fondo 
tu t te le bellezze d e l l ' « I n su l i nda » , dice che tu t t e le isole de l l 'Arc ipe lago Indiano 
mancano d i trepang ; u n inglese, Jameson, c o n f e r m a questo asserto, dicendo che la 
pa t r i a d i quest i a n i m a l i c o m p r e n d e t u t t o i l m a r e f r a Suma t r a e la Nuova Guinea. Iv i 
i l trepang abbonda dappe r tu t t o , ne i l u o g h i i n cu i la r isacca n o n è t r o p p o for te , alla 
p r o f o n d i t à d i 6-9 m . , sul fondo p iano , coper to d i sabbia co ra l l i na , m a non melmoso. 
I n que i l u o g h i , dice l ' inglese Guppy , le o l o t u r i e i m p i n g u a n o assai. U n i n d i v i d u o appar
tenente a qualsiasi specie d i trepang, lungo 3 0 - 3 5 c m . , m a n g i a t u t t i i g i o r n i 2 / 5 d i libbra 
d i sabbia co ra l l i na decomposta , che raccogl ie a l la superf ic ie degl i s cog l i ; non si può 
d i r e t u t t a v i a che « mang ia » nel vero senso del la p a r o l a : fa passare pe l tubo intesti
nale una massa d i sabbia c o r a l l i n a , contenente una m i n i m a parte d i sostanza nutriente. 
Nel corso d i u n anno 15 o 16 a n i m a l i d i t a l sor ta consumano una tonne l la ta d i sabbia, 
c irca 18 p i ed i c u b i . I l Guppy d à i l n o m e d i organic denudatimi a l processo d i decom
posizione degl i scogli c o r a l l i n i f e r i , p r o d o t t o da cause a n i m a l i » . 

« I l Celeste I m p e r o » , dice i l Jameson, « n o n p u ò esistere senza i l trepang e i nidi 
d i uccel l i ( i n d i a n i ) ; p e r c i ò la r ichies ta d i ques t i a r t i c o l i d i c o m m e r c i o è cos ì grande 
da scongiurare quals iasi pe r i co lo d i p roduz ione eccedente. G l i as tu t i A m e r i c a n i hanno 
saputo t r a r r e p r o f i t t o d i queste c i rcostanze. Pescano le o l o t u r i e nel le isole Bermude 
e n e l l ' I n d i a Occidentale, p o i , da Bos ton , le esportano i n Cina, dove probabilmente 
n o n vengono smerciate come p r o d o t t i de l Cont inen te N u o v o , m a come v e r i prodotti 
i n d i a n i . Da c i rca 80 a n n i l ' i n d u s t r i a de l trepang ha pu re acquis ta to uno sviluppo 
notevole a Ceylon e alPIsle de F r a n c e ; s iccome p e r ò g l i a b i t a n t i d i quel le isole non 
sanno p r e p a r a r l o bene, sono cos t re t t i a v e n d e r l o a i Cinesi come trepang d i quali tà 
i n f e r i o r e p roven ien te dal le Molucche . 

« I m i g l i o r i pescator i dì trepang sono i Bugh ines i e g l i a b i t a n t i de l l ' i so la d i Goram. 
Le l o r o f l o t t i g l i e , composte d i 3 0 - 4 0 barchet te leggiere, m a capaci d i resistere al mare, 
hanno u n equipaggio d i c irca 1 0 0 0 u o m i n i . N e l l ' I n d i a Or ien ta le p r endono i l nome di 
Prauve. I pescatori n o n par tec ipano ai guadagni de l la pesca, m a i negoziant i olandesi 
e cinesi l i p r o v v e d o n o d i t u t t o c iò che l o r o occor re ed assegnano a t u t t i u n compenso 
fisso, p res t ab i l i to , come que l lo che r i c e v o n o i pescator i d i c o r a l l i de l Mediterraneo. 

I pe r i co l i i n e r e n t i a t a l i sped iz ion i sono abbastanza g r a v i . Cos ì , per esempio, i l W a l 

lace, celebre v iagg ia to re e na tu ra l i s t a , r i f e r i sce che u n g r u p p o d i 2 0 pescator i , parti t i 
con due b a t t e l l i dal le isole G o r a m per la Nuova Guinea , al la pesca del trepang, ebbero 

una sorte i n f e l i c e : so l tan to sei r i m p a t r i a r o n o i n u n o stato m i s e r a n d o , a f f a m a t i e sfiniti 

dal le f a t i c h e ; g l i a l t r i q u a t t o r d i c i e rano s ta t i uccis i da i Papuan i , i q u a l i , n o n contenti 

d i c i ò , avevano r u b a t o tu t te le barche , m e n o una . L a pesca de l trepang è però 

sempre assai p r o d u t t i v a e n o n Io d i m o s t r a n o so l t an to le r e l a z i o n i de i Malesi e dei 

Cinesi , m a a l t r e p r o v e s icure . I l cap i t ano Eagles ton, a m e r i c a n o , i n t e l l i gen te e avve

d u t o neg l i a f f a r i , decise u n be l g i o r n o d i t r a r r e p r o f i t t o de l l a passione de i Cinesi per 
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le o lo tu r i e . O r g a n i z z ò c inque sped iz ion i successive, nel le q u a l i raccolse 4 4 6 7 p i k u l d i 

trepang (61 ,5 Kg . per p i k u l ) , vale a d i r e 4 . 9 1 3 . 7 0 0 o l o t u r i e , p o i c h é ogn i p i k u l ne 
contiene i n med ia 1 1 0 0 . L ' i m p r e s a g l i era costata 10 .337 d o l l a r i , m a i l suo guadagno 

netto f u d i 67 .924 d o l l a r i . 
« G i u n t i sul campo del la pesca, i pescator i s i acc ingono sub i to a l l ' o p e r a , i n m o d o 

assai p r i m i t i v o anche ogg i . G l i e sempla r i p i ù grossi r acco l t i ne l l ' acqua bassa vengono 
semplicemente i n f i l z a t i con un 'as ta appos i t a ; g l i e s empla r i p i ù p i cco l i sono r acco l t i 

dai p a l o m b a r i . Nel l ' acqua p r o f o n d a si adoperano pure con b u o n i r i s u l t a t i s empl i c i s 

sima re t i a strascico, fissate a lunghe canne d i b a m b ù . 
« Raccolta una q u a n t i t à suf f ic ien te d i trepang, i pescatori s i recano i n u n ' i s o l a 

vicina per p r epa ra r lo . La p reparaz ione ha una grande i m p o r t a n z a i n questa i n d u s t r i a . 

Anzi tu t to le o lo tu r i e vengono aperte e svent ra te , p o i sp remute , per f a rne uscire l ' acqua 
che contenevano e lavate i n t e r n a m e n t e ed es ternamente con calce secca, che i pesca
tor i malesi ch i amano tsilumam. Poscia s i f a n n o seccare al sole, o p p u r e sopra appos i t i 
telai, sotto i q u a l i si accendono r a m i e fog l i e d i ce r t i a l b e r i d e t e r m i n a t i . Questo 
metodo fornisce la m i g l i o r e q u a l i t à d i trepang. F i n a l m e n t e i l trepang r i n c h i u s o i n 
sacchi, è p ron to per lo smerc io . I l Wa l l ace n o n ne descr ive l 'aspetto i n m o d o m o l t o 
attraente. « I l trepang » , egl i dice, « pare una salsiccia avvo l to l a t a ne l la m e l m a e 

« trasportata i n seguito sot to u n c a m i n o fu l i g inoso » . L a q u a l i t à c h ' i o v i d i qua lche 
rara vol ta nelle bot teghe dei n o s t r i s a l u m a i n o n aveva u n aspetto c o s ì r i p u g n a n t e , 

ma forse n o n era una del le m i g l i o r i . 
-< I l trepang p repara to i n m o d o convenien te è t r a spor t a to da i negoziant i i n certe 

stazioni de te rmina te , dove ha luogo pe r iod icamen te una so r l a d i f i e ra . Pei B u r g h i -
nesi, che sono i p iù ze lan t i pescator i d i trepang, i l cen t ro p r i nc ipa l e d i questo c o m 
mercio è l ' i solet ta d i K i l v a r n f r a Ceram e Lau t e Ghessir, u n banco d i sabbia n o n p i ù 
largo n è lungo d i 50 braccia , c i r conda to t u t t o i n t o r n o d i scogli c o r a l l i f e r i , che sporge 
dal l ive l lo del mare appena 1 m e t r o . A l t r e s taz ioni c o n s i m i l i si t r o v a n o nel le isole 
A r u e i n a l t re p a r t i de l l ' a rc ipe lago aus t ra le-as ia t ico . Uno dei c e n t r i p r i n c i p a l i è 
Macassar. I n quest i u l t i m i t e m p i anche l ' i so la d i Giava i n c o m i n c i ò a fa re una f o r t e 
concorrenza a que l la d i Macassar ne l c o m m e r c i o de l trepang. 

<< I l prezzo d i questa costosa g h i o t t o n e r i a n o n d ipende af fa t to da l le d i m e n s i o n i 

dei s ingol i i n d i v i d u i , ma da a l t re p r o p r i e t à assolutamente mis ter iose pei p r o f a n i e 
note sol tanto ai negoz ian t i c inesi e al le persone incar ica te d i scegliere e d i v i d e r e la 
merce. Anche i pescatori i n d i g e n i non ne hanno la p i ù piccola idea. C r a w f o r d d i s t ingue 
30 diverse q u a l i t à d i trepang; la m i g l i o r e è i l « Taccher I t a m » , che costa 3 5 0 l i r e 
al p iku l nelle s taz ioni d i v e n d i t a ; la m e n o pregia ta è i l « Knassa » o « Peku go reng » , 
i l cui prezzo a m m o n t a appena a 25 l i r e a l p i k u l . Spetta alle p i ù pregia te una q u a l i t à 
di trepang p roven ien te dal le isole Mar i anne , a l la quale i negoz ian t i d à n n o i l me lod i co 
nome di « Guam » . 

« Dalle isole A r u si espor tano i n m e d i a t u t t i g l i a n n i 1510 p i k u l d i trepang, c o r 
r ispondent i su l luogo al va lo re d i 1 2 0 . 0 0 0 l i r e . Giava ne espor ta 6 0 0 0 e Macassar 
8000-9000 p i k u l a l l ' anno . T u t t a questa m e r c e viene m a n d a t a ne l l a Cina . I l Celeste 

Impero consuma annua lmen te 9 0 . 0 0 0 p i k u l d i trepang; m a la r i ch ies ta supera sempre 
d i mo l to l ' o f f e r t a ; finora questo c ibo n o n cost i tuisce d i cer to u n a l i m e n t o popo la re 

pei Cinesi, p o i c h é , sebbene i l n u m e r o del le o l o t u r i e mang ia t e t u t t i g l i a n n i da i Cinesi 
a m m o n t i a 99 m i l i o n i , n o n bisogna d i m e n t i c a r e che la Cina ha 3 8 0 m i l i o n i d i a b i 
t an t i , per cui neppure u n q u a r t o dei Cinesi p u ò m a n g i a r e u n ' o l o t u r i a a l l ' a n n o . Ne l la 

Cina i l prezzo med io de l trepang v a r i a f r a 1 0 0 e 000 l i r e a l p i k u l , secondo la q u a l i t à 
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del la m e r c e ; ca lcolando che questa si venda i n med ia a 2 5 0 l i r e a l p i k u l , r i su l t a che 
t pa rch i figli de l Cielo spendono annua lmen te 20 m i l i o n i d i l i r e ne l l ' acqu i s to d i quel 

b r u t t o an ima le m a r i n o ! 
« Disgrazia tamente m i f u imposs ib i l e o t tenere qualche ragguagl io esatto in torno 

alla p reparaz ione d i questo prezioso a l i m e n t o ; per acquistare qualche cognizione in 
p ropos i to , a v r e i d o v u t o s tud ia re i l cinese e consul tare i l i b r i d i cucina cinesi , cosa a 
cu i finora n o n sono deciso. Posso r ipe te re so l tan to a i m i e i l e t t o r i quan to riferisce i l 
Jameson, che c ioè i Cinesi sono v e r i m a e s t r i ne l l ' a r t e d i p reparare col trepang ott ime 

mines t r e e d i v e r s i f r i t t i » . 

Le o l o t u r i e menzionate finora appar tengono tu t te a l l ' o r d i n e del le O L O T U R I E P E D I -

C E L L A T E o P O L M O N A T E . L ' o r g a n o , che prende i l n o m e d i p o l m o n e , ha la fo rma di 
u n a lbero b i fo r ca to e sbocca nel la cosiddet ta cloaca, ne l la quale sbocca pure l ' in te 
s t ino r e t to . Le pa re t i muscolose del la cloaca pe rme t tono al le o l o t u r i e d i in t rodurre 
i n questo po lmone una certa q u a n t i t à d 'acqua ed espel ler la ; per maggiore esattezza 
tale organo dovrebbe essere ch iama to b ranch ia i n t e r n a ; l 'acqua v i aff luisce e ne esce 
con discreta r e g o l a r i t à , ma , s iccome i n seguito a diverse asp i raz ion i rap ide e succes
sive, dice i l Semper , ha luogo i n poch i m i n u t i secondi una fo r t e espirazione, rappre
sentata da u n grosso getto d 'acqua, la cloaca r i m a n e aperta . Queste condizioni di 
cose i n v i t a n o d ive r s i a n i m a l i a i n t r o d u r s i ne l p o l m o n e delle o l o t u r i e , per r imanerv i 
d e f i n i t i v a m e n t e o per qualche t e m p o a l lo stato parassi ta . F r a ques t i o sp i t i i p i ù s in
go l a r i sono le specie dei gener i Fierasfer e Cachelyophis (pesci) , le qua l i talvolta, 
dai p o l m o n i passano nel la c a v i t à ce lomica de i l o r o o s p i t i e d i cu i Semper o s s e r v ò i l 
con tenu to s tomacale e l i g i u d i c ò v e r i parass i t i , che v i v o n o dei succhi e dei tessuti dei 

l o ro o sp i t i . 
I l Semper t r o v ò i n o l t r e nelle o l o t u r i e pedicel la te d i v e r s i crostacei e f ra questi 

due specie d i Pinnotheres. « R i c o n o b b i con m e r a v i g l i a » , egl i dice, « che ambedue 
queste specie ab i tavano la stessa o l o t u r i a (Holothuria scabra) e si trattenevano 
sempre ne l r a m o p o l m o n a r e dest ro , che non è i n comun icaz ione coi vasi intes t inal i ». 
I v i i parass i t i g iacevano i n c o p p i e , oppu re i so l a t i , o r acco l t i i n g r and i sacchi 
c i s t i f o r m i sul t r onco o sui r a m i p i ù s o t t i l i del p o l m o n e . D i f f i c i l m e n t e se ne trova
vano p i ù d i due ins ieme. Pare che s ' i n t r o d u c a n o g i o v a n i s s i m i ne l corpo dei loro 
o s p i t i . I l l o ro s v i l u p p o u l t e r i o r e e l ' i r r i t a z i o n e p r o d o t t a da l la l o r o presenza pro
duce la c i s t i da cui sono c i r c o n d a t i , m e n t r e t u t t i i r amosce l l i p o l m o n a r i circostanti 
si a t ro f i zzano . In ce r t i casi osservai p e r f i n o che i l p o l m o n e ab i ta to da uno d i questi 

Pinnotheres era d iven ta to a f fa t to r u d i m e n t a l e , m a se ne era f o r m a t o un a l t ro i n un 
p u n t o d iverso . I crostacei e rano a l l o r a s empre v i c i n i s s i m i a l la cloaca, per cui siamo 
au to r i zza t i a suppor re , che o t t u r a n d o l ' i ngresso de l p o l m o n e des t ro , ne avessero 

promossa l ' a t r o f i a , cos t r ingendo l ' a n i m a l e a procacc iars i u n n u o v o p o l m o n e ». 
Rispet to al le o l o t u r i e , mancano finora le osse rvaz ion i i n t o r n o a l la p r o p r i e t à di 

r i acqu i s t a re le p a r t i pe rdu te . I n certe specie la fo rza r i p r o d u t t r i c e è veramente straor

d i n a r i a . Cos ì , per esempio , i l Da lye l l o s s e r v ò che YHolothuria fusus r i a c q u i s t ò in 

poch i mes i l ' appara to ten tacolare , g l i o v a r i e v a r i e p a r t i d e l l ' i n t e s t i n o che aveva 
p e r d u t o . Una Holothuria scabra, che aveva deposto v i o l e n t e m e n t e i l t u b o intestinale, 

g l i o r g a n i sessuali , i vasi e i l p o l m o n e s i n i s t r o , r i c o m i n c i a n d o a resp i ra re colla metà 
del p o l m o n e r i m a s t a i l lesa, r i a c q u i s t ò i n 9 g i o r n i g l i i n t e s t i n i . I l Dalye l l riferisce 
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inol t re che VHolothuria Bodotriae s i d i v i d e i n due o t re pezzi senza nessuna rag ione 

apparente ed è p r o c l i v e a s u p p o r r e che da quest i pezzi si s v i l u p p i n o n u o v i i n d i v i d u i . 

Anche R y m e r Jones è de l lo stesso avv i so . 

Nel 1883 i l Gray descr iveva col n o m e d i Rhopalodina lageniformis u n p iccolo 
echinoderma d i f o r m a s t r an i s s ima , s i m i l e ad u n a b o t t i g l i a , con addome a r r o t o n d a t o , 

sul quale scor revano diec i dopp ie file d i p e d i c e l l i , m e n t r e i l co l lo de l la b o t t i g l i a p r e 
sentava supe r io rmen te l ' una accanto a l l ' a l t r a l ' a p e r t u r a boccale e l ' a p e r t u r a anale. 

Questo an imale venne considera to p i ù t a r d i come i l rappresentante d i una classe 
speciale d i e c h i n o d e r m i e i n segui to s e r v ì a creare u n n u o v o o r d i n e d i o l o t u r i e , m a 

i l L u d w i g r i conobbe che i l nos t ro s t r ano a n i m a l e t t o , p roven ien t e d a l l ' A f r i c a occ iden 
tale, non è a l t r o che i l r appresen tan te d i una n u o v a f a m i g l i a d i o l o t u r i e p o l m o n a t e , 
da l u i ch iamate R O P A L O D I N I D E (Rhopalodinidae). Se i m m a g i n i a m o che si accorc i i l 
raggio i n t e rmed io dorsale d i una o l o t u r i a c o m u n e , per m o d o da s c o m p a r i r e t o t a l 
mente, la bocca e l ' ano d e l l ' a n i m a l e vengono a t r o v a r s i v i c i n i e su l r i m a n e n t e de l 
corpo scorrono apparen temente , invece d i c inque , d iec i file d i ped ice l l i , p o i c h é ognuna , 
nella sua v ia da l la bocca a l l ' ano , s ' i ncurva a l q u a n t o . Nelle o l o t u r i e si osservano del 
resto non d i rado accorc iamen t i de l ragg io dorsa le mediano e p i ù sovente del so l i to 
in certe sinapte, che appa iono p e r c i ò i n c u r v a t e a mezza l una e presentano sul le pun te 
della mezzaluna u n ' a p e r t u r a d ' ingresso e d i uscita de l l ' i n t e s t i no . Vo lendo f a r de r iva re 
la fo rma della Rhopalodina da u n a n i m a l e a f f ine al la Cucumaria, i l L u d w i g dovet te 
r icorrere al la cos t ruzione d i una f o r m a ipo te t i ca c o l l ' i n t e r r a g g i o dorsale , m e d i a n o , 
ancor p iù accorciato, nel la quale la bocca e l ' ano si t r o v a n o l ' una accanto a l l ' a l t r o . 
Tali f o r m e , ancora ipo te t iche ne l 1 8 7 7 , f u r o n o r iconosc iu te p i ù t a r d i come f o r m e 
realmente v i v e n t i . 

Nel 1883 , du ran te la spedizione del « T a l i s m a n o » i Frances i ne c a t t u r a r o n o 
parecchie e i l Pe r r i e r le descrisse co i n o m i gener i c i d i Siphoturia e Ypsilothuria. 
Nella nostra figura (b) r appresenta V Ypsilothuria attenuata, estrat ta da una p r o f o n 
dità d i 800 m . , i n g r a n d i t a una v o l t a e mezza. L ' a l t r a figura (a) r i p r o d u c e la Rhopa
lodina Neurtali, f o r m a nuova , pure r i n t r a c c i a t a da i Frances i su l la costa occidenta le 
de l l 'Afr ica , ne l l ' acqua poco p r o f o n d a . 

Le moderne sped iz ion i sc ient i f iche p romosse ro la scoperta d i u n n u o v o o r d i n e d i 
oloturie , ch iamate C L A S I P O D E , i n cu i sono comprese 55 specie. Questi a n i m a l i r a p p r e 

sentano una del le scoperte p i ù in te ressan t i fa t te recen temente n e l c a m p o deg l i s t u d i 
zoologic i ; essi d i f f e r i scono a l q u a n t o da l t i p o deg l i e c h i n o d e r m i , sebbene per a l t r i 
r iguardi present ino ce r t i r a p p o r t i d i o rgan izzaz ione ve r amen te a n t i c h i . 

Queste clasipode n o n pa iono neppure o l o t u r i e ; ne l l ' a spe t to esterno r i c o r d a n o 
piuttosto i b r u c h i delle f a r f a l l e o i g a s t r o p o d i m a r i n i n u d i ; m o l t e sono app i a t t i t e 
come i p l a t e l m i n t i . Le clasipode hanno u n a s i m m e t r i a b i l a t e ra le m o l t o sp icca ta ; la 

bocca, collocata genera lmente nel le o l o t u r i e ad una e s t r e m i t à del co rpo , giace come 
l'ano sul lato a d d o m i n a l e , quasi s empre m o l t o a p p i a t t i t o e t a l v o l t a l ' e s t r e m i t à an t e 
riore del corpo è d i s t i n t a da l r i m a n e n t e come una testa. I t en taco l i sono s c u d i f o r m i 

o p e n n i f o r m i , m a sempre c o r t i e n o n possono se rv i r e da o r g a n i p r e n s i l i , n è g iovare 

alla nu t r i z ione . È s ingo la r i s s ima la s t r u t t u r a de i p e d i c e l l i . N o n d i r ado la fila med i ana . 
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giacente su l la to addomina l e o superf ic ie s t r i sc iante , è scomparsa e le a l t re due sì 
t r o v a n o sul m a r g i n e d i tale superf ic ie , o ambedue sopra u n m a r g i n e e si presentano 

i n f o r m a d i appendic i late

r a l i n o n r e t r a t t i l i . Anche 

le due file de i pedicel l i dor

sali f o r m a n o spesso vistose 

appendic i , che forse deter

m i n a n o la respirazione, ma, 
essendo r icche d i nervi, 

vengono pure adoperate 
come o rgan i t a t t i l i . Quasi 

tu t te le specie vivono a 

g r a n d i p r o f o n d i t à , fra 

i 4 8 0 0 e 3600 m . , dove 

s t r isc iano sul fondo, pro

bab i lmen te con discreta ve

l o c i t à , in t roducendo conti

nuamen te ne l corpo per 

mezzo del la bocca melma 

e sabbia ; s iccome queste sostanze sono pover i ss ime d i ma te r i e organiche, debbono 
i n g h i o t t i r n e g r a n d i q u a n t i t à e i n f a t t i i l l o r o t ubo in tes t ina le ne è sempre r igurgi -

a. Ypsilothuria attenuata, ingrandita una volta e mezza. 
b, Rhopalodina Neurtali. Grandezza naturale. 

t u — v ... «*r, 

Scolopla>ia globosa. Grandezza naturale. 

tante . Le nostre figure r i p r o d u c o n o due r app re sen t an t i d i questo o r d i n e . Nella Psychro-
potes lotigicauda v e d i a m o u n ' o l o t u r i a lunga 150 m m . , senza la larga appendice 

caudale d i co lor v i o l e t t o - s c u r o d u r a n t e la v i t a , d i f fu sa nel l 'Oceano I n d i a n o e nella 

parte m e r i d i o n a l e del Paci f ico , f r a le p r o f o n d i t à d i 3 0 0 0 e 4 0 0 0 m . L ' a l t r o strano 
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animale è un s ingo la r i s s imo p r o d o t t o de l la n a t u r a , m u n i t o d i l unghe b ranch i e d o r s a l i , 

come un gas t ropodo n u d o . È la Scoto-piana globosa, a n i m a l e g r i g i o , che si i n c o n t r a 

alla p r o f o n d i t à d i 4 0 0 0 m e t r i . 

« n i 

I l terzo o r d i n e c o m p r e n d e le O L O T U R I E S E N Z A P E D I C E L L I (Apoda), che per lo p i ù 

sono e r m a f r o d i t e , i n par te m u n i t e e i n par te sp rovvedu te d i p o l m o n i , i l l o r o s is tema 

vascolare acqueo è sempl ice ; i n f a t t i , come nel le o l o t u r i e p e d i -
celiate g i o v a n i , consta so l tan to d i u n cerch io con append ic i 
vescicolari, che c i rconda la bocca e de i t en t aco l i bocca l i . 

I l g ruppo p r inc ipa l e è que l lo del le S I N A P T E (Synapta), 
caratterizzato da l la presenza d i s i n g o l a r i ancore calcaree, cu ta 
nee, bidentate , la cu i asta sporge da u n f o r o d i una p ias t ra 
bucherellata e n o n consol idata da u n coperch io t e r m i n a l e . L a 

figura e rappresenta le due p a r t i u n i t e , che invece i n b e i n c 
sono staccate ; d è l ' e s t r e m i t à del l 'as ta i n g r a n d i t a e vedu ta d i 
prof i lo . Questi o rgani r a m p i c a t o r i sono abbastanza g r a n d i 
p e r c h è si possano vedere ad occhio n u d o . Delle t r e specie e u r o 
pee la Synapta inhaerens, che r a f f i g u r i a m o nel testo, spetta 
alla costa se t ten t r iona le-occ identa le de l la F ranc ia e al Med i t e r 
raneo. U n ' a l t r a specie (Synapta hispida) e la terza (Synapta 
digitata) sono assai p i ù r a re de l la precedente e s ' i n c o n t r a n o 

soltanto ne l l ' A d r i a t i c o e ne l Med i t e r r aneo . Del la Synapta 
digitata conosciamo o r m a i lo s t rano m o l l u s c o parassi ta , d i 
cui abbiamo par la to p i ù sopra . A b b i a m o g i à vedu to come e 
dove v ive la s inapta d ig i t a t a e come si p u ò c a t t u r a r l a . Sap
piamo che la m u t i l a z i o n e v o l o n t a r i a p ra t i ca ta da questo a n i 
male sopra s é stesso, con tale r e g o l a r i t à , che nessuno r i u s c i 
finora a vedere u n esemplare i n t i e r o , è una p r o p r i e t à d i t u t t e 
le o lo tur ie . I l Baur r i f e r i sce i n p ropos i to quan to segue: « L o 
sminuzzamento cara t te r i s t ico de l le s inapte consiste ne l lo stac
care, i n seguito a v io len te c o n t r a z i o n i m u s c o l a r i , u n a pa r t e p i ù 
o meno grande de l t r onco da l l a po rz ione a n t e r i o r e ne l la quale 
trovatisi la bocca e i t e n t a c o l i . I pezzi s taccat i del t r o n c o c o n 
tinuano ad agi tars i per qualche t e m p o , m a n o n è p robab i l e 
che conservino a lungo la l o r o v i t a l i t à , p o i c h é senza bocca n o n 
possono n u t r i r s i e n u l l a ind ica che r i a c q u i s t i n o u n a testa. Un 
brano del t ronco senza capo n o n si p u ò a l t r i m e n t i m u t i l a r e . 
Invece ogn i pezzo del la testa p u ò c o n t i n u a r e a s m i n u z z a r s i , 
finché sia r i d o t t o a n o n aver quas i p i ù t racc ia del ce rch io 

calcareo del dorso, che c i rconda a n t e r i o r m e n t e la f a r i n g e » . I l Baur r i c o n o b b e che 
ogni f r a m m e n t o del la testa, l ungo o b reve che sia, p u ò perdere l ' a t t i t u d i n e a s m i 
nuzzarsi quando si d i v i d a , con u n t ag l i e t to p ra t i ca to col le f o r b i c i , d a l l ' a p e r t u r a b o c 

cale i l cerchio calcareo, i n quals ias i p u n t o si v o g l i a . N o n è p e r ò i l ce rch io calcareo. 

ma l 'anel lo nervoso che si aderisce e v iene t ag l i a to con esso, che in f lu i sce su l la 
mut i laz ione . 

I l Semon p u b b l i c ò recentemente a lcune in te ressant i osservaz ioni i n t o r n o al la v i t a 

delle sinapte del go l fo d i N a p o l i , che comple t ano quel le p recedent i del Quatrefages. 

Psychropotes longicaudo. 
2 / 3 della grand, naturale. 
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11 nos t ro osservatore r i fe r i sce anz i t u t t o che quest i a n i m a l i n o n m e n a n o v i t a sotter
ranea, a f f o n d a t i ne l la sabbia e ne l la m e l m a , come si credeva i n passato. Sebbene v i 
si a f f o n d i n o spesso, s t r isc iano anche p i ù sovente sul fondo del m a r e , volgendo i n alto 
i l la to de l co rpo la cu i t i n t a co r r i sponde a que l la del fondo e protegge l ' an imale dalle 
aggressioni dei n e m i c i , non essendo ve ro che g l i a l t r i a n i m a l i d isdegnino le sinapte 

a cagione de l co rpo calcareo contenuto 
ne l la l o r o pel le . V a r i e stelle d i mare, 
m u n i t e d i o t t i m i o r g a n i v i s i v i , le divorano 
con a v i d i t à . I l Semon considera la loro 
p r o p r i e t à d i sminuzza r s i come u n mezzo 
d i f ens ivo . « A f f e r r a t o i n qualsiasi parte 
de l c o r p o , l ' a n i m a l e stacca l ' e s t r e m i t à 
pos ter iore d i n a n z i a l pun to offeso, con 
i nc r ed ib i l e v e l o c i t à e i l f r a m m e n t o conte
nente la testa si a f fonda subi to nella 
sabbia » . 

Per a f fonda r s i ne l fondo del mare, la 
s inapta scava anz i t u t t o la sabbia coi ten
t aco l i , q u i n d i assot t igl ia la par te anteriore 
del co rpo e la i n t roduce nel fo ro sca
va to , dove t o r n a a ingrossar la e ripete 
l 'operaz ione f i n c h é t u t t o i l suo corpo non 
sia nascosto ne l la sabbia ; una Synapta 
inhaerens lunga 1 0 0 m m . si affonda nella 
sabbia i n meno d i u n m i n u t o . Del resto 
le s inapte n o n si a f fondano i n qualsiasi 
l o c a l i t à e scansano i f o n d i m e l m o s i . I fori 
f e t en t i , abbandona t i dag l i ane l l id i , non 
garbano a f fa t to a i nos t r i echinodermi , i 
q u a l i , invece d i a f f o n d a r v i s i , ne escono 

2 / 3 della grandezza Sinapta (Synapta inìiaerens 
naturale, a, estremità anteriore; h, e, il ed e, 
;mcora e piastra dell'ancora della Synapta 
Besselii. Ingrandita. 

sub i to i n t raccia d i una d i m o r a m i g l i o r e . Le p a r e t i del canale scavato n o n crollano 
quando l ' an ima le se ne a l lon tana , p e r c h è r ives t i t e d i una secrezione mucosa prodotta 
da l la super f ic ie de l suo co rpo . Le s inapte i n t r o d u c o n o i n t a l i buche la par te posteriore 
del co rpo e ne f anno capol ino col la par te an te r io re , t r a s tu l l andos i coi tentacol i , m a v ì 
si r i t i r a n o sub i to al la m i n i m a scossa de l l ' acqua e del suolo c i r cos t an t i . Appena inco
m i n c i a i l r i f lusso , che spesso le so rp rende quando m e n o se lo aspet tano sulle spiagge 
d e l l ' A t l a n t i c o , si v o l g o n o nel la l o r o buca per m o d o da r i v o l g e r e la testa i n basso. 

I t en tacol i prestano o g n i so r l a d i s e rv ig i fisiologici, m a servono soprat tu t to alla 
resp i raz ione . Nei l o r o spazi i n t e r n i , c av i , d o m i n a una c i rco laz ione s t raordinariamente 

a t t i v a ; i corpusco l i sanguign i vengono s p i n t i senza posa dal le c ig l ia della parete 

vascolare da l l a base al le e s t r e m i t à de i t en taco l i . 
« I ten tacol i se rvono i n o l t r e da o r g a n i l o c o m o t o r i , p e r c h è la s inapta l i adopera 

per at taccarsi a i c o r p i e avv i c ina r s i a i m e d e s i m i ; se ne g iova pu re per raccogliere la 

sabbia e i m i n u z z o l i d i c ibo » . A b b i a m o g i à de t to che i t en taco l i eserci tano pure una 
par te i m p o r t a n t e neg l i scavi p r a t i c a t i da l l e s inapte . I l senso del t a t to , sviluppatissimo 

nelle s inapte , n o n r i s iede so l t an to ne l la pe l le , m a anche nel le pun te dei tentacoli , alla 

cu i base si osservano i n o l t r e c e r t i p i cco l i o r g a n i , cons ide ra t i , secondo la l o r o struttura 

p i ù o m e n o del ica ta , come o r g a n i de l gusto e d e l l ' o d o r a t o . 



Sinapte 3 - 0 

Le p r o p r i e t à adesive del le s inapte n o n d i p e n d o n o da i t en t aco l i , m a da l le ancore 

calcaree, le q u a l i t u t t av i a non p e r f o r a n o g l i s t r a t i s u p e r f i c i a l i de l la pel le , m a l i so l l e 

vano sol tanto . Questa p r o p r i e t à persiste ancora per qualche t e m p o dopo la m o r t e 

de l l ' an imale , ma cessa appena se ne s p r u z z i i l c o r p o con qualche ac ido, che ne sciolga 
la calce. Anche i m o v i m e n t i v e r m i f o r m i del le s inapte s t r i s c i an t i d e r i v a n o dai c o r p u 

scoli calcarei , c iò che p e r ò i l Semper met te i n d u b b i o . 
'Pare che le p r o p r i e t à adesive del le s inapte d ipendano , a l m e n o fino ad u n cer to 

punto, dal la v o l o n t à d e l l ' a n i m a l e e p r o b a b i l m e n t e , i n caso d i b i sogno , a u m e n t i n o per 

effetto d i special i secrezioni mucose del la pe l le , le q u a l i cessano dopo u n ecc i tamento 

qualsiasi o dopo la m o r t e 

delle sinapte. Queste n o n 
r imangono m a i a p p e s e 
quando s t r i sc iano su l la 
sabbia o sopra qualche 
loro compagna e invece 
aderiscono ai c o r p i es t ranei 
dopo un ecci tamento p r o 
dotto da un conta t to brusco. 

Certe specie d i s inapte 
dei m a r i m e r i d i o n a l i d i 
ventano cos ì e n o r m i , che 
gli isolani le ch i amano 
« Serpenti d i mare » . I l 
Semper v ide , per esempio, 
presso l ' isola d i B o h o l v a r i 
e s e m p l a r i d i Synapta 
Besselii l u n g h i p i ù d i 2 m . 
« I lo ro m o v i m e n t i sono 

lent iss imi . R i m a n g o n o a l ungo a t to rc ig l i a t e f r a i sassi e la sabbia degl i scogl i e p r o 
cedono mediante le note c o n t r a z i o n i o n d u l a t o r i e del co rpo , che si c o m p i o n o da l lo 
innanzi al lo i n d i e t r o , oppu re g iovandos i de i t en taco l i bocca l i . Le l o ro ancore n o n p a r 
tecipano affat to a l la l o c o m o z i o n e . Quando le h a n n o conficcate i n quals ias i l uogo , n o n 
possono l ibe ra rs i senza perder le . A d o g n i m o d o le ancore sono m o b i l i e f a n n o leva 
sulla piastra r e l a t iva , m a si so t t raggono a t u t t i i m u s c o l i , che possono assoggettare t 
loro m o v i m e n t i al la v o l o n t à d e l l ' a n i m a l e . Del resto le s inapte n o n si a t taccano se n o n 
sono molestate da u n conta t to v i o l e n t o ; p rocedono s t r i sc iando su i sassi e sul le p ian te , 
senza r i m a n e r v i appese; i n una specie n u o v a (Synapta glabra), lunga 9 0 c m . , m e n t r e 
l 'animale s t r iscia , quest i o r g a n i sono c o s ì a f f o n d a t i nel la pelle l isc ia e viscosa, che lo 
credetti sp rovveduto d i à n c o r a , finché n o n ne ebbi esamina ta la pel le a l m ic roscop io » . 

I l processo d i s v i l u p p o e la m e t a m o r f o s i del le o l o t u r i e sono abbastanza conosc iu t i 
oggidì . 

I l Baur s t u d i ò con m o l t a cura la s inapta d ig i t a t a d i T r i e s t e ; m a sol tanto u l t i 
mamente si r iusc i a scopr i re l ' i m p o r t a n z a dei p r i m i processi d i s v i l u p p o . 

Le la rv ic ine mic roscop iche del le o l o t u r i e e d i quasi t u t t i g l i a l t r i e c h i n o d e r m i si 

prendono con r e t i s o t t i l i d i ve lo , q u a n d o i l t empo è c a l m o , a l la super f ic ie de l m a r e . 

I l Baur si p r o c a c c i ò g l i s tadi u l t e r i o r i de l l e s inapte con una rete a s trascico, a m a g l i e 
mol to stret te , che faceva scor rere sul f o n d o m e l m o s o . Lavando p o i la rete con p r e 

cauzione, ne estraeva i de l i ca t i a n i m a l e t t i . 

a 

V 
Sinapta. 1, larva; 2, ninfa. Ingrandita 50 volte. 
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La l a rva , che n o n raggiunge neppure la lunghezza d i 1 m m . , ha u n aspetto essen
z ia lmen te d iverso da que l lo de l l ' e ch inode rma adu l to ; n o n è raggia ta , m a s immet r ica 
ed ha press'a poco la f o r m a d i una barca p ia t t a , colle due e s t r e m i t à r i c u r v e come un 
so f f i t t o e m a r g i n i o n d u l a t i . Questo m a r g i n e i n i n t e r r o t t o è adorno d i u n cordone di 
c ig l i a , d i cu i l ' a n i m a l e t t o si g iova per nuo ta re , g i r ando c o l l ' e s t r e m i t à an ter iore del 
corpo , p i r a m i d a l e , che descrive una sp i ra le . L ' o r g a n o i n t e r n o p i ù i m p o r t a n t e della 
l a r v a ( f i g . 1 ) è i l t ubo in tes t ina le (a ape r tu ra boccale, b s tomaco, c ape r tu ra anale). 
Ved i amo i n o l t r e ne l la l a r v a due c o r p i fogg ia t i a salsiccia (d), che si sv i luppano gra
da tamente i n t o r n o al canal d igerente e f o r m a n o p i ù t a r d i la parete del corpo della 
s inapta . Da u n ' a l t r a par te (e) si sv i luppa i l s is tema vascolare. N e l l ' e s t r e m i t à poste
r i o r e si osservano due piccole ruo te calcaree, che scompaiono negl i i n d i v i d u i adulti e 
sono u t i l i s s ime per d e t e r m i n a r e i v a r i s tadi d i s v i l u p p o . La nos t ra l a rva passa allora 
a l lo stato d i cr isa l ide ( f i g . 2 ) ed ha la f o r m a d i una bo t te i n m i n i a t u r a . Invece del
l ' o r l o p r i m i t i v o , i n i n t e r r o t t o , ved iamo ora diverse fila d i c ig l i a . I n questa piccola botte 
si sv i luppa i l vero corpo del la s inapta da l v e r m e g i à v i s i b i l e precedentemente . Vediamo 
i t en taco l i (i), l ' appendice vascolare del cerchio vascolare (k) e i musco l i longi tudi 
na l i (l). P i ù t a r d i si apre l ' e s t r e m i t à an te r io re del la bot te e spuntano i tentacoli ; 
scompaiono i cerchi c ig l i a t i del la bot te , d i cu i la parete f o r m a lo s trato cutaneo 
esterno del corpo del la s inap ta . 1 nos t r i a n i m a l e t t i svelano la l o r o o r ig ine colla pre
senza del le piccole ruo te calcaree, quando hanno pe rdu to da m o l t o t empo i cerchi 
c ig l i a t i e sono sol tanto i n grado d i s t r i sc iare ne l la m e l m a . Giungono allora alla 
lunghezza d i 1 m m . , m a crescono abbastanza r ap idamen te . 

Molte e forse tu t te le o l o t u r i e g i o v a n i p e r c o r r o n o u n pe r iodo , i n cui i l lo ro sistema 
ambulac ra le (ped ice l l i ) è l i m i t a t o un i camen te a i t en t aco l i b r a n c h i a l i , accompagnati 
t a lvo l ta da poch i ped ice l l i d ispost i i n t o r n o a l la bocca. I n tale s tadio d i sv i luppo s t r i 
sciano col la bocca r i v o l t a i n basso, assumendo l ' a t t egg iamen to che i r i c c i d i mare, le 
stel le d i mare e g l i o f i u r i d i conservano per t u t t a la v i t a . Quando si a l lungano e disten
dono g l i a m b u l a c r i , si col locano d i fianco. Considerata da questo pun to d i vista, giu
s t iss imo p e r c h è fonda to sul la s tor ia de l lo s v i l u p p o , la s inapta n o n è una formazione 
es t rema, m a , come g i à o s se rvammo p i ù sopra , una f o r m a r imas t a i n uno stadio 
e m b r i o n a l e . 

I t re gener i d i o l o t u r i e c lassif icat i come t a l i da i na tu r a l i s t i contengono circa 
500 specie. 

GLASSE SECONDA 

ZE C ZEC12sT 013D X (ECHINOIDEA) 

Gli Echinoidi formano la suddivisione degli echinodermi più ricca di specie viventi 

e foss i l i , le q u a l i , secondo i l B r o n n , ascenderebbero a 1 0 5 0 , i n seguito alle recenti 

scoperte fa t te du ran t e i sondaggi nel le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e pra t ica te dai Fran

cesi, dag l i Ing les i e dag l i A m e r i c a n i . Si p u ò d i r e che f anno ve ramen te onore al nome 

del la l o r o classe. P i ù cara t te r i s t i co e p i ù i m p o r t a n t e d i t u t t i g l i a l t r i è i l g ruppo degli 
E C H I N I (Echinus), che scegl ie remo per i n c o m i n c i a r e i l nos t ro discorso in to rno a 

quest i a n i m a l i . T u t t i i m e m b r i appa r t enen t i a l l ' o r d i n e d i cu i t r a t t i a m o hanno un 

dermasche le t ro compos to d i p ias t re quadra te , pen tagona l i o esagonali , che forma 
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una sorta d ' i n v o l u c r o . Nel la f a m i g l i a de i r i c c i d i m a r e p r o p r i a m e n t e de t t i questo 

involucro presenta un ' i nc i s ione m a g g i o r e ne l cen t ro de l p o l o r i v o l t o i n basso. Ma 

questa incisione è r i cope r t a da una m e m b r a n a m o l l e , f u o r c h é s u l l ' a p e r t u r a boccale . 

Nelle altre f a m i g l i e l ' i nc i s ione des t ina ta a l l ' a p e r t u r a boccale è assai p i ù p iccola . 
Gli E C H I N I O R I C C I D I M A R E P R O P R I A M E N T E D E T T I (Echini) h a n n o la f o r m a d i 

una mela o d i una pagno t t a ; l ' a p e r t u r a anale giace d i f r o n t e a l po lo bocca le ; invece 

le file dei pedicel l i scor rono da u n po lo a l l ' a l t r o . N a t u r a l m e n t e i f o r i appa i a t i , che 

servono ad accogliere i pedice l l i e le vescichet te , si vedono m e g l i o negl i i n v o l u c r i 

p r iv i totalmente o i n par te degl i acu le i . 
Queste così dette piastre a m b u l a c r a l i 

si alternano ad a l t re file d i p ias t re m u 
nite di protuberanze per fora te o n o n 
perforate. Sopra t a l i p ro tuberanze si 

trovano g l i aculei m o b i l i , i q u a l i pos 
sono volgersi i n tu t te le d i r e z i o n i , 

perchè c i rcondat i a l la base, sopra la 
protuberanza, da una guaina m u n i t a 
di molte fibre muscolose. Gl i aculei 
non sono soltanto o rgan i d i f e n s i v i pel 

riccio d i mare v i v o , che si t r o v a ne l 
proprio elemento : g l i servono pure per 
appoggiarsi e per so r regger s i ; t a lo ra , 
e lo vedremo p iù t a r d i , l i adopera 
come braccia per a f fe r ra re e t r a t t e 
nere g l i ogget t i . Sono o r g a n i s i ngo l a r i s s imi le cosidette pedicellarie, p inze con 
due o tre r a m i , sorre t te da pedunco l i m o b i l i e d i s t r i b u i t e f r a g l i aculei i n tu t t a la 
superf ìc ie del corpo . Questi o r g a n i , s v a r i a t i s s i m i come g l i acule i , ed è fac i le r i c o n o 
scerlo s tudiandone l ' o r i g i n e e lo s v i l u p p o , n o n sono a l t r o che aculei m o d i f i c a t i . 
0 . F Muller l i scoperse fin da l secolo X V I I I , senza d i f f i co l t à del res to , p e r c h è sono 
visibi l i ad occhio n u d o , m a , osservandone g l i s t r an i m o v i m e n t i , l i credette parass i t i 
po l ip i fo rmi de i r i cc i d i m a r e . Sol tanto i l zoologo napole tano Delle Ghiaje ( 1 8 2 5 ) 
riconobbe nelle pedicel lar ie a l t r e t t an te pos iz ion i de i r i v e s t i m e n t i cutanei e le c o n 
s iderò come o rgan i p r e n s i l i e d i at tacco, des t ina t i a raccogl iere i m i n u z z o l i d i c ibo 
e a por ta r l i alla bocca. Questo apprezzamento p e r ò non è esatto e lo d i m o s t r a r o n o 
recentemente le osservazioni fa t te da Agassiz i n t o r n o a l l ' u f f i c i o speciale del le p e d i 

cellarie. A b b i a m o g i à de t to che l ' ape r t u r a anale si t r o v a prec i samente sul p i l eo del 
corpo sferico. La sua posizione sarebbe a f fa t to d i s o p p o r t u n a e s favorevole a l la p u l i z i a , 
se non ci fossero le pedice l la r ie . I n f a t t i queste a f f e r r a n o i m i n u z z o l i d i escrement i e l i 
affidano alle l o ro v ic ine , le qua l i l i t r a s p o r t a n o i n una par te d e l l ' i n v o l u c r o convesso, 
da cui possano cadere ne l l ' acqua senza insud ic i a re l ' a n i m a l e . « Questa operaz ione » , 
dice Agassiz, « si compie con m i r a b i l e prec is ione . Le pa r t i ce l l e d i e sc rement i emesse 

dall 'animale pe rco r rono r a p i d a m e n t e le s t r isc ie i n cu i le ped ice l l a r i e sono p i ù fitte, 
come se fossero davvero cana l i d i sbocco; le p inze n o n cessano d i operare finché 
tutta la superficie d e l l ' a n i m a l e n o n sia ben p u l i t a . Ma quest i s t r an i s s imi e m i n u 
scoli organi non eserci tano so l tan to l ' u t i l e u f f i c i o d i s p a z z i n i : hanno pure a l t r i 
scopi. Sono d i s t r i b u i t i i n t u t t o i l co rpo , m e n t r e po r t ano via g l i escrement i so l tan to 

lungo certe strade prefisse. A b b o n d a n o i n m o d o pa r t i co l a re i n t o r n o al la bocca, dove 
sono p iù co r t i e p iù r o b u s t i . 

in una metà. Grandezza naturale. 
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« Osservando con a t tenzione i m o v i m e n t i delle pedice l la r ie , ved iamo che questi 
o r g a n i sono d o t a t i d i u n ' a t t i v i t à s t r a o r d i n a r i a ; i n f a t t i ap rono e ch iudono cont inua
mente le p inze , volgendos i i n tu t te le d i r e z i o n i ; essendo la gua ina dei lo ro peduncoli 
m o l t o f less ibi le , possono penet rare f r a g l i aculei i n o g n i angolo e i m p a d r o n i r s i dei 
p iccol i crostacei , dei v e r m i o de i m o l l u s c h i , che v i r i m a n g o n o i m p i g l i a t i . Non pare 
tu t t av i a che p o r t i n o la l o r o preda a l la bocca, per lo m e n o n o n v i d i m a i u n r iccio di 
m a r e m a n g i a r e i n questo m o d o , m a l ' a l l on t anano sol tanto da l la superf ic ie del corpo, 

come qualsiasi a l t r a sostanza cat t iva . I l loro 
m o d o d i n u t r i r s i n o n g ius t i f ica l'asserzione 
secondo cu i le pedice l la r ie sarebbero adoperate 
come pinze per t raspor ta re i l c ibo alla bocca, 
p o i c h é quest i e c h i n o d e r m i pascolano in certo 
m o d o coi l o r o den t i aguzzi sul la superficie 
delle rocce » . 

I n cer t i casi le pedicel lar ie sono i n comuni
cazione con certe gh iandole t te velenifere, di 
cu i espellono le secrezioni . Sono po i sviluppa-
t i s s i m i ne\V Asthenosoma special i apparati vele
n i f e r i , s tud ia t i con d i l igenza part icolare dai 
due cug in i Paolo e Federico Sarasin. Mentre 
quest i n a t u r a l i s t i p ra t icavano a Ceylon le loro 
r icerche zoologiche, r i ceve t te ro u n giorno dai 
l o r o pescator i uno splendido r icc io d i mare 
app ia t t i t o , m a d i f o r m a regolare, coperto di 
una pelle leggermente coriacea, a f f ine a l l 'As the -
nosoma hystrix, che r a f f i g u r i a m o nel testo. 

Questo an ima le è m u n i t o d i b r e v i aculei b r u n o - r o s s i e f r a i raggi i n t e rmed i scor
r o n o file d i elegantissime sporgenze azzur re , luc ide come raso. « Volevamo pren
dere i n m a n o l ' a n i m a l e ; m a i pescator i c i a v v e r t i r o n o d i n o n f a r l o , dicendo che 
produce febbre e d o l o r i acut i ; i l p a l o m b a r o che lo aveva t r o v a t o , per estrarlo dal
l 'acqua si era se rv i to del guscio d i una noce d i cocco. P e r c i ò lo s f i o r a m m o solo colla 
pun ta d i u n d i t o , che subi to d ivenne dolente come i n seguito al la p u n t u r a d i un'ape; 
p e r ò i n poch i m i n u t i i l do lore scomparve senza a l t re conseguenze » . Le osservazioni 
u l t e r i o r i fa t te da i nos t r i na tu r a l i s t i i n t o r n o al le p r o p r i e t à u r t i c a n t i del nuovo riccio 
d i m a r e da essi osservato, che c h i a m a r o n o Asthenosoma urens, d imos t r a che quelle 
elegant i p ro tuberanze azzurre sono la sede d i t a l i sg radevo l i p r o p r i e t à . Ta l i protu
beranze n o n si t r ovano so l tan to sui r a d i i n t e r m e d i , m a sono pure distribuite 

o v u n q u e f r a g l i acule i , sebbene i n m i n o r n u m e r o . Come le pedicel lar ie non sono 
a l t r o che aculei m o d i f i c a t i con una pun ta s t r a o r d i n a r i a m e n t e aguzza e giaciono iu un 
i n v o l u c r o , che si a l larga a l l ' e s t r e m i t à l i be ra come u n bo t tone e ne l l ' i n t e rno presenta 
uno spazio cavo, nel quale si t r o v a la pun ta de l l ' acu leo . Le pare t i delle protuberanze 

sono muscolose i n f e r i o r m e n t e e sui l a t i ; sopra la pun ta de l l ' aculeo presentano un pic
colo f o r o . L o spazio cavo i n t e r n o con t i ene u n l i q u i d o velenoso, i l quale penetra nei pori 
d e l l ' e s t r e m i t à an t e r io re de l l ' acu leo . P e r c i ò , toccando una d i t a l i p ro tuberanze , i muscoli 
de l la sua parete si con t raggono , r i t i r a n d o s i ; la p u n t a de l l ' acu leo , impregna ta d i veleno, 

esce da l f o r o e penet ra ne l la pel le del la persona che ha s f io ra to col d i t o l'animale. 

11 corpo de i r i c c i d i m a r e presenta a l t r i o r g a n i s u p e r f i c i a l i , d i cu i finora è ignoto 

l ' u f f i c i o . Cos ì , per esempio , i n c inque pias t re d e t e r m i n a t e , disposte i n t o r n o al polo 

Pedicellarie. a, pedicellaria con due rami; 
b, la stessa aperta; c, pedicellaria con 
tre rami. Ingrandite 20 volte. 
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dorsale si osservano c inque o r g a n i p u n t i f o r m i , ross i , i q u a l i , per la l o r o pos iz ione , 

corr ispondono senza d u b b i o ag l i a m b u l a c r i e pe i r a p p o r t i che h a n n o col s i s tema 

nervoso agl i occhi delle stel le d i m a r e . N o n sono d i cer to occh i a t t i a vedere n e t t a 

mente g l i ogget t i e la l o r o posizione è quas i c o m i c a . N o n credo che nessuno abbia 

potuto cons idera r l i come o rgan i v i s i v i u t i l i a l r i cc io d i m a r e , i l quale n o n p u ò cer to 

orientarsi con questi occhi nascosti f r a g l i aculei e le pedice l la r ie , r i v o l t i i n una d i r e 

zione affat to opposta a que l la presa da i n o s t r i a n i m a l i per recars i da u n luogo 

al l ' a l t ro . Credo p e r c i ò che debbano essere cons idera t i come o r g a n i r u d i m e n t a l i , p r o 

venienti da an tena t i , nei q u a l i occupavano, come nel le stelle d i mare , u n posto p i ù 
vantaggioso. Ma forse bastano ad a v v e r t i r e i l r i c c io d i u n pe r i co lo che lo sovrasta , 

interpretando questa paro la ne l suo senso le t tera le ; g l i se rvono per vedere l ' o m b r a 
di un nemico che si avv i c ina e g l i p e r m e t t o n o d i d i s p o r r e o p p o r t u n a m e n t e e i n 

tempo della sua a r m a t u r a aculeata. 
Paolo e Federico Sarasin t r o v a r o n o v e r i occhi p r o p r i a m e n t e de t t i ne i D I A D E M A -

T I D I (Diadema setosum e Astropyga Freudenbergii), f a m i g l i a d i e c h i n i . I l Diadema 
setosum è d i f fuso i n t u t t i i m a r i p i ù ca ld i , anche i n t o r n o a Ceylon , ed è sens ib i l i ss imo 
agli effett i del la luce e d e l l ' o m b r a . Basta avv ic ina re una m a n o ad u n esemplare d i 

questa specie senza toccare l 'acqua o i l vaso i n cu i si t r o v a , per i n d u r l o a r i v o l g e r e 
gli aculei, l u n g h i s s i m i ed aguzzi , ne l la d i rez ione da cu i p rov i ene la m a n o ; reazione 

derivante senza d u b b i o da l la presenza deg i i occh i . I suoi aculei si r o m p o n o f a c i l 
mente e p roducono f o r t i d o l o r i quando pene t rano nel la pelle d i ch i osserva l ' a n i 
male. Gl i occhi sono n u m e r o s i , d i grandezza v a r i a e si presentano i n f o r m a d i macchie 
azzurre, che spiccano con effe t to e legant iss imo s u l l ' e p i d e r m i d e nera de l l ' an ima le . 
1 più g rand i si t r o v a n o nel le c inque pias t re i n t e r r a d i a l i , i n t o r n o a l l ' ano , i n n u m e r o 
di uno per piastra . Una fila d i occhi p i ù p i cco l i , pa r t endo da l l ' ano , scorre lungo la 
parte centrale, p r i v a d i acule i , del raggio i n t e r m e d i o . Questo si b i fo r ca a u n dipresso 

nel centro d e l l ' i n v o l u c r o e si b i f o r c a pu re una fila d i macchie t te azzur re , che si f anno 
sempre p iù b r i l l a n t i e p i ù isolate verso la superf ic ie boccale del r i cc io d i m a r e . 
Intorno alla base d i ogn i aculeo d e l l ' i n t e r r a d i o scorre i n o l t r e una piccola corona d i 
macchiette c o n s i m i l i ; u n ' a l t r a fila fiancheggia i l solco ambu lac ra l e . E s a m i n a n d o con 
maggior at tenzione le macchie , si r i c o n o b b e che erano v e r i occhi r ego l a r i s i m i l i 
nella s t ru t tu ra a q u e l l i degl i i n se t t i , vale a d i r e c o m p o s t i . Secondo l 'estensione del la 

macchia constavano d i poche o m o l t e cent ina ia d i p i r a m i d i esagonal i , p i ù r a r amen te 
pentagonali, composte d i una sostanza t rasparente , m o l t o r i f r a n g e n t e , d i cu i l 'es t re
mità aguzza giaceva i n cal ic i d i p i g m e n t o ne ro . Siccome ognuna d i quel le p i r a m i d i 
corrisponde i n un cer to senso ad u n occhio i so la to , i l n u m e r o compless ivo degl i occhi 

diventa enorme, t an to nel Diadema setosum quan to neìYAstropyga Freudenbergii. 
Sven L o v é n , zoologo svedese, scoperse i n o l t r e una nuova serie d i o r g a n i m i c r o 

scopici i n t u t t i g l i e c h i n o d e r m i e c h i n o i d i f o r m i e c h i a m ò ques t i o r g a n i sferidii per la 

loro fo rma ro tonda , o meg l io el issoidale. T a l i co rpusco l i t ondegg ian t i si t r o v a n o i n 
vicinanza della bocca e sulle p ias t re a m b u l a c r a l i i n f e r i o r i . Nel la s t r u t t u r a si avv i c inano 

agli aculei, m a s iccome g iac iono i n p iccole fossicine o i n a l t r i r i ce t t aco l i p r o t e t t o r i e 
sono m u n i t i d i n e r v i specia l i , s i p u ò accertare che s iano o r g a n i d i senso. 11 L o v é n l i 
c o n s i d e r ò come o r g a n i o l f a t t i v i . 

Fra g l i a l t r i g r u p p i d e l l ' o r d i n e m e r i t a n o speciale menz ione g l i E C H I N I pe l l o ro 

robustissimo apparato mas t ica tore , compos to d i pezzi t r i a n g o l a r i , quasi p i r a m i d a l i , 
con parecchi ossicini accessori, i q u a l i con tengono u n lungo dente, so l ido e robus to 

a l l ' e s t r e m i t à l ibera . Nel la nos t ra figura, a rappresenta l ' appara to dentale i n t i e r o , b una 

3ì . — BREHM, Animali. Voi. X. 
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p i r a m i d e dentale isolata veduta da l lato i n t e r n o , c la stessa veduta d i sopra . I l cerchio 
calcareo con c inque orecch i , r a f f i g u r a t o i n d, f o r m a una par te d e l l ' i n v o l u c r o , intorno 
a l l ' i nc i s ione boccale e serve a fissare e a sostenere la den ta tu ra . 

Malgrado i l l o r o aspetto inqu ie t an te e la den ta tu ra aguzza, i r i c c i d i mare sono 
per lo p i ù a n i m a l i a f fa t to i n n o c u i e i n d o l e n t i per na tu ra , che si n u t r o n o d i alghe e 

degl i a n i m a l e t t i che v i a l l i gnano . Osservai le a b i t u d i n i deWEchinus saxatilis o Stron
gylocentrotus lividus, comune i n t u t t o i l Medi te r raneo e sul la costa da lmata , dove 
popola i n schiere i n n u m e r e v o l i i f o n d i rocc ios i v i c i n i a l la spiaggia. Vive nelle infos-
sature n a t u r a l i de l f o n d o , m a p u ò scavare buche c i r c o l a r i nel le roccie ed allargarle 

per m o d o da n o n poter uscire dal suo 
carcere v o l o n t a r i o . Essendo voracissimo, 
non saprei d i r e come riesca a cavarsela 
in quest i casi. Si g ioverebbe forse delle 
pedicel lar ie? Gio rg io J o h n , che studiò 
recentemente le a t t i t u d i n i per fora t r ic i dei 
r i cc i d i mare , r i fe r i sce col le seguenti pa
ro le i r i s u l t a t i del le sue osservazioni : « Le 

Apparato dentale delVEclnnus saxatilu. fa d ^ ^ d ^ 
Grandezza naturale. ° 

sono state scavate senza dubb io da questi 
a n i m a l i . VEchinus scava le sue d i m o r e co l l ' appara to mas t ica tore e secondariamente 
si g iova degli aculei , con un m o v i m e n t o r o t a t o r i o . Scava queste buche per ripararsi 
d a l l ' u r t o delle onde. Le alghe calcaree, che r i c o p r o n o g l i scogli ab i t a t i dai ricci di 
mare , si d ispongono meccanicamente sulle roccie e n o n hanno nessuna influenza 
sulle p r o p r i e t à c h i m i c h e del la l o r o s u p e r f ì c i e ; p e r c i ò n o n possono essere i n nessun 
r appo r to col la f o r m a z i o n e delle buche degl i Echinus » . 

I n m o l t i t r a t t i della costa da lma ta i l f ondo del m a r e è anne r i t o dag l i esemplari 
deWEchinus saxatilis, che r i m a n g o n o i m m o b i l i , p o r t a n d o sul dorso u n frammento 
d i conch ig l i a , u n sassolino o un a l t r o oggetto cons imi l e , t r a t t enu to da i pedice l l i vicini. 

Por ta i nel la m i a camera u n esemplare d i questa specie, g l i to ls i i l car ico dal dorso e 
lo deposi i n u n rec ip ien te b ianco, p ieno d 'acqua m a r i n a . 11 povero an imale t to deno
tava d i t r o v a r s i ma le per ogn i r i g u a r d o e cercava d i nasconders i sot to le alghe e i 

l e m b i d ' u lva che avevo por t a to nel la vasca c o l l ' a n i m a l e . I n u n qua r to d 'ora riuscì ad 
avvolgers i i n t i e r amen te nel le alghe e a r i p r e n d e r e la conch ig l i a che g l i avevo tolto 
dal dorso . Appena staccavo u n l embo d 'alga, si met teva i n m o v i m e n t o , ma soltanto 

per cercare i l pezzo d i man t e l l o pe rdu to , da l quale n o n voleva assolutamente allon
tanars i . T o r n a i a distaccare da l suo dorso la conchig l ia p red i l e t t a e la posi sulla sua 

s t rada. Quando l 'ebbe ragg iun ta , l ' e ch inode rma a l l u n g ò le guaine d i a lcuni pedicelli 

e c o l l o c ò la conchig l ia sul lo sp igo lo , dopo qualche i n u t i l e t en t a t ivo , p e r c h è g l i aculei 
rendevano d i f f i c i l e l 'operazione. R iusc i to p e r ò ne l la sua impresa , l ' an imale t to mise 

i n m o t o g l i aculei con grande a b i l i t à e . in poch i m i n u t i s o l l e v ò i l p r o p r i o carico, che 
i n breve f u r imesso a posto. 

Come a b b i a m o det to , quando s t r i sc iano, i r i cc i d i m a r e si appoggiano sugli aculei 

e adoperano i pedice l l i per t r a sc ina r s i . Questi possono essere p r o t r a t t i o l t r e g l i aculei; 
u n r i cc io d i m a r e ancora to con m o l t i ped ice l l i r a s somig l i a a l f amoso Gu l l i ve r , che i 

L i l l i p u z i a n i avevano ca t tu ra to e legato. 

I l m i o ba rca iuo lo d i Lesina , che m i accompagnava da a n n i nelle mie frequenti 

escurs ioni , d i s t ingueva ben i ss imo anche da l l a barca i masch i da l le f e m m i n e del-

VEchinus saxatilis. I masch i sono u n po ' p i ù p i cco l i del le f e m m i n e , p i ù scuri e più 
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ro tond i , le f e m m i n e p i ù app ia t t i t e e d i c o l o r v io l e t t o - ro s s i cc io . Io s ten tavo a d i s t i n 

guere i due sessi, m a i l m i o compagno n o n si sbagl iava m a i . Credo che quest i s iano 

i p r i m i ragguagl i r i f e r i t i da i n a t u r a l i s t i i n t o r n o al le d i f fe renze sessuali, es terne, de i 

ricci d i mare . Da p r i n c i p i o accolsi con u n so r r i so i n c r e d u l o u n ' a l t r a osservazione de l 

mio pescatore. E g l i diceva che i masch i n o n po r t ano m a i sassolini n è f r a m m e n t i d i 

conchiglie sul dorso, e i n f a t t i t u t t i g l i i n d i v i d u i senza car ico r i t e n u t i per m a s c h i da l l a 

barca erano rea lmente d i sesso masch i l e , m e n t r e t u t t i q u e l l i ca r i ch i d i sassol ini e d i 

conchiglie appar tenevano a l l ' a l t r o sesso. 
È facile r iconoscere i l sesso dei r i c c i d i m a r e , a p r e n d o l i du ran te i l pe r i odo a m o 

roso, che dura quasi t u t t o l ' anno . Le f e m m i n e hanno c inque b e l l i s s i m i o v a r i g i a l l i , 

foggiati a g r a p p o l i , i q u a l i f o rn i s cono u n cibo gustoso, un ica u t i l i t à che l ' u o m o possa 
ricavare da quest i e c h i n o d e r m i . Mang ia i per la p r i m a vo l t a i l r i c c i o d i m a r e sopra 

un piroscafo f rancese; pare che l 'uso de l nos t ro a n i m a l e t t o si l i m i t i a l la costa francese 
del Medi te r raneo; a C o r f ù esso f o r m a t u t t a v i a u n c ibo assai r i ce rca to . Nel la sola c i t t à 
d i Marsiglia si consumano 1 0 0 . 0 0 0 dozzine d i r i c c i d i m a r e a l l ' anno e si vendono ad 
un prezzo va r i ab i l e f r a 20 e 6 0 cen tes imi la dozz ina . Anche i m e r l u z z i , dice Agassiz, 
mangiano v o l o n t i e r i i r i c c i d i m a r e . 

Soltanto nell 'estate del 1875 i l D o h r n r i u s c ì a t r ova re la rag ione del la s ingo la re 
abitudine che hanno i r i c c i d i m a r e d i c o p r i r s i con v a r i ogge t t i , f ondandos i sopra 
qualche fenomeno analogo osservato nei crostacei s u p e r i o r i . Eg l i r i vo l se la sua a t t e n 

zione al Toxopneustes brevispinosus, pu re assai d i f fu so ne l Medi t e r raneo , e r i f e r i sce 
quanto segue: « È d i f f i c i l e t r o v a r e ne l l ' a cqua r io u n esemplare d i questa specie che 
non presenti sul la to aborale o dorsale una q u a n t i t à d i conch ig l i e , t r a t t e n u t e da i 
pedicelli , i n cer t i casi i Toxopneustes s compar ivano a d d i r i t t u r a sot to le conch ig l i e . 
Sopra un solo esemplare che aveva i l d i a m e t r o d i 6 c m . ne con ta i 26 , d i cu i ognuna era 
lunga 3 c m . e larga u n c e n t i m e t r o e mezzo. Ment re l ' a n i m a l e procede, pare u n g r u p p o 

di conchiglie. Questo f a t t o , che r i c o r d a i l cosidet to « mimicry » , ne è l ' espl icazione. Feci 
parecchie osservazioni e d i v e r s i e spe r imen t i su l m o d o d i n u t r i r s i d i ques t i r i c c i d i 

mare e r i conobb i che sono per ico los i p r e d a t o r i . H a n n o una p red i l ez ione speciale per 

la Squilla mantis. Pare imposs ib i l e che i l nos t ro p icco lo e len to e c h i n o d e r m a possa 
impadron i r s i d i questo grosso crostaceo. Eppu re , avendo col loca to una v o l t a ne l la 
stessa vasca una dozzina d i Squilla con a l t r e t t a n t i Toxopneustes, dopo 8 o 10 g i o r n i 

r iconobbi che t u t t i i crostacei erano s ta t i d i v o r a t i da i r i c c i d i m a r e . Osservai spesso 
dal vero le aggressioni dei r i c c i d i mare . S t r i sc iando , ques t i e c h i n o d e r m i posano a l c u n i 

pedicelli sopra qualsiasi par te de l crostaceo. Questo cerca d i so t t r a r s i a l l o r o con ta t to , 

ma l ' ech inoderma r i c o r r e ad a l t re t r u p p e s u p p l e m e n t a r i e i ped ice l l i a m b u l a t a l i 

incominciano a descrivere a m p i ce rch i , finché n o n r iescono a ragg iungere la Squilla. 
Allora VEchinus met te i n m o t o t u t t i i p e d i c e l l i , che lo t engono t r o p p o lon tano da l 

crostaceo e trae a s é la misera v i t t i m a , la quale cerca i n v a n o d i l i b e r a r s i . Ment re 
VEchinus si attacca con una par te de i ped ice l l i ad una rocc ia o a l c r i s t a l lo de l la 
vasca, cogli a l t r i ped ice l l i fa scorrere l en tamen te i l crostaceo i n t o r n o a l suo co rpo e 

lo porta alla bocca, p o i si accinge a m a n g i a r l o . I l pasto d u r a t a l v o l t a pa recch i g i o r n i . 

Spesso uno o due a l t r i Toxopneustes si un i scono a l l o r o compagno per d i v o r a r e 

insieme la preda. R i c o n o b b i sovente che u n Toxopneustes è i n g rado d i ca t tu ra re 

una Squilla lunga 18 c m . , a f f e r r a n d o coi ped ice l l i la la rga p ias t ra del le an tenne 
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esterne. I l crostaceo si d iba t te e cerca d i l i be ra r s i , i n c u r v a n d o a l l ' i m p r o v v i s o la 
par te pos te r iore del co rpo , m a per lo p i ù si avv i c ina m a g g i o r m e n t e al nemico che 

lo t r a t t i ene con a l t r i ped ice l l i . 
« È ch ia ro che, per so t t r a r s i alle ins id ie d i un nemico cos ì per icoloso, i l crostaceo 

non ha a l t r a difesa che la fuga e ad ogn i m o d o p rocu ra d i scansarlo i l p i ù sovente 
possibile. P e r c i ò l 'aggressore cerca d i nascondersi onde passare inosservato e questa 

è la rag ione per cui si copre d i conch ig l i e , le qua l i hanno u n aspetto meno minaccioso 

del r i v e s t i m e n t o aculeato del t e m u t o e c h i n o d e r m a » . 
La spiegazione r i f e r i t a dal D o h r n i n t o r n o a l l ' ab i t ud ine dei r i cc i d i mare d i portare 

conchig l ie sul dorso n o n venne confe rmata da nessun a l t r o osservatore, p o i c h é nessun 

Astenosoma istrice (Asthenosoma hystrix), 2/., della grandezza naturale. 

na tu ra l i s t a pa r la d i ech in i c a r n i v o r i . Giova notare i n o l t r e che Agassiz o s s e r v ò una 
numerosa serie d i specie, che scavano con t i nuam en te o so l tanto i n cer t i casi buche 
nel le roccie e debbono p e r c i ò r i n u n z i a r e , come i l nos t ro Echinus saxatilis, a cibarsi 

d i a n i m a l i d i qualche d imens ione . Anche i l S i m r o t h , che s t u d i ò i r i cc i d i mare nelle 
Azzor re , r i conobbe che si r i c o p r i v a n o a preferenza colle conchig l ie delle patelle, trat

tenendole coi p e d i c e l l i ; egl i a t t r ibu isce questa ab i tud ine al bisogno d i difendersi dai 
p e r i c o l i de l l ' ambien te esterno. 

Del resto i cos tumi dei r i c c i d i m a r e e d i t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i della medesima 

classe sono t u t t o r a poch iss imo conosc iu t i e i n avven i r e saremo senza dubb io mera
v i g l i a l i da i f e n o m e n i d i ada t t amen to e dal le inaspettate a b i t u d i n i , che i naturalisti 

osserveranno in quest i e c h i n o d e r m i . Chi ha g ià inteso pa r l a r e d i ech in i rampicator i? 

Non si t ra t ta d i q u e l l i che si aggi rano len tamente sulle roccie inc l ina te dove sono sta
b i l i t i , m a d i a l t r e f o r m e , le q u a l i , come la nos t ra c u c u m a r i a , salgono a preferenza 

sul le f o r m a z i o n i m a r i n e a rborescent i e si fissano coi ped ice l l i distesi sui r a m i più 
so t t i l i delle alghe o sui p o l i p i . Una d i t a l i specie, Psammechinus microtuberculatus, 

è sempre esposta al pubb l i co ne l l ' a cqua r io del la Stazione zoologica d i N a p o l i . 
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La locomozione dei r i c c i d i m a r e r i ch iede del resto u l t e r i o r i e d i l i g e n t i r i ce rche 

per parte dei na tu ra l i s t i e lo dice Agassiz ne l la sua g rande opera i n t i t o l a t a : 

« Revision of the Echini » . Cos ì , per esempio , le specie del genere Arbacia, 
mentre s t r isciano o r i zzon ta lmen te , nel la l o r o pos iz ione n o r m a l e , n o n si g iovano dei 

pedicelli, ma co r rono con discreta v e l o c i t à , appoggiandos i sug l i acu le i , come su t r a m 

poli . Gli aculei che si t r o v a n o i n p r o s s i m i t à del la bocca hanno la f o r m a d i spatole , 

pe rché si logorano men t r e l ' an ima le s t r isc ia . Quando p e r ò hanno in tenz ione d i sa l i re 

o di a r rampicars i , quest i e ch in i r i c o r r o n o a l l ' a i u t o de i ped ice l l i . 

Gli avanzi fossi l i degl i ech in i p r e i s t o r i c i s ' incon t rano i n g r a n n u m e r o e questo fa t to 

si spiega colle p r o p r i e t à cara t ter is t iche del l o r o scheletro. Tan to le f o r m e foss i l i , quan to 
le fo rme che si estinsero p i ù t a r d i presentano m o l t i r a p p o r t i d i a f f i n i t à col le specie 
tuttora v i v e n t i . Uno degl i ech in i p i ù s i n g o l a r i , ch i ama to Asthenosoma da l professore 
Grube, i l quale ne e s a m i n ò a l cun i f r a m m e n t i , è I ' A S T E N O S O M A I S T R I C E (Asthenosoma 
hystrix), cosi d e n o m i n a t o p i ù t a r d i da W y v i l l e T h o m s o n , che ebbe la f o r t u n a d i 
poterlo osservare v i v o , i n t u t t a la sua bellezza. Nei sondaggi f a t t i da l la nave « P o r -

cupine » f r a l ' I r l anda e le isole Feroe venne es t ra t to una vo l ta da l la p r o f o n d i t à d i 
450 tese u n grosso r i cc io d i m a r e d i co lor rosso-scar la t to , con grande soddisfazione 
dei na tura l i s t i T h o m s o n e Carpent ier . Da p r i n c i p i o lo si credette so l tan to u n esem
plare enorme àeWEchinus Flemmingii, d i f fu so ne i m a r i s e t t en t r iona l i ; s iccome i l 
mare era agitato e si s tentava a sol levare la rete , si temet te che andasse i n pezzi . 
Invece, con grande m e r a v i g l i a deg l i as tan t i , l ' e ch inode rma f u estrat to i n c o l u m e dal la 
rete, e, deposto sul ponte , a c q u i s t ò la f o r m a d i una c i ambe l l a r o t o n d a e rossa. A g l i 
a l t r i carat ter i degl i ech in i ( f i l e d i ped ice l l i a m b u l a c r a l i , acule i , den t i aguzzi e a z z u r r o 
gnoli) si aggiungeva u n i n v o l u c r o pieghevole come i l cuoio , smosso da e legant i ss imi 
mov imen t i o n d u l a t i . Si r i conobbe che questa m o b i l i t à d ipende da l f a t to che le piastre 

fo rmant i l ' i n v o l u c r o d i questa f o r m a d i ech in i n o n ader iscono coi l o r o m a r g i n i , m a 
sono embricate e r i u n i t e da s t r isc ie d i pel le flessibili. I l T h o m s o n diede a questo 
echinoderma i l n o m e d i Calveria. 

Anche a l t re f o r m e , e sopra t tu t to le specie abissal i , hanno i n v o l u c r i flessibili. Cosi, 
per esempio, i l Phormosoma uranus, specie a f f ine a l l ' ' A s t h e n o s o m a , che si t r a t t i ene 
alla p r o f o n d i t à d i 3 0 0 0 m . , p u ò ro to l a re come u n f o g l i o d i ca r t a ; u n ' a l t r a specie, a l ta 

e aguzza (Gystechinus vesica), estrat ta da una p r o f o n d i t à va r i ab i l e f r a 3 0 0 0 e 4 0 0 0 m . , 
par fatta d i g o m m a elastica e Alessandro Agassiz la paragona ad u n cappel lo d i f e l t r o 
logorato dal l 'uso . 

« Del resto » , osserva i l M a r s h a l l , « i gusci de i r i c c i d i m a r e d i v e n t a n o sempre 
più sol idi e p i ù r i c c h i d i calce c o l l ' a u m e n t a r e de l la p r o f o n d i t à a cu i si t r a t t engono le 

singole specie e sono p iù o meno res is tent i p e r f i n o neg l i e sempla r i de l la stessa specie. 
Può darsi che c iò d ipenda dal la m i n o r q u a n t i t à d i calce con tenu ta nel le acque m o l t o 

profonde, m a p r o b a b i l m e n t e la causa d i questo f e n o m e n o de r iva da l f a t to che g l i 
animal i v i v e n t i a g r and i p r o f o n d i t à i n complesso m e n a n o una v i t a paci f ica e p e r c i ò 

non hanno bisogno d i una corazza m o l t o d u r a » . 

Abbiamo descr i t to precedentemente a l c u n i ep i sod i del la s ingo la r i s s ima s to r ia de l lo 

sviluppo delle o lo tu r i e e del l o r o pe r iodo g iovan i l e , d i m o s t r a n d o che t u t t i g l i e ch ino 

de rmi , salvo poche eccezioni , i n cu i lo s v i l u p p o è p iù d i r e t t o , vanno soggett i a l le p i ù 
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Sviluppo dello Strongylocentrotus Droebachiensis. Fig. 1-8. 

s t r ao rd ina r i e m e t a m o r f o s i . Le la rve degl i e c h i n o d e r m i rappresentano per questo 

g r u p p o d i a n i m a l i i b r u c h i delle f a r f a l l e . 
Agassiz c i f o r n ì recentemente una serie comple t a d i osservazioni i n t o r n o ad una 

specie d i ech in i ; f u oggetto de i suoi s t u d i lo Strongylocentrotus Droebachiensis, 
c o m u n e sul le coste se t t en t r iona l i de l l 'Eu ropa e sulle spiagge o r i e n t a l i dell 'America 

se t ten t r iona le . 
L ' u o v o microscopico si avvolge d i uno s t ra to d i ce l lu le , che, ad uno dei po l i , si 

r ip i ega sempre p i ù p r o f o n d a m e n t e ( f i g . 1 , u2), finché n o n abbia acquistato quella forma 
ind ica ta col n o m e d i Gastrula ( f i g . 3 ) ne l la nuova s tor ia de l lo sv i luppo d i Haeckel. 

Nel c o n t o r n o del la figura v e d i a m o u n ' a p e r t u r a a r i v o l t a i n basso e i l canale d, rud i 
m e n t o de l l ' i n t e s t i no . I n tale pe r iodo d i s v i l u p p o l ' e m b r i o n e pe r fo ra l ' uovo e si aggira 

qua e là med ian te u n c iu f fe t to d i c ig l i a , giacente su l polo super io re . La let tera v ( f ig . 4) 
rappresenta l ' accresc imento del le c ig l ia i n t u t t i g l i s tadi u l t e r i o r i de l lo svi luppo. I l 

canale o t ubo in tes t ina le si d i v i d e per m o d o da lasciare i n v a r i a t a l ' o r i g i n a r i a apertura 

anale, p r o d o t t a dal r i p i e g a m e n t o del lo s t ra to ce l lu la re , presentando nel mezzo una 

c a v i t à s tomacale d e s u p e r i o r m e n t e la bocca m ( f ìg . 4 d i p r o f i l o , fig. 5 d i sopra). Ma 

anche p r i m a che si f o r m i la bocca si osservano due sor ta d i sacchi fogg i a t i ad orecchi, 

r u d i m e n t i de l f u t u r o sistema vascolare acqueo e del s is tema vascolare ambulacra le (vv). 

Compaiono i n o l t r e a lcune e legant i f o r m a z i o n i calcaree, le q u a l i a poco a poco for
m a n o lo scheletro del la l a rva , s i m i l e a l l ' i m p a l c a t u r a d i una tenda o ad u n cavalletto 

da p i t t o r e rovesc ia to . I due r u d i m e n t i i n f e r i o r i de i c o r d o n i d i c ig l i a si avvic inano per 

m o d o da t r o v a r s i a l d i sopra d e l l ' a p e r t u r a anale ( f ìg . 7 e 8 ) . P i ù t a r d i , unendosi alle 
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striscie supe r io r i , f o r m a n o fino a l t e r m i n e de l l a v i t a l a rva l e u n cordone d i c ig l i a 

in in te r ro t to . A questo pun to a b b i a m o g i à i r u d i m e n t i del le sporgenze e del le a p p e n 

dici e, che p i ù t a r d i si a l l u n g h e r a n n o i n m o d o c o s ì s t r a o r d i n a r i o e sono spiccat iss ime, 

non soltanto nel le la rve deg l i e c h i n i , m a anche i n quel le del le stel le d i m a r e e degl i 

o l iu r id i , a cui d à n n o u n aspetto a l t u t t o speciale. U n o rgano i m p o r t a n t e de l la nos t ra 

larva è ino l t r e i l condot to che sbocca presso la 
lettera 6, i l quale p rovvede l 'acqua a l s is tema 
vascolare acqueo. V e d i a m o i n b la p ias t ra m a 

dreporica del f u t u r o r i cc io d i m a r e . L a fig. 10 
ci rappresenta la l a rva ne l suo c o m p l e t o s v i 
luppo, nella quale anche le cosiddette spa l l ine 
cigliate hanno r agg iun to la l o r o mass ima per 

fezione. 
Queste pa r t i p i ù sv i luppa te e sporgen t i del 

cordone d i c ig l ia vennero cos ì denomina t e da l 
p r imo scopri tore delle l a rve deg l i e c h i n o d e r m i , 
l ' immor ta le Giovann i Mul l e r . E g l i f u i n d o t t o a 
chiamarle spal l ine , p e r c h è , come i na tu ra l i s t i 
poster iori , Agassiz, i nve r t endo la posizione 
naturale delle la rve , credette che le e s t r e m i t à 
delle apofisi fossero r i v o l t e i n basso e le spal l ine 
in alto. Ma la l a rva nuota ne l la posiz ione i n 

cui è ra f f igura ta nel testo e si vede anche a 

occhio nudo. Duran te i l processo d i sv i luppo p r e 
senta una s i m m e t r i a quasi comple ta , come g l i 
animali a s i m m e t r i a b i l a te ra le . Solo lo s tomaco 
di questa l a rva col s is tema vascolare acqueo 

passa nel r icc io d i mare , i l cu i co rpo aculeato 
si sviluppa i n t o r n o a l lo s tomaco del la l a r v a . 

Al lo rché i l co rp i c ino de l r i c c i o d i m a r e , da p r i n c i p i o leggermente a p p i a t t i t o , ha 
acquistato una nuova bocca ed una corona d i acule i r e l a t i v a m e n t e gross i , le p a r t i 
inu t i l i pel nuovo an ima le t to si e l i m i n a n o . Duran t e questa m e t a m o r f o s i , i l p iccolo 
riccio, che ha u n d i a m e t r o d i 1 m m . , ha m u t a t o r a d i c a l m e n t e le sue a b i t u d i n i . Colla 
scomparsa delle c ig l i a ha acquis ta to la f a c o l t à d i m u o v e r s i , g iovandos i de i ped ice l l i 
e degli aculei . N o n sappiamo finora quan to t e m p o i m p i e g h i per acquistare, secondo la 

specie a cui appar t iene , u n d i a m e t r o va r i ab i l e f r a 16 e 18 c m . Agassiz o s s e r v ò le 
metamorfosi p i ù s trane du ran t e lo s v i l u p p o del le numerose specie prescelte per le 
sue ricerche. Egl i d i m o s t r ò che m o l t e specie classificate come t a l i da i n a t u r a l i s t i p i ù 
antichi non sono a l t ro che f o r m e g i o v a n i l i d i a l t re specie conosciute . L o stesso si 

può dire d i v a r i gener i d i ech in i e d i a l t r i a n i m a l i appar tenen t i al la medes ima classe. 

Sviluppo dello Strongylocentrotus, a f i g . 9. 
a, ano ; c, intestino ; d, stomaco; e, braccia 
del pluteo; m, bocca; o, esofago; r, for
mazioni calcaree; v, spalline; w, vasi 
acquiferi. 

Agl i echini t i p i c i , desc r i t t i t e s t é , segue i l so t t o rd ine de i C L I P E A S T R I D I (Clypea-
stridae), così d e n o m i n a t i pel l o ro aspetto speciale. D ive r s i gener i , come i l genere Cly-
peaster, sono abbastanza a l t i , m a r a s som ig l i ano sempre ad uno scudo convesso, 

p e r c h è i l l o r o lato i n f e r i o r e è a p p i a t t i t o e l eggermente infossato verso la bocca. Quasi 

lu t t i i g r u p p i (Echinarachnius, Mellita ed a l t r i ) sono a p p i a t t i t i d ' ambo i l a t i e 

perfettamente s c u d i f o r m i . I l co rpo ha per Io p i ù la f o r m a di un cuore , anche nelle 
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Sviluppo di Strongylocentrotus, fìg. 10: la larva nel suo perfetto sviluppo. Le lettere 
hanno il medesimo signilicato di quelle della fìg. 9. 

specie in cui questa forma appare leggermente modificata dalle profonde intaccature 
m a r g i n a l i . P e r c i ò è af fa t to s i m m e t r i c o . Gl i a m b u l a c r i del dorso f o r m a n o u n ' elegante 

roset ta , d i cu i una delle l a m i n e i m p a r i è r i v o l t a a l lo i n n a n z i . Tracc iando una linea 
re t t a a t t raverso all 'asse d i questa l a m i n a , si vede che questa l inea i n c o n t r e r à l'intacca

tu ra del m a r g i n e pos te r io re , dove giace l ' ape r tu ra anale. L ' a p e r t u r a boccale si trova 

i n basso, nel medes imo asse, verso l ' e s t r e m i t à an te r io re , m a v i c i n o al centro del disco. 
Anche questo g r u p p o d i ech in i ha un appara to mas t ica tore . È caratterizzato dalla 

durezza e da l lo spessore d e l l ' i n v o l u c r o , d i cu i la parete supe r io re è un i t a all ' inferiore 

median te una q u a n t i t à d i co lonne e d i sett i i r r e g o l a r i . G l i aculei setolosi , brevi e 

f l e ss ib i l i , n o n co r r i spondono af fa t to a tale robustezza. Anche i ped ice l l i straordinaria

men te n u m e r o s i sono debo l i e c o r t i . So l tan to q u e l l i co l loca t i sul lato in fe r io re e sul 

m a r g i n e servono da o r g a n i l o c o m o t o r i . Invece q u e l l i che spun tano dal le fessure sottili 

delle l a m i n e del la roset ta sono des t ina t i a l l a r e sp i r az ione ; le a l t re vescichette distri

bui te sul la superf ic ie dorsale se rvono p r o b a b i l m e n t e a po r t a r e l 'acqua nella cavità 

ce lomica , da cu i poscia la f anno usc i re . 
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I c l ipeas t r id i spettano ai m a r i c a l d i , ad eccezione d i a lcune p iccole f o r m e t r a n s i 

torie, che sono annovera te f r a g l i e c h i n i p r o p r i a m e n t e d e t t i . La l o r o v i t a è t u t t o r a 

p r e s s o c h é ignota . 

Il terzo g r u p p o p r inc ipa l e co s t i t u i t o dag l i S P A T A N I Ì I D I (Spatangidae), sebbene 

composto d i specie d i f fuse ne i m a r i p i ù ca ld i , c i r i conduce invece nel le zone t empera te 

e fredde. L ' i n v o l u c r o è sot t i le e f r a 
g i le ; la parte p i ù s t re t ta e a r r o t o n d a t a 
è l ' e s t r e m i t à an te r io re . Sul m a r g i n e 

infer iore d e l l ' e s t r e m i t à pos te r io re 
tronca si t r o v a l ' ape r tu ra a n a l e ; 
l 'apertura boccale giace verso la par te 
anteriore, sul la to a d d o m i n a l e . Manca 
l 'apparato dentale. Gl i aculei sono 
setolosi, co r t i e flessibili. Come nel 
gruppo precedente si osserva sul 
dorso una rosetta d i vescichette r e 
spiratorie, spesso infossata, c i r c o n 
data dalla cosiddetta fasciola, speciale 
striscia r i l eva ta . Questa s t r i sc ia è m u 
nita d i o rgani aculea t i , f r a g i l i e s o t t i l i , 
t e rminan t i i n punte ingrossate e s c i n 
t i l l an t i e serve a tener p u l i t a la r o 
setta. In cer t i spa tangid i con roset ta 
ambulacrale infossata quest i aculei 

formano i n o l t r e una difesa pe i g i o 
vani, come per esempio ne l genere 
Hemiaster, e lo d i m o s t r ò Agassiz 
confermando alcune osservazioni p i ù 

antiche e r ipe tendole sopra a l cun i 
esemplari r acco l t i nel le isole Cher-

guele.In questi casi g l i e m b r i o n i pe r 
corrono senza d u b b i o uno s v i l u p p o 
accorciato e n o n vanno soggett i ag l i 
stadi s ingolar i t e s t é desc r i t t i . Le aper
ture degli o v i d o t t i sono collocate per 

modo che i neonat i , i l cu i d i a m e t r o 
misura appena 1 m m . , pe rvengono 

subito ne l lo spazio i n cu i t r o v a n o 
r iparo e difesa. I l r a m p o l l o p i ù grosso t r o v a t o da l p rede t to na tu ra l i s t a amer i cano 
misurava 3 m m . Queste f o r m e g i o v a n i l i sono i m p o r t a n t i s s i m e per s t ab i l i r e l ' a f f i n i t à 

delle specie, p e r c h è r a s somig l i ano ag l i e c h i n i p r o p r i a m e n t e d e t t i , da cu i de r i vano 
appunto g l i spa tangid i e p e r c o r r o n o t e m p o r a n e a m e n t e u n o stadio d i s v i l u p p o cara t 

teristico nel la f a m i g l i a dei c o l l i c i t i d i , a l l a qua le i n a t u r a l i s t i n o n sapevano app l i ca re 

finora u n posto ne l s is tema. 
Oltre le vescichette a m b u l a c r a l i , che sono o r g a n i l o c o m o t o r i e d i attacco, v e d i a m o 

alcune vescichette p r o v v e d u t e d i c i u f f e t t i m u n i t i a l o r o vo l t a d i d i sch i , che f o r m a n o 

sensibil issimi o rgan i d i t a t to . 

Riccio di mare giovane (Stronnylocentrotus Droe-
bachiensis); a, veduto dal basso; b, dall'alto. In
grandito 20 volte. 
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Quasi t u t t i g l i spa tang id i v i v o n o a no t evo l i p r o f o n d i t à , a lmeno a 2 0 tese sotto la 
s u p e r f ì c i e del l ' acqua, su l la m e l m a e a preferenza su i f o n d i sabbiosi , ne i q u a l i r i m a n 
gono impress i i so lchi dei l o ro c o r p i e si r i e m p i o n o con t inuamen te d i sabbia, g iovan
dosi de l l a b b r o i n f e r i o r e foggia to a cucchia io . I l l o ro n u t r i m e n t o consta delle particelle 
organiche e degl i o r g a n i s m i mic roscop ic i che si t rovano nel la sabbia, per caso o in 

conseguenza del l o r o m o d o d i v ive re . Siccome le pare t i de l l ' i n t es t ino sono fragil issime 
e m o l t o s o t t i l i e i l tubo in tes t ina le è sempre r i g u r g i t a n t e d i sabbia, la sezione anato
mica d i quest i a n i m a l i r ich iede m o l t a prudenza . 

Una delle p i ù interessant i f a m i g l i e d i spa tangid i è que l la del le P O U R T A L E S I E (vedi 
le figure del testo) , cos ì denomina t a da Agassiz i n onore de l conte Pourtales, che la 

scoperse. Questi ech inodermi hanno 
un aspetto al t u t to speciale e vivono 
t u t t i a g r a n d i p r o f o n d i t à . 

Parecchi e forse m o l t i s s i m i spatan
g i d i si a f fondano comple tamente nella 
sabbia ; cos ì fa , per esempio, VAmphi-
detuscordatus, osservato da Robertson 
e G ia rd e c o m u n i s s i m o nel Mare del 
N o r d . Questa specie discende nei fondi 
sabbiosi fino al la p r o f o n d i t à di 15 
a 20 c m . e r iveste con una secrezione 
mucosa la sua d i m o r a , costi tuita da 
una buca m u n i t a d i u n ingresso e di 
un 'usc i ta n o n p i ù grossi dello stelo di 

una penna. I l p r i m o tubet to conduce 
al cen t ro del dorso, nel pun to i n cui le 
l a m i n e del la roset ta t a t t i l e s'incontrano 
e serve a i n t r o d u r r e l 'acqua ed i l cibo 

ne l co rpo . L o spatangide ha la facoltà 
d i p r o t r a r r e da l t ubo , per la lunghezza d i v a r i c e n t i m e t r i , u n c iu f fo d i l ungh i pedi
cel l i v e r m i f o r m i ; quest i ped ice l l i sono de l ica t i o rgan i t a t t i l i e i n t roducono nel tubo 
g rane l l i d i sabbia ed a l t r i c o r p i o r g a n i c i , i q u a l i , p e rvenu t i sul dorso dell 'animale, 

sono condo t t i a l l ' ape r tu ra boccale dal le c ig l ia e da b r e v i acule i . P e r c i ò l ' intestino si 
r i e m p i e e i l ma te r ia le che lo a t t raversa passa ne l secondo t u b o . Pare che l 'animale 
sia pure i n grado d i espellere v io len temente , med ian te l ' ape r tu ra de l canale, l'acqua 

che v i perviene senza i n t e r r u z i o n e . Sol tanto con questa supposizione possiamo spie
gare la fo r te cor ren te che d o m i n a nel t ubo pos te r io re e p r o m u o v e la espulsione 

della sabbia i n t r o d o t t a ne l co rpo de lPech inoderma . N o n sapp iamo per quanto tempo 

VAmphidetus r i m a n g a nel la d i m o r a prescel ta ; p u ò dars i che, i m i t a n d o l'esempio 

degli ech in i a f fonda t i nel le roccie , si s tabi l isca d e f i n i t i v a m e n t e ne l la sua abitazione, 

lasciando al caso l ' i nca r i co d i p rocacc ia rg l i i l c ibo che g l i occorre . Le d i m o r e dello 

spatangide, r ives t i t e d i m u c o , contengono quasi sempre a l c u n i p icco l i crostacei 

a n f i p o d i ( Urothoe). 

La d i f fu s ione dei t re o r d i n i d i e c h i n o i d i presenta u n interesse par t icolare , sopra 

tu t to nel la d i s t r i b u z i o n e ver t i ca le del le s ingole specie. Agassiz d i v i d e i n t re zone l'area 

abi ta ta dag l i ech ino id i : area l i t t o r a l e , v i c i n a alle coste, fino a l la p r o f o n d i t à d i 270 m. ; 
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Spatangide (Perinopsis lyrìfera. Grandezza naturale. 

area continentale, nel la quale sono a v v e n u t i i m u t a m e n t i s u b i t i da i c o n t i n e n t i ne l la 

loro evoluzione geologica, fino a l la p r o f o n d i t à d i 9 0 0 m e t r i , e area abissale, poch i s 
simo modi f ica ta da l t empo i n cu i ebbe p r i n c i p i o . L ' a r e a abissale discende fino al le 

Pourtalesia phiale, senza aculei. Ingrandita 4 volte. 

maggiori p r o f o n d i t à , a cu i pe rvengono g l i e c h i n o i d i . Certe f o r m e , come per esempio 

la Pourtalesia laguncula, s ' i ncon t rano p e r f i n o a l l a p r o f o n d i t à d i 5 3 0 0 m e t r i . 

Anche g l i e c h i n o i d i vanno soggett i ad u n a legge, che si p u ò appl ica re a l la magg io r 
parte degli a n i m a l i m a r i n i , i qua l i c i o è d iven t ano sempre p i ù u n i f o r m i e si d i f f o n d o n o 

maggiormente i n senso o r i zzon ta l e , c o l l ' a u m e n t a r e del la p r o f o n d i t à de l la zona i n cui 
vivono. I r a p p o r t i del la zona l i t t o r a l e sono assai p i ù v a r i d i q u e l l i del la zona ab i s 
sale: nella p r i m a le d i f fe renze d i t e m p e r a t u r a e le v a r i a z i o n i del f o n d o sono n o t e v o 

lissime, meno spiccate ne l la seconda; i l m o v i m e n t o de l l ' acqua , f a t to re i m p o r t a n t i s s i m o 

per la me tamor fos i degl i a n i m a l i m a r i n i , n o n ha i m p o r t a n z a ne l le g r a n d i p r o f o n d i t à 
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m a r i n e . La d i s t r i buz ione degl i e c h i n o i d i c ' insegna pure un ' a l t r a legge, der ivante dalla 
d i f fu s ione ver t ica le degl i a n i m a l i m a r i n i ; le specie m o l t o d i f fuse i n senso orizzontale 
ab i tano sovent i ss imo le p i ù diverse p r o f o n d i t à v e r t i c a l i . Ci te remo due esempi atti a 
con fe rmare questa legge. VEchinus acutus f u osservato da l la Norveg ia fino all'isola 
del l 'Ascensione e da l Medi te r raneo fino alla costa o r ien ta le d e l l ' A m e r i c a , vale a dire 
al la l a t i t ud ine e a l la l o n g i t u d i n e d i 70 g r a d i , dal la zona l i t t o r a l e venne rintracciato 
fino al la p r o f o n d i t à d i 2500 m . ; VEchinus eìegans scende dal la spiaggia fino a 

1800 m e t r i ed abita tutto 
l 'Oceano At lan t ico dal
l ' e s t r e m o n o r d fino a 
Tr i s t an d ' A c u n h a ; fre
quenta per f ino le acque 
della Nuova Guinea. 

I t re o r d i n i di echi
n o i d i hanno una diffusione 
ver t i ca le m o l t o diversa. 
Gl i ech in i propriamente 
de t t i aumentano d i nu

m e r o r i spet to alle specie 
co l l ' aumenta re della pro
f o n d i t à , con discreta pro
porz ione , m a una specie, 

come a b b i a m o veduto , discende fino a 5 3 0 0 m . I c l ipeas t r id i sono ancora rappresentati 
da due specie al la p r o f o n d i t à d i 1 8 0 0 m . , m a , per quan to sappiamo, non scendono 
p i ù i n basso, men t r e g l i spa tangidi presentano una d i f fus ione ver t i ca le assai uniforme: 
f r a le p r o f o n d i t à d i 2 5 0 0 m . e 5 0 0 0 m . s ' incont ra ancora i l 10 per cento delle specie 
conosciute. 

Questo fa t to è s ingo la r i s s imo , tanto p i ù che g l i spa tang id i f o r m a n o i l p iù recente 
dei t re o r d i n i degl i ech ino ide i , che s iamo avvezzi a t r o v a r e quasi sempre nelle grandi 
p r o f o n d i t à m a r i n e le f o r m e p i ù an t iche degl i i n v e r t e b r a t i m a r i n i . La causa di tale 
s t rano f enomeno d ipende da i r a p p o r t i d i a l i m e n t a z i o n e dei t r e g r u p p i d i echinidi . Il 

Marsha l l osserva i n p ropos i to quan to segue: « I c i d e r i d i o ech in i p ropr iamente detti 
e i c l ipeas t r id i si r i e m p i o n o l ' i n t e s t ino d i m e l m a , m a , essendo do ta t i d i un apparato 

mast ica tore , possono pure c ibars i d i sostanze a n i m a l i e vegeta l i , men t r e g l i spatangidi 

e le o l o t u r i e m a n g i a n o esclusivamente s ed imen t i m a r i t t i m i . P e r c i ò i l fondo del mare 
l i a l le t ta assai p i ù dei l o r o a f f i n i : si po t rebbe p e r f i n o asserire che g l i spatangidi deri

v i n o d i r e t t amen te da i c l i pea s t r i d i s t a b i l i t i nel le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e e d i là siano 
passati i n acque meno p ro fonde » . 

GLASSE TERZA 

ASTERIDI (ASTERIDAE) 

Come gli echini, nella loro posizione normale, gli asteridi o stelle di mare hanno 

la bocca r i v o l t a i n basso, m a presentano u n processo m o l t o v a r i o ne l lo sviluppo del 

lato a d d o m i n a l e e del lato dorsale . Sul la to a d d o m i n a l e , pa r t endo da l l a bocca, scor

rono i so lch i coi p e d i c e l l i ; i l l a to dorsale è p i ù convesso ; le pias t re , le protuberanze 
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e gl i aculei della parte centrale del co rpo , d i scoide , sono d i v e r s i e d i co lore p i ù v ivace 

o più scuro d i quel lo dei r agg i . Numerose f o r m a z i o n i calcaree i n t e r n e ed esterne 

formano una sorta d i scheletro, m a i l co rpo conserva sempre u n cer to g rado d i m o b i 

lità, che negli o f i u r i d i pe rmet te ai r agg i b r a c h i a l i d i m u o v e r s i con s t r a o r d i n a r i a a g i 

lità! Sebbene i l numero delle specie conosciute o g g i d ì a m m o n t i c i rca a 5 0 0 , m e n t r e 

quello degli echini v i v e n t i e foss i l i è d i 1600 o 1700 , g l i a s t e r i d i , essendo r a p p r e 

sentati in certe specie da una q u a n t i t à e n o r m e d i i n d i v i d u i , spet tano agl i a n i m a l i 

più not i del l i t t o r a l e , osservat i d a l l ' u o m o so l t an to pe l l o r o aspetto s ingo la re e 

disdegnati dai pescatori 
come an ima l i i n u t i l i , anz i 

pericolosi, p e r c h è d i v o 

rano l'esca delle l o ro 
lenze, i gast ropodi a r r e 
cano grav iss imi dann i a i 

banchi d 'ostr iche. P e r c i ò 
vengono i n s i d i a t i con 
grande accanimento. 

Le p r o f o n d i t à m a r i n e 
celano numerose f o r m e 
di A S T E R I D I . A l l a p r o f o n 

dità d i 1000 tese vennero 
ancora r in t racc ia t i i r a p 
presentanti d i 26 gener i . 

Particolarmente carat te
ristici sono po i i P O R -

C E L L A N A S T E R I D I (Porcel- ^ { ^ : V T ' - 'MMcL, 
lanasteridae), d i cu i u n e - — — ™ = -

esemplare lo r a f f i g u r i a m o Porcellanaster ceruleo (Porcellanasler caeruleus). Grand, naturale. 
nel testo. 

Negli as ter idi i raggi si presentano in f o r m a d i punte e p r o l u n g a m e n t i i m m e d i a t i 

del disco, sono cav i , contengono una par te deg l i i n t e s t i n i e v a r i a n o f r a le f o r m e c o m 
poste, quasi senza disco, per cos ì d i re , so l tanto d i r agg i , e le f o r m e cos t i tu i te da u n 

disco pentagonale. Quasi t u t t i g l i a s te r id i hanno una sola p ias t ra m a d r e p o r i c a . Le 
piastre madrepor iche possono ascendere i n v ia eccezionale fino a c inque . È pure 

important iss ima per la d iv i s ione s is temat ica de i g r u p p i la presenza o la mancanza 
della piccola aper tura anale ne l cent ro de l dorso . 

Chi osserva le stelle d i m a r e r i m a n e m e r a v i g l i a t o ne l r iconoscere che l ' e s t r e m i t à 
dei raggi d i un 'as ter ia s t r isciante e sop ra t tu t to l ' e s t r e m i t à d i q u e l l i r i v o l t i a l lo i n n a n z i 
s'incurva leggermente a l l ' i n s ù . L ' a n i m a l e adopera come pa lp i le ventose delle punte 

sollevate e a f f ida alle a l t re i l l avo ro della t r az ione . Ma sul la pun ta d i ognuno d i t a l i 
raggi si t rova pure u n occhio, rappresenta to neg l i as te r id i m a g g i o r i da un p u n t i c i n o 

rosso. L'esame microscop ico ha d i m o s t r a t o che ques t i o r g a n i , per la l o r o s t r u t t u r a , 
sono ver i o rgan i d i senso e p i ù prec isamente o r g a n i v i s i v i . 

Le stelle d i mare si n u t r o n o a preferenza d i ga s t ropod i e d i c o n c h i f e r i . C o m p r i 
mono i l disco a d d o m i n a l e , la bocca e le ventose su l l a preda , la quale da p r i n c i p i o 

stringe e chiude con fo rza l 'operco lo e le va lve , m a , per e f fe t to de l la secrezione d i 

un umore che la t r amor t i s ce , è costret ta a cedere; a l l o r a , g iovandos i d i una p r o b o 

scide cutanea, pieghet tata e p r o t r a t t i l e , l ' as ter ia pene t ra ne l la conch ig l i a del mo l lu sco 
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e ne succhia i l con tenu to . P e r c i ò g l i as te r id i sono dannos i s s imi a i banchi d'ostriche 
e tale è appun to i l caso r ispet to all'Asteria arenicola d i f f u sa sul le coste dell'America 
se t ten t r ionale . L ' u n i c o mezzo per d i fenders i da l le sue aggressioni consiste nel pescarla 
col la rete a draga e lasciarla m o r i r e sul la r i v a . Tag l ia ta a pezzi e rimessa nell'acqua, 
si mo l t i p l i che r ebbe per un p roced imen to a r t i f i c i a l e . N o n d i r ado si t rovano parecchie 
asterie aggomi to la te i n t o r n o ad una conch ig l i a e p i ù d i una vo l t a f u i testimonio del 
f u r o r e dei pescator i , a l l o r c h é , r i t i r a n d o le lenze disposte per la not te , invece dei pesci 
spera t i , v i t rovavano le asterie in ten te a d i v o r a r e l 'esca. Pel na tura l i s ta questi casi 
non sono spiacevol i e g l i p e r m e t t o n o d i raccogl ie re un interessante bo t t ino . L'unico 
esemplare del r a r i s s i m o Asteronyx Loveni, o f i u r i d e che raccols i nel m i o viaggio in 
Norveg ia , m i f u ceduto n e l l ' O x f j o r d da u n pescatore lappone , che lo teneva ancora 
attaccato al la lunga cord ice l la del la lenza. 

I B R I S I N G I D I f o r m a n o u n interessante g r u p p o d i as te r id i , a f f i n i nella struttura 
agl i o f i u r i d i , p e r c h è m u n i t i d i u n disco r o t o n d o , dal quale si d i r a m a n o le numerose 
braccia lunghe e ro tonde . Sul la par te i n f e r i o r e d i queste braccia scorre tuttavia un 
solco dest inato ai ped ice l l i , i l quale si arresta p r i m a de l la bocca. L o scopritore di 
ques t 'o rd ine d i as ter id i è i l na tura l i s ta e poeta norvegese P ie t ro Ki r s t en Asbjòrnson, 
i l quale estrasse dal la p r o f o n d i t à d i 3 5 0 m . una specie d i questo g ruppo (Brisinga 
endecacnemos) m u n i t a d i u n d i c i b racc i , d i f fusa nel fiordo d i Hardanger , celebre per 
le sue bellezze n a t u r a l i . Questo an ima le ha una be l l i s s ima t i n t a rossa e braccia mobi
l i ss ime, che g iungono alla lunghezza d i 3 0 c m . Si conoscono o g g i d ì numerose specie 
d i questo g r u p p o e a lcuni gener i a f f i n i , d i f f u s i nel le g r a n d i p r o f o n d i t à marine e 
d i s t i n t i da t u t t i g l i e c h i n o d e r m i per la l o ro sp lendida fosforescenza. 

G L A S S E Q U A R T A 

OFIURIDI (OPHIURIDAE) 

Questa classe era considerata in passato come un sottordine degli asteridi, ma è 
cos ì carat ter is t ica che m e r i t a una descrizione speciale. Comprende 700 specie, divise 
in due o r d i n i , d i s t in te da una s t r a o r d i n a r i a f l e s s i b i l i t à e m o b i l i t à delle braccia, le quali 

non si presentano in f o r m a di p r o l u n g a m e n t i i m m e d i a t i de l disco, sul cui lato infe
r i o r e sono invece i n s e r i t i . Questi e c h i n o d e r m i non presentano nessun solco longitudi
nale sul lato dove giace la bocca, come g l i a s t e r i d i , e sono m u n i t i d i una serie inin

t e r ro t t a d i squamet te embr ica te , f r a le q u a l i spun tano sui l a t i i pedicel l i p iù o meno 
r u d i m e n t a l i . I l l o ro co rpo non è cavo, m a c o m p l e t a m e n t e occupato da una serie di 

dischi calcarei v e r t e b r i f o r m i , i q u a l i , per ve ro d i r e , n o n mancano neppure negli aste

r i d i , m a lasciano, come a b b i a m o det to p i ù sopra , u n o spazio suff ic iente per diversi 

v i sce r i . La piast ra madrepor i ca si t r o v a su l Iato bocca le : manca l ' aper tura anale. 

Gl i o f i u r i d i n o n sono meno d i f f u s i degl i a s t e r i d i : numerose f o r m e , distinte dalla 

d i v e r s i t à delle squame e degl i aculei e da a l t r i c a ra t t e r i d i m i n o r e impor tanza , popo
lano le nostre coste e sop ra t tu t to i t r a t t i rocc ios i de l le spiaggie . Ma passano inosservate 

e non è faci le r i n t r a c c i a r l e . Questi a n i m a l e t t i , s ca l t r i e pau ros i , si arrampicano su 

per le roccie e si ins inuano con m i r a b i l e a g i l i t à ne l le l o r o fessure, f r a i rami dei 











Ofiuri 

c o r a l l i , nel le ga l le r ie dei v e r m i , f r a le r a d i c i , i n s o m m a nei r i p o s t i g l i p i ù d i v e r s i . A d o 

perano i pedice l l i so l tan to i n via eccezionale e si at taccano agl i ogget t i col le bracc ia , 

che a t t o r c ig l i ano come code p r e n s i l i i n t o r n o agl i ogget t i p i ù o m e n o s o t t i l i . L ' o c c u 
pazione p i ù i m p o r t a n t e del la l o r o v i t a 

consiste, n a t u r a l m e n t e , nel la r icerca del 
c ibo . C o n f o r m e m e n t e al l o ro aspetto g r a 
zioso ed elegante, sono assai meno v o 
raci del le tozze asterie e si c ibano a p re fe 
renza d i a n i m a l i p i c c o l i . Le specie abissali 

si a r r a m p i c a n o sui c o r a l l i co rne i , r a m i 
ficati e r e t i f o r m i , d i cu i mang iano le p a r t i 
m o l l i . 

L ' o r d i n e degl i O F I U R I P R O P R I A M E N T E 

D E T T I (Ophiurae) ha braccia sempl ic i ed 
è assai p iù r icco d i specie d e l l ' o r d i n e se
guente ; è rappresenta to i n tu t te le p r o 
f o n d i t à m a r i n e , dal l 'Oceano Polare A r t i c o 
al l 'Oceano Polare A n t a r t i c o . I l Challenger 
p e s c ò 69 specie d i questo o rd ine a l la 
p r o f o n d i t à d i 1 8 0 0 m . , d i cu i 5 0 sono 
f o r m e abissal i , che mancano af fa t to a 
m i n o r i p r o f o n d i t à . Le f o r m e abissal i sono 
scarsissime nel Pacif ico lungo la costa 
occidentale d e l l ' A m e r i c a e per u n t r a t t o 
m o l t o esteso, verso la par te mediana d i 
tale oceano. I l Challenger c a t t u r ò per 
caso i n quel t r a t t o d i m a r e u n solo o f i u r o . 
Gl i o f i u r i abissali d i f f e r i scono da q u e l l i d i f f u s i ne l le acque meno p ro fonde per una serie 
di p a r t i c o l a r i t à e sopra t tu t to per la t i n t a del co rpo . Sono t u t t i d i co lo r g i a l l o - a r anc io 
o rosso, ma ne l l ' a l coo l quest i c o l o r i s compa iono assai p i ù r ap idamen te d i q u e l l i 
delle f o r m e p r o p r i e del le acque basse. 

Ofìotrice fragile (Ophiotrix fragilis). 2 / 3 grandezza 
naturale. 

Al l e numerose specie degl i o f i u r i d i p r o p r i a m e n t e de t t i si aggregano alcune poche 

specie, le cui braccia si r a m i f i c a n o a l l ' e s t r e m i t à o anche v i c i n o a l la base. Questi a n i 
m a l i f o r m a n o l ' o r d i n e del le S T E L L E M E D U S E . Negl i i n d i v i d u i m u n i t i d i braccia m o l t o 
ramif ica te i l n u m e r o degl i a r t i c o l i ascende a 80 .000 . I n t a l i f o r m e le braccia e i l o ro 
r a m i hanno la f a c o l t à d i a t t o r c ig l i a r s i sul la to boccale ed è p robab i l e che possano 
por tare d i re t t amente alla bocca la preda ca t tura ta . Le Stelle Meduse sono tu t te f o r m e 

abissali . Gli esemplar i d e l l ' E u r y a l e verrucosa pescati ne l l ' e s t r emo n o r d erano r i m a s t i 
at taccati per caso a i r a m i dei c o r a l l i co rne i es t ra t t i dal le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e 
colle lenze da f o n d o . I c u r i a l i d i sono i so l i o f i u r i d i capaci d i nuo ta re l i be r amen te i n 
caso d i b isogno. 

Essendo i f enomen i che accompagnano lo s v i l u p p o degl i as te r id i c o r r i s p o n d e n t i a 
q u e l l i degl i ech in i , n o n c i d i l u n g h e r e m o i n t o r n o ad essi. Anche la l a rva d e l l ' o f ì u r i d e , 

paragonata a l l ' a n i m a l e adu l to , presenta una f o r m a a f fa t to d iversa , con s i m m e t r i a 
b i la te ra le , p iù adat ta al c iclo degl i a n i m a l i s i m m e t r i c i , che n o n a que l lo dei r agg ia t i . 
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C L A S S E Q U I N T A 

CBIISTOIDI (CRINOIDEA) 

La via seguita in quest'opera, di scendere dalle forme superiori alle inferiori, è 
g ius t i f ica ta per m o l t i r i s p e t t i ; m a , c i sia permesso r i p e t e r l o , sopra t tu t to r iguardo agli 
a n i m a l i i n f e r i o r i , ha l ' i nconven ien te d i incagl ia re a p p u n t o l 'esposizione fondata sulla 
i n t i m a e na tura le re laz ione del le f o r m e . L a v i t a d e l l ' a n i m a l e isolato è m o l t o attraente 
là dove al la mole si associano u n cer to grado d ' i n t e l l i genza e alcune manifestazioni 
esterne del la fo rza . Ma da l la v i t a d e l l ' a n i m a l e i sola to si passa alla v i t a e all 'avvenire 
del la specie, al processo, t u t t o r a mis te r ioso , del la f o r m a z i o n e delle classi e dei cicli 
d i a n i m a l i ; lo sguardo del na tu ra l i s t a deve r i s a l i r e necessariamente nel mondo fossile 
e f e r m a r s i sugli avanz i degl i an tena t i , da cui d e r i v a r o n o le f o r m e odierne. Ci t ro
v i a m o p e r c i ò ne l lo stesso caso d i ch i volesse i n c o m i n c i a r e la s tor ia dei popoli dai 
pe r iod i p i ù recen t i , per r i s a l i r e a poco a poco fino a l l ' a n t i c h i t à . Anche la storia degli 
a n i m a l i esige lo stesso t r a t t a m e n t o p r a m m a t i c o e tanto p i ù nelle r eg ion i in cui la vita 
degl i i n d i v i d u i è assai meno interessante del la v i t a ( comparsa , me tamor fos i e scom
parsa) delle f o r m e indica te da l la s is tematica come a l t r e t t an t e specie. 

F u m m o i n d o t t i a queste b r e v i cons ide raz ion i , s i m i l i a parecchie altre fatte prece
dentemente , d a l l ' o r d i n e dei C r i n o i d i , considerato" i so la tamente o r ispet to alle altre sud
d i v i s i o n i del la classe degl i e c h i n o d e r m i . Ven t ' a n n i fa si conoscevano appena alcune 
poche specie d i c r i n o i d i , rappresenta te da e sempla r i i so l a t i . G l i scandagli fa t t i recen

temente nel le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e fecero sal i re a 60 i l n u m e r o delle specie cono
sciute, che s ' i n c o n t r a n o a preferenza f r a le p r o f o n d i t à d i 5 0 0 e 900 m . ; due sole 
specie vennero r in t racc ia te f r a le p r o f o n d i t à d i 3 6 0 0 e 4 5 0 0 m . I L F i l h o l , celebre 
osservatore francese, descrive col le seguent i paro le i l f o n d o del la parte orientale del
l 'Oceano A t l a n t i c o , al la p r o f o n d i t à d i c i rca 5 0 0 m . : « N u m e r o s i i n d i v i d u i del Pen-
tacrynus Wyville Thomsoni r i c o p r i v a n o i l f o n d o , f o r m a n d o v i una sorta d i prateria, 
sporgente dai t r o n c h i dei co ra l l i (Mopsee) . 11 f o n d o roccioso era seminato d i polipi 
e legant i ss imi , s i m i l i a fiori coi cal ic i ape r t i . G l i A c t i n o m c t r i , c r i n o i d i l i b e r i , nuotavano 
qua e là , aggrappandos i d i t r a t t o i n t r a t t o coi c i r r i ai r a m i delle mopsee, come per 
anco ra rv i s i . 1 Pen tac r in i e g l i A c t i n o m e t r i avevano una bel la t i n t a verde-erba ; le 
mopsee erano d i color g i a l l o - a r a n c i o , i p o l i p i v i o l e t t i , i crostacei bianco-perl ini . 

Questa esuberanza d i v i t a , questo complesso d i c o l o r i a l la p r o f o n d i t à d i 1500 metri 

sotto i l l i v e l l o del mare f o r m a n o senza d u b b i o u n o dei f e n o m e n i p i ù s t rani che la vita 
an ima le o f f r e ai na tu r a l i s t i » . 

La nos t ra figura rappresenta i n a i l c o r p o e l ' e s t r e m i t à super io re d i un animale 
d i f fuso su i f o n d i rocciosi dei m a r i d e l l ' I n d i a o r i en t a l e . Questo ech inoderma si chiama 

Pentacrinus caput Medusae; la le t te ra b r appresen ta i l disco r i v o l t o a l l ' i n s ù e modi
ficato dal le braccia staccate e t ronca te . P e r c i ò i l c o r p o rassomig l i a ad un calice e 

così venne c h i a m a t o sc i en t i f i camen te . I l la to r i v o l t o verso i l peduncolo fo rma una 

scacchiera e co r r i sponde al dorso degl i a s t e r i d i ; i l l a to a d d o m i n a l e , r ip rodo t to in 6, 
è coper to da una pel le m o l l e e p ieghevole e presenta ne l cen t ro l ' aper tu ra boccale. 

Lo sbocco del canale in tes t inale giace d i fianco. I so lch i c o r r i s p o n d e n t i agl i ambulacri 

sono d i s t i n t i . Questo co rpo col le sue braccia r a m i f i c a t e è s o r r e t t o da u n peduncolo 
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allungato, i n se r i t o ne l po lo dorsale , compos to d i m o l t i a r t i c o l i e p e r c i ò flessibile e 

adorno di r a m i f i c a z i o n i ad i n t e r v a l l i r e g o l a r i . V e n n e r o pescate solo poche dozzine d i 

questo Pentncrinus, che si conserva nei muse i p i ù i m p o r t a n t i . Nel 1870 g l i i n d i v i d u i 

di questa specie avevano ancora u n prezzo e levato . Acqu i s ta i a W e y m o u t h al prezzo 

di l ire 250 un esemplare d i questa specie da l D a m o n , negoziante d i c u r i o s i t à a n i m a l i . 

Per m o l t o t empo f u r o n o cons ide ra t i 

come i soli r app resen tan t i v i v e n t i de i 
c r ino id i peduncola t i i l suddet to c r i -
noide delle Ind ie Occ iden ta l i ed u n 

gruppo (Holopus), d i cu i vennero 
r in t raccia t i due so l i e sempla r i sulle 
coste americane, f r a i l Bras i le e le 
isole Barbados. Ma g l i scandagl i f a t t i 
nelle p r o f o n d i t à m a r i n e hanno m o d i 
ficato rad ica lmente le nos t re c o g n i 
zioni i n to rno a questo o r d i n e . Sul f o n d o 
del mare v i v o n o i n m o l t e l o c a l i t à cer t i 
an imal i s i m i l i a i p e n t a c r i n i , i q u a l i 
sono assai meno r a r i d i quan to non si 
credesse. I l celebre zoologo inglese 
Gwyn Jeffreys estrasse co l la rete da l la 
p r o f o n d i t à d i 4095 tese 2 0 i n d i v i d u i 

di una specie d i Pentacrinus (Pen
tacrinus Wyville Thomsoni). I l f ondo 
sul quale v ivevano era cos t i tu i to da 
una m e l m a m o l l e , i n cu i si e rano 
affondat i , senza p e r ò fissarvisi e lo 
d imost rava l ' e s t r e m i t à a r ro tonda t a 
del peduncolo, che indusse i l Jeffreys a 
supporl i capaci d i nuo ta re colle braccia 
almeno d i t r a t to i n t r a t t o . 

I p en tac r in i sono anche p i ù n u m e r o s i i n ce r t i t r a t t i del la par te m e r i d i o n a l e d e l 

l 'At lan t ico , dove la spedizione del « Chal lenger » ne c a t t u r ò col la rete a strascico 50 

in una vo l t a , presso le isole Meangis, a l la p r o f o n d i t à d i 500 tese. 
I c r i n o i d i presentano spesso sul le braccia specia l i f o r m a z i o n i a ga l la , che r a f f i 

gur iamo nel testo, d e r i v a n t i , come a b b i a m o det to precedentemente , da v e r m i parass i t i . 
F i n dal 4 8 6 4 i l Sars, celebre per le sue r icerche i n t o r n o alla zoologia no rd i ca , 

aveva fa t to una scoperta in teressant i ss ima. Eg l i t r o v ò al la p r o f o n d i t à d i 3 0 0 tese, 

presso le isole L o f o d e , u n f r a g i l e c r i n o i d e lungo 14 c m . , i l quale si fissa ne l fondo 
mediante un g r u p p o d i r a d i c i s o t t i l i , e che egl i c h i a m ò B I Z O C R I N O (Bhizocrinus). Le 
spediz ioni p o s t e r i o r i , che p r a t i ca rono sondaggi n e l l ' A t l a n t i c o , t r o v a r o n o questo a n i 
male fino alla costa del la F l o r i d a . Come tu t te le f o r m e abissali a f f i n i , è in teressant is 
simo per la zoologia e per la pa leon to log ia , p e r c h è appar t iene ad una f a m i g l i a c o n 
siderata come es t in ta fin da i t e m p i del la f o r m a z i o n e cretacea. Tale f a m i g l i a comprende 

g l i A P I O C R I N I T I . È s t r e t t amen te a f f ine al nos t ro Bhizocrinus u n g r u p p o cretaceo 

(Bourguetticrinus), d i s t i n t o da ce r t i ca ra t t e r i special i che deno tano la decadenza 
della f a m i g l i a , dest inata ad es t inguers i . I l co rpo è p icco lo , le braccia s o t t i l i e b r e v i , 

i l t ronco l ungh i s s imo e s p r o p o r z i o n a t o r i spe t to al le a l t r e pa r t i per causa d i una 

35. — BREHM, Animali. Voi. X. 

a, Pentacrinus caput Medusae. x / 2 della grandezza 
naturale; b, calice veduto di sopra, colle braccia 
recise. Grandezza naturale. 
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n u t r i z i o n e pe r tu rba t a . Questi f e n o m e n i si r i pe tono nel r i z o c r i n o , i l quale p u ò essere 
ch iamato Bourguetticrinus r u d i m e n t a l e , una d i quel le f o r m e modi f ica te che i mari 

c i hanno trasmesso f i n o ad oggi da l l ' epoca cretacea i n p o i . 
Questi i n n o c u i a n i m a l i , che v i v o n o nascosti sul fondo del mare , c i permettono di 

seguire la s to r ia del la f o r m a z i o n e del la t e r r a , r i u n e n d o l 'epoca presente ai mi l ioni di 
ann i dei pe r iod i precedent i e c i pongono , per cos ì d i r e , d i n a n z i agli occhi l'aspetto 

dei m a r i e del l o ro fondo in que i p e r i o d i r e m o t i . L a m a g g i o r par te d i quegli animali 

Formazioni a galla di Crinoidi. Ingrandite 2 volte. 

che si sono r i t i r a t i nelle p r o f o n d i t à degl i oceani, dove rappresentano le epoche più 
r emote del passato, nel t e m p o i n cui f i o r i v a n o i l o r o g r u p p i e le l o ro famigl ie , vive

vano senza d u b b i o a m i n o r dis tanza da l l a super f ic ie de l mare . 

1 c r i n o i d i p r e i s t o r i c i , rappresen ta t i an t i camente da una notevol i ss ima var ie tà di 
f o r m e , sono r i d o t t i o g g i d ì a pochi gener i , i qua l i non c o m p r e n d o n o p iù d i 400 specie, 
per cos ì d i r e , modern izza te , le qua l i conservano sol tanto nel l o ro svi luppo e nella 
l o r o m e t a m o r f o s i un res iduo del lo s t ip i te an t ico . T a l i sono i gener i Actinometra e 

Comatula, le cu i 40 specie s ' i ncon t r ano i n t u t t i i m a r i . Nel l 'Oceano Atlant ico vive la 
Comatula rosacea, ch iamata pu re Antedon rosaee/ts, nel Medi te r raneo la Comatida 
mediterranea. Basta osservare questo a n i m a l e per r iconoscere la sua affinità col 

Pentacrinus, del quale ha i l corpo c a l i c i f o r m e , le cu i pa re t i constano d i parecchi 
cerchi d i piastre calcaree e i l cui operco lo è m o l l e . L ape r tu r a boccale occupa i l 

centro d i questo o p e r c o l o ; l ' ano si t r o v a sul c u l m i n e d i una sor ta d i camino, in una 
posizione eccentr ica. Dal lato dorsale pa r tono c inque bracc ia , che si biforcano fin 

da l la base, per cui dal lato boccale si vedono dieci bracc ia m u n i t e d i due file di apofisi 

opposte le une alle a l t re ed a l te rna te , le cosidette più rude, s i m i l i a v i t i cc i penniformi, 

che l ' an ima le i n c u r v a e legantemente o a t to rc ig l i a a sp i ra l e . F i n q u i ed anche per altre 

p a r t i c o l a r i t à la descr iz ione del nos t ro a n i m a l e co r r i sponde esat tamente a quella del 

Pentacrinus, m a , nel pun to dorsale i n cui i n questo è inse r i to i l peduncolo, troviamo 

invece nella comatu la una sporgenza b o l t o n i f o r m e , c i r conda t a da una corona di 

v i t i c c i s o t t i l i , t e r m i n a n t i i n un u n c i n o calcareo. L 'osse rvaz ione de l l ' an imale vivo ci 

spiega l 'uso dei v i t i c c i dorsa l i e dei l o r o u n c i n i . 



Rito crino 

In passato si credeva che le c o m a t u l e , e legant i a n i m a l e t t i ross i , b r u n i , a zzu r r i o 

gial l i , strisciassero sui f o n d i m e l m o s i del m a r e , colla bocca r i v o l t a i n basso, come 

le stelle d i mare . P i ù t a r d i , quando d ive r s i n a t u 

ralisti inglesi e f rances i le osservarono v i v e negl i 
acquari, si m u t ò idea. Avendone es t ra t to pa 
recchie cent inaia col la rete a strascico da i f o n d i 
melmosi della costa da lma ta , v i c i n o a Zara, io 

stesso ero conv in to che si nu t r i s se ro del le sostanze 
organiche contenute nel la m e l m a . I g n o r a v o a l l o r a 

che la rete le raccogl ie sul le alghe, ad una p r o 
fondi tà var iab i le f r a 12 e 20 tese. P i ù t a rd i le v i d i 
nell 'acquario del la stazione zoologica d i Napo l i e 

r iconobbi che si a r r a m p i c a n o beniss imo e si a t tac
cano i n g r u p p i agl i ogget t i p i ù d ive r s i , con be l l i s 
simo effet to. 

Nei rec ip ien t i spaziosi , p r i v i d i qualsiasi so
stegno, le comatu le t r ovandos i n e l l ' i m p o s s i b i l i t à 
di attaccarsi ad u n ogget to, d i s tendono le c inque 
braccia e nuotano con movenze e legant i , cercando 
di salire a ga l l a ; m a i n breve r i cadono sul f o n d o , 
dove si r aggomi to l ano , con l o r o grave danno , 
pe r chè tale posizione, c o n t r a r i a ai l o r o a t teggia
ment i n a t u r a l i , ne produce i n breve la m o r t e . 
Collocandone parecchie i n u n acquar io con pa re t i 
liscie, si aggrappano le une al le a l t re e si spez
zano a vicenda le f r a g i l i b racc ia . Nuotano sol tanto 
allo scopo d i t r ova re u n ogget to a cu i possano 
aggrapparsi, median te i v i t i c c i u n c i n a t i del corpo , 
di cui si g iovano come d i zampe e d i o r g a n i d i 
attacco. È d i f f i c i l e che n u o t i n o o si a r r a m p i c h i n o 
per recarsi da u n luogo a l l ' a l t r o ; per lo p i ù si f i s 
sano in un pun to adat to ai l o r o b i s o g n i , dove 
aspettano la preda , col la bocca r i v o l t a d i f ianco 
o in alto e le braccia leggermente i n c u r v a t e . 

Per fa rs i un ' idea de l m o d o di n u t r i r s i del le 
comatule e d i t u t t i i c r i n o i d i i n generale , b isogna 
esaminare i l la to del l o r o corpo sul quale si t r o v a 
la bocca. Nella nos t ra figura, anche p i ù esatta d i 
quella del Pentacrinus, si vedono c inque so l ch i , 

che par tono dal la bocca e i n breve si b i f o r c a n o , 
formando le dieci braccia . Ogni bracc io cont iene 

perc iò un solco, che si p r o l u n g a fino a l la sua estre
m i t à . Essendo questo canale tappezzato d i c ig l ia 
v i b r a t i l i , che p roducono una co r ren te d ' a cqua 

diretta verso la bocca, basta che l ' a n i m a l e d is tenda le bracc ia p e r c h é g l i a n i m a l e t t i 

microscopici pe rvenu t i nei so lch i e des t ina t i a l l ' a l i m e n t a z i o n e d e l l ' a n i m a l e passino 
nella bocca. Se la c o m a t u l a è i m m o b i l e , i l c ibo le aff luisce p i ù abbondan temen te nel la 

bocca. Nei luogh i ab i t a t i da i c r i n o i d i g l i a n i m a l e t t i e le l a rve d i a n i m a l i i n v i s i b i l i ad 

Rizocrino (Rliizocrinux loffolensis). 
1 1 / 2 della grand, naturale. 
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occhio n u d o abbondano a m i r i a d i e tale v i t a mic roscop ica , inesaur ib i le , si forma 
pure negl i acquar i m o l t o f o r n i t i d i a n i m a l i m a r i n i . Per con t ro l l a re la q u a n t i t à di 

c ibo che affluisce alla 
l o ro bocca, i nostri ani

m a l e t t i si giovano della 

s e n s i b i l i t à straordinaria 
delle braccia, le cui pin-

nule , disposte i n file re

g o l a r i , fo rmano altret
t an t i sensibil i o r g a n i 
t a t t i l i . Ogni pinnula pre
senta alla sua es t remi tà 

a lcun i pel i t a t t i l i ; perciò, 
appena u n oggetto estra
neo sf iora i l braccio del
l ' an ima le , o un ospite 
i n a t t e s o penetra nel 
solco, le pinnule si ab
bassano sul canale co
per to d i ciglia vibrat i l i 
e i l braccio si attorciglia. 
Natura lmente la coma
tula è pure in grado di 
espellere dal canale le 
sostanze che non le gar
bano. 

I l Lacaze-Duthiers 
r i fer isce esatti e diffusi 

ragguagl i in to rno alla 
presenza delle comatule 
nel le l o ro stazioni natu
r a l i , descrivendo con 
s o m m a efficacia i rap
p o r t i v i t a l i della zona 
l i t t o r a l e : g l i cederemo 
la parola , accorciando, 

na tura lmente , i l suo d i 
scorso. Ci t rov iamo a 
Roscoff, sul la costa della 

Bre tagna , d i f ronte a 
W e y m o u t h , dove la 

spiaggia sabbiosa scende 

con dolce p e n d ì o fino al 

mare ed è sparsa d i rocce 
g ran i t i che p i ù o meno grosse e d i isolet te . « D u r a n t e i l p e r i o d o del r i f lusso , f r a questi 

scogli e la Manica si osservano eslese p ra t e r i e d i zostera e banch i d i sabbia coperti di 

sassi, ab i t a t i da numerose specie d i a n i m a l i : le ascidie s e m p l i c i e composte, i briozoi, 

le se r tu la r ie , le spugne e sop ra t t u t t o le spugne calcaree, g l i e c h i n o d e r m i , le sinapte, 

'.oìitMuh (Cornaiulti mt'dili>rraiìvft% posala Mipra una Sa ìndia nnispira. 
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le lucernarie , numerose a t t i n i e , i m o l l u s c h i n u d i e i c o n c h i f e r i v i abbondano o v u n q u e 
con grande soddisfazione dei n a t u r a l i s t i . 

« Le due zone occupate gene ra lmen te da l le alghe, la super io re da l Fucus vesicu-
losus e dal F. serratus, l ' a l t r a dal la l a m i n a r i a , a Roscoff sono esat tamente divise 
l'una da l l ' a l t r a d a l l ' Himanthalia lorea, alga che v iene adoperata come conc ime pei 

legumi. Duran te i l pe r iodo degl i e q u i n o z i lo spazio occupato da quest 'a lga r i m a n e 
scoperto e cos ì pure nel r i f lusso pe r iod i co del m a r e , i n cui d iven ta accessibile anche 

la l amina r i a . Bisogna sapere queste cose, p e r c h è nessuno p u ò fa r s i un ' idea del le d i f 
ficoltà che s ' i ncon t rano , vo l endo raccogl ie re g l i a n i m a l i m a r i n i f r a le rocce g iacent i 

sott 'acqua e r i s a l i r e la spiaggia sui fasci viscosi d e l l ' i m a n t a l i a , che r i c o p r o n o le c a v i t à 
<Ielle rocce e si a t t o r c ig l i ano i n t o r n o alle gambe del na tu ra l i s t a . I n t a l i casi, non s o l 
tanto non si riesce a raccogl ie r n u l l a , m a s ' incor re nel pe r i co lo d i cadere ad o g n i 
momento . Invece nel la zona del le l a m i n a r i e la raccol ta degl i a n i m a l i m a r i n i riesce p i ù 
facile e p iù abbondante , grazie a l la presenza de l sargasso, alga che a l l igna per lo p i ù 

sul fondo sabbioso e t a lvo l t a r isale a lquan to verso la spiaggia. 
« Durante i r i f l u s s i p i ù bassi, r i t i r a n d o s i , i l m a r e p roduce numerose infossa ture 

nel fondo sabbioso e nel le p ra te r i e d i alghe. I n t a l i in fossa ture , percorse da parecchi 
ruscell i , a l l ignano i sargassi, sui q u a l i t r o v i a m o le coma tu le g i o v a n i e adu l te . Siccome 
i t ronch i del sargasso sono m o l t o r a m i f i c a t i , i l o r o r a m i s ' in t recc iano e f o r m a n o u n 
complesso d i s t r an i cespugl i , che d à n n o r ice t to al le comatu le . Anche le ascidie, le 

spugne, le meduse e i b r i o z o i v i abbondano per m o d o che ogn i t ronco d i sargasso 
fo rma d i per se stesso u n ' i n t i e r a col lez ione . Le comatu le r i c o p r o n o t a lvo l t a i n t i e r a 
mente i r a m i del sargasso » . 

Questa specie, che si p u ò raccogl iere colle m a n i sol tanto i n poch i g i o r n i d e t e r m i 
nati de l l ' anno, è so l tan to accessibile alle r icerche d i ch i f r equen ta i m a r i i n cu i i l 
flusso e i l r i f lusso sono m o l t o accentuat i , m a r i da cu i b isogna escludere l ' A d r i a t i c o e 
il Mediterraneo. 

F inora n o n a b b i a m o osservato che la coma tu l a adu l ta , s i m i l e ad u n fiore, m a assai 
meno aff ine nel l 'aspet to al le p iante m a r i n e d i c iò che n o n siano i c r i n o i d i pedunco la t i . 
Ogni comatu la pe rcor re i n g i o v e n t ù lo s tadio pe rmanen te del Pentacrinus, denotando 
la sua o r ig ine da f o r m e peduncola te . Ha comune colle a l t re f o r m e del la classe i l p r o 
cesso del suo sv i l uppo . G iun ta p e r ò ad u n cer to g rado , dopo la f o r m a z i o n e del t u b o 
intestinale, la sua e s t r e m i t à pos ter iore si a l lunga e l ' a n i m a l e t t o se ne g iova per a t tac
carsi ad un oggetto quals ias i . A l l o r a pare una clava con u n m a n i c o breve ed è così 
minuscolo, che si stenta a veder lo a occhio n u d o . Questo p r i m o s tadio , i n cu i le braccia 
non si sono ancora sv i luppa te , p u ò essere paragonato al pe r iodo n i n f a l e del la f a r 
fal la, p e r c h è la bocca g i à esistente de l la p iccola comatu la è o r m a i r ives t i t a d i uno 
strato cutaneo, sot to i l quale assume la sua f o r m a d e f i n i t i v a i l disco boccale d e l l ' a n i 

male adul to , che c i è g i à no to . I n t a n t o vanno f o r m a n d o s i le bracc ia e cresce i l p e d u n 
colo, s imi l e a que l lo del Pentacrinus. I n tale s tadio d i s v i l u p p o la comatu la p e d u n 
colata rassomigl ia per m o d o al Pentacrinus, i l quale conserva i l peduncolo per tu t t a 
la v i ta , che i l na tu ra l i s t a è i n d o t t o a c reder la de r ivan te da an tena t i p e n t a c r i n i f o r m i . 

Col tempo p e r ò , i n seguito al la scomparsa de l pedunco lo , d iven ta u n an ima le l i be ro 

ed acquista i v i t i c c i d o r s a l i , u n c i n a t i , de sc r i t t i p i ù sopra . 
Le comatule g i o v a n i , peduncola te , si t r o v a n o ovunque , nei l u o g h i popo l a t i dal le 

adulte. Le t r o v a i pure i n g r an n u m e r o ne l l ' a cqua r io del la stazione zoologica d i N a p o l i . 

Anche le comatu le adul te , che d iscendono fino al la p r o f o n d i t à d i 5 0 0 0 m . sot to 

i l l ive l lo del mare , v i v o n o soc ievo lmente . I n f a t t i i n a t u r a l i s t i f rances i i m b a r c a t i a 
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bordo del « T a l i s m a n » estrassero i n una sola re ta ta , da l l a p r o f o n d i t à d i 130 metri , 
m i g l i a i a d i comatu le (Comatula phalangium) ; du ran te una delle spedizioni della 
« U. S. Fishcomission » a l cun i n a t u r a l i s t i a m e r i c a n i raccolsero sulla costa della 
Nuova I n g h i l t e r r a p i ù d i 10 .000 esemplar i del la Comatula rosacea comune. 

D o b b i a m o ancora menz iona re a l cun i f e n o m e n i v i t a l i , che si osservano in modo 

p r e s s o c h é uguale tan to negl i o f i u r i d i , quan to neg l i as te r id i e nei c r ino id i . Sono i 
f e n o m e n i del la l ocomoz ione , del la m u t i l a z i o n e spontanea e della r iproduzione ases
suale, i q u a l i , a lmeno fino ad u n cer to p u n t o , sono i n cor re laz ione f r a lo ro . 

Romanes e Preyer fecero in teressant i ed esatte osservazioni i n to rno alla loco
mozione d i quest i a n i m a l i ; s iccome i l p r i m o d i ques t i na tu ra l i s t i p r a t i c ò le sue 
r icerche sulla costa inglese e i l secondo a N a p o l i , a b b i a m o u n complesso d i studi, 
che si r i fe r i sce alle specie p i ù diverse . 

I l Preyer r i fer isce quan to segue i n t o r n o a l la l ocomoz ione de i suddet t i echinodermi: 
« I numeros i ped ice l l i a m b u l a t a l i , f o r m a n t i m o b i l i s s i m i o rgan i d'attacco, permettono 
ag l i as te r id i d i s t r i sc iare i n va r i e d i r e z i o n i sopra u n p iano or izzontale o verticale, 
p u r c h é i l meccanismo delle ventose ped ice l l a r i n o n sia d iven ta to rudimentale , o i 
pedice l l i dei r a d i i non abbiano subi to uno s v i l u p p o regressivo. I n questo caso, negli 
o f i u r i , i raggi d iven t ano o rgan i l o c o m o t o r i ; lo stesso si p u ò d i r e dei c r i n o i d i ; invece 
negl i as ter id i la locomozione è a f f ida ta ai pedice l l i a m b u l a t a l i , unc ina t i . Gli asteridi 
p r o p r i a m e n t e de t t i p rocedono i n m o d o af fa t to d iverso dag l i o f i u r i d i e dai crinoidi. 
G l i as te r id i s t r i sc iano e si a r r a m p i c a n o sulle pa re t i d i ve t ro , ve r t i c a l i , senza bisogno 
d i a lcun sostegno, ma n o n nuo tano n è sal tano m a i , sebbene siano i n grado di ese
gu i re sva r ia t i esercizi ac roba t i c i , s i m i l i a que l l i degl i e q u i l i b r i s t i p iù espert i ; gli 
o f i u r i sono invece ca t t i v i r a m p i c a t o r i e pess imi n u o t a t o r i , ma , per cont ro , procedono 
a scatt i con magg io r v e l o c i t à degl i a s te r id i , fissando, p ro t r aendo e r i t raendo alterna
tamente i l o r o r a d i i ; men t r e i c r i n o i d i nuo tano o r i z z o n t a l m e n t e a destra e a sinistra, 
a l l ' i n n a n z i e a l l ' i n d i e t r o , senza volgere i r agg i , che invece sol levano e ripiegano, 
a f fondano ed a l lungano con m o v i m e n t i a l t e r n a t i . P e r ò , come g l i o f i u r i , non possono 

salire ve r t i ca lmen te senza qualche appoggio sopra una parete liscia, mentre si 
a r r a m p i c a n o col la mass ima fac i l i t à sul le sporgenze del le rocce e si attaccano ai 
r a m i p i ù l u n g h i delle p iante acquat iche » . 

Gl i as te r id i e g l i a l t r i e c h i n o d e r m i m u n i t i d i pedice l l i p ro t r aggono questi organi 

ne l la d i rez ione del luogo i n cu i hanno in tenz ione d i recars i , s t r isc iando, l i fissano al 
suolo e t rasc inano i l corpo a l lo i n n a n z i . Sebbene procedano con v is ib i le difficoltà, 

sul f o n d o p iano e o r izzonta le , g l i as te r id i s t r i sc iano abbastanza rapidamente . Così, 
per esempio, VTJraster rubens pe rco r re ne l l ' acqua 8 c m . al m i n u t o , VAstropecten 
aurantiacus p i ù d i 00 c m . ; la Luidia è anche p i ù veloce delle due specie prece
den t i . Anche i raggi m u t i l a t i con t inuano a m u o v e r s i a l ungo a l l ' i n n a n z i e all ' indietro, 

m a i l l o r o m o v i m e n t o non ha nessuna d i r ez ione speciale, neppure quando è stata 

recisa col raggio una par te del disco contenente una massa nervosa centrale. 

L a l ocomoz ione degl i o f i u r i d i , che n o n possono adopera re i pedicel l i per muo

ve r s i , è m o l t o diversa , sop ra t t u t t o negl i O F I O O L I F I (Ophioglypha). « L'animale 

p ro t r ae a n z i t u t t o un r ad io i n l inea re t t a nel la d i rez ione progress iva e protende nello 

stesso t e m p o i due r a d i i v i c i n i , m a n o n ta rda a fissarne le punte sul fondo , per sol

levare i l disco e r i p i e g a r l i a l l ' i n d i e t r o , q u i n d i p r o t r a e n u o v a m e n t e i raggi e così di 
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seguilo. Negl i o f i o g l i f i si vedono t a l v o l t a p r o t r a t t i con t emporaneamen te q u a t t r o r a d i i , 

che si r ip iegano t u t t i ins ieme a l l ' i n d i e t r o e si appoggiano sul f o n d o . I n t a l i casi 

soltanto i l q u i n t o ragg io n o n par tec ipa a l la l ocomoz ione » . A l t r i o f i u r i d i , m u n i t i d i 

raggi p iù l u n g h i r i spe t to al d i a m e t r o del disco, s t r i sc iano p r i n c i p a l m e n t e o esclusi

vamente per e f fe t to dei m o v i m e n t i s e rpen t i n i d i quest i r agg i e del l o r o s f r egamen to 

sul ter reno. L a lo ro l ocomoz ione è assai p i ù r a p i d a d i que l la degl i a s t e r i d i ; u n 

ol iogl i fo percor re c i rca 2 m . al m i n u t o . 
Gli o f i u r i d i a r rovesc ia t i sul dorso si r i m e t t o n o i n pochi m i n u t i secondi nel la l o r o 

posizione n o r m a l e , con una sempl ice c a p r i o l a . L a cosa n o n procede t an to f ac i lmen te 

negli as te r id i . T u t t i i pedice l l i m u n i t i d i ventose si d i s t endono a n z i t u t t o con fo rza , 
muovendosi v ivacemente i n ogn i d i r ez ione . Questi m o v i m e n t i acquis tano una v i v a c i t à 
part icolare sulle pun te dei r agg i , che sub i to i n c o m i n c i a n o a t o r ce r s i . « I n t a n t o i 

pedicel l i , per lo p i ù si f issano sul f o n d o , i n n u m e r o d i 2 , 3, 4 e t a lvo l t a anche 5. Se 
due o tre raggi sono f issat i con fo rza suf f ic ien te , g l i a l t r i vengono adope ra t i d a l l ' a n i 
male per v o l t a r s i » . I l Preyer o s s e r v ò che le stelle d i m a r e p i ù grosse imp iegano 
sempre u n t empo p i ù lungo per r i acqu i s t a re la l o r o pos iz ione n o r m a l e ; d ive r s i e sem

plar i l ungh i 12 c m . non impiegavano m e n o d i u n ' o r a per r i v o l t a r s i ; una mezz 'o ra 

bastava invece ad a l t re f o r m e e u n m i n u t o era suf f ic ien te ag l i a s te r id i p i ù p i c c o l i . 
I l Preyer fece g l i e s p e r i m e n t i p i ù s v a r i a t i con ques t i a n i m a l i e l i c o l l o c ò i n certe 

posizioni , i n cui p r i m a senza d u b b i o n o n si era m a i t rova to nessun m e m b r o del l o r o 
gruppo, ma dal le q u a l i seppero uscire i n u n m o d o o n e l l ' a l t r o , sop ra t tu t to g l i o f i u r i d i , 

ai qua l i dovet te concedere u n ' i n t e l l i g e n z a assai sv i luppa ta . 
C ionond imeno g l i a s t e r id i , g l i o f i u r i d i e i c r i n o i d i reagiscono sovent i ss imo c o n t r o 

gl i esper iment i dei n a t u r a l i s t i , n o n r i f u g g e n d o neppure da l la m u t i l a z i o n e spontanea. 
Affer rando con fo rza u n o f i u r i d e per u n b racc io , questo si stacca da l co rpo d e l l ' e c h i -
noderma e i l na tu ra l i s t a r i m a n e , come si suol d i r e , con tan to d i naso, vedendo 
d iv inco la r s i f r a le sue d i t a l ' a r to reciso, m e n t r e l ' e ro ico o f l u r o è g i à s o m m e r s o in 
mare. Una coma tu l a deposta ne l l ' acqua dolce, si sminuzza i n poch i secondi ; c e r t i 

asteridi (Asterias tenuispina e Luidia ciliaris) sacr i f icano f ac i lmen te uno o p i ù 
braccia ; i n f a t t i è d i f f i c i l e t r ova re un esemplare d i Luidia ciliaris o del la be l l i s s ima 
e rara Brisinga, che n o n present i i n u n bracc io le tracce d i una precedente m u t i 
lazione spontanea. Questo s t ran i s s imo f e n o m e n o ha pei n o s t r i e c h i n o d e r m i i l g rande 
vantaggio d i aumen ta re la p r o b a b i l i t à d i salvars i i n caso d i pe r i co lo , come g i à a b b i a m o 

detto r ispet to ai crostacei , che si a m p u t a n o v o l o n t a r i a m e n t e una par te del co rpo . 
Rispetto agl i e c h i n o d e r m i bisogna cons ide ra r lo p e r ò anche da u n a l t r o p u n t o d i 

vista, come per g l i a n e l l i d i , m u t i l a t i spon taneamente o a r t i f i c i a l m e n t e . 
Nelle cons ide raz ion i p r e l i m i n a r i esposte p i ù sopra i n t o r n o ag l i e c h i n o d e r m i 

abbiamo det to che i l n u m e r o fondamen ta l e i n cui si presentano g l i a n t i m e r i è c inque , 
e che questa c i f r a si deve considerare come regola . Ma i n certe specie t r o v i a m o le 
solite eccezioni a l la regola , che m o d i f i c a n o la legge fondamen ta l e a rch i t e t ton ica del 
corpo degli e c h i n o d e r m i . Cosi, per esempio, la Luidia ciliaris, la Linckia multi-
fora e VAsterias tenuissima presentano spesso 7 b r a c c i a ; VOphiactis virens ne 

ha sovente 6 ; queste f o r m e m u n i t e d i u n m a g g i o r n u m e r o d i braccia sono p i ù 
proc l iv i delle a l t re a l la m u t i l a z i o n e spontanea, per cu i s ' i n c o n t r a n o f r e q u e n t e m e n t e 

i n d i v i d u i m u n i t i d i 2 , 3, 4 o 5 bracc ia . 
Che cosa accade quando una stella d i m a r e ha deposto i n t i e r a m e n t e o i n par te 

uno o p iù b racc ia? Con magg io re o m i n o r e v e l o c i t à , de r ivan te dai r a p p o r t i d i n u t r i 

zione e dal le d i m e n s i o n i p i ù o m e n o cons ide revo l i d e l l ' a n i m a l e , si s v i l u p p a u n 
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nuovo b racc io , da p r i n c i p i o p i ù esile, ma i n segui to n o n m e n o robusto degli a l t r i . 
Essendo p robab i l i s s imo che, duran te questo processo d i r igeneraz ione , un braccio 
preesistente vada perdu to e r i c o m i n c i a r i p r o d u r s i , s i possono incont ra re molte stelle 
d i mare m u n i t e d i braccia d i lunghezza m o l t o d iversa . L ' ampu taz ione spontanea o 
au to tomia degl i e c h i n o d e r m i co r r i sponde p e r c i ò per questo r i gua rdo a quella dei 
crostacei , m a se ne d i s t ingue i n m o d o essenziale da u n a l t r o pun to d i vista. Nessun 
osservatore r iconobbe f i n o r a , n è r i c o n o s c e r à i n avven i re , che ne l pun to i n cui venne 
staccata una pinza o deposta una zampa , si r i f o r m i u n n u o v o i n d i v i d u o . Le attitudini 
r i gene ra t r i c i deg l i a r t r o p o d i n o n vanno t an to o l t r e , m a lo stesso non si p u ò dire 
r i spet to ai v e r m i , come g i à a b b i a m o vedu to , e r i spe t to agl i e ch inode rmi . Nel punto 
in cui la porz ione del braccio si s t a c c ò da l co rpo m a t e r n o , n o n sempre, ma sovente, 
si r i f o r m a u n nuovo asteride, piccolo da p r i n c i p i o , e, cosa s t raniss ima, munito di 
numerose braccia co r r i sponden t i a l la sua mo le e d i u n braccio gigantesco pel suo 
sv i luppo . Haeckel c h i a m ò con ragione questi s i ngo l a r i i n d i v i d u i d i stelle di mare 
« F o r m e - c o m e t e » . Gol l ' andar del t empo la f o r m a - c o m e t a perde la sua strana par
t i c o l a r i t à , p e r c h è p r o b a b i l m e n t e i l disco cresce e la lunghezza del le braccia si equilibra. 
Haeckel suppone che questo e q u i l i b r i o possa c o m p i e r s i i n a l t r o m o d o , che cioè i l braccio 
p r i m i t i v o , la coda del la cometa , venga e l i m i n a t o i n seguito al la neoformazione della 
piccola stella d i mare e spun t i , per sos t i t u i r l o , u n n u o v o raggio . 

Nel le stelle di mare vennero pure osservate f r e q u e n t i b i fo rcaz ion i delle braccia, 
per lo p i ù sempl i c i , ma t a lvo l t a anche compl ica te . Questo fa t to interessante f u descritto 
e i l l u s t r a to con bel l iss ime figure dai f r a t e l l i Sarasin, i qua l i ne s tudiarono i l processo 
sopra una Linckia multiflora con c inque r agg i , d i cui uno si d iv ide a l l ' e s t r e m i t à in 
qua t t ro raggi m i n o r i . Le b i f o r c a z i o n i s emp l i c i de r ivano forse da l fa t to che i l braccio 
di una stella d i m a r e n o n si d iv ide c o m p l e t a m e n t e , m a si screpola e nel punto offeso 
spunta i l nuovo braccio la terale . Si r igenerano in m o d o analogo le code a due punte 
delle lucer to le . La suddiv is ione in q u a t t r o punte d e l l ' e s t r e m i t à d i u n braccio dipende 
dal fa t to , d icono i f r a t e l l i Sarasin, che da tale e s t r e m i t à spunta una piccola stella di 
mare , la quale p i ù t a r d i , even tua lmente , si stacca con una porz ione del corpo materno 
e avrebbe f o r m a t o un nuovo i n d i v i d u o . I nos t r i due osse rva to r i , i qua l i non vollero 
d is t ruggere , per sezionar lo , l ' un i co esemplare di questa s ingolare deformazione, non 
g ius t i f i ca rono finora ana tomicamente la l o ro supposiz ione , che n o n possiamo accet
tare senz 'a l t ro , p o i c h é i n generale nei f e n o m e n i d i r igeneraz ione si osserva una 
p o l a r i t à fissa. I pezzi o t t enu t i per mezzo d i una d iv i s ione a r t i f i c i a l e praticata con un 

ago magnet ico or ien tano sempre i l o r o p o l i per m o d o da r i m e t t e r l i nella posizione 

p r i m i t i v a : staccando c ioè la m e t à m e r i d i o n a l e de l l ' ago , l ' e s t r e m i t à staccata diventerà 
l ' e s t r e m i t à se t tent r ionale , men t r e l ' e s t r e m i t à m e r i d i o n a l e r i m a n e tale e nella metà 

se t ten t r ionale l ' e s t r e m i t à staccata s a r à l ' e s t r e m i t à m e r i d i o n a l e e l ' e s t r e m i t à setten

t r iona le r i m a n e tale. I n un anel l ide sezionato l ' e s t r e m i t à de l la par te caudale rivolta 

verso la testa si t r a s f o r m a in un ' a l t r a testa e l ' e s t r e m i t à de l la parte cefalica rivolta 

verso la coda diventa una nuova coda. P e r c i ò i n una s te l la d i mare la testa, se tale 

p u ò ch iamars i t r a t t andos i di un raggia to , co r r i sponde al la regione del corpo in cui si 

t r ova la bocca, c ioè a l disco. Orbene , se u n bracc io si slacca da l disco, per la sud

det ta legge del la p o l a r i t à , si f o r m e r à u n n u o v o bracc io sul la to del disco dal quale 

si s t a c c ò i l bracc io preesistente e nel pun to offeso de l b racc io s p u n t e r à una nuova 
stella d i m a r e . 

È p robab i l i s s imo che a lmeno parecchi as te r id i e o f i u r i d i depongano occasional

mente l ' uno o l ' a l t r o bracc io , senza esservi i n d o t t i da nessuna causa esterna, nello 
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stesso modo in cui cer t i a n e l l i d i si m u t i l a n o spontaneamente . La deposizione dei 

raggi, seguita da l la successiva r igeneraz ione , f o r m a p e r c i ò in quest i casi una sorta 

di r i p roduz ione . 
Vennero osservat i i n o l t r e negl i as ter id i e negli o f i u r i d i d ive r s i processi d i (/esu

mazione e divisione. 1 due f r a t e l l i Sarasin t r o v a r o n o una v o l t a nel l o ro r i cch i s s imo 

materiale di l inc ine u n i n d i v i d u o d i 

questo g r u p p o , sul cui dorso era 
spuntata una piccola stel la d i m a r e 
con qua t t ro braccia . 

I processi d i d iv i s ione sono p iù 

frequent i e f u r o n o oggetto d i accu
rate r icerche per par te d i E n r i c o 
S imro th , i l quale scelse per le sue 

investigazioni YOphiactis virens. 
L'esemplare A , che r a f f i g u r i a m o 

nel testo, consta d i due p a r t i quasi 
uguali, ma , osservando la m i n o r e 
lunghezza del le t re braccia i n f e 

r ior i a!, è fac i le r iconoscere che 
questa parte r i su l t a da una neo fo r 
mazione. 11 secondo esemplare B, 
veduto pos te r io rmente , si è appena 
diviso da l l ' a l t r a sua par te . Nei casi 

in cui osserv iamo nel regno an imale 
una r i p r o d u z i o n e per d iv i s ione , 
questo processo si p repa ra e si 
compie per lo p iù med ian te uno 

strozzamento progress ivo. 
N e i l ' O p h i a c t i s la d iv i s ione ci 

si presenta i n f o r m a di una v io len ta 

lacerazione; tale è i n f a t t i , p o i c h é i l 
S imro th r iconobbe che lo s tomaco 
si spezza, i n e r v i e i vasi si r o m 

pono e cos ì pu re le piastre denta l i ed a l t re p a r t i du re . È d i f f i c i l e i m m a g i n a r e che 
nel corso na tu ra le de l la v i ta d i u n i n d i v i d u o possano compie r s i f a t t i d i t a l s o r t a ; 

ma nella classe degl i e c h i n o d e r m i t r o v i a m o d ivers i f e n o m e n i c o n s i m i l i , che ci spie
gano que l l i d i cu i t r a t t i a m o . Le braccia d i t u t t i g l i o f i u r i d i e d i m o l t i a s te r id i e anche 
quelle dei c r i n o i d i si spezzano con g rand i s s ima f ac i l i t à , appena quest i a n i m a l i vengono 
estratti da l l ' acqua o d i s t u r b a t i ne l l ' acqua stessa. L i b e r i di m u o v e r s i a l o r o p i a c i 

mento, i nos t r i e c h i n o d e r m i c o m p i o n o , come a b b i a m o veduto , colle braccia e coi 
raggi, le p iù s t rane e v o l u z i o n i . Ma, f u o r i de l l ' acqua e cos t re t t i a m u o v e r s i , s ' i r r i g i 

discono e a l lo ra le l o r o braccia si spezzano come se fossero di ve t ro , per effe t to di 
una tensione nervosa , che produce nei m u s c o l i v io len te c o n t r a z i o n i , t a l i da far 

rompere le bracc ia . Questo ecc i tamento nervoso è senza d u b b i o in r appo r to col le 

contrazioni delle o l o t u r i e , le q u a l i , i n quest i casi, emet tono g l i i n t e s t i n i . 

P u ò dars i che la v io l en ta d iv i s ione de\Y Ophiactis si compia in seguito ad uno di 
questi ecci tament i fisiologici, d i cui finora non è spiegata la causa. La fe r i t a si c ica

tr izza, da p r i n c i p i o median te una sor ta d ' i n tonaco , p o i c h é i m a r g i n i lacerat i de l lo 

Oliuro verdiccio (con sei braccia) (Oplnactts nrrn.*) 
Ingrandito 5 volte. 
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s tomaco e i r i v e s t i m e n t i del corpo v i si s o v r a p p o n g o n o ; p i ù t a r d i le pa r t i perdutesi 
r i n n o v a n o . Spuntano a n z i t u t t o le due braccia esterne nuove , q u i n d i i l braccio 
med iano ( 1 ) . 

(1) Certe specie di mare, come V Asteria 
rubens e i l Solaster papposus sono considerate 
come velenose e si crede che conferiscano alle 
ostriche e ad altri molluschi delle proprietà tos
siche deponendo in essi le loro uova. Ciò é poco 
probabile mentre pare che le specie sopraddette 
di stelle di mare siano velenose per loro stesse, 
come risulla da alcune esperienze del Parker 
che fece mangiare a dei gatti i l Solaster pap

posus. — I ricci di mare, ai quali un tempo si asse
gnavano proprietà molteplici, possono dar luogo 
a fenomeni di avvelenamento simili a quelli pro
dotti dalle ostriche, e dovuti probabilmente alle 
ptomaine scoperte da Mousson e Schlagdenhaffer 
È prudente mangiare i ricci di mare solo nel
l'epoca in cui gli organi riproduttori sono in 
riposo, vale a dire da settembre ad aprile. 



C E L E U T E R A T I 
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celenterat i le p r o p r i e t à del cuo io . Anche nei casi i n cu i la parete del corpo si cal
cif ica i n par te , l ' e s t r e m i t à an t e r io re , corona ta da una o p i ù corone d i tentacoli , rimane 
quasi sempre f r ag i l e e s i m i l e ad u n f i o r e ; le f o r m e l ibe re , d i cu i lo svi luppo è più 
per fe t to , sono cara t ter izzate da l la delicatezza e da l l ' e leganza del l 'aspet to. 

Malgrado la grande v a r i e t à d i f o r m e in cui si presentano, i celenterat i conservano 
nel le l o ro a t t i t u d i n i d i s v i l u p p o i l p r i n c i p i o del la s t a b i l i t à , quasi quanto g l i echino
d e r m i . Ment re t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i m a r i n i , c o m b a t t e n d o la grave lot ta per la vita, 
hanno tenta to d i s t ab i l i r s i sul la t e r r a f e r m a , o per lo m e n o nel l 'acqua dolce, per 
ot tenere da questo t rasloco un m i g l i o r a m e n t o ne l la p r o p r i a organizzazione, i celen
t e ra t i , seguendo l ' esempio degl i e c h i n o d e r m i , sono r i m a s t i fedel i all 'acqua salsa. 
I n f a t t i non possiamo dare a lcuna i m p o r t a n z a al la presenza d i poche meduse, di 
qualche po l i po isola to e d i a lcune spugne degenerate nel le acque do lc i , dove rappre
sentano g l i a v a m p o s t i d i u n f u t u r o esercito d i seguaci. 

M o l t i n a t u r a l i s t i cercarono d i scopr i re i r a p p o r t i d i a f f i n i t à che passano fra i 
ce lentera t i e g l i a l t r i a n i m a l i , scegliendo a preferenza pei l o r o s tud i i c tenofori , con
s idera t i i n passato come a f f i n i ag l i e c h i n o d e r m i . Si occuparono recentemente di 
queste r icerche , con esito m i g l i o r e , t re n a t u r a l i s t i : Selenka, L a n g e Chun, i quali 
scopersero invece s t r e t t i r a p p o r t i d i a f f i n i t à f r a i c t e n o f o r i e i p l a t e l m i n t i . 

D i v i d e r e m o i l ciclo dei ce lentera t i i n t re s o t t o c i c l i : C T E N O F O R I , C N I D A R I I e 
S P U G N E . 

S O T T O C I C L O P R I M O 

O T ZE ZLST O ZET1 O 3rò X (CTENOPHORA O COSTIFERA) 

I Ctenofori, oggetto di una brillante monografia di Carlo Chun, ci si presentano 
i n f o r m a d i mele t rasparen t i come i l ve t ro , d i p o p o n i , d i b e r r e t t i pers iani o di nastri 
l u n g h i p e r f i n o u n m e t r o e mezzo, col la par te cent ra le ingrossata , i n al to mare o in 
p r o s s i m i t à delle coste e nei p o r t i , dove sono t rasc ina t i da i ven t i e dalle correnti . 

Nel l ' acqua assumono genera lmente una posizione p i ù o m e n o vert icale e tengono 
l ' ape r tu ra boccale r i v o l t a i n basso. Questa conduce ad uno stomaco tubiforme o 

d i l a t a to , nel quale si compie la d iges t ione e da cu i le p a r t i i n d i g e r i b i l i del cibo in t ro

do t to nel co rpo vengono espulse n u o v a m e n t e per mezzo del la bocca, con un'abbon
dante secrezione mucosa. Per ve ro d i r e , l ' e s t r e m i t à supe r io re del lo stomaco può 

essere s t rozzata , ma è i n comun icaz ione d i r e t t a con una c a v i t à i m b u t i f o r m e , più o 

m e n o spaziosa, dal la quale si staccano a l o ro vo l t a a l t r i cana l i , che scorrono sotto 
la super f i c i e del co rpo , lungo le cosiddet te coste, che s f i o r ano appena. La cavità 

i m b u t i f o r m e è m u n i t a d i un ' ape r tu r a opposta a l la bocca. È una sorta d i serbatoio 

pel sangue e per l 'acqua assorbi ta s p o n t a n e a m e n t e ; da l l o s tomaco v i pervengono 

i n o l t r e numerose par t ice l le de l la misce la , che cost i tuisce i l c ibo del l 'animale, e 

questo l i q u i d o d i s t rana compos iz ione , m a compos to per la m a g g i o r parte d i acqua, 

è messo i n m o v i m e n t o da cer t i o r g a n i c i g l i a t i e scorre nei cana l i p rede t t i . L'acqua 

p u ò i n o l t r e penet rare ne l co rpo per l ' ape r t u r a del la c a v i t à i m b u t i f o r m e ; ma pare tut

tav ia che questa sia dest inata a l l ' emiss ione del l i q u i d o , che ha g i à circolato nel corpo 
e si è mescola to con va r i e secrez ion i , d i n a t u r a d iversa . 
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Le costole, s co r ren t i da un polo a l l ' a l t r o , o so lamente i n u n t r a t t o d i questo m e r i 

d iano , sono p a r t i special iss ime d e l l ' o r d i n e d i cui t r a t t i a m o . Constano di fde d i c ig l i a , 

b rev i e disposte a p e t t i n e ; come a b b i a m o g i à det to , nel la l o r o pos iz ione e d i rez ione , 
seguono i cana l i so t tos tan t i . Le s ingole c ig l i a , g iacent i le une accanto al le a l t re sopra 

questi p e t t i n i , sono r i u n i t e f r a l o r o a l la base, e, q u a n t u n q u e soggette ad un m o v i 
mento o n d u l a t o r i o non con t emporaneo , f o r m a n o un complesso d i l amine t t e na ta tor ie . 

La l o r o a t t i v i t à d ipende dal la v o l o n t à 
d e l l ' a n i m a l e ; p e r c i ò possono s v i l u p p a r l a 

i sola tamente , i n g r u p p i o tu t te ins ieme, 
nel qua l caso l ' a n i m a l e procede l en ta 

mente nel la d i rez ione del polo d e l l ' i m 
bu to . G l i a l t r i m o v i m e n t i dei c t eno fo r i si 
l i m i t a n o a r i v o l g i m e n t i e osc i l l az ion i de l 
co rpo , abbastanza r ap ide e sempre ele
gant i ss ime, a cui par tec ipano i m o v i 

m e n t i del cosiddet to o m b r e l l o boccale, 
q u e l l i delle p a r t i l a te ra l i e r i g i b i l i e dei 
r a m i del le braccia , s i m i l i a cape l l i . La 

Cydippe che r a f f i g u r i a m o è m u n i t a s o l 
tanto delle braccia e delle d i r a m a z i o n i 
re la t ive , le q u a l i sono ad u n tempo o r 
gani p r ens i l i e l o c o m o t o r i e servono pure 
da t i m o n e a l l ' a n i m a l e . I n a l t r i g r u p p i 

sporgono dal co rpo special i r i p i ega tu r e 
cutanee, v e r t i c a l i , r e m i f o r m i , e da l la bocca 
al largata escono grosse pias t re o r i z z o n 
t a l i , che aumen tano l ' energia e la v e l o 

c i tà dei m o v i m e n t i . Cos ì , per esempio , le specie del genere Eucharis p rocedono 
a scat t i , pe r co r r endo ad ogn i scatto 15-25 c m . ed abbassando l ' o m b r e l l o bocca le ; 
quando si m u o v o n o con magg io re v e l o c i t à , fanno r i e n t r a r e le braccia nel le lo ro borse, 
oppure le d i s tendono a l l ' i n d i e t r o come u n t i m o n e . 

Le cel lule u r t i c a n t i , che i n c o n t r e r e m o nel sot tocic lo seguente d i ce len tera t i , i n 
quel lo d i cui t r a t t i a m o si osservano i n una sola specie (Haeckelia rubra) e i n uno 
sv i luppo m o l t o l i m i t a t o . T r o v i a m o invece ne i n o s t r i a n i m a l e t t i special i « cel lule 
prens i l i », vale a d i r e piccole sporgenze emis fe r iche dei fili p r e n s i l i , m u n i t e d i u n 
peduncolo elastico, a t t o r c ig l i a t o a sp i ra le , ma senza appara to velenoso. « I n qua l 
modo », dice i l Chun, « i l c t enoforo adopera le sue cel lule p r ens i l i per i m p a d r o n i r s i 
dei m i n u s c o l i a n i m a l e t t i pe lag ic i? I n p r i m o luogo d o b b i a m o cons iderare che le 
sporgenze emis fe r iche sono seminate d i g r a n e l l i v iscosi , ai q u a l i r i m a n g o n o app ic 
cicati i crostacei m i n o r i . Se quest i ten tano d i f u g g i r e , le sporgenze emis fe r iche v e n 
gono p ro t ra t t e e i l filo a sp i ra le si d r i zza . Per a t t o r c ig l i a r s i nuovamente , c i r conda 
la preda cat turata , la quale , essendo i n o l t r e t r a t t enu ta da u n m a g g i o r n u m e r o d i 
sporgenze viscose, non t r o v a v i a d i scampo. Queste f o r m a z i o n i non hanno n u l l a d i 
comune colle capsule u r t i c a n t i . Ment re una capsula u r t i can te , usata anche una vo l t a 

sola, d iven ta i n s e r v i b i l e per l ' an ima le , una ce l lu la prens i le p u ò essere adoperata 

i nde f in i t amen te , p e r c h è i l filo a sp i ra le la r i m e t t e sempre al suo l i ve l l o p r i m i t i v o ». 
I c t eno fo r i si n u t r o n o d i t u t t i g l i a n i m a l e t t i pelagici p i ù p i cco l i , ma sopra t tu t to 

d i crostacei . I l Chun crede che g l i i n d i v i d u i r i m a s t i i l les i i n t u t t o i l corso della l o ro 

Cydippe pileus. Grandezza naturale. 
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v i t a crescano i n d e f i n i t a m e n t e . Ma, s iccome la l o r o esistenza è spesso troncata dalle 

burrasche , g l i esemplar i p i ù grossi s ' i n c o n t r a n o sempre nel le acque riparate dai 
v e n t i i m p e t u o s i . I c t e n o f o r i sono p i ù n u m e r o s i del so l i to i n p r i m a v e r a ; al soprav

v e n i r dell 'estate d iven tano p i ù r a r i , e certe specie, come i l C I N T O D I V E N E R E , che 

r a f f i g u r i a m o nel testo, scompaiono quas i c o m p l e t a m e n t e ; al p r i n c i p i o dell'autunno 
p e r ò si r i sveg l iano a nuova v i t a e r i c o m p a i o n o i n g r a n n u m e r o ; spettano ai più 
n u m e r o s i i due g r u p p i seguenti (Cestus e Beroè). I l Chun crede plausibi le la suppo
s iz ione, conva l ida ta del resto da v a r i f a t t i osservat i i n a l t r i a n i m a l i , « che, dopo un 

per iodo p r i m a v e r i l e d i g rande f e c o n d i t à , al p r i n c i p i o dell 'estate le larve si affondino 
negli abissi m a r i n i e r i sa lgano a ga l la ne i p r i m i g i o r n i de l l ' au tunno sotto forma di 
i n d i v i d u i pe r fe t t amente s v i l u p p a t i » . 

I c t eno fo r i sono e r m a f r o d i t i ; certe specie sono rappresentate tu t to l'anno da 
i n d i v i d u i sessualmente m a t u r i ; a l t r e lo sono so l tan to i n estate, i n primavera o 
duran te l ' i n v e r n o . G l i i n d i v i d u i g i o v a n i vanno soggett i ad una metamorfos i ; per
co r rono d ive r s i s tadi l a r v a l i p r i m a d i acquistare i l l o r o aspetto def in i t ivo . In una 
specie (Eucharis multicornis), cosa s t rana, si osservano pure var ie larve mature 

dal lato sessuale, che si r i p r o d u c o n o i n tale s tadio d i sv i l uppo , poi crescono ancora, 
d iven tano i n d i v i d u i pe r f e t t i e si r i p r o d u c o n o u n ' a l t r a vo l t a , r i p roduz ione che i l Chun 
c h i a m ò « dissogonia » . 

Le B E R O E (Beroè) sono le f o r m e p i ù in te ressan t i , se n o n p iù belle, che possiamo 
t r o v a r e nel g r u p p o del le c t enofore ; hanno l 'aspetto d i u n be r re t to persiano, sezione 
trasversale ovale e bocca l a r g h i s s i m a ; mancano d i fili a spi ra le e p e r c i ò anche di 
cel lule viscose. Questi a n i m a l e t t i , che g i u n g o n o al la lunghezza d i 20 cm. , hanno una 
del icat iss ima t i n t a rosea e appa iono m a r m o r e g g i a t i p e r c h è le appendici laterali 
degl i o t to canal i p r i n c i p a l i del tessuto ge la t inoso , s ' in t recc iano f o r m a n d o una sorta 
d i rete . La Beroe Forskali, che r a f f i g u r i a m o nel la nos t ra tavola (f ìg. 1) abita il 
Medi te r raneo . 

Le beroe sono p r e d a t r i c i v o r a c i . I l Chun r i f e r i sce i n propos i to quanto segue: 
« Mentre quasi t u t t i i c t eno fo r i si accontentano d i prede m i n u t i s s i m e , le beroe sono 

voraciss ime e p r eda t r i c i nel vero senso del la p a r o l a , i n f a t t i non disdegnano neppure 
i l o ro s i m i l i . I l W i l l (zoologo che s t u d i ò quest i a n i m a l i , i c t enofo r i p iù elevati dal 
lato psichico, 5 0 anni fa ) sapeva g i à che i l l o r o c ibo p red i l e t to è cost i tui to dai lobati 

(Bolina hydafina del Med i t e r r aneo , vedi la t avo l a , fìg. 2 ) , sebbene non risparmino 
neppure nessuna delle specie m i n o r i . Le beroe sono in g rado d i assestare alle loro 

prede t e r r i b i l i m o r s i . Un g i o r n o deposi una be l l i s s ima Eueharis i n una vasca spa

ziosa, per f a rne uno schizzo, senza badare ad una Beroe Forskalii, assai p iù piccola 
e forse m o l t o a f famata . Questa, gu ida ta d a l l ' o l f a t t o , i n c o m i n c i ò a girare nuotando 

col la bocca spalancata i n t o r n o alla nuova venu ta . G iun ta presso YEueharis, le balzò 

addosso con una svol ta i m p r o v v i s a , l ' a l f e r r ò col la la rga bocca e i n c o m i n c i ò a inghiot
t i re la misera preda, che si d i v i n c o l a v a come u n serpe. I n v i t a i le persone presenti 

ad osservare l ' i n te ressan te spe t taco lo : nessuna credeva possibi le che un boccone 
così v o l u m i n o s o potesse essere i n g h i o t t i t o da l l a beroe , la quale invece i n un quarto 

d 'ora se lo m a n g i ò come se n u l l a fosse, po i discese sul f o n d o per digerire, gonfia 
come un pa l lone » . 

Le Cydippe hanno f o r m a sfer ica o c i l i n d r i c a e le l o r o costole presentano uno 

s v i l u p p o u n i f o r m e . Sono i n o l t r e m u n i t e d i due f i l i co l loca t i uno d i r impe t to all 'altro. 

La specie r a f f i g u r a t a nel la nos t ra t avo la ( f i g . h) è Ylìormiphora piumosa del 
Medi t e r raneo . 
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Cinto di Venere (Cestus Veneris). Metà della grandezza naturale. 

I l corpo de l C I N T O D I V E N E R E (Cestus Veneris) si a l lunga da due p a r t i a guisa 

di un nastro, è t rasparente e a l la luce del sole b r i l l a de i c o l o r i p i ù s p l e n d i d i , p e r c h è 
r i f range i raggi s o l a r i . I m a r g i n i de l nastro sono o r l a t i d i c ig l i a , c o r r i s p o n d e n t i a 

quelle che f o r m a n o i p e t t i n i c i g l i a r i del corpo p r o p r i a m e n t e de t to . L 'aspet to elegante 
del l ' animale è ancora abbe l l i t o da i suoi m o v i m e n t i s inuos i , p e r c h è m u o v e ed a t t o r 

ciglia i nas t r i i n o g n i m o d o possibi le . A f f e r r a t o per l ' e s t r e m i t à d i un nas t ro , si 

a t torcigl ia a sp i ra le . Se n o n è d i s t u rba to , sv i l uppa le apof i s i , oppure ne a t t o r c ig l i a 
una e distende l ' a l t r a e v i a d icendo. Come g l i a l t r i c t e n o f o r i , r i m a n e sospeso n e l 
l'acqua g iovandos i un icamen te del le c ig l i a , m a p u ò anche recars i da u n luogo 

a l l ' a l t ro serpeggiando. 
I n questo c tenoforo la m e t a m o r f o s i subi ta da l la l a r v a sgusciata d a l l ' u o v o è c o m 

plicatissima. La l a rva g iovane ha l 'aspetto d i u n p a l l o n c i n o ; presenta due d i r a m a z i o n i 
braccial i m u n i t e d i fili l a t e r a l i e 4 o 5 p ias t re l le na t a to r i e sopra o g n i costola . P e r c i ò 
la la rva del Cestus r a s somig l i a ag l i i n d i v i d u i a d u l t i d i a l t re specie d i c t enofo r i 
(genere Mertensia) e a poco a poco , pe rco r r endo m o l t i s tadi i n t e r m e d i d i s v i l u p p o , 

acquista l 'aspetto del c in to . 
Come tu t te le meduse, i l c in to d i Venere n o n resiste negl i acquar i p i ù d i qualche 

g iorno . I c t enofo r i si guastano sub i to , du ran te le p r i m e ore d i s c h i a v i t ù , u r t a n d o qua 

e là coi p e t t i n i c i g l i a r i . Po i r i m a n g o n o v i v i due o t r e g i o r n i , m a a b b a t t u t i e p res 

s o c h é i m m o b i l i . N o n res is tono a lungo neppure ne i serba to i p i ù g r a n d i , i n spaziosi 
rec ip ient i d i v e t r o , i n cu i sono al r i p a r o dal le aggressioni dei l o r o c o m p a g n i d i 

s c h i a v i t ù e dal le c o r r e n t i t r o p p o f o r t i . I l l o r o e lemento è l ' a l to m a r e . I l r a p i d o depe

r i m e n t o a cu i v a n n o sogget t i neg l i a cqua r i d ipende anche da l l a mancanza d i c ibo . 

I l Chun r i fe r i sce t u t t a v i a d i aver t enu to i n v i t a per va r i e se t t imane le beroe ed a l t r e 

36. - BREHM, Animali. Voi. X. 
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specie m i n o r i , avendo cura d i es t ra r re al p i ù presto dag l i acquar i i l muco emesso 

coi r e s idu i del c ibo , p e r c h è queste sostanze i n f e t t ano l 'acqua i n pochissimo tempo. 
L a posiz ione che occupano ne l la f auna t e r res t re e la l o r o impor t anza nell'eco

n o m i a del la na tu ra sono subord ina te . Si n u t r o n o d i p i cco l i crostacei, ma spesso 
d iven t ano preda del le meduse e deg l i a n e m o n i d i m a r e . V i v i e m o r t i sono degni di 

essere c o n t e m p l a t i , p e r c h è i n v i t a b r i l l a n o de i c o l o r i p i ù sp lend id i e dopo la morte 
sono fosforescent i . La sede d i questa fosforescenza è cos t i tu i ta dal le pare t i dei canali 
s co r r en t i sot to le costole. Giova no ta re u n f a t t o un i co f r a g l i a n i m a l i m a r i n i fosfore
scent i : i c t eno fo r i che venne ro esposti so l tan to per poco t empo al la luce del sole, 
del la l u n a o d i una luce a r t i f i c i a l e , t r a s p o r t a t i a l l ' i m p r o v v i s o i n una camera oscura, 

n o n d iven tano fosforescent i . Anche le uova del le c tenofore g iacent i ne l corpo materno 
sono fosforescent i . A l l m a n crede che le beroe e la l o r o p ro le siano la causa principale 
de l la fosforescenza che si osserva sul le coste ing les i . L a fosforescenza p e r ò non inco
m i n c i a sul fa r della not te , m a v e n t i m i n u t i dopo , quando l ' o s c u r i t à è completa. 

S O T T O C I C L O S E C O N D O 

O IbT X 1D .A. I (CNIDARIA O TELIFERA) 

I CNIDARI presentano sull'epidermide speciali formazioni chiamate capsule urti-
canti, analoghe alle cel lule adesive dei c t e n o f o r i . 

Sebbene r i m a n g a n o sempre microscopiche , queste cel lule u r t i c a n t i sono d i grandezza 
m o l t o d iversa , m a queste d i f fe renze d i d imens ione n o n hanno nessun'influenza sui 
r a p p o r t i p r i n c i p a l i del la l o r o s t r u t t u r a . I l p r o t o p l a s m a d i queste cellule è trasformato 
i n u n i n v o l u c r o abbastanza so l ido e avvolge una vescica chiara , ovale o ci l in
d r i ca , che contiene a sua v o l t a u n filo so t t i le , a t t o r c ig l i a t o a spira le o aggomitolato 

i r r ego la rmen te , f o r m a n t e u n tube t to , p e r c h è cavo ne l la par te i n t e rna . Questo tubetto è 
20 vo l te p iù lungo del la cel lula u r t i can te , a c u m i n a t o a l l ' e s t r e m i t à l ibera e muni to fin 
presso l 'apice d i uno o due u n c i n i s o t t i l i , d i spos t i a sp i ra le . Appena la cellula urticante 

si t r o v a a conta t to con qualche oggetto estraneo, i l t ube t to v iene sguainato con forza e 
si r imbocca come u n d i t o d i guanto o una calza, p e r c h è , quando i l filo è attorcigliato, 

la par te uncinata è la par te i n t e r n a e d iven ta esterna so l tan to quando l 'animale lo dis
tende. Pare che i l filo a t t o r c ig l i a to sia p ieno d i una sostanza velenosa, che, nel r i m 

boccarsi de l tube t to , si versa su l la super f ic ie esterna e penet ra col la punta aguzza del 

filo ne l la f e r i t a d i ch i ha toccato l ' a n i m a l e . I n c e r t i ce len te ra t i e forse i n t u t t i , la cel

lu la u r t i can te è m u n i t a i n f e r i o r m e n t e d i e l e m e n t i m u s c o l o s i , r i u n i t i da apposite fibre 
a speciali gang l i n e r v o s i ; s u p e r i o r m e n t e sporge su l la s u p e r f ì c i e de l la pelle una breve 

apof i s i d e l l ' i n v o l u c r o capsulare, ch i ama ta cnidociglio. Tocca to i l c n i d o c i g l i o , i l contatto 

si comun ica ai n e r v i , i q u a l i p r o m u o v o n o a l o r o v o l t a la con t raz ione degli elementi 

muscolos i , per cui l ' i n v o l u c r o r i m a n e compresso e scoppia a l l a m i n i m a resistenza ed 

espelle con forza i l p r o p r i o con tenu to . U n sempl ice con ta t to n o n basta p e r ò a scari
care le cel lule u r t i c a n t i ; p e r c h è a l t r i m e n t i c i ò a v v e r r e b b e q u a n d o l ' an ima le urta contro 

u n sasso, o quando r i t i r a i t en t aco l i . S iccome c i ò n o n accade, dobb i amo ammettere 

che nei c n i d a r i la s e n s i t i v i t à abb ia pu re u n ' a l t r a sede. 
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Mol to sovente le ce l lu le u r t i c a n t i sono 

raccolte i n g r u p p i m a g g i o r i o m i n o r i e 

fo rmano le cosi dette batterie urticanti. 
I l M ò b i u s r i f e r i sce quan to segue i n 

torno agl i i m p o r t a n t i se rv ig i che quest i 

organi prestano a i ce len te ra t i , f ondandos i 
sulle d i l i gen t i r icerche fa t te i n p r o p o s i t o : 
« Appena u n an ima le s f io ra a l suo pas

saggio le braccia p r e n s i l i , spun tano dal le 
capsule u r t i c a n t i ce r t i fili l u n g h i e s o t t i l i , 

che si attaccano al la preda e la t r a t t e n 
gono. Se questa n o n è p i ù robus ta de l 
celenterato, che p r o t r a e quei fili, n o n 
riesce d i cer to a sa lvars i , p e r c h è n u o v i fili 
u r t i can t i con t inuano a r i c o p r i r l a , m e n t r e 
i l predone l ' abbocca; p e r f i n o n e l l ' i n t e r n o 
della c a v i t à ce lomica g iac iono a l t re p r o v 
viste d i capsule e ne l l a pelle l u n g h i c o r 
doni . Le capsule u r t i c a n t i scaricate da l 
polipo aumen tano d i n u m e r o c o l l ' i n t e n s i t à 
della lo t ta , come i fili che i l r agno emet te 
in una vol ta da i t u b e t t i filatori, quando 
vuole i m p a d r o n i r s i d i u n inset to e t r a t 
tenerlo. 

« Alcune c i f r e d i m o s t r e r a n n o che ne l 
caso nostro l ' e sau r imen to del le p rovv i s t e 
di capsule u r t i c a n t i è assolutamente i m 
possibile. L ' a t t i n i a rossa (Actinia me-
sembryanthemum, v a r i e t à d e l l ' Attinia 
equina), comune ne l Mare del N o r d , p r e 
senta i n u n solo braccio prens i le d i med ia 

grandezza p i ù d i 4 m i l i o n i d i capsule u r t i -
canti ma tu re e ne possiede 5 0 0 m i l i o n i 
nelle cinque braccia p r e n s i l i . U n bracc io 
prensile del la be l l i s s ima antea d i co lor 

verde-vel lutato (Anthea cereus) cont iene 
più d i 4-3 m i l i o n i d i capsule u r t i c a n t i : 
pe rc iò u n i n d i v i d u o d i questa specie, p r e 
senta nel complesso del le sue 150 braccia 
prensi l i l ' eno rme p r o v v i s t a d i 64-50 m i 
l i o n i d i capsule. Giova no ta re i n o l t r e che 
queste si r i n n o v a n o con t inuamen te , per 
quelle usate vengono sos t i tu i te da a l t r e 
capsule d i n e o - f o r m a z i o n e » . I l M ò b i u s 
s f io rò col la l i ngua una grossa Anthea 
cereus e f u t o r m e n t a t o a l l ' i s t an te da u n b r u c i o r e t e r r i b i l e , che d u r ò p i ù d i 2 4 o re . 
Un 'a l t ra interessante osservazione d i m o s t r a che u n ' a t t i n i a è i n g rado d i spaventare 

un gas t ropodo, s f i o r a n d o l o leggermente . « U n g i o r n o » , dice i l M ò b i u s , « avevo da to 

Capsule urticanti: 1 e 2, col filo attorcigliato; 
3, col filo semisguainato; 4, col filo intiera
mente sguainato. Molto ingrandite. 
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u n po ' d i carne ad un'Actinia mesembryanthemum. Ment re la in t roduceva in bocca 

coi t en taco l i , una Nassa reticulata, appar tenente a l la f a m i g l i a de i bucc in id i , che aveva 
f iu t a to la carne, si a v v i c i n ò onde pa lpeggia r la . Ma, appena ebbe sf iorato col tubo 
r e sp i r a to r io i t en taco l i d e l l ' a t t i n i a , r i t i r ò a l l ' i s t an te i l tubo con u n atto d i spavento e 
si volse. La causa d i questo m o d o d i c o m p o r t a r s i de l gas t ropodo è determinata senza 
d u b b i o dal la presenza dei t u b i u r t i c a n t i p r o t r a t t i d a l l ' a t t i n i a » . 

S tudiando le i d r e v e d r e m o che le ce l lu le u r t i c a n t i n o n sono sempre organi aggres

s iv i o d i f e n s i v i , m a sono pure des t ina t i ad a l t r i scop i . 

C L A S S E P R I M A 

POLIPO UVE EDXJSE (POLYPOMEDUSAE) 

ORDINE PRIMO 

S I F O I S T O I F O I R , I (SIPHONOPHORA) 

La inesauribile potenza creatrice della natura, le cui forze indefinibili dànno 
luogo alle p i ù strane m o d i f i c a z i o n i degl i a n i m a l i , s i man i fes tano i n modo veramente 
fantast ico ne i S I F O N O F O R I . D i n a n z i a quest i s t r a n i s s i m i a n i m a l i , per serv i rc i di una 
espressione usata da Herder e Goethe, i n a t u r a l i s t i s tentano a t r ova re i l movente che 
diresse la n a t u r a ne l la l o r o creazione ( c o s ì d icevano i seguaci de l l ' an t ica scuola). 

Per a v v i a r c i n e l l ' a r d u o campo del le nos t re osservaz ion i , sceglieremo anzitutto una 
delle f o r m e meno compl ica te , descr ivendone le s ingole p a r t i c o l a r i t à , p e r c h è non baste
rebbe assolutamente t ra t t egg ia rne i ca ra t t e r i p r i n c i p a l i . L a F I S O F O R A (Physophora 
disticha), che r a f f i g u r i a m o ne l testo, è u n a n i m a l e m u n i t o d i u n tubo , i l cui principio 
è cos t i tu i to da una vescica, f o r m a n t e l'asse cent ra le , i n t o r n o a cui sono disposte le sue 
diverse p a r t i , colle appendic i r e l a t ive . L a vescica è piena d ' a r ia e mant iene l'animale 
i n posizione ver t icale od o b l i q u a . T u t t a la par te super io re de l t ubo è fiancheggiata da 

due file d i campanel le na ta to r i e , al le q u a l i è a f f ida ta la locomoz ione della fisofora, 
s i m i l i nel la f o r m a e n e l l ' u f f i c i o a cu i sono dest inate a i cos ide t t i o m b r e l l i delle meduse, 
p e r c h è cont raendos i , come ques t i , eme t tono l ' acqua da l l a l o r o c a v i t à . Sotto le campa

nelle si osserva una corona d i t en taco l i m o b i l i s s i m i , f r a i q u a l i ved iamo due organi cavi, 
m a ape r t i a l l ' e s t r e m i t à ( p o l i p i n u t r i t i z i , t u b i a ventosa o s t o m a c h i ) , che ghermiscono 

e d iger i scono ognuno per p r o p r i o conto i p icco l i c ros tacei , median te i lunghi fili colle 

re la t ive appendic i ed o r g a n i u r t i c a n t i . 11 sangue i n c o l o r o e i l succo nu t r i t i z io che pre

parano è vantaggioso a l complesso d e l l ' a n i m a l e . I p r o d o t t i del la digestione pervengono 
nel tubo t e s t é menz iona to e d i là passano nel le d iverse append ic i , d i cu i determinano 

la n u t r i z i o n e . Nella nos t ra figura da n o i scelta per la sua r e l a t iva s e m p l i c i t à non si 

vedono o r g a n i r i p r o d u t t o r i . Ma g i o v a no ta re che nel g r u p p o del le F I S O F O R E (Physo
phora) ques t i sono rappresen ta t i da g r a p p o l i , i n a l t r i da capsule, s i m i l i a quelle delle 

po l ipomeduse e i n a l t r i finalmente si p resentano i n f o r m a d i vere discomeduse, che 

t a lvo l t a si staccano dal c o r p o m a t e r n o per m e n a r v i t a i nd ipenden te , fat to importan

t i ss imo nel processo d i s v i l u p p o d i ques t ' o rgan i smo t an to c o m p l i c a t o . 

La fisofora che a b b i a m o descr i t to è u n i n d i v i d u o i so la to , oppu re una colonia, un 

complesso d i i n d i v i d u i ? T u t t o ce lo fa rebbe credere u n a n i m a l e isolato , meno i due e 
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i n cer t i casi t r e , q u a t t r o e p i ù s t o m a c h i , m u n i t i d i ape r tu re boccal i i n d i p e n d e n t i , e 
dota t i p e r c i ò d i u n ' a t t i v i t à pu re i nd ipenden t e . Questi o r g a n i venne ro c h i a m a t i dag l i 

osservatori p i ù a n t i c h i sempl icemente « p o l i p i » e c iò d i m o s t r a che al le a l t r e p a r t i 

della fisofora e quel le d i a l t r i g r u p p i n o n si a t t r i b u i v a i l va lo re d i i n d i v i d u i ; o g g i d ì 

dobb iamo p e r ò conven i re che ques t i s t o m a c h i sono i n d i 
v i d u a l i t à i ncomple t e . Considerando i casi i n cu i la r i p r o 

duzione si compie per mezzo d i i n d i v i d u i che si staccano 
dal corpo m a t e r n o , d o b b i a m o cons iderare i s i f o n o f o r i 

come colonie polimorfe, espressione che venne g i à usata 

dal Leuckar t . 
Le p a r t i d i cu i s i c o m p o n g o n o queste co lonie c o n 

servano le p a r t i c o l a r i t à cara t te r i s t iche del le s ingole p a r t i 
d i u n o rgan i smo , ne i r i s p e t t i v i e r e c i p r o c i u f f i c i a cu i 
sono destinate. Tu t t e ins ieme f o r m a n o u n complesso 
fisiologico, una v i t a , come si suol d i r e . A d ogn i m o d o p e r ò 
a lcuni d i quest i cosi de t t i o r g a n i sono cos ì i n d i p e n d e n t i 
e così per fe t tamente s v i l u p p a t i , da poter essere cons i 
derat i come s ingo l i i n d i v i d u i , quando assumono la f o r m a 
delle meduse. Par tendo da questo p r i n c i p i o , la s i f ono -
fora p u ò essere considerata come una colonia d i i n d i v i d u i 
i ncomple t i , ca ra t te r izza t i da f o r m e diverse e des t ina t i a 
v a r i u f f i c i , p o i c h é tale è i l s ign i f ica to del vocabolo « p o l i 
mor fo » . « Nel lo stesso m o d o i n cu i » , dice i l B r o n n , 
« r isalendo dag l i a n i m a l i i n f e r i o r i a i s u p e r i o r i , v e d i a m o 
che i lo ro o rgan i d iven tano sempre p i ù n u m e r o s i e p i ù 
perfe t t i , per causa del la d iv i s ione del l avo ro , ne l nos t ro 

caso i d ive r s i i n d i v i d u i appa r t enen t i ad una f a m i g l i a e 
d ipendent i l ' uno d a l l ' a l t r o , s i c o m p o r t a n o i n m o d o ana
logo alle ap i d i u n dato a lveare o alle f o r m i c h e d i una 
data colonia, le qua l i p e r ò sono af fa t to i n d i p e n d e n t i . Ma 
la divis ione del l a v o r o è cos ì spiccata, che per lo p i ù 
questi i n d i v i d u i n o n sono do ta t i d i o r g a n i su f f i c i en t i per 
menar v i ta ind ipenden te , sebbene spesso possano sos t i 

tu i re que l l i pe rdu t i o m a n c a n t i con u n processo d i g e m 
mazione » . 

A conferma d i questa ingegnosa ipo tes i , Vog t e L e u 
ckart consigliano lo s tudio d i l igen te e progress ivo dei 
singoli g rupp i . Anche q u i , come nelle po l ipomeduse , non 
bisogna d iment ica re che, quan tunque o r m a i sia spiegata l ' o r i g i n e de l l ' i nd ipendenza a 
cui abbiamo accennato, le f o r m e i n f e r i o r i devono essere considerate come f o r m e o r i g i 

narie e le f o r m e p i ù elevate come d e r i v a n t i da an tena t i i n f e r i o r i c o n s i m i l i . I p r o g e n i t o r i 
dei g r u p p i che p roducono discomeduse l i be re , med ian te u n processo d i g e m m a z i o n e , 

erano senza dubb io po l ipomeduse ; secondo me , i s i f o n o f o r i compos t i s empl icemente d i 
organi , col t rascor rere dei pe r iod i geologic i , produssero a l t re f o r m e nel le q u a l i a l c u n i 

d i t a l i o rgan i , per effe t to d i u n m u t a t o processo d i n u t r i z i o n e , per u n ada t t amen to o 

i n seguito ad a l t re cause, si e levarono a l g rado d i i n d i v i d u i p i ù o meno p e r f e t t i . 

Fisofora (Physophora dislicha). 
Grandezza naturale. 
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I l genere del le F I S A L I E O G A L E R E P O R T O G H E S I (Physalia) spetta al l 'ordine dei 
s i f o n o f o r i ; quan tunque per ico los i ss imo, dev'essere annovera to f r a i celenterati più 

b e l l i e p i ù s i n g o l a r i . Le fisalie, d i cu i si conoscono d iverse specie, v ivono nei mari 

p i ù ca ld i . I n questa co lon ia i l t r onco si a l la rga pos t e r i o rmen te i n una grossa vescica, 
quasi o r izzonta le , ovale , a cumina t a a i due p o l i e m u n i t a d i una camera aerea, comu

nicante co l l ' amb ien t e esterno per mezzo d i u n ' a p e r t u r a . A l d i sopra della vescica scorre 
l o n g i t u d i n a l m e n t e , i n d i r ez ione o b l i q u a , una cresta. Sot to la vescica penzolano gl i uni 
accanto ag l i a l t r i p o l i p i n u t r i t i z i , p a l p i , nei q u a l i si sv i l uppano g l i o rgan i sessuali e lun
g h i s s i m i fili. L a specie r a f f i g u r a t a ne l la nos t ra t avo la (Physalia pelagica) abita i l 

Medi te r raneo . 
I l Lesson descr ive colle seguenti pa ro le la bellezza d i quest i a n i m a l i : « Le galere 

b r i l l a n o de i c o l o r i p i ù sp l end id i . L a vescica aerea e la cresta paiono argento vivo e 
ovunque c o m p a i o n o r i f less i a z z u r r o - c h i a r i , v i o l e t t i e p o r p o r i n i . Un vivacissimo rosso-
c a r m i n o co lora ce r t i p i cco l i r i g o n f i a m e n t i special i de l la cresta e tu t te le appendici 
hanno una sp lendida e de l ica t i ss ima t i n t a a z z u r r o - o l t r e m a r e » . 

P e r f i n o i m a r i n a i p i ù rozz i a m m i r a n o quest i s p l e n d i d i a n i m a l i , d i cui sovente la 
vescica è grossa come la testa d i u n b a m b i n o e i c u i fili penzolano nell 'acqua a note
vole p r o f o n d i t à , m a la l o r o a m m i r a z i o n e n o n è scevra d i t i m o r e . I navigator i delle 
diverse n a z i o n i d e n o m i n a n o le fisalie i n v a r i m o d i : i Frances i ch iamano la specie più 
no ta La petite galère, oppure Vaisseau de guerre portugais, g l ' Ing les i Portuguese 
man of war. I l n o m e d i « Corazzata portoghese » è assai ben scelto, p e r c h è indica 
con temporaneamente t r e f a t t i . P r i m o , che i n a v i g a t o r i p r o v e n i e n t i da l l 'Europa incon
t r a r o n o per la p r i m a vo l ta quest i a n i m a l i a l la l a t i t ud ine de l Por toga l lo ; secondo, che 
le fisalie, spinte da l ven to , sco r rono come n a v i su l la super f ic ie dell 'acqua, giovandosi 
della cresta come d i una ve la ; terzo, che sono n a v i ben a rma te . I lo ro fili prensili 
sono vere ba t te r ie d i capsule u r t i c a n t i , che n o n è p ruden te toccare, p e r c h è chi lo facesse 
sconterebbe amaramen te la sua mancanza d i r i f l ess ione . I l Meyer, imbarcato sulla 

Principessa Luisa per u n v iagg io d i c i r c u m n a v i g a z i o n e , v ide passare accanto alla 
nave una be l l i s s ima fìsalia. U n a r d i t o m a r i n a i o b a l z ò i n m a r e per impadronirsene, le 
si a v v i c i n ò a nuoto e l ' a f f e r r ò con una m a n o . Sub i to l ' a n i m a l e a t t o r c i g l i ò i lunghi fili 

p r ens i l i i n t o r n o a l bracc io del d isgraz ia to g iovane , i l quale , pazzo d i dolore, invocava 
a iu to e a stento r i u s c i a t rasc inars i a nuo to fino a l la nave . L ' i n d o m a n i si a m m a l ò 
g ravemente e la febbre che lo aveva c o l p i t o , m i n a c c i ò per v a r i g i o r n i la sua vita. 

I l L e b l o n d , esploratore francese, fece pe r sona lmen te conoscenza con una fìsalia 
al le A n t i l l e . E g l i racconta la sua avven tu r a ne l seguente m o d o : « U n giorno stavo 

p rendendo u n bagno con qualche amico i n una g rande insenatura vicina alla 

nos t ra casa. Mentre s tavamo pescando pesci per la co laz ione , m i d i v e r t i v o a fendere 

le onde i n f u r i a t e p r i m a che si rompessero sul la r i v a , come f anno i Caraibi indigeni. 

Quando l ' avevo a t t raversa ta , m i vo lgevo per l a s c i a r m i t r a spor ta re sulla spiaggia da 

u n a l t r o caval lone . Poco m a n c ò che questo d i v e r t i m e n t o , i l quale non parve tale a 
nessuno degl i as tant i , n o n m i costasse la v i t a . Una del le galere g iacent i sulla sabbia 

del la r i v a , r imase appesa al la m i a spal la s in i s t r a , ne l m o m e n t o i n cui l 'onda m i tra

scinava su l la spiaggia. La staccai a l l ' i s t an te , m a i suoi fili r i m a s e r o attaccati alla mia 

pel le , penzolando lungo i l b racc io . U n acuto d o l o r e a l l a spal la m i fece quasi svenire. 

Presi subi to sul la tavola apparecchiata una b o t t i g l i a d ' o l i o e la b e v v i per m e t à , mentre. 

col r i m a n e n t e m i facevo f regare la spal la . Quando r i n v e n n i m i sent ivo abbastanza bene 

per r e c a r m i a casa col le m i e g a m b e ; due ore d i r i poso c a l m a r o n o alquanto i dolori 

p r o d o t t i da l t e r r i b i l e celenterato e l ' i n d o m a n i po tevo c o n s i d e r a r m i guar i to » . 
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Nel le I n d i e Occ iden ta l i , secondo una supers t iz ione popo la re , i Negr i si s e rv i r ebbe ro 

del le fisalie disseccate e po lver izza te per c o m m e t t e r e d e l i t t i median te avve lenamen to . 

Un medico de l la Guada lupa , i l d o t t o r e R i c o r d Mediana , fece u n g r a n n u m e r o d i espe
r i m e n t i , s o m m i n i s t r a n d o questa sostanza a d i v e r s i a n i m a l i , dal le f o r m i c h e a i can i , m a 

sempre con esito n e g a t i v o : nessuno deg l i a n i m a l i che avevano i n g h i o t t i t o la supposta 

sostanza venef ica m o r ì . L o stesso med ico accerta che anche la carne dei pesci, che 
abbiano m a n g i a t o una o p i ù galere, n o n è per n u l l a velenosa. 

L a spediz ione de l Challenger d i m o s t r ò che anche le p r o f o n d i t à m a r i n e a lbe r 
gano d ive r s i s i f o n o f o r i s i n g o l a r i s s i m i , i q u a l i f u r o n o s tud ia t i da Haeckel . Le f o r m e p i ù 

in teressant i cos t i tu iscono una f a m i g l i a nuova , que l la delle A U R O N E T T E . I l co rpo , grosso 
e b reve , ovale o s fer ico , consta d i 
una massa car t i l ag inea , d u r a , pe r 
corsa da u n i n t r i c a t o s is tema d i 
cana l i , f o r m a n t i anas tomosi . Supe
r i o r m e n t e i l co rpo si a l larga i n una 
grossa vescica , cava e r o t o n d a 
( p del la figura annessa al testo) , 
ch i ama ta pure p n e u m a t o f o r a ; questa 
vescica è c i rconda ta da una corona 
d i g r a n d i campanel le na ta tor ie , r o 
tonde (n), d i cu i una (l) è s ingo la r 
men te t r a s f o r m a t a ed esercita una 
funz ione speciale. N o n è cava come 
le a l t re e percorsa da uno s t re t to 
canale , le cu i pa re t i sono r i u n i t e 
a quel le del la campana med ian te 
striscie d i tessuto gelat inoso. A l 
l ' e s t r e m i t à l ibe ra i l canale sbocca 
es ternamente i n u n breve tubo ; a l 
l ' e s t r e m i t à opposta penet ra nel la 
grande vescica del la pneuma to fo ra . Sui l a t i del co rpo , d i cu i la par te i n f e r i o r e ha 
l 'aspetto d i u n grosso p o l i p o n u t r i z i o , si osservano va r i e file d i p o l i p i n u t r i z i 
m i n o r i (s) , d i cu i ognuno presenta a l la base supe r io rmen te u n filo prens i le (t) e l a t e 
r a lmen te i p icco l i g r a p p o l i sessuali. 

La campana na ta to r ia t r a s f o r m a t a , dice Haeckel , rappresenta un appara to , che 
dev'essere considerato come u n a u r o f o r o , che man t i ene la necessaria q u a n t i t à d i gas 
ne l la pneumato fo ra . Le vesciche t e r m i n a l i dei s i f o n o f o r i sono senza d u b b i o appa ra t i 

i d ros t a t i c i , d e t e r m i n a n t i i m o v i m e n t i o r i z z o n t a l i . S u p p o n i a m o , per esempio, che l ' A u -
rone t t a (Stephalia corona), r a f f i g u r a t a ne l testo, n u o t i i n a l to mare e debba, per 
quals ias i rag ione , discendere a g r a n d i p r o f o n d i t à . I n qua l m o d o p o t r à raggiungere i l 

suo scopo? Contraendo la pneuma to fo ra , la quale lascia s fuggire pel canale la tera le 
i l gas che con t i ene ; a l lo ra l ' an ima le ha u n peso specif ico magg io re r i spe t to al la sua 
m o l e e si a f fonda ne l m a r e . L a campana na ta tor ia t r a s f o r m a l a , a cui Haeckel d à i l 

n o m e d i « gh iando la de l gas », secondo o g n i p r o b a b i l i t à , secerne u n gas, che r i e m p i e 
l a p n e u m a t o f o r a e sol leva un ' a l t r a v o l t a l ' a n i m a l e . 

Stephalia corona. Grandezza naturale. 
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Le osservazioni de l Chun hanno d i m o s t r a t o de l res to che i s i f o n o f o r i sentono i l 
b isogno d i m u t a r e sovente la l o r o s tazione i n senso ver t i ca le . E g l i mette i n dubbio 
la presenza dei s i f o n o f o r i esclusivamente abissal i ne l Medi te r raneo ed è convinto che 

i n certe circostanze e i n da t i p e r i o d i de l l ' anno t u t t i r i sa lgano al la superficie del mare. 
A l c u n i p e r c o r r o n o i l l o r o s v i l u p p o la rva le nel le p r o f o n d i t à m a r i n e e i l Chun osservò 
« che le l a rve g i o v a n i l i d i Physophora, ga l l egg ian t i i n p r i m a v e r a alla superficie del 
mare , nell 'estate d iscendono a m a g g i o r i p r o f o n d i t à ; c o m p i u t a la metamorfosi , al 
p r i n c i p i o d e l l ' i n v e r n o r i sa lgono a ga l la e v i acquis tano una perfetta matur i tà 
sessuale » . 

Le auronet te f o r m a n o i n cer to m o d o u n passaggio, che c i conduce alla famiglia 
delle V E L E L L I D E ( Velellidae), s i m i l i ne l l ' aspet to al le discomeduse. I l t ronco del corpo 
n o n è p i ù a l lunga to , m a app ia t t i t o e discoide e percorso da u n sistema d i canali. 
Sopra questo disco giace la p n e u m a t o f o r a , ana logamente c o n f o r m a t a e percorsa da 
u n sistema d i canal i concen t r i c i , che sboccano a l l ' es te rno . Sul lato in fe r io re del disco, 
d u r o e ca r t i l ag ineo , penzolano i p o l i p i ; ne l cen t ro si osserva u n grosso pol ipo nutrizio, 
c i rconda to da a l t r i p o l i p i n u t r i z i m i n o r i , d ispost i i n ce rch i concent r ic i , muni t i alla 
base d i g r a p p o l i n i sessuali, m a sp rovvedu t i d i fili p r e n s i l i . I t en tacol i , brevissimi, si 
t r o v a n o s u l l ' o r l o del disco. I l genere Velella è cos t i tu i to da una specie pelagica, 

comune ne l Medi te r raneo , con disco d i f o r m a ovale , i r r ego la re , sul quale scorre una 
cresta trasversale, con to r t a . Questi a n i m a l i c o m p a i o n o spesso i n b ranch i numerosis
s i m i ed hanno uno sp lendore azzur ro d ' i n d a c o . G l i a c i n i sessuali della femmina si 
staccano da l t ronco , come accade i n m o l t i s i f o n o f o r i , m a ne l caso speciale della Velella 
si sv i l uppano per m o d o da f o r m a r e n u o v i i n d i v i d u i , i n seguito ad u n processo analogo 

a que l lo che osserviamo nei p o l i p i i d r o i d i , descr i t to precedentemente , trattando del 
genere Chrysomitra. 

O R D I N E S E C O N D O 

I D -R O 1S/L EDTJSE (IIYDROMEDUSA O HYDROIDEA) 

Per studiare una diramazione affatto speciale del tipo dei celenterati, una medusa, 
che ha colle a l t re g l i stessi r a p p o r t i che passano f r a i l p i n g u i n o ine t to al volo e gli 

a l t r i ucce l l i , i n v i t o i l l e t to re ad a c c o m p a g n a r m i a Les ina i n Dal mazia , dove spesso mi 
occupai d i quest i a n i m a l i i n f e r i o r i . Ci s i amo accasati nel convento , presso i l nostro 

amico Padre Buona Grada. La sogl ia del la casa è l a m b i t a dal le onde e basta intro
d u r r e quals ias i rec ip ien te ne l l ' acqua per r i t i r a r l o p ieno d i u lva verde . Esaminiamo 

col la lente d ' i n g r a n d i m e n t o u n l e m b o d i questa p i a n t a : sub i to v i r in t r acc iamo un deli

cato a n i m a l e t t o , poco c o l o r i t o , r i conosc ib i l e ad occhio nudo per ch i l ' h a veduto una 
v o l t a , i l quale s t r i sc ia l en tamente colle lunghe braccia sopra i l suo campo verde. Stac

cato d a l l ' u l v a , cade a t e r r a , p e r c h è è incapace d i nuo ta re . Ebbene, questo animaletto 

è cos t ru t to precisamente come una medusa e a f f ine ad u n g r u p p o conosciuto da molto 
t e m p o (Eleutheria o Gladomena), m a si scosta da l le vere meduse per l 'attitudine 

d i poter nuo ta re e s t r isciare a l t e rna t amen te . L a nos t ra C L A V A T E L L A P R O L I F E R A ha sei 

braccia , m u n i t e d i ventose a l l ' e s t r e m i t à . Sor re t t a da queste bracc ia , sulle qual i spunta 

u n peduncolo p i ù cor to , s i m i l e ad u n candel l ie re , d i cu i l ' e s t r e m i t à ingrossata è sparsa 

d i capsule u r t i c a n t i . La f a r inge m o l t o d i l a t ab i l e e la bocca palpeggiano qua e là e si 
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impadron i scono f ac i lmen te dei p i cco l i crostacei , che si aggi rano su l medes imo pascolo. 

Sopra la base d i ogn i bracc io giace una macchia a f e r r o d i cava l lo , i n cui t r o v a i u n 

c r i s t a l l ino ben sv i luppa to , senza p o t e r v i scopr i re t u t t a v i a i n e r v i appa r t enen t i ad u n 
ve ro occhio . U n po ' p i ù i n a l t o , nel p u n t o i n cu i due braccia s ' i ncon t rano , si t rova una 

gemma . T u t t i g l i i n d i v i d u i d i mo le abbastanza considerevole da m e osservat i i n maggio 
erano m u n i t i d i sei g e m m e i n v a r i g r ad i d i s v i l u p p o , per cu i n o n era d i f f i c i l e osser

varne i l processo. Nelle g e m m e p i ù m a t u r e si vedeva spesso l ' i n d i z i o d i una r i p e t u t a 
gemmazione . 

Questa r i p r o d u z i o n e per g e m m e nelle meduse adul te venne osservata i n v a r i 
g r u p p i , m a n o n rappresenta i l processo r i p r o d u t t i v o p i ù comune . I n generale tu t te le 

Clavatella prolifera (Clavatella prolifera), a, ingrandita; b, di grandezza naturale. 

meduse si r i p r o d u c o n o per v i a sessuale, median te uova fecondate. La nost ra c lavate l la 
depone le uova i n u n ' a l t r a s tagione. 

Anche nelle p r o f o n d i t à m a r i n e s ' incont rano diverse meduse s t r i sc ian t i , d i cu i nes

suno avrebbe supposta l 'esistenza. Haeckel r i f e r i sce quan to segue i n t o r n o agl i i n d i v i d u i 
raccol t i dal la spedizione del Challenger: « Poche classi d i a n i m a l i pa iono m e n o 
adatte delle meduse a v ive re neg l i abissi del m a r e , p e r c h é hanno u n corpo m o l l e , 
viscoso, impregna to d 'acqua e l ' ab i t ud ine d i nuo ta re . Eppure alcune poche specie 

spettano appunto al la fauna abissale » . 
Una delle f o r m e p i ù in teressant i d i meduse, che si è m i r a b i l m e n t e adat ta ta a 

v ivere nelle p r o f o n d i t à m a r i n e è la P E C T I D E A N T A R T I C A (Pectis antarctica), appa r t e 
nente alla f amig l i a dei P E T T I N I D I . « I p e t t i n i d i » , dice Haeckel , « spet tano a l l ' o r d i n e 
delle Trachimeduse e sono a f f i n i ai T r a c h i n e m i d i . Si d i s t i nguono pei l o r o n u m e r o s i 
tentacol i a ventose, dispost i i n c i r c o l o , su l m a r g i n e d e l l ' o m b r e l l o c a r t i l ag ineo ; la 
nost ra figura ce l i rappresenta m e n t r e sono t u t t i r a cco l t i . Questi t en taco l i r a s s o m i 

g l iano i n modo s t r ao rd ina r io a i ped ice l l i a m b u l a c r a l i degl i e c h i n o d e r m i ; sono r e t r a t 
t i l i i n s o m m o grado, elastici e m u n i t i d i una ventosa a l l ' e s t r e m i t à l i b e r a . La pe t t in ide 
v i v a se ne g iova per attaccarsi agl i ogget t i e s t r i sc iare come un 'as te r ia o u n r i cc io d i 

mare » . La larghezza de l l ' an imale , m i su ra t a sopra l ' o m b r e l l o , è d i c i rca 38 m m . 
Sarebbe t roppo lungo enumerare le diverse f a m i g l i e e i v a r i g r u p p i d i ques t ' o r 

d ine , descrivendone i cara t ter i p r i n c i p a l i e i n m o d o pa r t i co l a re lo s v i l u p p o . D o b b i a m o 
tu t t av i a r i vo lge re la nos t ra at tenzione a l m e n o a l le s t ran iss ime generaz ion i a l ternate 

d i meduse ma tu re sessualmente, che a b b i a m o descri t te p i ù sopra e agl i a n i m a l i p o l i -
p i f o r m i , i n e t t i a menare v i t a l i be ra , p e r c h è a l t r i m e n t i n o n p o t r e m m o f a r c i una idea 
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dei r a p p o r t i v i t a l i d i ques t i ce len te ra t i . Le u o v a del le meduse n o n producono diret-. 
t amente nuove meduse, ma larve polipiformi, sul le q u a l i l a nuova generazione di 
meduse s i sv i luppa per u n processo d i g e m m a z i o n e . I n a t u r a l i s t i impiegarono molto 
t empo a r iconoscere che le meduse appar t engono a que l le f o r m e in termedie polipi-

f o r m i , a cu i d iamo i l nome di 
po l ipomeduse , p e r c h è tal i me
duse n o n d i rado acquistano ap
pena la mo le della testa di uno 
sp i l l o . I n f a t t i , ne l gruppo com
posto d i c inque i n d i v i d u i della 
Corymorpha nutans, vediamo 
a l t r e t t a n t i an ima le t t i , muni t i di 
un 'appendice filiforme: sono le 
meduse d i cu i t ra t t i amo. 

Ogni uovo d i queste minu
scole meduse si svi luppa in una 
l a rva c ig l ia ta , la quale, discen

dendo sul fondo , d iven ta una Corymorpha nutans. A b b i a m o estrat to la nostra figura 
da l la sp lendida m o n o g r a f i a d i A l l m a n i n t o r n o ag l i i d r o i d i appartenent i al gruppo 

maggio re dei t u b u l a r i e ci presenta i n grandezza na tu ra l e g l i a n i m a l i , che nella forma 
d i p o l i p i r i m a n g o n o sempre i n d i v i d u i i so l a t i . D ive rsamente da i lo ro a f f in i , non si 

Pettide antartica (Pectis antarctica). Grand, naturale. 

Monocaulus imperator. Terza^parte superiore. Molto impiccolita. 

sviluppano attaccati alle alghe o alle rocce, ma vivono sui fondi sabbiosi, in cui pene

t r a n o c o l l ' e s t r e m i t à pos te r iore del pedunco lo . N u m e r o s e append ic i filiformi di questa 
par te del co rpo , che si a f fonda nel la sabbia , p e r c o r r o n o i l f o n d o i n tu t te le direzioni e 

servono a fissare u l t e r i o r m e n t e la d i m o r a d e l l ' a n i m a l e . L ' a p e r t u r a boccale collocata 

a l l ' e s t r e m i t à an t e r io re è c i r conda ta da una corona d i t e n t a c o l i ; u n a l t ro cerchio di 
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Gruppo di Corymorpha nutans con individui staccati dal corpo materno. Grand, naturale. 

tentacoli c i rconda la d i l a taz ione del lo s tomaco . A l d i sopra d i questo cerchio si t r o v a n o 
le gemme, agglomerate i n g r a p p o l i ; du ran te l 'estate si presentano per lo p i ù i n t u t t i 
g l i stadi d i sv i l uppo , e, f i n c h é r i m a n g o n o appesi ai l o r o pedunco l i , conservano pe r 
fet tamente la s t r u t t u r a delle meduse. Muovono l ' o m b r e l l o con grande v i v a c i t à , si stac
cano dal corpo ma te rno e con c iò si ch iude i l c iclo d i s v i l u p p o del le generaz ion i 
al ternate. 

La Corymorpha ha una mo le assai cons iderevole per u n p o l i p o , m a ve ne sono 
d i p iù grossi . Par lando dei p o l i p i i d r o i d i , che r i c o p r o n o g l i scogl i delle isole Pelew, i l 
Semper dice che quest i ce lentera t i v i si presentano i n f o r m a d i t r o n c h i , f o r m a n t i vere 
foreste. Giungono all 'al tezza d i u n u o m o ed hanno al la base u n d i a m e t r o d i 3 - 4 xkcm. 
Non conviene imba t t e r s i i n una d i t a l i foreste , facendo un bagno, p e r c h è si r i m a n e 
atrocemente scottati e i l do lore acut iss imo p r o d o t t o da l conta t to d i quest i a n i m a l i 

dura parecchie ore, come quel lo o r i g ina to dal le f isa l ie descr i t te p i ù sopra . P i ù robus ta 
ancora è una f o r m a sol i ta r ia , a f f ine a l la Corymorpha (Monocaulus imperator), d i f 

fusa nella parte set tentr ionale del Pac i f ico , d i cu i r a f f i g u r i a m o l ' e s t r e m i t à super io re . 
Questo animale f u estratto dalle g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e ( 3 4 0 0 - 5 3 0 0 m . ) , du ran te la 
spedizione del Challenger. Gl i i n d i v i d u i c a t t u r a t i erano a l t i 2,2 m . ed avevano una 
c i rcouferenza proporz ionata alla l o r o altezza. 

Paragoniamo colla Corymorpha la bel la Tubularia indivisa. Questa f o r m a v ive 
i n colonie composte esclusivamente d i masch i o d i f e m m i n e e n o n p roduce m a i i n d i 
v i d u i l i b e r i . La colonia che r a f f i g u r i a m o è cos t i tu i t a d i m a s c h i : ne i p u n t i i n cu i ne l la 

Corymorpha nutans spuntano i g r a p p o l i d i nuove meduse, invece deg l i i n d i v i d u i 

maschi , si f o r m a n o cer t i g r appo l i compos t i d i capsule specia l i , che, secondo le nos t re 
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prev i s ion i , dov rebbe ro d iven ta re p i ù t a r d i meduse perfe t te . Invece r imangono allo 

stato d i capsule o d i u n sempl ice o rgano e sono g l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i maschili-
m e n t r e ne l la Corymorpha la medusa era la f o r m a p r i n c i p a l e del la specie, nella Tubu-
laria lo sv i l uppo della specie si ch iude col la f o r m a d i p o l i p o . Le colonie femmini l i 

presentano tu t t av ia una mag

g iore a f f i n i t à col la Corymorpha, 
che n o n quel le composte di cap
sule, i n cu i si svi luppano le uova, 
p e r c h è s i sv i luppano assai più 
de i masch i , m a non si staccano 
e r i c o r d a n o le meduse nella 
s t r u t t u r a . 

Una f o r m a anche più arre

t r a t a è V Hydractinia echinata. 
c o m u n e ne l Mare del Nord , sulla 
costa inglese e norvegese. Questa 
specie si stabilisce volont ier i sulle 
conchig l ie dei gastropodi, scelte 
come d i m o r a da l paguro o gam
bero e r e m i t a . I l po l ipo ha perciò 
i l vantaggio d i poter mutare i l 
suo pascolo, a lmeno così pare, 
p e r c h è le sue tendenze e le sue 
a b i t u d i n i sono tu t tora ignote. 

P u ò da r s i che l 'adattamento alla 
v i t a n o m a d e del crostaceo che 
accompagna dipenda da altre 
cause. L a par te comune della 
co lon ia è una membrana ade
ren te a l la superf ic ie dell'oggetto, 

su l qua le questa si fissa ed è rico
per ta a sua vo l t a da uno strato 

ch i t inoso , d i cu i si compongono 

i s i n g o l i t u b i dei po l ip i . I canali 
n u t r i z i de i p o l i p i si prolungano 

pu re ne l la membrana coi loro 

r i l i e v i aculeat i e permettono loro 

d i v i v e r e e d i svi luppars i . In tali 

co lonie si t rovano sempre indi
v i d u i d i due sor ta . Gl i i n d i v i d u i n u t r i z i (a) n o n m a n c a n o m a i e si distinguono per 

la lunghezza notevole , per lo s v i l u p p o de i t en taco l i , per la presenza della bocca e 

per que l la de l la c a v i t à d igerente . P r o v v e d o n o al la p r o p r i a nu t r i z ione e a quella 

del la co lon ia , la quale median te i l s is tema d i canal i d i cu i è p rovveduta , può al i
men ta re , grazie ag l i i n d i v i d u i n u t r i z i , anche le f e m m i n e o i maschi che la compon

gono (b), p r i v i d i bocca. Questi presentano a l l ' e s t r e m i t à an te r io re , invece dei tentacoli, 

u n cerchio d i g e m m e u r t i c a n t i e a qua lche d is tanza da questo una fitta corona 

d i capsule sempl i c i con uova . La l a r v a c ig l i a t a uscente d a l l ' u o v o s i fissa i n breve 

e n o n ta rda a f o n d a r e una nuova co lon i a . L e capsule n o n presentano m a i i caratteri 

Gruppo di una colonia femminile di Hydraclinia ecliinata. 
a, individui nutrizi; b, individui femmine. Ingranditi. 
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che po t rebbero r i c o r d a r e le meduse, m a tu t te le meduse, che si sv i l uppano , pe r 

correndo g l i s ta t i i n t e r m e d i , p o l i p i f o r m i , desc r i t t i precedentemente , passano una 

vol ta per lo s tadio d i capsule, le q u a l i , ne l la Hydraclinia echinata, sono senza 

alcun d u b b i o o r g a n i p e r m a n e n t i . 
Questa in teressant i ss ima scoperta si spiega so l tanto col la t eor ia del la p r o v e 

nienza. V i f u un 'epoca i n cu i i m a r i p r i m i t i v i n o n a lbergavano vere meduse, m a 
soltanto i n o s t r i s tadi p o l i p i f o r m i , cog l i o r g a n i r i p r o d u t t o r i f ogg i a t i a capsule. C o l -
l 'andar de l t e m p o a l c u n i , q u i n d i parecchi e i n seguito m o l t i s s i m i acquis ta rono u n 

Colonia di Hydractinia echinata sulla conchiglia di un Buccinum abitata da un paguro. 
Grandezza naturale. 

carattere più vantaggioso alla loro esistenza, inquantochè la nutrizione e con questa 
lo sv i luppo delle capsule vennero a lquan to p romoss i da l l ' aumen ta to s v i l u p p o dei 
canali n u t r i z i . I n v a r i g r u p p i ques t i o r g a n i d ivenne ro sempre p i ù p e r f e t t i , finché 
le pa r t i che se ne staccavano si t r a s f o r m a r o n o i n n u o v i i n d i v i d u i ; a l la generazione 
per mezzo d i p o l i p i si aggiunse quel la delle meduse. 

Gl i avversar i del la teor ia del la discendenza, un ica spiegazione raz iona le de l la 
v i t a , v i si oppongono, chiedendo p e r c h è ne l caso nos t ro n o n tu t te le po l ipomeduse 
hanno subito questa m e t a m o r f o s i , cos ì vantaggiosa al la l o r o schiat ta . R i sponde remo 
che le cose, t a l i e q u a l i come sono, si oppongono ad una cos ì det ta legge d i s v i 
luppo generale. Se questa legge esistesse, sarebbe assolutamente i n c o m p r e n s i b i l e la 
partecipazione parziale del le po l ipomeduse ad u n o s v i l u p p o p i ù elevato. Per sp ie 
gare l'esistenza d i questo m o n d o v a r i o p i n t o e a r m o n i c o , sebbene spesso dissonante , 
bisogna r icor rere al caso ed a i suoi e f f e t t i ba lzan i . 

I s is tematici an t i ch i r i u n i v a n o ag l i an tozo i , d i cu i p a r l e r e m o p iù t a r d i , u n so t to r 
d ine d i celenterat i , ne i qua l i i n a t u r a l i s t i , i n segui to al le r i ce rche d i Agassiz e d i 
Moseley, r i conobbe ro u n g ruppo d i p o l i p i i d r o i d i p r o p r i a m e n t e d e t t i . Questi a n i m a l i 

sono g l i I D R O C O R A L L I colle f a m i g l i e de i M I L L E P O R I D I e deg l i S T I L A S T E R I D I . 

L ' e r r o r e commesso da i nos t r i vecchi co l legh i era abbastanza g ius t i f i ca to , p e r c h è 

a i l o r o t e m p i si conosceva sol tanto lo scheletro deg l i i d r o c o r a l l i , i l quale è a f fa t to 

d iverso da que l lo degl i a l t r i p o l i p i i d r o i d i , m a s i m i l e a que l lo d i va r i e exac t in ie . 
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Non è corneo e n o n f o r m a nessun arbosce l lo e legantemente r a m i f i c a t o ; consta per 
la m a g g i o r pa r t e d i ca rbona to d i calce (97 per cento) e f o r m a speciali masse 

dure con append ic i lobose o gibbose ( M i l l e p o r i d i ) , o r ami f i ca t e come quelle dei 
c o r a l l i n o b i l i (S t i l a s t e r i d i ) . T u t t a la sua super f ic ie è semina ta d i fitti po r i , come 

i è f ac i l i s s imo riconoscere esami
nando la ad occhio nudo, o meglio 
ancora con una lente. V i sono due 

sor ta d i p o r i , d i grandezza diversa. 
I n t o r n o ad u n poro centrale più 
grosso sono dispost i 5-8 por i più 
p i c c o l i , f o r m a n t i un cerchio irre

go la re . L a massa del t ronco è per
corsa da u n sistema irregolare di 
canal i p i ù o meno grandi e pre
senta d i v e r s i s t r a t i quasi indistinti , 
i q u a l i scor rono i n certo modo 
pa ra l l e l amen te a l la to esterno e s'in
t e rnano come t r amezz i trasversali 
ne i ca l i c i , che sboccano esterna
men te co i p o r i . 

So l tan to lo strato superiore è 
v i t a l e , g l i a l t r i sono est int i . Ma sopra 
tale s t ra to s i t r o v a una rete a maglie 
s t re t te , f o r m a n t e una anastomosi 
i r r e g o l a r e ; la rete consta di tubi 
c o m p o s t i d i una sostanza molle; v i 
sono i n o l t r e i p iccol i po l ip i , d i cui 
le p a r t i basali comunicano f ra loro 

per mezzo del la rete. I pol ip i gia
c iono ne i ca l i c i , e, se l'ambiente 
c i rcostante è t r a n q u i l l o e sicuro, 

spun tano da i p o r i e v i si ritirano 
a l l ' i s t an te appena vengono distur

b a t i . Come i p o r i , sono d i due sorta. 
1 p o r i m a g g i o r i contengono un po
l i p o b reve e l a rgo , con quattro 

p a l l i n e , m u n i t e d i u n breve pedun
colo , che rappresentano i tentacoli e 
i n mezzo a queste una bocca relati

vamen te a m p i a . Nei po r i minori , 

d i spos t i i n magg io r numero intorno 
al po ro cent ra le , si osservano a l t r i p o l i p i a f fa t to d i v e r s i , m o l t o p i ù lunghi , senza 

bocca, t e r m i n a n t i supe r io rmen te i n u n ing rossamen to b o t t o n i f o r m e , dai quali di 

t r a t t o i n t r a t t o spuntano a l t e rna tamen te , da una pa r t e e d a l l ' a l t r a , brevi ramoscelli 

s e m p l i c i . Ment re i l p o l i p o centra le r i m a n e a f fa t to i m m o b i l e , i p o l i p i per i fer ic i com

p iono i n i n t e r r o t t a m e n t e specia l i m o v i m e n t i s e rpegg i an t i ; t a l v o l t a s ' incurvano sulla 

bocca del p o l i p o cent ra le , come se volessero o f f r i r g l i qua lche c i b o . Anche i n questo 

caso ci t r o v i a m o d i f r o n t e ad una co lon i a d i a n i m a l i i n cu i p r e d o m i n a la divisione 

Millepora nodosa. 1, porzione di un tronco coi polipi 
raccolti, poco ingrandita; 2, cinque individui nutrizi 
periferici (b) intorno ad un individuo digerente cen
trale (a), molto ingranditi. 
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del l a v o r o : i p o l i p i c e n t r a l i m a g g i o r i , m u n i t i d i bocca, sono g l i i n d i v i d u i p r e n s o r i 

del c ibo (a), c i r c o n d a t i dag l i i n d i v i d u i n u t r i t o r i (b), senza bocca, i q u a l i ca t tu rano 

la preda e c ibano i l o r o f r a t e l l i d ive r samen te c o n f o r m a t i . È p r o b a b i l e che spesso 
siano pure cos t re t t i a d i f e n d e r l i , g iovandos i delle capsule u r t i c a n t i d i cu i sono 
p rovvedu t i . Le piccole p ro tuberanze dei t en taco l i sono ba t te r ie u r t i c a n t i . 

La r i p r o d u z i o n e degl i i d r o c o r a l l i , d i f f u s i ne l la zona t rop ica le e pa r t ec ipan t i al le 
isole co ra l l i f e r e , d i cu i p a r l e r e m o p i ù t a r d i , è t u t t o r a igno ta . Si s v i l u p p a n o sul le 
rocce, sui c o r a l l i e s t in t i , r i c o p r o n o sovente g l i schele t r i de i g o r g o n i d i e nel le isole 

Bermude vennero p e r f i n o r i n t r a c c i a t i sulle bo t t i g l i e gettate i n m a r e da m o l t o t e m p o . 
In ta l caso la par te i n f e r i o r e del t r onco è p ia t t a , come levigata e si adat ta esat
tamente al la s u p e r f ì c i e de l ve t ro . 

Per terminare questo capitolo accenneremo ancora ad alcune forme di polipi 
d'acqua dolce. 

La G O R D I L O F O R A L A C U S T R E (Cordylophora lacustris) f o r m a elegant i a rbosce l l i 
r a m i f i c a t i , a l t i 4 - 8 c m . , at taccat i al le rocce, a l legno, al le conchig l ie , ecc., med ian te 
una sorta d ' in t recc io basi lare . L ' a n i m a l e i n t i e r o è r ives t i t o d i u n f r a g i l e s t ra to d i 
chi t ina , f u o r c h é sul la tes to l ina c l a v i f o r m e , m u n i t a d i una proboscide boccale e d i 
braccia filiformi, disposte i r r e g o l a r m e n t e . Le piccole colonie son d iv ise sessualmente 
e d i co lor g r ig io - ross icc io . 

F i n verso i l 4 8 5 0 si credette che la Cordylophora abitasse so l tanto le acque 
salmastre delle coste europee e n o r d - a m e r i c a n e . P i ù t a r d i i n c o m i n c i ò a c o m p a r i r e 
qua e là , lungo i l corso i n f e r i o r e de i fiumi ( T a m i g i , E lba , ecc.) e o g g i d ì è pene
trata a lquanto nel le acque in t e rne de l l ' an t i co e de l nuovo con t inen te . N o n è r a r a 
nella Saale, v ic ino ad Ha l l e e prospera a m e r a v i g l i a nel lago sa lmas t ro d i Eis leben . 
In A m b u r g o s ' incontra spesso ne i t u b i degl i acquedot t i e v i si è sv i luppa t a per m o d o 
da o t t u r a r l i a d d i r i t t u r a i n v a r i p u n t i . 

L ' i m m i g r a z i o n e progress iva del la Cordylophora è m o l t o i s t r u t t i v a per ch i s tud ia 
lo sv i luppo degl i a n i m a l i d 'acqua dolce. V e d i a m o nel caso nos t ro u n a n i m a l e d i 
acqua salmastra adat tars i i n poch i a n n i a l l ' acqua dolce , senza m u t a r e a f fa t to la 

p ropr i a organizzazione. Per o ra n o n r i u s c i a m o t u t t a v i a a spiegare come e p e r c h è 
questo adat tamento sia avvenu to tan to r a p i d a m e n t e , senza r i ch iede re una lunga 
serie d ' anni . 

Le IDRE, polipi d'acqua dolce per eccellenza, sono celenterati d'acqua dolce 
assai p i ù conosciuti della Cordylophora. L a l o r o lunghezza v a r i a f r a 4 , 6 e 8 m m . ; 

nell 'aspetto r icordano m o l t i s s i m o le i d r a t t i n i e , m u n i t e d i una corona d i t en taco l i . 
Basta raccogliere i n una pozza d 'acqua s tagnante o i n uno stagno qualche p i an t a 

acquatica ed esaminarla colla lente, pe r t r o v a r v i una del le t r e specie d i p o l i p i d i 
acqua dolce, I T D R A V E R D E , G R I G I A O C O M U N E (Hydra viridis, H. grisea e H. vul
garis). Appena si sentono al s icuro , i p o l i p i si a l lungano e d i s t endono i l o r o t e n 
tacol i filiformi ( 6 - 8 ) . Contraendo i t en taco l i , si at taccano ag l i a n i m a l e t t i che passano 
l o r o v i c ino e por tano la preda a l la bocca, che s i apre e si d i l a t a av idamen te . 1 zoo

l o g i , che si fondano sulle a f f in i t à n a t u r a l i deg l i a n i m a l i per c lass i f icar l i , r i u n i s c o n o la 
nostra Hydra alle meduse, per g l i s t r e t t i r a p p o r t i che presenta col le po l ipomeduse , 

inseparabi l i dalle vere meduse. I n generale l ' i d r a si r i p r o d u c e per u n processo d i 

g e m m a z i o n e ; le g e m m e spuntano sul t r o n c o . N o n d i r ado la figlia r i m a n e u n i t a 
alla m a d r e , finché questa rion p roduca a l t r e due g e m m e nuove . I n c e r t i casi , p e r ò , 
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nelle pare t i de l co rpo , sot to certe p ro tube ranze c a p s u l i f o r m i o verrucose, si svilup

pano alcune uova isolate o masse d i e l emen t i f econdan t i , che d imos t rano i rapporti 
d i a f f i n i t à d i questo an ima le colle i d r a t t i n i e e g l i a l t r i p o l i p i i d r o i d i . 

Nel la l o r o q u a l i t à d i c n i d a r i , le i d r e sono pure m u n i t e d i appara t i urt icanti di 

va r i a sor ta : capsule piccole , con f i l i b r e v i e l i sc i e capsule p i ù grosse con fili lunghi, 
minusco le costole a sp i ra le , ve r ruche t t e , ecc. Carlo J i cke l i s t u d i ò con mol ta cura 

quest i r a p p o r t i e ne pa r l a ne l seguente m o d o : « A l p i ù piccolo eccitamento VHydra 
protende una delle capsule u r t i c a n t i p i ù grosse. Le capsule u r t i c a n t i p iù piccole 
sono adoperate r a r i s s i m a m e n t e d a l l ' a n i m a l e , cos ì d i r ado che per mo l to tempo le 
cercai i n v a n o e f u i quasi i n d o t t o a creder le dest inate ad una funz ione affatto diversa 
da quel la del le capsule u r t i c a n t i . Ne r i c o n o b b i l ' i m p o r t a n z a una vol ta i n cui, esa

m i n a n d o uw'Hydra a l m ic roscop io , la v i d i i n t r o d u r r e u n piccolo crostaceo nel-
l ' i pos toma (bocca) . Con m i a grande m e r a v i g l i a r i c o n o b b i che i l crostaceo era tutto 

c r ive l l a to d i t a l i p iccole capsule u r t i c a n t i , a l m e n o d i u n cent ina io . Questo fatto mi 
m e r a v i g l i ò assai, essendo c o n v i n t o che alcune capsule u r t i c a n t i p i ù grosse bastino 
ad i m m o b i l i z z a r e la preda e la ucc idano col ve leno che ne sgorga, quando i l filo 
s i r o m p e . Or bene, a che cosa se rvono queste p iccole capsule u r t i can t i ? Non pos
sono essere adoperate per g h e r m i r e la p reda per soverchia b r e v i t à dei loro fili 
u r t i c a n t i ed è i n u t i l e c r i ve l l a r e col le capsule u r t i c a n t i p i ù piccole la preda cattu
ra ta colle m a g g i o r i . Io credo che queste piccole capsule u r t i c a n t i siano formazioni 
dest inate ad a l legger i re i l peso d e l l ' a n i m a l e ca t t u r a to , p e r c h è , siccome galleggiano 
sul l ' acqua e n o n vanno a f o n d o , la preda che ne è c r i ve l l a t a d iventa p iù leggera. 
E g iova notare che i crostacei d i cu i si n u t r o n o le i d r e sono sempre mol to pesanti 
r i spe t to a l peso d i queste. La preda ca t tu ra ta e i m m o b i l i z z a t a colle capsule u r t i -
can t i m a g g i o r i , v iene a l legger i ta med ian t e le capsule u r t i c a n t i m i n o r i e introdotta 
ne l l ' ape r tu r a boccale » . 

N o n ci d i l u n g h e r e m o i n a l t r e cons ide raz ion i filosofiche i n t o r n o alla presenza 
isolata de i ce lentera t i ne l l ' acqua dolce . Come a b b i a m o osservato p i ù sopra, l'adat

t amen to all 'esistenza ne l l ' acqua dolce è u n f e n o m e n o r a r i s s i m o i n questo ciclo di 
a n i m a l i . Ma, appun to per questo, le poche f o r m e d 'acqua dolce sono particolar
mente in teressant i . F i n da l secolo X V I I I le i d r e f u r o n o oggetto d i s tudi profondi 
per par te de i na tu r a l i s t i p i ù ce lebr i ( T r e m b l e y , Baker , R é a u m u r , Schàf fe r , Ròsei, 

Pallas ed a l t r i ) , i q u a l i cercarono p e r f i n o d i r i so lve re i p r o b l e m i p i ù strani dello 

o rgan i smo d i questo an ima le , come la sos t i tuz ione deg l i o rgan i pe rdu t i o mutilati , 
l a d i v i s i b i l i t à degl i o r g a n i s m i , i l g rado d i v i v a c i t à e v i a d icendo, d i cui rimase 
igno ta fino ad oggi la so luz ione . I l m o d o i n cu i condussero le loro ricerche 

ci fo rn i sce u n q u a d r o comple to e interessante de l la c u l t u r a scientifica d i quei 

t e m p i . Le l o r o osservazioni sono ingegnose e pe r fe t t e , data l 'epoca i n cui vennero 

fa t te . I l mic roscop io produsse p i ù t a r d i g r a n d i progress i n e l l ' a n a t o m i a ; ma i rag
guag l i r i f e r i t i da T r e m b l e y e R ò s e i i n t o r n o a l l a v i t a de i p o l i p i d'acqua dolce ser

vono anche oggi ad accrescere la c u l t u r a de i n a t u r a l i s t i . F u m m o sempre alieni dal 
c i tare t roppe osservazioni an t iche , m a i n questo caso facc iamo un'eccezione alla 
regola . 

I l pastore Goeze d i Q u e d l i n b u r g t raduce u n p o ' i ngenuamente colle seguenti 

parole la re laz ione d i T r e m b l e y : « Nel l 'es ta te de l 1 7 4 0 , che passai nel podere del 

conte B e n t i n k , v i c i n o a l l ' A i a , t r o v a i i n que l l a l o c a l i t à n u m e r o s i p o l i p i . Avendo osser

vato d ive r s i a n i m a l e t t i sopra a lcune p ian te es t ra t te da una pozza d'acqua, deposi 

una par te d i quel le p iante i n u n rec ip ien te p i eno d 'acqua e i n c o m i n c i a i ad esaminare 
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gli inset t i che v i si t r o v a v a n o ( 1 ) . Ne t r o v a i m o l t i c o m u n i s s i m i e m o l t i che m i 

erano affa t to i g n o t i . Quel lo spet tacolo, a f fa t to n u o v o per me , eccitava la m i a c u r i o 

s i t à . Percorrendo col lo sguardo i l r ec ip ien te popo la to d ' i n se t t i , v i d i per la p r i m a 
volta un p o l i p o , appeso a l lo stelo d i una p ian t i ce l l a acquat ica . Da p r i n c i p i o non v i 

badai, osservando p iu t tos to ce r t i a l t r i inse t tucc i , i q u a l i , per la l o r o v i v a c i t à , m ' i n 

teressavano assai p i ù d i u n ogget to i m m o b i l e , s i m i l e nel l 'aspet to ai p o l i p i m a r i n i , 

ma facile da confondere con una p ian ta , per ch i n o n conosca i p o l i p i d 'acqua dolce . 
« I p r i m i p o l i p i da me scoper t i hanno una be l l i s s ima t i n t a verde . I l m i o r e c i 

piente ne conteneva parecchi . L a p r i m a vo l t a i n cui l i osservai l i c redet t i p ian te 
parassite, che al l ignassero sopra a l t re p ian te . I l l o r o aspetto, la t i n t a verde e l ' i m 

m o b i l i t à m i fecero p o i s u p p o r r e che fossero p iante . Tale f u pure i l p r i m o pensiero 
di mol te persone, quando l i v i d e r o per la p r i m a v o l t a . 

« La p r i m a cosa che osservai ne i p o l i p i f u i l m o v i m e n t o delle braccia , che si 
incurvano e si vo lgono l en tamente da tu t t e le p a r t i . Essendo c o n v i n t o che i p o l i p i 
fossero piante , non potevo p e r s u a d e r m i che mettessero i n m o t o l ' e s t r e m i t à supe
riore dei l o r o s o t t i l i s s i m i fili. Eppu re , e saminando i l m o v i m e n t o d i queste b racc ia , 
dovett i c o n v i n c e r m i che de r ivava da una causa i n t e r n a , a n z i c h é da una f o r z a esterna. 
Una vol ta scossi i l rec ip ien te i n cu i si t r o v a v a n o per osservare l ' e f fe t to del la scossa 

sulle braccia. L 'es i to de l l ' e spe r imen to f u m o l t o d iverso da que l lo che m 'aspe t t avo . 
Le braccia e i l corpo de i p o l i p i si scossero col l ' acqua , seguendone i l m o v i m e n t o , 

ma poi si contrassero a l l ' i m p r o v v i s o con tanta f o r z a , che i l co rpo dei p o l i p i si 
ridusse ad u n granel lo verde e le braccia s comparve ro . D i c iò f u i assai m e r a v i 
gliato ( 2 ) . La m i a c u r i o s i t à e la m i a a t tenzione d ivennero p i ù intense. Osservando 

allora con una lente d ' i n g r a n d i m e n t o d ive r s i p o l i p i , che avevo veduto r i t i r a r e le 
braccia, r i c o n o b b i che r i c o m i n c i a v a n o a d is tenders i . Le l o r o braccia r i c o m p a r v e r o i n 
breve e g l i a n i m a l e t t i r i acqu i s t a rono i l l o r o aspetto o r d i n a r i o . F u i p e r c i ò c o n v i n t o che 
si t rat tava rea lmente d i a n i m a l i appa r t enen t i a l g r u p p o dei p o l i p i » . 

I dubb i esposti da T r e m b l e y i n t o r n o al la na tura an ima le dei p o l i p i g i à scoper t i 
da Leenwenhoek, p o i nuovamen te d i m e n t i c a t i , n o n erano p e r ò af fa t to esaur i t i , p e r c h è 
forse si t r a t t ava d i p iante « sensi t ive » . Sol tanto quando l i v ide procedere come i 
b ruch i m i s u r a t o r i , con u n m o v i m e n t o a l te rna to del le braccia e d e l l ' e s t r e m i t à de l piede, 
i l nostro osservatore si convinse d i aver che fare con vere specie a n i m a l i ; eg l i r i c o 
nobbe ino l t re che d i s t inguevano la luce dal le tenebre e si raccogl ievano sempre i n 
quella parte del rec ip ien te genera lmente t enu to a l b u i o , che era stata co lp i t a da i 
raggi so lar i . 

Osservando i n seguito che i p o l i p i , sebbene m u t i l a t i , n o n m o r i v a n o , e che anz i , 
le porz ion i m u t i l a t e d iven tavano n u o v i i n d i v i d u i , T r e m b l e y s t e n t ò a conv incers i del la 
cosa. Egli i m m a g i n ò l ' e sper imento seguente. Se i suppos t i p o l i p i e rano p ian te , le p o r 
zioni mut i l a t e avrebbero dovu to me t t e re nuove r a d i c i . Sebbene c o n v i n t o del la na tu r a 
animale dei p o l i p i , date le idee de l suo t e m p o , g l i pareva u n fa t to i n a u d i t o che dal le 
porz ioni mu t i l a t e si formassero n u o v i i n d i v i d u i . T r e m b l e y i n i z i ò appun to i ce lebr i espe-

(1) In quel tempo si chiamavano insetti tutti 
gli animali inferiori più diversi. 

(2) L'ottimo Goeze aggiunge la seguente osser
vazione: «La meraviglia di Trembley non mi 
sorprende. So per esperienza ciò che mi accadde 
quando vidi per la prima volta i polipi tanto ago
gnati, di cui conoscevo l'aspetto, i movimenti e 
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le proprietà per averli veduti disegnati molte 
volte. E credo che lo stesso accada a tutti quelli 
che l i vedono per la prima volta. Perchè dunque 
i l loro scopritore non sarebbe stato meraviglialo 
riconoscendo che erano realmente animali? Ani
mali, formanti un passaggio fra i l regno animale 
e il regno vegetale ! » 
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r i m e n t i d i v iv i sez ione , che dovevano r e n d e r l o f amoso f r a i na tu ra l i s t i posteriori e 
dare u n grande i m p u l s o a t u t t i g l i s t u d i zoo log ic i i n generale . 

F ra i seguaci d i T r e m b l e y m e r i t a d i essere c i ta to i l R ò s e i , na t ivo d i Norimberga, 
i l quale p u b b l i c ò con ingenue, m a eff icaci espressioni , le p r o p r i e osservazioni nella 
terza par te d i una pubb l icaz ione mens i le i n t i t o l a t a : Divertimento intorno agli in
setti ( 1 7 5 5 ) . Eg l i scoperse ne i c o n t o r n i d i N o r i m b e r g a , q u a t t r o specie distinte di idre, 

e le c l a s s i f i c ò , d o b b i a m o conven i rne , c o s ì bene, che anche oggi i na tura l i s t i accettano 
la sua classif icazione. Due sole specie pa iono ben accer ta te : la specie maggiore, bruna, 
con braccia lunghe e numerose g e m m e , e la specie m i n o r e , verde, con braccia più 

cor te . P robab i lmen te le a l t re due specie, descr i t te come t a l i da l R ò s e i , sono semplici 
v a r i e t à . 11 nos t ro autore o s s e r v ò con m o l t a cura la v i t a e le a b i t u d i n i dei polipi di 
acqua dolce. Sebbene ignorasse l ' u f f i c i o del le cel lule u r t i c a n t i , descrive benissimo i l 
m o d o i n cui quest i a n i m a l e t t i s ' impadron i scono del le l o r o minuscole prede, crostacei 

m ic roscop i c i e n a i d i : « Cat turano la preda i n t r e m o d i . I n ce r t i casi i l polipo non ha 
le braccia i n t i e r amen te distese: a l l o r a , quando un inset tuccio o un piccolo cro
staceo g l i passa v i c i n o nuo tando , s ' i ncurva su l mi se ro a n i m a l e t t o e lo ghermisce colle 
braccia , precisamente come i l r agno ghermisce col le zampe i moscher in i . In altri 
casi i p o l i p i r i m a n g o n o i m m o b i l i col le lunghe braccia a f fa t to distese; se intanto un 
piccolo crostaceo passa l o r o v i c i n o , f anno u n l i eve m o v i m e n t o col braccio più vicino 
a l la supposta preda , m a n o n l ' a f f e r r a n o , e si accontentano d i s f i o r a r l a ; la bestiolina 
r i m a n e impacc ia ta , come u n uccel lo sul la pania e penzola d a l l ' e s t r e m i t à o da qualsiasi 
a l t r a par te del bracc io del p o l i p o . Preso l ' inse t to , i l p o l i p o Io por t a tranquillamente 
a l la bocca e lo i ngh io t t e . I n cer t i casi p e r ò , i p i cco l i crostacei cercano d i liberarsi e 
t a lvo l t a scontano col la v i t a la l o r o t e m e r i t à , senza che i l p o l i p o reagisca i n nessun 
m o d o » . Se la preda è p i ù grossa, c o n t i n u a i l R ò s e i , i p o l i p i l ' a f fe r rano prima con 
u n braccio o due, p o i colle a l t r e braccia . Così f a n n o , a d esempio, per impadronirsi 
del le n a i d i . 

I I nos t ro collega R ò s e i o s s e r v ò pu re d i l i gen t emen te , come i suoi contemporanei, 

la f o r m a z i o n e del le g e m m e ; egl i r i c o n o b b e che i p o l i p i g i o v a n i , nascenti sopra varie 

p a r t i de l co rpo ma te rno , con t inuano a c o m u n i c a r e col la c a v i t à digerente della madre, 
anche quando sono g i à m u n i t i d i bocca e d i braccia p r o p r i e . « P r ima ancora che i l 

g iovane po l i po acquis t i le braccia e possa adopera r l e per ca t tu ra re la preda, riceve i l 
c ibo che g l i occorre da l corpo m a t e r n o , a l quale è u n i t o , come i l r a m o d i un vaso 
sanguigno al suo t ronco , per cu i sbocca ne l la c a v i t à m a t e r n a . Ma, quando p u ò far uso 

delle braccia e d is tender le , cerca d i p rocacc ia rs i con queste i l c ibo d i cui ha bisogno, 
sebbene r i m a n g a ancora attaccato a l co rpo m a t e r n o . D i t r a t t o i n t ra t to ghermisce un 

inset tuccio e se lo mang ia . G i u n t o p e r ò a m a t u r i t à , n o n t a rda a staccarsi dalla madre 

ed è faci le r iconoscer lo con una lente d ' i n g r a n d i m e n t o . I n f a t t i , nel punto in cui ade
risce v i s i b i l m e n t e al la madre , c i o è a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re , i l canale p iù scuro dell 'in

d i v i d u o g iovane d iven ta sempre p i ù so t t i l e , e se ne stacca, a lmeno i n apparenza ; più 
t a r d i i l p o l i p o , a l lungando i l co rpo e le b racc ia , si m u o v e per m o d o da l iberarsi affatto. 

Po i si fissa i n qualche pun to , come la m a d r e e p rovvede a i p r o p r i bisogni ». 

I l R ò s e i n o n era neppure l on t ano da l sospet tare che le i d r e si r iproducono perio

d icamente per mezzo d i uova , le q u a l i si s v i l u p p a n o i n capsule speciali , sporgenti 

da l la super f ic ie del co rpo e p e r c o r r o n o i l l o r o u l t e r i o r e s tadio d i sv i luppo fuo r i delle 

capsule, che i n t a n t o si sono aper te . E g l i descr ive queste uova , che t r o v ò nell'autunno, 

con grande precis ione e le paragona ad « u n r i c c i o d i m a r e » , p e r c h è sono uniforme

mente coperte d i f r a g i l i pun te aculeate, d i v a r i a lunghezza e r i g i d i t à . Siccome però i 
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corpicciuol i b r u n i ed opachi da l u i r acco l t i si decompongono , l i c o n s i d e r ò come a l t r e t 

tante f o r m a z i o n i morbose . Invece descrive con m o l t a chiarezza un vero flagello dei 
nostr i p o l i p i , i l m a r t i r i o p rodo t to da u n i n f u s o r i o l o r o parassita (Trichodina pedi-

culus). « Rispet to agl i acar i d i cu i p a r l i a m o , che t o r m e n t a n o a m o r t e i m i s e r i p o l i p i , 
sono d i va r ia grandezza, ch i a r i e t r a sparen t i , m a nel l o r o co rpo si osservano a l cun i 
pun t i oscur i . Mentre nuotano nel l ' acqua hanno f o r m a ovale e descr ivono o ra una 

linea serpeggiante ed ora una l inea a sp i ra le . Procedono r ap idamen te e si aggi rano 
senza posa qua e là . Quando si fissano ad un po l ipo o a un a l t ro co rpo , m o d i f i c a n o la 
loro f o r m a ovale e pa iono cannonc in i a c u m i n a t i nel la par te an te r io re e pos ter iore . 
Osservandoli p e r ò con u n mic roscop io c o m 
posto, si r iconosce con merav ig l i a che c o r r o n o 
sul corpo del po l ipo , quan tunque non abb iano 
zampe. ( I n questo caso i l mic roscop io n o n ba

stava al R ò s e i ) . Da p r i n c i p i o i l p o l i p o si a f fa 
tica per l iberars i da quest i osp i t i i m p o r t u n i ; 
cerca d i a l l o n t a n a r l i , non sol tanto colle braccia , 
ma anche con f o r t i m o v i m e n t i del co rpo , che 
al lunga e contrae con v io lenza . Ma non v i riesce, 
p e r c h è i parassit i g l i si at taccano subi to alle 
braccia e v i s t r isciano su e g i ù . L i v i d i spesso 
prec ip i ta rs i nel l 'acqua dalla l o ro stazione con 
fu lminea ve l oc i t à , nuotare descr ivendo una l inea 
curva e r i t o r n a r e sul co rpo del po l ipo col la 
medesima so l lec i tudine . Ma i n f i n e i l p o l i p o , 
stanco d i r i v o l t a r s i , viene a d d i r i t t u r a sopraf 
fatto dai parassi t i , che lo rendono i r r i c o n o s c i b i l e ; 
i n breve perde le braccia e con queste la v i t a » . 

Ma la p a r t i c o l a r i t à dei p o l i p i d 'acqua dolce, 
che parve p i ù s trana ai na tu ra l i s t i p rede t t i , è quel la d i poter essere t ag l i a t i a r t i f i c i a l 
mente e d i p r o d u r r e dalle p a r t i recise o m u t i l a t e i n d i v i d u i n u o v i , nuove teste, nuove 
code o nuove braccia. Migl ia ia d i p o l i p i vennero t ag l i a t i i n t u t t i i sensi, per l ungo , 
per largo e per t raverso , p roducendo ogn i sorta d i m o s t r i , d e f o r m a t i nei m o d i p i ù 
s t ran i , che i nos t r i an t i ch i co l leghi si compiacquero d i r a f f i g u r a r e . T r e m b l e y t a g l i ò 
un'Ilydra i n 50 pezzi, e t u t t i 50 produssero n u o v i p o l i p i . I l R ò s e i r i fe r i sce d i avere 
sminuzzato u n po l ipo i n o g n i d i rez ione , o t tenendone una numerosa p ro l e . I m o s t r i 
a r t i f i c i a l i con mol te teste e mo l t e code erano oggetto d i g rande m e r a v i g l i a per t u t t i 

g l i a m i c i della natura , e i filosofi, come Bonnet e Crusius, t en ta rono d i spiegare la cosa 
c o l l ' u n i t à e la d iv i s ib i l i t à delle an ime . 

Nel 1742 fece gran r u m o r e u n esper imento d i T r e m b l e y , da quan to pare, assai ben 
r iusc i to . Egl i r i v o l t ò u n pol ipo come si r i v o l t a u n d i to d i guanto . Da p r i n c i p i o , l ' ope 
raz ione prat icata sopra p o l i p i col lo s tomaco v u o t o , n o n r i u s c ì ; m a invece procedet te 

beniss imo dopo u n pasto abbondante fa t to d a l l ' a n i m a l e , e ved remo p e r c h è . È s t ran is 
s imo che questi esper iment i n o n siano s ta t i r i p e t u t i , n è c o n t r o l l a t i ne l secolo X I X ; 

d o b b i a m o p e r c i ò cedere la parola al T r e m b l e y , i l quale ce ne racconta l ' andamento colle 
seguenti parole : 

« A n z i t u t t o faccio mangia re u n v e r m e (na ide ) a l po l i po che ho in tenz ione d i r i v o l 

tare. Quando lo ha i n g h i o t t i t o , procedo a l l ' operaz ione . N o n ho bisogno d i aspettare 

che i l v e r m e sia per fe t tamente d ige r i t o , e depongo i l p o l i p o , d i cu i lo s tomaco è ben 

Mostro artificiale di un polipo d'acqua dolce. 
Ingrandito cinque volte. 
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pieno, ne l cavo del la m a n o s in i s t r a , con u n po ' d 'acqua. Po i lo c o m p r i m o con un pen
ne l lo p iu t tos to sul la par te pos ter iore che n o n su l l ' an t e r io re , spingendo i l verme dallo 
s tomaco verso la bocca del p o l i p o . Quando p o i t o r n o a c o m p r i m e r e l 'animale col 
pennel lo , una par te del v e r m e esce da l la bocca del p o l i p o , d i cu i lo stomaco intanto 
si svuota , e la bocca si a l l a rga . A l l o r a t r a spo r to con g r a n cura i l po l ipo sul l 'or lo della 
m i a m a n o , leggermente i n u m i d i t a , a c c i o c c h é esso n o n v i si a t tacchi con troppa forza. 
L o cos t r ingo a con t ra r s i ancora per m o d o da d i l a t a re lo s tomaco ed al largare la bocca. 
Prendo col la mano destra una setola d i ma ia le , grossa e ot tusa e la tengo come terrei 

una lancet ta da salasso. Ne appoggio l ' e s t r e m i t à p i ù grossa a l l ' e s t r e m i t à posteriore 
del p o l i p o e la i n t roduco ne l lo s tomaco d e l l ' a n i m a l e , vuo to e m o l t o di latato. Conti
nuando a spingere la setola ne l co rpo del p o l i p o , questo si rivolta » . Insomma al ter-
m i n e de l l 'operaz ione , i l po l i po giace sul la setola d i maia le come l 'orso d i Mùnchhausen 
sul t i m o n e , m a la par te esterna è d iven ta t a i n t e r n a , e a l l o r a , tenendolo nell'acqua 
colla setola, si p u ò staccarlo dal la setola col penne l lo . Ma, siccome i l po l ipo non era 
sempre soddisfat to della sua m e t a m o r f o s i e r i p r e n d e v a i l suo atteggiamento naturale, 
i l T r e m b l e y , ingegnoso o l t r e ogn i d i re , dopo l 'operaz ione io in f i l zava come una sal
ciccia, « p e r c h è » , egl i dice, « per un po l i po essere i n f i l z a t o n o n significa nulla ». 

G l i e spe r iment i del T r e m b l e y vennero r i p r e s i u l t i m a m e n t e da Ischikawa, natura
l is ta giapponese, a l l ievo del p ro f . W e i s m a n n d i F r i b u r g o , coi seguenti r i sul ta t i : « Le 
i d r e r i v o l t a t e r i p r e n d o n o la l o ro posizione na tu ra le , quando sono i n condizioni tali 
da po te r lo f a r e ; a l t r i m e n t i m u o i o n o . La setola che ne p e r f o r a i l corpo non impedisce 
af fa t to a questi a n i m a l e t t i d i r i p r e n d e r e l ' a t teggiamento consueto, m a essi si rivoltano 
cos ì i n f r e t t a , che n o n bisogna cessare u n istante d i osservar l i per accorgersene. 
Quando u n ' i d r a ha in tenz ione d i i n g h i o t t i r e una preda t r o p p o grossa per le dimen
s ion i del la sua bocca, si r i v o l t a . U n ' i d r a r i v o l t a t a i n t a l m o d o r ip rende subito l'atteg
g iamento n o r m a l e . Questo fa t to è interessante, i n q u a n t o c h è c i spiega la ragione per 
cu i u n ' i d r a r i v o l t a t a a r t i f i c i a l m e n t e cerca d i r i m e t t e r s i a l p i ù presto possibile nella 
sua posizione n o r m a l e » . 

O R D I N E T E R Z O 

DISCO JS/L EDUSE (I)ISUOMEDUSAE o AGALEPHAE) 

Le DISCOMEDUSE o MEDUSE DALL'OMBRELLO, COSÌ denominate pel loro aspetto, sono 
rappresentate da f o r m e cara t ter i s t iche , p i ù grosse e p i ù numerose d i quelle dei gruppi 
precedent i e d i s t in te da eleganti e de l ica t i c o l o r i . I n una sp lend ida g iornata d i bonaccia, 

t r o v a n d o m i a bo rdo d i una nave m e r c a n t i l e l ungo le coste della Norvegia meridio
nale, r i c o r d o d i aver veduto parecchie m i g l i a i a d i c r i saore g ia l logno le e rosso-gialle 

(Chrysaora ocellata). 1 p o r t i occ iden ta l i de l m a r Ba l t i co , esposti a i vent i del nord, 

sono sempre p ien i d i ve r i banch i d i meduse azzur re (Aurelia aurita); questi animali 

scarseggiano assai p i ù nel Medi te r raneo e n e l l ' A d r i a t i c o , m a fec i d i rado una barcheg
giata i n quel le acque senza i n c o n t r a r v i a l m e n o a l c u n i e sempla r i del la bellissima rizo-

s toma (Rhizostoma). Nel le bel le g io rna te p r i m a v e r i l i questa specie si avvicina alla 

spiaggia dove b r i l l a e scompare a l l ' i s t an te come u n g lobo incandescente che si spenga. 

Tu t te le meduse hanno u n c o r p o cos ì i m p r e g n a t o d ' acqua , che si dissolve colla mas

s ima fac i l i t à , per cu i riesce d i f f i c i l i s s i m o d isegnarne i l c o n t o r n o , dopo d i averle deposte 
sul la carta asciugante. 
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Le meduse p i ù grosse, i l cu i d i a m e t r o v a r i a f r a 1 Va e 18 c m . , sono i r app resen 

tan t i d i questo g r u p p o d i ce len te ra t i , p i ù n o t i ag l i a b i t a n t i del le coste. I ce lentera t i 

r agg iungono a p p u n t o i n questo g r u p p o i l l o r o mass imo s v i l u p p o . L a m a g g i o r par te 

del co rpo è cos t i t u i to d a l l ' o m b r e l l o , a r r o t o n d a t o s u p e r i o r m e n t e , i l cu i m a r g i n e è 

adorno d i 4 - 8 o anche d i u n m a g g i o r n u m e r o d i p u n t i sp iccat i , che f o r m a n o una 

sorta d i g h i r l a n d a o d i una m e m b r a n a na t a to r i a penzolante , r e t r a t t i l e e p r o t r a t t i l e e 

d i fili p r o t r a t t i l i . La bocca si t r o v a nel cen t ro 
del disco, su l la to i n f e r i o r e ; i n certe f o r m e 
giace a l l ' e s t r e m i t à d i u n pedunco lo sporgente , 

ed è quas i sempre c i rconda ta da alcune braccia 
p rens i l i p i ù grosse, con o r l i r i p i e g a t i . Da l lo 
s tomaco pa r tono d i v e r s i cana l i o c a v i t à sacci
f o r m i , d i r e t t i verso i l c o n t o r n o de l disco, dove 
sboccano i n un canale c i r co la re . L a c o n c o m i 
tanza d i questo appara to vascolare s tomacale , 
con que l lo dei c t e n o f o r i è ch ia r i s s ima . G l i o r 
gani r i p r o d u t t o r i g iacciono i n borse specia l i , 
disposte i n t o r n o a l lo s tomaco , o i n s empl i c i 
d i l a t az ion i de i vasi p r ede t t i . Le discomeduse, 
m u n i t e i n o l t r e i n tu t t a la superf ic ie del l o r o 
corpo d i i n n u m e r e v o l i capsule u r t i c a n t i , m i 
croscopiche, si aggi rano ne l l o r o e lemento , a l 
quale c o r r i s p o n d o n o quasi esat tamente nel peso 

specif ico. 
E i m e r fece i n quest i u l t i m i t e m p i alcune 

interessant i osservazioni i n t o r n o ai m o v i m e n t i 
delle d iscomeduse: « F i n o r a » , eg l i dice, « le 
con t raz ion i d e l l ' o m b r e l l o del le meduse f u r o n o 
considerate come m o v i m e n t i spontane i d i quest i 
a n i m a l i , p r o d o t t i dal le c o n t r a z i o n i del la l o r o 
muscola tura , d e t e r m i n a t i a l o r vo l t a da l la loco
mozione , da l la resp i raz ione e da l l a c i rcolaz ione . 
1 fa t t i seguenti , f o n d a t i sul l 'osservazione d i r e t t a 
d i v a r i i n d i v i d u i V i v i e i n t a t t i , m e t t o n o i n Chrysaora ocellata. Grandezza naturale. 

dubb io la v e r i t à d i tale asserto. 
« N e i l ' A u r e l i o , (Medusa) aurita, i n ta t t a , le c o n t r a z i o n i del disco hanno sempre 

luogo, tan to d i g i o r n o quan to d i not te . I n f a t t i g l i i n d i v i d u i da me esamina t i du ran t e 
la not te avevano sempre l ' o m b r e l l o i n m o t o . L ' a t t i v i t à d i questa par te del l o ro co rpo 
persiste anche quando le meduse r i m a n g o n o fisse ne l la stazione prescelta. P u ò essere 
in t e r ro t t a , ma per poco t empo . Se l ' o m b r e l l o è f e r m o , l ' an ima le r isale len tamente a 
gal la , senza nessun m o v i m e n t o apparente , e si t ra t t i ene per qualche istante presso la 
superf ic ie del l 'acqua. 

« Negl i i n d i v i d u i che si aggi rano t r a n q u i l l a m e n t e nel l ' acqua le con t r az ion i si c o m 
p iono con u n r i t m o cos ì regolare , che si riesce pe r f i no a contar le , anche senza vedere 
l ' an ima le , p u r c h é si abbia osservato con precis ione l ' i n t e r v a l l o d i t e m p o , che passa 
f r a l ' una e l ' a l t r a . D i t r a t to i n t r a t to p e r ò vengono af f re t ta te o ra l len ta te e sono sempre 
i n t e r r o t t e da b r e v i pause » . Non possiamo d i l u n g a r c i u l t e r i o r m e n t e i n t o r n o agl i espe

r i m e n t i f a t t i da l nos t ro osservatore sul la n a t u r a dei m o v i m e n t i delle meduse, i q u a l i 
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Rizosloma (Rhizostoma Olivieri). Esemplare piccolo. 

possono essere spontanei o i n v o l o n t a r i , ed hanno sede nel le i m m e d i a t e vicinanze dei 
cos iddet t i corpuscol i m a r g i n a l i . Gl i e spe r imen t i e le osservazioni d i E imer dimostrano 
ad ogn i m o d o che la medusa comune , azzurra , è u n po ' p i ù leggera dell 'acqua. Quasi 

tu t te le meduse sono invece u n p o ' p iù pesanti de l l ' e l emen to i n cui v i v o n o , e v i si affon
dano leggermente duran te le b r e v i pause d i r iposo , come è facile riconoscere in altre 

specie c o m u n i dei m a r i europei (Cyanea capillata e Rhizostoma Cuvieri). E difficile 

s t ab i l i re quale specie d i medusa super i le a l t re i n bel lezza; tu t te sono an ima l i elegan
t i s s i m i , m a la r i zos toma m e r i t a speciale menz ione per la sua m o l e considerevole e 

pei suoi be l l i s s imi r i f less i azzur r i e v i o l e t t i . 
Anche le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e non sono p r i v e d i meduse. La spedizione del 

Challenger ne c a t t u r ò una be l l i s s ima , i n p r o s s i m i t à de l la Nuova Zelanda, alla profon

d i t à d i 2 0 0 0 m . È la Periphylia mirabilis, che r a f f i g u r i a m o ne l testo, i l cui diametro 

m i s u r a 16 c m . ; questa specie ha una t i n t a v io l e t t a e t en taco l i p i ù s c u r i . 
Le meduse sono a n i m a l i cos ì be l l i e t r a n q u i l l i , che nessuno l i crederebbe nocivi, 

n è m i n a c c i a t i da i n v i d i o s i o da n e m i c i . Eppure n o n vennero r i s p a r m i a t i nella lotta 

per la v i t a . D ive r s i r appresen tan t i degl i i sopodi e degl i a n t ì p o d i si annidano nelle 

meduse. U n pesciol ino (Schedophilus medusophagus) danneggia a lquanto parecchi 

gener i , come per esempio i l genere Cassiopea. Giunge al la lunghezza d i 3 -10 cm., e 
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si t ra t t iene i n p icco l i b r anch i presso o sotto l ' o m b r e l l o delle meduse, d i cu i d i v o r a 
le braccia e le bat ter ie u r t i c a n t i , che v i sono contenute , senza scottarsi per questo. 

L'affinità che passa fra le discomeduse e i polipi non si manifesta soltanto nei 
carat ter i generali della s t ru t tu ra , m a anche nel processo del lo sv i luppo e i n alcune 

f o r m e t rans i tor ie f r a u n g r u p p o e l ' a l t r o . 
Salvo qualche rar i ss ima eccezione, lo s v i l u p p o del le discomeduse si compie m e 

diante una generazione a l ternata , d i r e t t a . Dal le uova del le meduse, per lo p i ù d iv i se 
sessualmente, si sv i luppa una l a rva c ig l ia ta , ovale , cava, u n po ' app ia t t i t a , ch iamata 
Planula. Dopo qualche tempo questa l a rva si fissa con una delle e s t r e m i t à ed acquista 
la f o r m a d i una pera, p e r c h è i l peduncolo si attacca al f o n d o e sul la s u p e r f ì c i e si f o r m a 
un i nvo luc ro chi t inoso. In tan to , d a l l ' e s t r e m i t à opposta , la c a v i t à centrale si apre ester
namente , e, accanto alla bocca d i n e o - f o r m a z i o n e i t en taco l i si d i spongono n e l l ' o r d i n e 

seguente: uno in un punto qualsiasi ed u n secondo d i f r o n t e al p r i m o , d e t e r m i n a n t e 

la s i m m e t r i a b i la tera le de l l ' an ima le t t o . F r a i due p r i m i t en taco l i non ta rda p o i a c o m 
pa r i rne u n terzo, e d i f r o n t e a questo u n q u a r t o . L ' a n i m a l e d iven t a a l lo ra un p o l i p o 

con q u a t t r o braccia e prende i l n o m e d i ScypMstoma. I n seguito, f r a i q u a t t r o t e n 

tacol i p rede t t i se ne sv i luppano r ego la rmen te a l t r i q u a t t r o e f r a quest i a l t r i o t to . Per 



5 8 4 Celenterati. Sottociclo secondo: Cnidari. — Classe prima: Polipomeduse 

u n processo d i gemmaz ione che ha luogo al la sua base, questo po l i po è i n grado di 
p r o d u r r e una q u a n t i t à d i n u o v i s c i f i s t o m i , i q u a l i si r i p r o d u c o n o a lo ro volta per 
d i v i s i o n e , come lo sc i f i s toma m a t e r n o . I l Scyphistoma acquista anz i tu t to una serie di 
s t rozzamen t i , d ispos t i da l l ' a l t o al basso, che si a f fondano sempre p i ù e si aff i lano sui 
m a r g i n i , dove spuntano 16 b r e v i apof is i t en taco la r i , collocate due a due. Anche inter
namente , nel la c a v i t à s tomacale, si f o r m a n o special i set t i t rasversal i , corr ispondenti 
a i s ingo l i s t rozzament i , p e r f o r a t i so l tan to ne l mezzo. 116 tentacol i dello Scyphistoma 

p r i m i t i v o si accorciano e si dispongono pure a 
due a due. Questa f o r m a del po l ipo prende i l nome 
d i Strobilo,, e si ch i ama stróbilozione i l processo 
r e l a t i v o a l la sua f o r m a z i o n e . F ina lmente lo stroz
zamento d iven ta cos ì spiccato, che d à luogo ad 
una m o l t i p l i c a z i o n e per d iv i s ione trasversale. Par
tendo da l l ' a l t o a l basso, si staccano n u o v i dischetti 
m u n i t i d i o t to appendic i m a r g i n a l i allungate, pro
fondamen te intaccate ne l mezzo, d i cui ognuna 
co r r i sponde a due ten tacol i p r i m i t i v i . Questi dischi 
s i r i v o l t a n o e nuotano col f o r o pi leare, residuo 
del la c a v i t à stomacale del la Strobilo, r ivol to in 
a l t o ; sono meduse g i o v a n i , Efire, ed acquistano 
col t empo l 'aspetto del le meduse perfettamente 
sv i luppate . La m o l t i p l i c a z i o n e d i questi celenterati 
c i presenta dunque u n processo d i generazione 
a l ternata , nel quale ad una generazione d i me
duse sessuate t ien d i e t r o una generazione ases
suale d i p o l i p i , seguita a sua vo l ta da un 'al t ra 
generazione d i meduse. 

Le forme transitorie fra le discomeduse e i 
p o l i p i , sono le C A L I C O Z O E (Colycozoa), meduse 

T c a l i c i f o r m i , l i be r amen te na tan t i nell 'acqua, o fis-
1 essera priuceps. Ingrandita W volte. ' ^ ' 

s a t e c o l p i l eo , con 8-16 braccia su l l ' o r lo del l 'om
b re l l o gelat inoso, so l ido e resistente, che acquista sul p i leo i l suo massimo spessore. 
Le e s t r e m i t à l ibere delle braccia , nel le f o r m e sedentarie ( L u c e r n a r i e ) , sono munite 
d i t en tacol i b r e v i , t a lvo l t a d i sco id i , che f o r m a n o a l t r e t t a n t i o rgan i d i attacco e di 
capsule u r t i c a n t i . Questi a n i m a l i possono lasciare i l luogo in cui sono fissati e nuo

tare per qualche t e m p o , dopo d i essersi r i v o l t a t i . Non t a rdano p e r ò ad ancorarsi. 
Le luce rnar ie f u r o n o r in t r acc i a t e pe r f i no a l la p r o f o n d i t à d i 1 1 0 0 m . ; i n generale però 

si t r a t t engono a preferenza ne l l ' acqua m e n o p r o f o n d a . 
L e f o r m e p iù a f f i n i alle luce rna r i e sono le T E S S E R I D E (Tesseridae), d i cui i l lettore 

p o t r à f a r s i un ' idea , osservando la Tessera princeps, che r a f f i g u r i a m o nel testo. Sono 

piccole, nuo tano l i be ramen te ne l l ' acqua ed hanno la f o r m a d i eleganti campanelle. 

Sul l o r o m a r g i n e si osservano 8 o 16 bracc ia , a l t e rna tamen te d i lunghezza disuguale. 
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G L A S S E S E C O N D A 

ANTOZOI (ANTHOZOA) 

Le meduse c'interessano dal punto di vista estetico pel loro aspetto elegante e le 
tortuose vie de l l o r o s v i l u p p o sono oggetto d i accurate r i ce rche per pa r t e de i n a t u 

ra l i s t i p i ù d o t t i ; m a la grande schiera de i P O L I P I , a f f ine a que l l a del le meduse ne i 
cara t ter i f o n d a m e n t a l i del la s t r u t t u r a , è anche p i ù adat ta a eccitare la fantas ia u m a n a , 

d imos t rando con s o m m a evidenza la grande eff icacia del le forze r i u n i t e : Viribus 

unitis ! 
Le meduse, oggetto de l la nos t ra a m m i r a z i o n e , si aggi rano ne l m a r e , t rasc inate 

dalle onde e dal le c o r r e n t i . Dopo u n anno d i v i t a , si d i sso lvono ed en t r ano ne l l a 
grande c i rcolaz ione degl i a t o m i , senza lasciare, a l l ' i n f u o r i della p ro l e , nessuna t racc ia 
della lo ro breve esistenza. Anche f r a i p o l i p i t r o v i a m o d ive r s i g r u p p i , d i cu i le gene
razioni scompaiono come quel le delle meduse. Ma sono invece n u m e r o s i s s i m i g l i a l t r i 
g rupp i , i q u a l i , fin da i p r i m i t e m p i de l la l o r o comparsa , n o n cessarono d i ed i f ica re i n 
tu t t i i pe r iod i geologici de l g lobo g rand ios i m o n u m e n t i , a l cu i c o n f r o n t o scompa iono 

le p i r a m i d i p i ù gigantesche costrut te d a l l ' u o m o . Le l o r o cos t ruz ion i f o r m a n o una buona 
parte della t e r ra f e r m a . Ment re la l o r o a t t i v i t à v i t a l e subisce l ' i n f l u e n z a del le poderose 
forze, che si sv i luppano ne l cent ro del la t e r ra , da cu i r i su l t ano le e levaz ioni e g l i 
avva l lament i della superf ic ie de l g lobo , scogli ed isole co ra l l i f e re c o m p a i o n o qua e là 
ed altre si a f fondano ne l m a r e . Nei luogh i i n cu i si s tabi l i scono i c o r a l l i , i m e m b r i p i ù 
i m p o r t a n t i della classe dei p o l i p i , hanno luogo f a t t i specia l i , che superano d i m o l t o i n 
g r a n d i o s i t à tu t te le a l t re p r o d u z i o n i de l la v i t a a n i m a l e . La co lonia , da p r i n c i p i o m i c r o 
scopica nel vero senso del la pa ro la , col t e m p o d iven ta i l cen t ro d i una v i t a i n f i n i t a 

mente var ia , finché l ' u o m o n o n p renda possesso del suolo d i n e o - f o r m a z i o n e . 
P e r c i ò la v i t a dei p o l i p i f a par te del la v i t a u m a n a ; rappresenta l ' incoscienza ne l l a 

coscienza ; ragione suf f ic ien te per i n d u r c i a s tudiare e descr ivere i p o l i p i co l la mass ima 
accuratezza possibi le . 

Si r ichiesero quasi d u e m i l a a n n i p r i m a che fosse r i conosc iu ta l ' a f f i n i t à dei c o r a l l i 

p ropr iamente de t t i col le a t t i n i e , d i cu i A r i s t o t i l e aveva g i à s t ab i l i t a la na tu ra a n i m a l e . 
I Greci e i R o m a n i , e lo sappiamo da O v i d i o , cons ideravano i c o r a l l i come fiori, che 
si p ie t r i f icano appena vengono es t ra t t i da l l ' acqua , ana logamente a quan to dice Perseo, 
che la testa del l 'uccisa Gorgonide Medusa, si t r a s f o r m ò i n p ie t r a . Nelle sue « Meta
morfosi » Ov id io d ice : 

« Sic et Curalium, quo primum contigit auras 
Tempore, durescit: mollis fuit herba sub undis ». 

(Così i l corallo, appena esposto all'aria si pietrifica, 
mentre nell'acqua è molle come l'erba). 

La descrizione del suo viaggio fatta dal Monconny nel 1630 dimostra che fino a 
quell 'epoca i c o r a l l i f u r o n o sempre cons idera t i come piante m a r i n e o A L B E R I P I E T R I 

F I C A T I (Lithodendra). Questi ragguagl i sono r i f e r i t i da E h r e n b e r g nel la sua no t i s s ima 
opera i n t o r n o al la na tu ra e al la f o r m a z i o n e de i b a n c h i d i c o r a l l i del Mar Rosso ( 1832) : 

« Dopo i l desinare pescavamo le fung ie fossi l izzate , i m o l l u s c h i ed ogn i sorta d i a r b o 
scelli nel Mar Rosso, che v i s ' i ncon t rano i n g r a n n u m e r o , p e r c h è i n que i l u o g h i i l 
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m a r e è cosi basso, che si vede t u t t o quan to giace sul fondo , come i n un ruscello. E i l 
fondo è coper to d i erbe e d i p r o d u z i o n i d ' ogn i sorta e d 'ogn i colore, che da lontano 
paiono p o r p o r i n e e p rocacc ia rono a questo m a r e i l n o m e d i Mar Rosso. 

« Curioso d i osservare da v i c i n o tu t te quel le s trane p r o d u z i o n i , discesi i n mare, 
alla distanza d i u n m i g l i o da l la costa, ed ebbi la soddisfazione d i raccogliere una 
grande q u a n t i t à d i a rbosce l l i , spugne e m o l l u s c h i . Le spugne sono dure e fissate alla 
sabbia e non si sentono sotto i p i e d i ; quel le da me raccolte erano rosse e dure. Per 
fa r le imb ianca re , bisogna depor le sul la r i v a , lasciar le l a m b i r e dalle onde e disseccare 
da l sole. A l l o r c h é quest i a rboscel l i sono ancora i n c o m p l e t i o non abbastanza matur i , 
r assomig l iano alle spugne u m i d e , che a l l ignano sugl i a lber i annos i ; mol te ricordano 
le zampe granulose d i u n ragno di mare , sono m o d i e cos ì impregna te d'acqua, che 
si possono c o m p r i m e r e come una spugna u m i d a ; presentano i co lo r i p i ù splendidi: 
azzur ro , v io le t to , g r i g i o , b r u n o , verde e b ianco » . 

Eh renbe rg crede che i l nos t ro ant ico v iaggia tore abbia osservato soltanto i coralli 
d u r i e abbia inteso d i r e dagl i A r a b i che da p r i n c i p i o erano m o l l i . P u ò darsi p e r ò che 
abbia confuso i c o r a l l i colle vere spugne m a r i n e , v a r i o p i n t e , che a l l ignano nei loro 
banch i e alle q u a l i possono appl icars i beniss imo i ragguagl i da l u i r i f e r i t i . Nel 1706 
i l conte Mars ig l i , con grande merav ig l i a dei suoi con temporane i , accertava ancora in 
seguito a lunghe osservazioni persona l i , che i l co ra l l o nob i le è realmente una pianta, 
nella cui corteccia scorre un succo la t t ig inoso e che produce f i o r i e f r u t t a . Per rendere 
note a t u t t i le sue idee, egl i p u b b l i c ò nel 1725 una splendida opera i n t i t o l a l a : Histoire 
physique de la mer. Ma due ann i p r i m a , ne l 1723 , i l medico e na tura l i s ta A n d r é de 
Peyssonel p r a t i c ò sulle coste della Barbe r i a lunghe e d i l i g e n t i r icerche, che fanno 
epoca nel lo s tudio dei c o r a l l i , o s s e r v ò questi p r o d o t t i m a r i n i negl i acquari e si con
vinse che i suppost i f i o r i erano a n i m a l e t t i del la stessa n a t u r a delle a t t in ie . Comunicò 
la sua scoperta ai m e m b r i p i ù celebr i de l l 'Accademia d i Par ig i , ma questa venne 
accolta m o l t o f r eddamente , e R é a u m u r credette p e r f i n o d i dover tacere per delicatezza 
i l nome del Peyssonel, i l quale p r o s e g u ì le sue r i ce rche i n u n viaggio alla Guadalupa; 
una vol ta accettata i n I n g h i l t e r r a , la sua scoperta venne ammessa anche i n Francia. 

Ma l ' interesse maggiore pei c o r a l l i si r i s v e g l i ò i n m o d o par t ico la re quando i due 
Fors ter , padre e figlio, scopersero col Cook l ' a rc ipelago delle isole del Pacifico meri 

d ionale e resero nota la par te avuta da i p o l i p i nella l o ro fo rmaz ione . Al le splendide 
descr iz ion i d i quel le isole e della v i t a beata dei l o ro suppos t i a b i t a n t i , si collega l 'a t t i 

v i t à dei c o r a l l i , che le produssero. R i t o r n e r e m o i n seguito sopra questo argomento. 
I ca ra t t e r i d i s t i n t i v i dei s ingol i gener i e del le var ie specie r i m a s e r o p e r ò igno t i , finché 
Ehrenbe rg non ebbe s tudia to con g ran cura g l i scogl i c o r a l l i f e r i del Mar Rosso, e 
g l i a n i m a l i che l i avevano p r o d o t t i , o f f r e n d o a i na tu ra l i s t i una base per la sistematica 
degl i A N T O Z O I (Antliozoa). 

Lasc ie remo la parola a Eh renbe rg per descr ivere l ' impress ione complessiva pro
dot ta sui v i agg ia to r i dei banch i da i c o r a l l i , pe rme t t endoc i p i ù t a r d i d i r icorrere a 

Haeckel per f a rc i un ' idea dei banch i c o r a l l i f e r i del Mar Rosso. I l quadro generale 
t raccia to da Ehrenberg ci c o n d u r r à a l lo s tud io dei s ingo l i p a r t i c o l a r i d i questo impor
tante a rgomen to . 

« I c o r a l l i , d i cu i i l co ra l lo nob i l e , che si adopera come o r n a m e n t o , è una forma 

ins ign i f i can te , n o n hanno so l tan to una grande i m p o r t a n z a per la descrizione e per la 

s tor ia del la n a t u r a ; appar tengono al le f o r m e p i ù numerose , p i ù strane e meno cono

sciute del la v i t a o rgan ica , i m p o r t a n t i s s i m e per le l o ro in f luenze . Affas te l la t i coi con

c h i f e r i , p roducendo g r a n d i masse calcaree, f o r m a n o montagne elevate, o banchi bassi 
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ed estesi; i l o ro avanzi foss i l i s e rvono d i base ai geologi per d e t e r m i n a r e i m u t a m e n t i 

avvenut i nelle diverse p a r t i del la crosta te r res t re e la f o r m a z i o n e del le epoche geo lo

giche. Ma i res idui dei c o r a l l i , che ebbero u n ' i n f l u e n z a su l la o r i t t ognos i a ( pa r t e del la 

geologia che s tudia le m o n t a g n e ) e venne ro adopera t i con b u o n esito, sono s e m p l i c i 

f r a m m e n t i p r i v i d i v i t a . Le l o r o f o r m e t u t t o r a v i v e n t i , r i u n i t e i n g r a n d i co lon ie , che 

occupano estesi t r a t t i d i m a r e , o f f r o n o invece u n o spet tacolo in teressant iss imo ai v i a g 
gia tor i , che costeggiano le r i v e del Pacif ico m e r i d i o n a l e . Le f o r m e f l o r e a l i v i v e n t i ne i 

t ronchi dei c o r a l l i , gareggiano per lo sp lendore del le t in t e coi nos t r i fiori p i ù b e l l i , e, 
se i l riflesso del l 'acqua non vietasse ai nav igan t i d i vederne g l i s t r a t i i n f e r i o r i , i l f o n d o 

del mare, coperto d i e legant i ss imi c o r a l l i , avrebbe l 'aspetto d i una i m m e n s a p r a 
teria i n fiore, o meg l io , d i una s t e r m i n a t a p ian tag ione d i t u l i p a n i , s i m i l i a q u e l l i che 
fioriscono nelle steppe asiat iche de i C h i r g h i s i , r i p r o d o t t e i n m i n i a t u r a da certe a iuole 

nei nostr i g i a r d i n i . 
« Sebbene le colonie dei c o r a l l i , ch iamate per lo p iù banch i c o r a l l i f e r i , non si pos

sano osservare col la fac i l i t à con cu i si passano i n r i v i s t a le p iante fiorite dei p r a t i e 

dei g i a rd in i , i v i agg ia to r i vengono a t t r a t t i da l la r icchezza, dal la v a r i e t à del le f o r m e e 
dai color i e legant i d i quest i fiori v i v e n t i , anche senza interessarsi al la l o r o s t r u t t u r a , 
alle leggi a cu i ubb id i scono ed al la posizione r i spe t t iva , che occupano nel la fauna te r 
restre, come fanno i n a t u r a l i s t i . L ' occh io del navigante , passando lungo le spiagge 

poco profonde o sugl i scogli c o r a l l i f e r i , pe rcor re col lo sguardo quest i p r a t i fioriti, 
come le i m m a g i n i d i un cale idoscopio. Cespugli ed arboscel l i si r i un i s cono i n g r u p p i , 
b r i l l an t i d i sp lendid i r i f lessi m e t a l l i c i , i l cui carat tere é essenzialmente d ive r so da 
quello dei massi roccios i . 

« Ma i cora l l i sparsi l ungo la costa, dove la p r o f o n d i t à va r i ab i l e del l ' acqua n o n ne 
promuove lo sv i l uppo , sono p r o d u z i o n i meschine r ispet to a q u e l l i de l l ' a l to m a r e , che 

si possono vedere dal la poppa d i u n ba t te l lo n o n t r o p p o grande , nel le g io rna te d i 
calma perfet ta . 11 v iaggia tore , i n c u r i o s i t o da l la n o v i t à de l lo spet tacolo, sale sopra una 
scialuppa e si avv ic ina a l la spiaggia per raccogl iere uno d i que i b e l l i s s i m i p r o d o t t i del 

mare ed osservarlo da v i c i n o . G l i u o m i n i de l l ' equ ipaggio scendono i n mare , m a , appena 
sfiorano i l banco d i c o r a l l i , questo perde i suoi smag l i an t i c o l o r i . I l cespuglio roseo, 
che aveva eccitato la fantasia del v iaggia tore , es t rat to dal mare , d iven ta u n corpo 

bruno, ins igni f icante , e la v a r i o p i n t a co lon ia , che poco p r i m a b r i l l a v a sot t 'acqua, si 
t rasforma in u n ammasso d u r o e r u v i d o d i t u f o calcareo, r i ve s t i t o d i una m u c o s i t à 
oscura. Si crede d i avere sbagl iato e si r ipe te parecchie vo l te l ' e sper imento , m a i n v a n o ; 

è chiaro che l 'oggetto i n quest ione, es trat to da l m a r e , subisce una m e t a m o r f o s i , m i s t e 
riosa e strana pel v iaggia tore igna ro d i scienze n a t u r a l i » . 

I n t e r r o m p i a m o la descrizione d i E h r e n b e r g t r o p p o v i s i b i l m e n t e falsata dal le ipotesi 
antiche del suo t empo . Ci ha d i v e r t i t i abbastanza. I l nos t ro collega berl inese c h i a m a v a 
dunque i co ra l l i A N I M A L I - F I O R I , d enominaz ione spiegabile per ch i ha vedu to u n po l i po 

vivo col calice aper to , o r a f f i g u r a t o i n qualche t r a t t a to d i zoologia . E h r e n b e r g d i s t i n 
gueva i co ra l l i dai b r i o z o i , m a considerava quest i due g r u p p i come m o l t o a f f i n i f r a 

loro. Più t a rd i le nostre cogn iz ion i i n t o r n o a l l ' ana tomia e al la v i t a de i p o l i p i anda rono 

sempre aumentando fino ad ogg i . Uno dei progress i m a g g i o r i i n questo r a m o del la 
zoologia è dovu to a D a r w i n , i l quale , dopo i l suo v iagg io d i c i r cumnav igaz ione , c r e ò 

una nuova teor ia sulle isole co ra l l i f e r e , c o n f e r m a t a i n seguito i n t u t t i i suoi p u n t i 

essenziali da l Dana, na tura l i s ta amer i cano . 

A b b i a m o s t ab i l i to colle precedent i paro le l ' i m p o r t a n z a dei p o l i p i , i n r a p p o r t o col le 

fo rmaz ion i dure da essi p r o d o t t e ; v e n i a m o o ra a pa r l a re d i queste f o r m a z i o n i du re o 
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A B C D 

Stadi di sviluppo dcdla Monoxenìa Darwinii. Tutte le figure sono ingrandite. 

colonie d i p o l i p i . Bisogna anz i tu t to considerare , a lmeno per s o m m i capi , la struttura 
d i questi a n i m a l i . Secondo la v ia prescelta, segu i remo i l l o r o sv i luppo , consultando i 
be l l i s s imi l a v o r i p u b b l i c a t i i n t o r n o a tale a r g o m e n t o da Haeckel e Lacaze-Duthiers. 

Haeckel descrive lo sv i luppo d i u n piccolo p o l i p o {Monoxenìa Darwinii), da lu i sco
per to nel po r to d i T o r , sul la costa d e l l ' A r a b i a . Questo an ima le t t o , lungo 3 m m . , ha 
s t r u t t u r a per fe t tamente raggiata, p o i c h é la bocca, col locata a l l ' e s t r e m i t à superiore del 
corpo c i l i n d r i c o , è c i rcondata da o t to ten taco l i penna t i . Si attacca alla base che lo 
regge median te i l disco del piede, m o b i l e e opposto a l la bocca ; non avendo parti 

dure , è sp rovvedu to d i qualsiasi t r onco ; la sua superf ic ie è m o b i l e e var iabi le . Sezio

nandolo t rasversa lmente e l o n g i t u d i n a l m e n t e , ne osserveremo la s t ru t tu ra interna. 
I l p r i n c i p i o de l lo sv i l uppo si mani fes ta co l la scomparsa del nucleo della cellula 

de l l ' uovo ( A ) ; segue lo stadio ( B ) , e, col la d iv i s ione successiva del la cellula, si pre
sentano g l i s tadi (C, D, E) . Questo processo, c o m u n e a t u t t a la fauna terrestre, si 

ch iama segmentazione; nel nos t ro caso si c o m p i e col la mass ima s e m p l i c i t à e regola

r i t à ; p e r c i ò l ' u l t i m o stadio è una sfera cava, c i r conda ta da uno strato cellulare (G). 

Ogni ce l lu la produce una c ig l ia p i ù lunga ( F ) , che serve al la l a rva per voltarsi e 
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nuotare nel l i q u i d o del co rpo m a t e r n o . Poscia le due p a r t i del la pa l la si i n v a g i n a n o 

l 'una ne l l ' a l t r a ( H ) , ed ha luogo la f o r m a z i o n e del la G A S T R U L A ( I , K ) . Questo vocabo lo 

a c q u i s t ò u l t i m a m e n t e una g rande i m p o r t a n z a ne l la zoologia , dopo che i l K o w a l e w s k y , 

natural is ta russo, c o n s i d e r ò la p rede t ta i nvag inaz ione come u n o s tadio d i s v i l u p p o 

comune a var ie classi d i a n i m a l i , m o l t o lon tane s i s temat icamente , m e n t r e Haecke l , 

completando le osservazioni del suo collega, 
i n v e n t ò la paro la « gas t ru la » , che s ign i f i ca 
larva sacci forme. I n una serie d i l a v o r i special i 
e nelle sue p u b b l i c a z i o n i p o p o l a r i sul la « Teor ia 

gastreale », egl i accerta e sostiene che t u t t i g l i 
a n i m a l i , nel cu i s v i l u p p o si osserva lo s tadio 
della « gast rula » , de r ivano da una f o r m a p r i 
m i t i v a , scomparsa da m o l t i s s i m o t e m p o , da l la 
« gastraea » , l o r o c o m u n e p rogen i t r i c e . T u t t i i 
fenomeni d i sv i luppo del la f o r m a ter res t re si 

r i fer iscono a questa ipotes i o ad una ipo tes i 
analoga. A d ogn i m o d o , la t eo r i a gastreale, 
creata da Haeckel , per conva l ida re la teor ia 
della discendenza, co l la quale è i n r a p p o r t o , 
diede un grande i m p u l s o ag l i s t u d i d i questo 
ramo della zoologia . 

La gast rula del la Monoxenìa presenta i 
r appor t i p i ù s e m p l i c i . L ' i n v a g i n a z i o n e è c o m 
pleta; la l a rva ha la f o r m a d i u n sacco, la cui 
parete ( rappresentata i n sezione ne l l a fig. I ) 
consta d i due s t r a t i d i cel lule o foglietti germi
nali, d i cui l 'es terno prende i l n o m e d i Eso
derma, e l ' i n t e r n o s i ch i ama Entoderma. I l 
passaggio dal la f o r m a H , app ia t t i t a , ne l la f o r m a 
a sacco I , c o n s t re t ta i m b o c c a t u r a , è ch i a r i s s imo . 
La s t ru t tu ra de i ce lentera t i c i p a r r à m e n o c o m 
plicata, quando sapremo che i n tu t t e le d i v i 
sioni d i questo g r u p p o d i a n i m a l i , r i c ch i s s im o 
di f o rme , lo sv i l uppo u l t e r i o r e de r iva da questa 
larva o da una l a rva a f f ine , che i l s is tema d i 
cav i t à p i ù compl i ca to , i l cos ì det to appara to 

gastro-vascolare, si s v i l u p p a i n seguito a d i l a t a z i o n i e a t r amezz i de l lo s tomaco del la 

gastrula, d i s t r u t t u r a sempl ic i s s ima . I n queste m e t a m o r f o s i l ' e n t o d e r m a , per effe t to d i 
un aumento delle cel lule , con t inua ad essere uno s t ra to i n i n t e r r o t t o , che r ives te lo 
stomaco e le sue append ic i , me n t r e l ' e soderma forn i sce le p a r t i c o m p o n e n t i la pe l le . 
Dopo i l fissarsi del la l a rva dei p o l i p i o l o s v i l u p p o u l t e r i o r e del le g i o v a n i meduse 

dal l 'esoderma e t a lo r a anche da l fog l i e t to i n t e r n o , si distacca i l mesoderma i l quale 

viene adoperato i n par te per la m u s c u l a t u r a e i n par te per la f o r m a z i o n e del tessuto 

connet t ivo o d i sostegno. D i tale tessuto si c o m p o n e per la m a g g i o r par te l ' o m b r e l l o 

delle d iscomeduse; lo stesso tessuto p roduce quel le ca l c i f i caz ion i , d i cu i p a r l e r e m o 
i n seguito, che f o r m a n o le co lonie s empl i c i e compos te dei p o l i p i . 

Ma r i t o r n i a m o a l la Monoxenìa e a l le figure che ce ne presenta Haecke l . Sebbene 
manchino le osservazioni i n t o r n o al passaggio del la sua l a r v a (gas t ru la ) a l lo stato adu l t o , 

Monoxenìa Darwinii. Molto ingrandita. 
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possiamo seguirne ugua lmente la m e t a m o r f o s i , g iovandoc i delle perfet te e complete 
osservazioni fat te da K o w a l e w s k y , da Lacaze-Duthiers e da a l t r i na tu ra l i s t i intorno 

ad a l t re specie. La l a rva si fìssa ad un oggetto quals ias i , col po lo opposto all 'apertura 
boccale ; le c igl ia scompaiono , po i si f o r m a un o r l o boccale e far ingeo (p), che delimita 

lo s tomaco (g), i n seguito all ' invaginazione 
del m a r g i n e an te r io re lungo l'asse longi
t ud ina l e ( L , a, ó). A l l o r a spuntano intorno 
al la bocca g l i o t to tentacol i cavi , come 
d i v e r t i c o l i del la c a v i t à celomica o pro
l u n g a m e n t i i m m e d i a t i del lo stomaco. 
Come t u t t i g l i a l t r i c o r a l l i , la Monoxenìa 
si r i p r o d u c e per iod icamente per uova, che 

si f o r m a n o sulle l amine mesenteroidi , e 
sopra i l m a r g i n e l ibero d i quest'organo, 
le q u a l i , n a t u r a l m e n t e , vengono espulse 
dal la bocca, quando i l l o ro sviluppo non 
ha luogo nel la c a v i t à stomacale materna, 
come ne l nos t ro caso. I n generale i polipi 
sono d i sesso maschi le o f emmin i l e . Gli 
i n d i v i d u i f o r m a n t i una colonia , sono tutti 
masch i o tu t t e f e m m i n e , oppure i n parte 
maschi e i n par te f e m m i n e . L 'e rmafrod i 
t i s m o è r a r o i n quest i a n i m a l i . 

Nel la sua s t r u t t u r a semplice la Mo
noxenìa rappresenta i l t i po d i un polipo 
r ego la rmen te raggia to , d i u n vero animale 
raggia to , come sono quasi t u t t i i polipi . 
Haeckel diede i l n o m e d i a n t i m e r i o pezzi 
oppos t i al le p a r t i d i uguale importanza 
de l co rpo d i u n raggia to , disposte in cir
colo i n t o r n o all 'asse. Nel l 'animale rag
gia to hanno la stessa importanza, che 

viene a t t r i b u i t a ai s ingo l i segmenti d i un 

v e r m e o d i u n inset to , r ispet to ai meta-
m e r i . La s e m p l i c i t à del la Monoxenìa e 
delle f o r m e a f f i n i de r iva i n gran parte 

da l lo sv i l uppo contemporaneo ed uni
f o r m e dei suoi a n t i m e r i e da l loro nu
m e r o l i m i t a t o . I n t u t t i quest i casi l'apertura 

boccale è a f fa t to c i rco la re . D ive r s i p o l i p i si p ro t r aggono p e r ò i n senso trasversale; 

a l c u n i sono a p p i a t t i t i a guisa d i ven tag l i , e i n essi la bocca f o r m a una fessura trasver

sale. O r m a i è d i m o s t r a t o che anche la posiz ione p r i m i t i v a dei tentacol i non era i r re

go la re ; m a , dopo un p r i n c i p i o d i s v i l u p p o regolare , ce r t i a n t i m e r i e i tentacoli relativi 

precedet tero g l i a l t r i nel lo s v i l u p p o , o si lasc iarono precedere da q u e l l i . Questo fatto 

r i g u a r d a a preferenza i p o l i p i m u n i t i d i n u m e r o s i t en t aco l i , d ispos t i i n y a r i circoli 

i n t o r n o a l l ' a p e r t u r a boccale. 
I p o l i p i che n o n secernono p a r t i du re , come la Monoxenìa, e soprattutto le 

a t t i n i e , sono conosc iu t i da m o l t o t e m p o , i n g raz ia deg l i a c q u a r i ; m a , a l la parola polipo 

Monoxenia Darwinii. Ingrandita. 

L, sezione longitudinale, a sinistra attraverso 
alla cavità stomacale, a destra attraverso ad un 
setto; M, sezione trasversale secondo la linea m n ; 
N, sezione trasversale secondo la linea s b I ; 0, aper
tura boccale con otto labbra e la base delle braccia ; 
ab co, asse principale; p, cavità faringea; g, cavità 
stomacale; k, stomaco; w, setto radiale o lamina 
mesenteroide; e, gruppo di uova; », cordoni di 
uova; f , massa di tessuto muscolare e connettivo. 
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o coral lo , i nos t r i l e t t o r i anne t tono senza d u b b i o l ' idea d i una co lon ia . D o b b i a m o p e r c i ò 

s tudiare i r a p p o r t i d i questo schele t ro , r i spe t t o al le p a r t i m o l l i , per farcene un ' i dea 

dal pun to d i vis ta s i s t emat ico ; p rocede remo nel m o d o usato precedentemente , per 

studiare i l n icch io de l le .ch iocc io le . P a r a g o n i a m o la co lonia del p o l i p o al n i cch io del la 

chiocciola e a l lo scheletro dei v e r t e b r a t i . Sapp iamo g i à che t u t t i g l i i n d u r i m e n t i o 
fo rmaz ion i s c h e l e t r i f o r m i del corpo del p o l i p o , appar tengono al f og l i e t t o m e d i a n o , i l 

che f o r m a g i à una d i f fe renza i m p o r t a n t e f r a la co lon ia del p o l i p o e la conch ig l i a o 

nicchio dei m o l l u s c h i . Questa è una secrezione, che avvolge i l co rpo m o l l e del suo 

i n q u i l i n o , al quale è u n i t o sol tanto pa r z i a lmen te , e n o n ha n u l l a che fare col le sue 
par t i v i t a l i , organizzate , c i o è m u n i t e d i sangue e d i n e r v i . I n r e a l t à n o n è a l t r o che 
un tetto p ro te t to re , giacente su l la pel le . Invece le p a r t i dure dei p o l i p i n o n f o r m a n o 

nessun i n v o l u c r o p ro te t to re d i ta l s o r t a ; sono vere p a r t i del co rpo del co ra l l o , a n i 
mate come le ossa, sens ib i l i , organizzate . Nessuno cons idera le ossa deg l i a n i m a l i 
super ior i come sempl i c i secrezioni , f o r m a n t i u n cer to cont ras to col r i m a n e n t e del 
corpo. T u t t i sanno che le ossa sono p a r t i sensibi l i ss ime e o rgan iche del co rpo , pe r 
corse da vene e da n e r v i . Crescono precisamente come i m u s c o l i e i n e r v i e f o r m a n o 
una parte speciale dei cos idet t i tessuti del co rpo . Le ossa del bue n o n sono le stesse 
d i quelle del v i t e l l o ; la sostanza d i cui si c o m p o n g o n o si è r i n n o v a t a parecchie vo l t e . 

La parte v i ta le del lo scheletro è i l « r i c a m b i o dei m a t e r i a l i » , m e n t r e i l n i cch io de l l a 

chiocciola r i m a n e una secrezione m o r t a , sul la quale vengono sovrappos t i a n n u a l 
mente n u o v i m a t e r i a l i . I l s igni f ica to delle paro le « r i c a m b i o d i m a t e r i a l i » , c i è g i à 
noto. Ogni s ingolo organo è i n buone c o n d i z i o n i , quando i suoi m a t e r i a l i si r i c a m b i a n o 
n o r m a l m e n t e ; nel la m a g g i o r par te dei casi le ma la t t i e de r ivano da qualche p e r t u r 

bazione nel r i c a m b i o de i m a t e r i a l i . Dicendo che la par te i n f e r i o r e d e l l ' a n i m a l e del 
corallo, anche quando è i n d u r i t a e t r a s fo rma ta i n una co lon ia , p rende par te a l r i c a m b i o 

dei m a t e r i a l i , a b b i a m o d e t e r m i n a t o la na tu r a d i questa f o r m a z i o n e . F i n c h é i l co ra l lo 
è v ivo , la sua co lon ia non rappresenta per n u l l a una secrezione m o r t a , u n i n v o l u c r o 
protet tore, i n c u i esso p u ò r i t i r a r s i , come la ch iocc io la ne l suo n i cch io . I I p o l i p o n o n 
vive nella sua co lon ia o nel la sua cella m u r a t a ; la par te i n f e r i o r e d e l l ' a n i m a l e de l 
corallo è l 'astuccio, i n cu i p u ò col locare la par te super io re . P e r c i ò ne l co ra l lo v i v o 

anche la colonia si r i f o r m a con t inuamen te , e la co lon ia d i u n po l i po adu l to s i t r o v a 
con quello d i u n po l i po g iovane nel le stesse c o n d i z i o n i i n cui si t r o v a lo scheletro 
del bue con quel lo del v i t e l l o . 

Questo paragone c i conduce p e r ò ad u n p u n t o i n cu i n o n calza p i ù . Mol to sovente, 
mentre i l po l ipo cresce nel la par te super io re , i l suo piede calc i f ica to m u o r e senza 
sciogliersi. A l l o r a i l po l i po v i v e , come si suo l d i r e , de l suo passato e n o n è p i ù che 

un piedesta l lo; si r i t i r a ne l la par te p i ù elevata e abbandona i r e s idu i del la sua g i o 
v e n t ù . I n ce r t i casi r i c o p r e a d d i r i t t u r a con u n fitto ve lo i l suo passato. I n f a t t i , m e n t r e 
i r i ves t imen t i m o l l i d e l l ' e s t r e m i t à i n f e r i o r e si sc io lgono, sol levandosi l eggermente 

nello stesso t empo , s i f o r m a u n setto o r i zzon t a l e . P e r c i ò r i s u l t a che ne i c o r a l l i una 
gran parte del mate r ia le , i l quale , neg l i a n i m a l i s u p e r i o r i , va p e r d u t o ne l r i c a m b i o 

dei ma te r i a l i del lo schelet ro , si conserva i n t a t t o e rappresenta u n passato m o r t o , i n 
rappor to d i r e t to colle p a r t i du re ancora a n i m a t e d e l l ' i n d i v i d u o , col le q u a l i f o r m a i l 
così detto t ronco del la co lon ia . 

F ino ra abb iamo pa r l a to de i c o r a l l i so l tan to come i n d i v i d u i i so la t i e i n d i p e n d e n t i ; 
quasi t u t t i i gener i delle a t t in i e e delle f u n g i e appar t engono a questa categoria d i 

cora l l i . Ma, nel la magg io r par te delle specie lo s v i l u p p o i n d i v i d u a l e n o n ha u n ' i m p o r 

tanza assoluta, p e r c h è ogn i s ingolo an ima le cede la sua i n d i v i d u a l i t à i n u n g rado p i ù 
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o meno considerevole, e a l lo ra si f o r m a n o le colonie composte, r i su l t an t i dall 'accre
sc imento degl i i n d i v i d u i per u n processo d i d iv i s ione o d i gemmazione . T u t t i i pol ip i 

depongono uova , a lmeno i n u n dato per iodo d i t empo . G l i an ima le t t i sgusciano da 
queste uova, nuotano l ibe ramente i n m a r e per qualche t empo , sv i luppandos i nel modo 
t e s t é descr i t to . Sovente p e r ò fondano la base d i una co lonia , p e r c h è t u t t i g l i ind iv idu i 
d i v e n t a t i s taz ionar i si m o l t i p l i c a n o per d iv i s ione o gemmazione . L a figura della 
Caulastraea furcata rappresenta i l m o d o i n cu i si compie la d iv i s ione . L ' o r m a i sem
pl ice peduncolo del t ronco b i fo rca to , era i n passato l ' i n d i v i d u o fonda tore della colonia. 

Quando l ' i n d i v i d u o isolato ebbe ragg iun to i l l i m i t e della 
sua altezza speciale, la sua bocca ro tonda si protrasse 
t rasversa lmente , t u t t o l ' an ima le si a l l a r g ò e i n c o m i n c i ò a 
f o r m a r s i u n solco long i tud ina l e , i n d i z i o s icuro dei muta
m e n t i avvenu t i anche n e l l ' i n t e r n o , duran te l 'allungamento 
de l l ' an ima le . I n generale p e r ò i l m o v i m e n t o della bocca 
dei due g e r m o g l i l a t e ra l i precede le a l t re modificazioni , 
come possiamo r iconoscere nel la par te s in is t ra del tronco 
del la Caulastraea, dove due aper ture boccali sono cir
condate da una corona d i ten tacol i . L ' economia della vita è 
ancora c o m u n e ; m a , dopo qualche t empo , l ' u n i t à si tras
f o r m a i n una d u a l i t à , come d i m o s t r a la parte destra della 
figura. I l nos t ro esempio attesta i n o l t r e i mutament i di 
f o r m a che possono de r iva re da piccole i r r e g o l a r i t à ; dipen
den t i dal le m o d i f i c a z i o n i occasional i d i nu t r iz ione dei sin
g o l i i n d i v i d u i . L a p r i m a d iv i s ione della Caulastraea era 
una b i fo rcaz ione regolare . L a seconda biforcazione doveva 

p r o d u r r e qua t t ro p a r t i ugua lmente alte ; invece uno degl i i n d i v i d u i procede più tardi 
al la d iv i s ione . P e r c i ò n o n v i sono due colonie pe r fe t t amente ugua l i . 

Nel l ' esempio che abb iamo prescel to, la separazione dei ca l ic i e degl i i n d i v i d u i com
ple t i è cos ì perfe t ta , che i s ingo l i i n d i v i d u i sono assai discost i g l i u n i dagli a l t r i , e 
ognuno si t r o v a isolato sul t ronco m o r t o , con una comple ta economia vi tale . Questa 
p e r ò non è la regola generale e lo d i m o s t r e r e m o , quando ci saremo intesi sul s ignif i
cato della gemmazione. Divers i g r u p p i d i a n i m a l i , come i b r i o z o i e i tun ica t i , ci hanno 

g ià f o r n i t i a l t r i esempi d i questo processo d i m o l t i p l i c a z i o n e . Anche nei po l ip i , nel 
pun to i n cui deve f o r m a r s i una g e m m a , ha luogo u n p i ù intenso r i c amb io d i mate
r i a l i ; si f o r m a un notevole r i g o n f i a m e n t o e t u t t a la g e m m a rappresenta i n ogni sua 
parte una neoformazione . Ogni genere ed ogn i specie conserva le sue p a r t i c o l a r i t à nel 

processo della gemmaz ione , i n q u a n t o c h è le g e m m e possono spuntare i n alto sul calice, 
p i ù i n basso, verso i l cent ro del t ronco o p i ù i n basso ancora , i n t o r n o a l t ronco, sopra 

u n lato solo, oppure a l te rna tamente a destra e a s i n i s t r a ; p e r c i ò le colonie dei polipi 
sono v a r i a b i l i i n s o m m o grado . P iù i m p o r t a n t e ancora per l 'aspetto della colonia com
posta è la f o r m a e l 'estensione del t ronco sempl ice , c i o è del lo scheletro del l ' individuo 

isola to . I n f a t t i , co l la posizione esterna del le g e m m e , s i c o m b i n a n o le numerose diffe

renze poss ib i l i , presentate da l lo scheletro dei s i ngo l i i n d i v i d u i . Nei processi d i d i v i 

sione e d i gemmaz ione la v a r i e t à d i f o r m e , cara t ter is t ica delle colonie dei pol ipi , 
aumen ta ancora i n seguito al la d iv i s ione del la massa de l lo scheletro, che si deposita 

f r a i s i n g o l i i n d i v i d u i . 

Quando, per esempio, si f o r m a una co lon ia d i p o l i p i , composta , g l i i n d i v i d u i che 

v i si t r ovano r i m a n g o n o per lo p i ù i n u n r i s p e t t i v o r a p p o r t o o rgan ico . Ogni individuo 

Caulastraea furcata. 
Grandezza natur. 
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comunica con t u t t i i suoi v i c i n i ; p r o v v e d e a s è stesso, m a cede i l s u p e r f l u o a i m e m b r i 

p iù lon tan i del la co lon ia , per mezzo d i u n s i s tema vascolare r e t i co la to , che si estende 
da un po l ipo a l l ' a l t r o . P e r c i ò i m e m b r i d i una co lon ia compos ta , v i v o n o secondo u n 

p r inc ip io d i c o m u n i s m o ben o rgan izza to . L a comunicaz ione de i s i ngo l i i n d i v i d u i si 

compie median te una sostanza organizza ta , che par tec ipa a l r i c a m b i o dei m a t e r i a l i e 

p u ò r imane re m o l l e o ca lc i f i ca r s i . Questa sostanza i n t e r m e d i a r iceve i suoi canal i 
nu t r i z i dagl i i n d i v i d u i p i ù v i c i n i , i q u a l i , t r a sme t t endo a i c o m p a g n i per mezzo d i 

canali , i l succo v i t a l e , assicurano, a l m e n o fino ad u n cer to p u n t o , u n o s v i l u p p o i n d i 

viduale a l l ' i n t i e r a co lon ia dei p o l i p i . I n questo caso la p l u r a l i t à d iven ta u n ' u n i t à fisio
logica. I l c ibo mang ia to da o g n i po l i po g iova a t u t t a la co lon ia e i l l a v o r o supe r f luo de i 
s ingoli i n d i v i d u i , p roduce nuove f o r m a z i o n i , come per esempio , i p e d u n c o l i e i t r o n c h i , 

par t i delle colonie compos te , sulle q u a l i n o n si t r o v a n o i n d i v i d u i i so la t i e i l cu i s v i 
luppo sarebbe insp iegabi le , senza l ' ope ra dei cana l i n u t r i z i . Ma o v u n q u e la v i t a e la 

morte si toccano, a lmeno nel le colonie m o l t o v o l u m i n o s e , o a rborescen t i . Ment re la 
colonia si estende per u n processo d i g e m m a z i o n e e d i v i s i o n e , m u o r e i n t e rnamen t e . 
I canali n u t r i z i , r i c o p e r t i d i una sostanza nuova , percorsa da cana l i n u o v i , si dissec
cano e i l lo ro c o n t o r n o i m m e d i a t o n o n è p i ù i n grado d i pa r t ec ipa re al r i c a m b i o dei 
mate r ia l i . 

Siamo p repa ra t i adesso a considerare i g r u p p i n a t u r a l i de i p o l i p i . 

O R D I N E P R I M O 

ESATTINIE (HEXACTINIA) 

Questa divisione superiore a tutte le altre nella ricchezza delle specie, è caratte
rizzata dal n u m e r o e da l la q u a n t i t à dei r agg i dei t en taco l i . I l n u m e r o fondamen ta l e dei 
raggi è sempre sei, m a so l t an to i n p o c h i gener i si l i m i t a a questa c i f r a . I n t u t t i g l i 
a l t r i i raggi si m o l t i p l i c a n o i n seguito a l l ' i n se rz ione d i n u o v i cerchi ; p e r c i ò le f o r m e 
appartenent i a ques t 'o rd ine presero i l n o m e d i P O L I G I G L I (Polycyclia). I n passato si 
credeva che questa p roduz ione eccedente d i n u o v i cerch i dipendesse da u n processo 
regolare, che se ne formassero sempre sei per v o l t a e che i l l o r o n u m e r o d e t e r m i 

nasse l ' o rd ine e la lunghezza dei t en taco l i e del le l a m i n e m e s e n t e r o i d i . Ma le recen t i 
ricerche d i Semper e d i Lacaze-Duth ie rs hanno d i m o s t r a t o che la cosidet ta « legge d i 
Mi lne-Edwards » , è a f fa t to e r ronea . Per lo p i ù n o n si inserisce che i l secondo ce rch io ; 
r imangono a lcun i r agg i dei cerchi p r e c e d e n t i ; a l t r i , d i o r i g i n e pos te r iore , p rocedono 
nel lo ro sv i l uppo , per cu i si r i ch iede i l c o n t r o l l o p i ù esatto per n o n perdere i l filo 
della matassa. Lacaze-Duth iers c i ha p e r f i n o d i m o s t r a t o con v a r i e sempi , che anche 
nei p r i m i s tad i l a r v a l i i l n u m e r o sei, d e t e r m i n a n t e lo sv i l uppo u l t e r i o r e e l 'aspetto 
complessivo de l l ' an ima le , n o n é fisso. Così accade, per esempio, n e l l ' A T T i N i A E Q U I N A 

comune {Actinia equina). P r e n d i a m o ad esaminare una l a r v a , i l cu i s v i l u p p o sia g i à 
piut tosto avanzato. L a l a rva presenta ne l l a sua f o r m a una s i m m e t r i a b i l a t e ra l e , la 

quale n o n de r iva da una pe r tu rbaz ione pos te r io re de l co rpo , m u n i t o i n o r i g i n e d i sei 
raggi, ma è i l r i su l t a to d i una d iv i s ione i r r e g o l a r e d e l l ' e m b r i o n e i n due p a r t i , come 

attestano i l tentacolo d i g i t i f o r m e magg io re , e i l tentacolo oppos to , pe r s i s t en t i ancora 
a lungo dopo i l passaggio a l lo s tadio s t az ionar io d e l l ' a t t i n i a . 

38. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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Scegliamo alcune f a m i g l i e . I l p r i m o posto spetta al le A N E M O N I D I M A R E O A T T I N I E , 

be l l i s s imi o r n a m e n t i deg l i a cqua r i . D i f f u s i i n t u t t i i m a r i , quest i an ima le t t i rappre
sentano a preferenza la l o r o classe ne l la zona t e m p e r a t a ; si d i s t inguono per la loro 
mole e v i v o n o i so la t amen te ; s ' i ncon t rano spesso nel la zona della spiaggia, ad una 
p r o f o n d i t à i n cu i si possono sempre vedere a occhio n u d o . I l o ro co lo r i v ivac i , sovente 
a d d i r i t t u r a sp l end id i , ne f ac i l i t ano l 'osservazione. L a pel le delle a t t in ie è robusta e 

coriacea, spesso coperta d i ve r ruche . I l l o r o co rpo n o n cont iene part icel le calcificate; 
p e r c i ò possono con t r a r s i i n ogn i m o d o poss ibi le e m u t a r e f o r m a . Salvo alcune specie, 

che si a f fondano nel la sabbia colla 
par te pos te r iore del corpo, oppure se
ce rnono o edif icano u n involucro pro
te t to re , le a t t in i e si fissano giovandosi 
del cos ì det to disco del piede e sono 
i n g rado d i recars i lentamente da un 
luogo a l l ' a l t r o . 

L a nos t ra tavola colorata, i n cui 
sono r a f f i g u r a t i d ive r s i esemplari v ivi 
de l l ' a cqua r io del la Stazione zoologica 
d i N a p o l i , c i presenta u n gran numero 
d i a t t in i e i n t u t t a la lo ro bellezza e 
ne l lo splendore dei c o l o r i per cui si 
d i s t inguono ; A s in is t ra , anteriormente, 
ved i amo due esemplar i della var ie tà 
rossa ( v a r i a b i l i s s i m a nelle t inte) del
l ' A T T I N I A E Q U I N A (Actinia equina, 
fìg. 1 e 2 ) , uno disteso e l ' a l t ro con

t r a t t o . Nel centro del la figura, o, per meg l io d i r e , ne l lo s fondo centrale, a m m i r i a m o a 
s in is t ra u n esemplare disteso e a destra , presso i l m a r g i n e , u n esemplare mo l to con
t r a t t o della be l l i ss ima A T T I N I A D I G A R U S (Actinia Cari, fig. 7 e 19), verde. Sono 
pure f o r m e elegantissime due a t t in i e s t r ia te (Ragactis pulchra, fig. 4 , e Cereactis 
aurantiaca, fig. 4 0 ) . V a r i a b i l i s s i m a , m a sempre elegante nel la colorazione è I ' E L I A T -

T I D E (Beliactis bellis, fìg. 4 4 , 4 2 , 16 e 17) e 1 ' A I P T A S I A (Aiptasia mutabìlis, fig. 20), 
carat ter izzata dal le braccia macchia te . Ne l cen t ro de l p r i m o p iano striscia u n paguro, 
t rascinando seco I ' A D A M S I A (Adamsia paliata, fig. 13) sua ospi te . È assai meno appa
riscente YEloactis Mazelii ( f i g . 3 , 4 e 14) , m u n i t a d i t en taco l i c i l i n d r i c i , abba
stanza l u n g h i . Le a t t in i e dal le bracc ia lunghe superano a lquan to le l o ro a f f i n i dalle 
braccia corte nel l 'e leganza de l l ' aspe t to .Quanto è graziosa YAnemonia sulcata ( f i g . 48) 
coi suoi t en taco l i o s c i l l a n t i ! Con quale p i g l i o a f f ama to volge e r i vo lge da tut te le part i 
i l Cerianthus membranaceus ( f i g . 6, 6", 8 ) , che v a r i a tan to d i co lore ! Apat ica i n appa
renza, m a non meno a f famata è la Cladactis Costae ( f i g . 9 ) , r a f f igura ta nel centro 
del la nos t ra t avo l a . 

Queste ed a l t re specie d i a t t in i e p rosperano ben i s s imo negl i acquar i , cos ì i s t ru t 
t i v i pei n a t u r a l i s t i ; possono esservi t raspor ta te da m a r i l o n t a n i , p e r c h è sopportano i 

v iagg i assai meg l io d i qualsiasi a l t ro a n i m a l e m a r i n o . L ' a c q u a r i o d ' A m b u r g o contenne 
per qualche t empo diverse a t t in ie p r o v e n i e n t i da l l a costa pe ruv i ana , le qua l i avevano 
soppor ta to ben iss imo i l f r e d d o passaggio del Capo H o r n , i n r ec ip i en t i opportunamente 

r i sca lda t i . Le a t t in i e n o s t r a l i , p r o p r i e del la zona l i t t o r a l e , res is tono benissimo ad un 

viaggio d i un g i o r n o o due ; le specie avvezze a r i m a n e r e temporaneamente fuor i 

Larva di Actinia equina. Ingrandita. 
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de l l ' acqua , si possono spedire i n scatole, con u n po ' d i u lva ( Ulva lattimi), r i n f r e s c a n 

dole a l m e n o una v o l t a , du ran t e i l v i a g g i o , con u n po ' d 'acqua d i m a r e . 

L a bellezza de l l ' a spe t to e de i c o l o r i , l ' i n d o l e t r a n q u i l l a , la modes t ia , che po t rebbe 
gareggiare con que l l a de i f i o r i , celano una v o r a c i t à s t r a o r d i n a r i a , che nessuno s u p p o r 

rebbe nel le a t t i n i e . Quest i a n i m a l i i n g h i o t t o n o gross i pezzi d i carne e d i s t ruggono 
av idamente i m i t i l i e le os t r i che . F u i spesso t e s t i m o n i o de i l o r o past i neg l i a c q u a r i , 
osservando a p re fe renza le specie dal le bracc ia l unghe , p o i c h é i t en t aco l i acquis tano 
t u t t i i c a r a t t e r i del le b racc ia p r e n s i l i . Se n o n è d i s t u rba t a da nessuna causa esterna, 

l ' a t t i n i a r i m a n e t r a n q u i l l a e i m m o b i l e , come u n f i o r e . Ma appena i l custode le pone 
f r a i t en taco l i u n pezzo d i carne , u n pesc io l ino o u n 
piccolo crostaceo, ques t i si r i p i egano su l la p reda e la 

a f fondano ne l lo spazio, che precede la c a v i t à s t o m a 
cale. Le a t t i n i e d iger i scono pe r fe t t amente la carne ed 
emet tono so l tan to le p a r t i grasse, f r a m m i s t e a l la 
carne magra d i cu i si c ibano . « Le a t t in i e ben n u t r i t e » , 
dice i l M ò b i u s , « m u t a n o spesso la pel le , p e r c h è si 

sv i luppano r a p i d a m e n t e , grazie a l c ibo abbondan te . 
Durante la m u t a si con t raggono a lquan to , p o i s i 
d i s tendono a m u t a c o m p i u t a ; p e r c i ò la pel le deposta 
d a l l ' a n i m a l e c i rconda la base del piede come u n c in to 
floscio e sudic io » . 

A b b i a m o g i à pa r l a to precedentemente del m o d o 
i n cu i 1 ' A D A M S I A (Actinia Adamsia palliata, fig. 4 3 ) 
si g iova de l paguro , suo ospite ed amico , per n u t r i r s i . 
R i t o r n o sopra questo a r g o m e n t o d i f f ìc i le da spiegare, sebbene n o n sia u n f a t to i so la to . 
Le a t t in i e si f issano sol tanto ne i l u o g h i i n cu i la cor ren te de l l ' acqua le p rovvede d i 

una abbondante q u a n t i t à d i carne. P e r c i ò le specie s tab i l i t e f r a i l l i m i t e del f lusso e 
del r i f lusso , r i c evono , col sop ravv ive re d i un n u o v o flusso, una nuova schiera d i a n i 
m a l e t t i . Le coste rocciose ba t tu te dal le c o r r e n t i , le i m b o c c a t u r e dei p o r t i , i m o l i , a lbe r 
gano sempre , con a l t r i a n i m a l i , una grande q u a n t i t à d i a t t i n i e . Col l ' andare del t e m p o , 
certe specie hanno l ' ab i t ud ine d i s t ab i l i r s i sopra queg l i a n i m a l i , che si aggi rano n e l 
l 'acqua mossa, i n t raccia d i c ibo . V e d i a m o che i p a g u r i , coi l o r o i n v o l u c r i specia l i , 
sono assai accetti al le a t t i n i e ; i n f a t t i la g rande Actinia effoeta, g ia l l a con str iscie 
b rune , si associa a preferenza col Pagurus striatus, uno dei p a g u r i p i ù grossi de l 
Medi ter raneo, i l cu i i n v o l u c r o v o l u m i n o s o le conviene pe r fe t t amente . N o n d i rado 2 o 3 
esemplar i d i questa a t t i n i a si s tab i l i scono sopra un Pagurus, abbastanza p i g r o per 
non preoccupars i af fa t to del suo car ico . I n questo caso l ' a t t i n i a n o n p u ò a p p r o f i t t a r e 
del suo ospite, se esso n o n si vo lge . P e r ò , essendo ammaes t r a t a d a l l ' a b i t u d i n e , l 'as tuta 
bes t io l ina assume, r i spet to a l paguro , una posizione speciale, apparen temente , m o l t o 
incomoda , ma tale, da pe rmet te r l e d i adoperare i due l o b i l a t e r a l i de l piede, per 
m o d o da s t r ingere i l paguro e m o d i f i c a r n e la posizione a suo p i a c i m e n t o . 

Siccome le a t t in ie soppor tano ben i ss imo la s c h i a v i t ù , i n a t u r a l i s t i ebbero o p p o r 
t u n i t à d i osservarne con di l igenza la r i p r o d u z i o n e . Le a t t in i e appa r t engono ai p o c h i 
g r u p p i , che non f o r m a n o colonie cost i tu i te e la cu i r i p r o d u z i o n e , salvo qualche r a r a 
eccezione, si l i m i t a a l lo sv i luppo delle uova . 11 D a l y e l l , zelante osservatore degl i a n i 
m a l i v i v i , tenne pe r 6 ann i un ' a t t i n i a i n s c h i a v i t ù , r i c avandone 276 r a m p o l l i . Due d i 
quest i a n i m a l i vissero 5 a n n i ; a l l ' e t à d i 4 0 - 1 2 mesi produssero uova e n u o v i r a m p o l l i 

a l l ' e t à d i 12-44 mes i . E g l i o s s e r v ò i n o l t r e che le l a rve c ig l ia te , s i m i l i ne l la f o r m a agl i 

Attinia (Actinia effoeta). 
Grandezza naturale. 
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i n f u s o r i , dopo 8 g i o r n i en t ravano i n uno stadio d i r iposo e perdevano le cigl ia ; in 
capo a qualche g i o r n o , fissandosi, acquis tavano i p r i m i t en taco l i . Le a t t in ie giovani 
c o m p i o n o spesso nel la c a v i t à ce lomica del la madre tu t t a la lo ro me tamor fos i . 

Molte specie che v i v o n o a poca p r o f o n d i t à si possono osservare fac i lmente anche 
al lo stato l i b e r o . I n una interessante pubbl icaz ione i l lus t ra ta , i n cui si a m m i r a n o splen
dide inc i s ion i i n r a m e , i l Gosse, esperto a l levatore d i a n i m a l i i n f e r i o r i negl i acquari, 

descrive m i n u t a m e n t e le numerose a t t in i e delle coste b r i t ann iche . I l Lacaze-Duthiers 
fece diverse i m p o r t a n t i s s i m e osservazioni sopra alcune specie isolate, d i cui studiò 
la s t r u t t u r a e r i fer i sce d ive r s i ragguagl i i n t o r n o al la l o ro presenza ed al loro modo di 
v ive re , fonda t i sul la s to r ia del l o r o sv i l uppo . I n graz ia sua, o g g i d ì conosciamo benis
s imo la v i t a d e l l ' A T T i N i A E Q U I N A (Actinia equina, fig. 1 e 2 ) . E g l i t r o v ò questa specie 
sulle coste del la Manica, i n tu t te le l o c a l i t à rocciose, a l l 'a l tezza del r i f lusso , cioè nella 
zona del Fucus vesiculosus e del F. serratus. L ' a t t i n i a equina ha una t in ta variabile 
f r a i l rosso, i l roseo, i l rosso-scuro, i l b r u n o e i l v e r d e - o l i v a s t r o ; i l suo carattere 
d i s t i n t i v o consiste i n una corona d i e legant i b i t o r z o l i g i a l l i , d ispost i sotto la corona 
de i t en taco l i . L 'osservatore d o v r à scegliere pei suoi s tudi queg l i i n d i v i d u i che, volendo 
so t t ra rs i al la luce d i r e t t a , si sono s t a b i l i t i sot to le c o n v e s s i t à delle rocce, dove, 
duran te i l pe r iodo del r i f lusso , penzolano dal le pare t i rocciose come vesciche traspa
r e n t i , piene d 'acqua. Pare che t u t t i g l i i n d i v i d u i d i t a l sor ta appartengano ad una 
v a r i e t à speciale, m e n t r e invece que l l i che vissero per 5 a n n i ne l l ' acquar io del Dalyell 
spettano ad u n ' a l t r a v a r i e t à d i co lo r rosso p i ù in tenso, con b i t o r z o l i azzurr i molto 
sv i l uppa t i e file d i p u n t i v e r d i , co r r i sponden t i a i t en taco l i p r i n c i p a l i . Da giugno a 
se t tembre questa a t t i n i a era p iena d i uova , m a n o n conteneva m a i l a r v e ; invece nella 
v a r i e t à t rasparente , p i ù piccola , n o n mancavano m a i le l a rve , n è g l i e m b r i o n i ordinari 
i n t u t t i g l i s tad i de l l o r o sv i luppo . L ' A c t i n i a equina de l Medi ter raneo è mol to affine 
alle v a r i e t à d i colore meno intenso, m a g iova no ta re che i l Lacaze-Duthiers non vi 
t r o v ò m a i t racc ia d i uova i n tu t t a la bel la s tagione, da l l ' ap r i l e a l l ' au tunno . Al t re osser
vaz ion i lo convinsero che i l per iodo r i p r o d u t t i v o del le a t t in ie va r i a notevolmente 
secondo le specie e le l o c a l i t à . Pe rco r rendo una vo l t a nel cuor de l l ' i nve rno la spiaggia 
sabbiosa d i D u n k i r c h e n , egl i t r o v ò sotto la neve, con sua grande meravigl ia , una 
piccola sagarzia gestante. 

Le a t t in ie sono dunque oggetto d i p iacevo l i ed i s t r u t t i v e osservazioni pei natura
l i s t i p r o v e t t i e pei d i l e t t a n t i d i scienze n a t u r a l i , che f r equen tano le spiagge marine. 
Ciò premesso, cederemo n u o v a m e n t e la pa ro la al celebre zoologo par ig ino , i l quale 
c i n a r r a i l m o d o i n cu i raccolse g l i e m b r i o n i ed o s s e r v ò i s i ngo l a r i a n i m a l e t t i : « Per 
raccogl iere g l i e m b r i o n i del le diverse specie d i a t t in i e b isogna procedere i n var i modi, 
p e r c h è i l me todo adopera to colle f o r m e che m e n a n o v i t a l ibe ra n o n serve per quelle 
che si a f fondano nel la sabbia o si r i t i r a n o nel le fessure delle rocce. Nel nostro caso, 
t r a t t andos i d e l l ' a t t i n i a equina , conviene a p r i r e g l i i n d i v i d u i suppost i gestanti e portare 
a casa i l o r o r a m p o l l i . S ' incor re t u t t a v i a ne l pe r i co lo d i t r o v a r e i n d i v i d u i non gestanti 

e d i pe rdere t e m p o i n u t i l m e n t e ; g l i e m b r i o n i p i ù g i o v a n i , g iacent i nelle pieghe del 
co rpo , sono del resto d i f f i c i l i s s i m i da r i n t r a c c i a r e . P e r c i ò d i ed i sempre la preferenza 

al me todo seguente. 
« A poca dis tanza da l l a m i a casa avevo scoperto nel le rocce una d i quelle grotte, 

dove per lo p i ù le a t t i n i e si racco lgono per r i p a r a r s i da l la luce, col piede r ivol to in 
a l to e la co rona dei t en taco l i i n basso. M u n i t o d i u n rec ip ien te d i ve t ro dal collo 

l a rgo , d i v e t r i da o r o l o g i o e d i u n co l te l lo a f f i l a t o , m i recai sub i to i n quella grotta e 
v i racco ls i , su l la v o l t a convessa, parecchie a t t i n i e comple te , s i m i l i a vescichette 
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t rasparent i . Le puns i e raccols i i l l i q u i d o , che sgorgava da l l a f e r i t a e con questo g l i 

e m b r i o n i con tenu t i nel la c a v i t à ce lomica . N o n vo lendo perdere n u l l a , r asch ia i ancora 

con un ve t ro da o ro log io l ' a t t i n i a sezionata, per m o d o da raccogl iere anche g l i e m b r i o n i 

meno sv i l uppa t i . R i t o r n a t o a casa, ve r sa i i l l i q u i d o racco l to su l la spiaggia i n pa recch i 
rec ip ien t i d i osservazione e ne estrassi con u n t u b o d i v e t r o g l i i n d i v i d u i g i o v a n i , 

già scelti col la lente, che avevo in t enz ione d i e saminare al m i c r o s c o p i o . Chi ha una 
certa pra t ica del le a t t i n i e s ' inganna d i f f i c i l m e n t e e r iconosce da a l c u n c h é d i i n d e f i n i 

bile, che si osserva ne l l o r o aspetto esterno, g l i i n d i v i d u i ges tan t i . 
« A p r e n d o u n ' a t t i n i a m a d r e , è fac i le r iconoscere che i r a m p o l l i che ne sgusciano 

hanno una grande tendenza a r i g o n f i a r s i e a d i s t enders i . Questa in so l i t a v i v a c i t à , 

derivante senza d u b b i o da l c a m b i a m e n t o d i d i m o r a , d u r a u n ' o r a o due. Bisogna p e r c i ò 

osservare le l o r o p a r t i i n t e r n e a t t raverso ai r i v e s t i m e n t i cu tane i , sub i to dopo la l o r o 
nascita p r e m a t u r a , per quan to lo concedono la t rasparenza p r o d o t t a d a l l ' a u m e n t o d i 
vo lume e la magg io re m o b i l i t à , de r ivan te d a l l ' a m b i e n t e n u o v o i n cu i si t r o v a n o . Dopo 
i l taglio cesareo è bene raccogl iere sub i to le l a rve p i ù g i o v a n i , senza perdere t e m p o . 
Sono p i ù lente degl i e m b r i o n i d i sv i l uppo p i ù avanzato e si r i conoscono da i m o v i m e n t i 
f r a le a l t re pa r t i ce l l e n a t a n t i ne l l i q u i d o . Quando hanno lasciato la m a d r e da qualche 
tempo, cadono sul f o n d o de l r ec ip ien te , cessano d i m u o v e r s i e a l l o r a si s tenta m o l t o 
a r in t racc ia r l e . Anche quel le che sono ben sv i luppa te e v ivac i s s ime c o m p i o n o so l t an to 
un m o v i m e n t o c i r c o l a t o r i o i n u n a data d i rez ione e i n t o r n o a u n dato p u n t o , per cu i 
si possono osservare so l tan to da u n l a to . Siccome i n o l t r e si con t raggono a l q u a n t o , si 
potrebbe credere spesso d i aver che fa re con due d i v e r s i s tadi d i s v i l u p p o , osservando 
lo stesso an ima le sub i to dopo la sua nascita p r e m a t u r a e qualche o ra dopo . 

« Sono u t i l i s s i m i i n queste r i ce rche i r e c i p i e n t i d i v e t r o col f o n d o p i ano e so t t i l e , 
soprat tut to per osservare g l i e m b r i o n i u n po ' p i ù s v i l u p p a t i . L e a t t i n i e g i o v a n i , g i à 
muni te d i 2 4 o 48 t en t aco l i , appena uscite da l corpo m a t e r n o , si fissano, p o i si r i g o n 
fiano e si d i s tendono . Bisogna app ro f i t t a r e d i questo is tante per e saminar l e , p e r c h è 
in seguito si ch iudono con fo rza , i l cerchio boccale si cont rae , i t en taco l i e le l a m i n e 
mesenteroidi vengono compress i e n o n si d i s t ingue p i ù n u l l a ne l l o r o co rpo » . 

Quasi tu t te le a t t i n i e sono m u n i t e d i parecchi ce rch i d i t en t aco l i c i l i n d r i c i , d i 
aspetto uguale. Si d i s t i nguono per la l o r o bellezza speciale le specie che, o l t r e i t e n 
tacoli d i f o r m a o r d i n a r i a , presentano su l la to i n t e r n o o esterno d i quest i p a r t i c o l a r i 
organi t a t t i l i e p r e n s i l i , f o g l i f o r m i . Cost i tu iscono la f a m i g l i a delle A T T I N I E F O G L I A T E . 

Haeckel scoperse nel Mar Rosso una be l l i s s ima f o r m a appar tenen te a questa f a m i g l i a 
(Crambactis, ved i la figura) e la r a f f i g u r ò ne l la sua sp lendida opera i n t i t o l a t a « C o r a l l i 
de l l 'Arab i a » . Sapp iamo da l u i che i l genere i n discorso, t r o v a t o su i banch i d i c o r a l l i 
d i T u r , è cara t te r izza to s u p e r i o r m e n t e , i n t o r n o a l la bocca, da parecchie corone d i 
numerose e f r a g i l i b racc ia p r e n s i l i , s i m i l i al le fog l i e f ras tagl ia te d e l l ' i n d i v i a o de i 
cavol i . Sotto le p recedent i corone se ne osserva u n ' a l t r a , compos ta d i numerose 
braccia p r e n s i l i , a f fa t to d iverse dal le p receden t i , l i sc ie , con pel le d u r a e f u s i f o r m i . I l 
corpo p r o p r i a m e n t e de t to è u n p iccolo disco c i l i n d r i c o . 

Le attinie abissali sono in parte interessantissime. Molte presentano singolarissimi 
fenomeni d i m e t a m o r f o s i , come r i s u l t a dal le d i l i g e n t i r i ce rche d i R icca rdo H e r t w i g . 

In tutte le a t t i n i e i t en taco l i sono cav i e m u n i t i s u p e r i o r m e n t e , a l l ' e s t r e m i t à , d i una 
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so t t i le ape r tu ra , per la quale , quando l ' a n i m a l e si contrae, viene emessa l 'acqua con
tenuta ne l l a c a v i t à i n t e r n a . Quest i o r g a n i sono s ingo la rmen te m o d i f i c a t i nelle attinie 
abissal i . Nel genere Polysiphonia, che r a f f i g u r i a m o nel testo, sono b rev i e ine t t i a 
g h e r m i r e e t r a t t enere la p reda , m a l ' ape r tu ra , a l l ' e s t r e m i t à l ibe ra , è larga e serve 
per l 'espulsione de l l ' acqua e dei r e s idu i o r g a n i c i del la n u t r i z i o n e . I l genere Sicyonis 

Attinia fogliata (Crambactis arabica). Poco impiccolita. 

ha 64 ten taco l i fogg ia t i a ve r ruche , con larga ape r tu ra , d i spos t i i n una doppia corona 
i n t o r n o a l la bocca ; ne l la Liponema multiporum la parete de l corpo è percorsa da 
parecchie cen t ina ia d i f o r i , che conducono nel la c a v i t à s tomacale e corr ispondono ai 
t en taco l i . 

A b b i a m o s tudia to le a t t in ie come i n d i v i d u i i so l a t i , t a l i e q u a l i sgusciano dalle 
uova . Tale è senza d u b b i o i l l o r o p i ù f r equen te processo r i p r o d u t t i v o . Ma alcune 
specie s i m o l t i p l i c a n o col la mass ima f a c i l i t à , med ian te ce r t i pezzi special i che si stac
cano d a l disco de l piede. I l Fischer , zoologo p a r i g i n o , o s s e r v ò questo processo nella 
Sagartia pellucida, d i f f u sa sul le coste f rances i . I pezzi cadu t i da l piede i l 23 agosto, 
i l 7 se t tembre si erano g i à t r a s f o r m a t i i n p iccole a t t i n i e con 45 o 16 tentacoli . In 
certe specie, come per esempio nel la Sagartia ignea, è usuale la r ip roduzione per 

d iv i s ione ; m a lo scopo d i questo processo r i p r o d u t t i v o è p e r ò sempre la completa 
separazione deg l i i n d i v i d u i . 

Siccome i n n a t u r a nu l l a avviene senza una t rans iz ione , n o n mancano neppure 

le a t t i n i e , che f o r m a n o co lonie p i ù o m e n o numerose , a l le q u a l i p e r ò i l sistema
t ico n o n d à p i ù i l n o m e d i a t t i n i e , m a le r iun i sce ne l l a f a m i g l i a delle Z O A N T A R I E 

(Zoantharia). I l l o r o n u m e r o n o n è cons iderevole , m a n o n s i possono di re raris
s ime sulle coste del la G e r m a n i a . Ne l genere Zoanthus i s i n g o l i i n d i v i d u i sono 

r i u n i t i so l tan to da u n t r onco basale, s t r i sc ian te e r a m i f i c a t o ; ne l genere Palythoa i l 

t ronco d i r i u n i o n e f o r m a una crosta r a d i c i f o r m e e i p o l i p i sono agg lomera t i i n gruppi 
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i r r e g o l a r i , p i ù o m e n o cons ide revo l i . Quest i gener i hanno p e r ò una p r o p r i e t à c o m u n e : 

accolgono c i o è i n g r a n copia ne l le p a r e t i de l l o r o co rpo una q u a n t i t à d i c o r p i s o l i d i 

estranei, d i o r i g i n e r a d i c a l m e n t e d iversa , come sabbia , spicule d i spugne, f r a m m e n t i 
d i m o l l u s c h i e d i c o r a l l i . L e l o r o p a r e t i acquis tano p e r c i ò una tale consistenza, che 

conservano la f o r m a del p o l i p o anche neg l i i n d i v i d u i disseccati . Questo fa t to è s t r a 
niss imo, ma de l resto la v i t a de i n o s t r i a n i m a l e t t i è una catena i n i n t e r r o t t a d i f e r i t e 

e di dann i p e r m a n e n t i de l l o r o 
corpo. Non p o t r e i c i tare nessun 

a l t ro esempio cons imi l e ne l la 
fauna terres t re . Solo alcune 

specie d i spugne si possono 
paragonare lon tanamente al le 
zoantarie, sebbene le spugne 
vengano considerate come 
an ima l i do ta t i d i poch i s s ima 
s e n s i b i l i t à , m e n t r e le z o a n 
tarie sono a f f i n i al le sens ib i 
lissime a t t in i e . Giova no ta re 
tu t tavia che le f e r i t e a cu i a b 
biamo accennato t e s t é si r i f e 
riscono sol tanto a l l ' e s t r e m i t à 
posteriore, par te che serve d i 
capsula a l l ' e s t r e m i t à an te 
r iore , che s ' invagina ed a c q u i 
sta le a t t i t u d i n i per d i v e n t a r l o , 
accogliendo appun to i sudde t t i 

corpi estranei . Poco appar i scen t i quando sono conservate ne l l ' a l coo l , le pa l i toe v i v e 
hanno invece u n aspetto e legant i ss imo, abbe l l i t o ancora da l l o r o colore g i a l l o - z o l f o . 

Sono pa r t i co l a rmen te in teressant i quel le pa l i toe , che si s tabi l i scono sopra de ter 
minate specie d i spugne. Per questo r i g u a r d o m e r i t a speciale menz ione la Palythoa 
fatua, compagna inseparabi le d i una del le spugne p i ù s i n g o l a r i , la J A L O N E M A M I R A 

B I L E (Hyalonema mirabile) del Giappone , d i cu i p a r l e r e m o a t empo deb i to . L a 
nostra figura, r i d o t t a a u n terzo del la grandezza na tu ra le , rappresenta la Palythoa 
i n f o r m a d i una corteccia b i t o r z o l u t a , che r ives te i l peduncolo del la spugna, a f fonda to 
nella m e l m a , ne l la par te i n cu i sporge da l suolo . Verso i l 1860 i m u s e i d e l l ' E u r o p a 
contenevano sol tanto a l c u n i e sempla r i i so la t i de l la j a l o n e m a , adopera ta spesso da i 
Giapponesi come nappo , t u t t i a ccompagna t i da l la Palythoa l o r o ospi te . 1 m i c r o s c o 
pist i p i ù r i n o m a t i d iscutevano i n t o r n o a l l a n a t u r a de l lo s t rano a n i m a l e : ch i diceva 
che fosse una co lon ia d i p o l i p i col le r e l a t i ve spicule si l icee, oppu re una co lon ia d i 

po l i p i s tab i l i ta sopra u n fascetto a r t i f i c i a l e d i spicule d i spugne, oppu re finalmente. 
una spugna a cu i appartenessero come sue vere p a r t i c o m p o n e n t i i suppos t i p o l i p i . 

P iù t a r d i i l celebre microscopis ta Mass imo Schul tze , p r a t i c ando sug l i s t r a n i a n i m a l e t t i 
scrupolose dissezioni , r i c o n o b b e che tu t t e e t r e le ipo tes i esposte dai suoi co l leghi 
erano false e che i r a p p o r t i i n cu i l a Palythoa s i t r o v a co l la spugna rappresen tano 
un « commensa l i smo » , pa ro l a usata da V a n Beneden senior . 

Press 'a poco ne l lo stesso pe r iodo d i t e m p o avevo t r o v a t o n e l l ' A d r i a t i c o una 
Palythoa m o l t o a f f ine a l la specie giapponese, sopra due spugne s t re t t amente a f f i n i 

f r a l o ro (Axinella verrucosa e cinnamomea). A l l o r a ed anche p i ù t a r d i m i passarono 

Polysiphonia tuberosa. Grandezza naturale. 
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per le m a n i parecchie cent inaia d i t a l i spugne : nessuna era sprovvis ta della con
sueta Palythoa. I n ce r t i p e r i o d i de l l ' anno i l po l ipo si r i p roduce na tura lmente per 
u o v a ; m a le l a rve che ne sgusciano vanno tu t te perdute , quando n o n si t rovano sulla 

l o r o spugna. Abbondano i n que i t r a t t i del fondo del mare 
i n cui p rosperano le axinel le e lo d imos t r a la lo ro pre
senza sopra t u t t i g l i esemplar i d i spugne. Così accade, 
per esempio, ne l la be l l i s s ima Baia d i Sebenico. Ma, in 
qua l m o d o r iescono a t r o v a r e le spugne e come fanno 
a r iconoscere queste p r o d u z i o n i m a r i n e , da cui r i t r ag 
gono tan ta u t i l i t à e che sono infisse ne l fondo come le 
p iante colle r a d i c i ? S iamo i n d o t t i a r i spondere : per 
mezzo d e l l ' i s t i n t o . Questa r isposta p e r ò n o n ci fa pro
cedere d i u n m i l l i m e t r o nel le nostre spiegazioni e non 
chiarisce n u l l a , p o i c h é ne l nos t ro caso n o n possiamo 
ch iamare i s t i n to que l complesso d i a b i t u d i n i ereditate 
da i l o r o an tena t i , che si osserva i n a l t r i g r u p p i d i ani
m a l i . Le l a r v e vagan t i del le pa l i toe scoprono e r icono
scono le axinel le med ian te una s e n s i b i l i t à speciale, simile 
alle [nostre a t t i v i t à sensorie e n o n si aff idano di certo 
al caso. L ' u o m o riconosce fac i lmen te per mezzo del l 'o l 
fa t to le due ax ine l le t e s t é menziona te , p e r c h è , fresche 
e disseccate, hanno u n g radevo l i s s imo a roma. Se le pa l i 
toe g i o v a n i fossero dotate d i u n organo o l fa t t ivo , non 
s tenterebbero a t r o v a r l e . È certo ad ogn i modo, che, 
ne l la r icerca d i quest i a n i m a l i , sono guidate da u n appa
ra to pa r t i co la re , d iverso senza d u b b i o dagl i organi de l l 'o l 
fa t to , del gusto e de l t a t to degl i a n i m a l i super ior i , coi 
q u a l i ha c o m u n i l ' u t i l i t à e g l i e f f e t t i . Dobbiamo cercare 
questo appara to nel le cel lule cutanee, le qua l i non fo r 
m a n o sol tanto i l r i v e s t i m e n t o p ro te t to re , m a negli an i 
m a l i p i ù i n f e r i o r i concedono pu re la s ens ib i l i t à , nel 
senso p i ù la rgo e m e n o de t e rmina to della parola . 

La Palythoa non è u n vero parassita, e, per essere 
esatt i , neppure u n commensa le . I n f a t t i non si ciba dei 
succhi e del le p a r t i m o l l i de l la spugna, n è degli a l iment i 
d i cu i questa si n u t r e . L e chiede sol tanto u n appoggio 
ma te r i a l e pel p r o p r i o co rpo e mang ia ciò che la fortuna 
le m a n d a da l l ' es te rno . N o n sapre i d i r e se le t raf i t ture 
p rodo t t e dal le spicule de l la spugna le siano realmente 
u t i l i o se, i n seguito al le sofferenze de i suoi antenat i , che 
le soppor t a rono per godere d i a l t r i van taggi , sia ormai 

Pah/ikoa faina, stabilita sulla avvezza a t o l l e r a r l e senza danno . 
Alcune specie d i Palythoa (Epizoanthus) s i s tabi l i 

scono nei n i c c h i de i g a s t r o p o d i a b i t a t i da i pagur i . Man

cano sulle coste europee, m a sono abbastanza c o m u n i lungo le spiaggie del l 'America 

se t t en t r iona le ; ne r i ceve t t i recentemente parecchie dal le isole Cherguele. A poco a poco 
r ives tono i l n i cch io , f o r m a n d o una massa i n i n t e r r o t t a , de l lo spessore d i v a r i m i l l i m e t r i , 

sulla quale i s ingo l i p o l i p i spun tano fino ad uguale altezza. I l n i cch io c o s ì r icoper to si 

mi 

m 

Hyaloncma. 1 / 3 della gran
dezza naturale. 
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decompone e a l lo ra la co lon ia dei p o l i p i f o r m a l ' un i co r i v e s t i m e n t o pe l p a g u r o . I l 

serviz io è r e c i p r o c o : quest i a n i m a l i , dice i l V a n Beneden, « sono m u t u a l i s t i » . I p o l i p i 

procacciano al paguro u n i n v o l u c r o p r o t e t t o r e e i l p o l i p o è t r a spor t a to qua e là da l 

paguro e t r o v a ovunque acqua pu ra e c ibo . 

I l K o r o t n e f f descrisse col n o m e d i Polyparium ambulans u n an ima le s i n g o l a r i s 
s imo, s t re t tamente a f f ine al le zoan ta r ie . E g l i lo t r o v ò ne l lo s t re t to , che d i v i d e l ' i so la 
di Mendano da l l ' i so la d i B i l l i t o n . « È una co lon ia » , egl i dice, « lunga 7 c m . e l a rga 

15 m m . , app ia t t i t a da l l ' a l t o al basso e p e r c i ò d i aspetto n a s t r i 
f o r m e . Non v i si d i s t inguono af fa t to una e s t r e m i t à an t e r io re , 
n è u n ' e s t r e m i t à pos te r iore . L a faccia super iore del la co lon ia è 
coperta d i p o l i p i a l t u t t o specia l i , che pa iono c a m i n i i n m i n i a 
t u r a ; la base d i o g n i p o l i p o è assai p i ù larga de l l ' ap ice , m u n i t o 
di un ' ape r tu ra r o t o n d a » . Ogni p o l i p o è l a rgo c i rca 1 m m . e 
non ha t en taco l i . I p o l i p i , d i e t à e d i grandezza diverse , f o r 
mano 5-8 file t rasversa l i , i r r e g o l a r i . I l la to i n f e r i o r e , che serve 
di base al la co lon ia , è coper to d i ventose b o t t o n i f o r m i , d i va r i e 
d imens ion i , m a sempre disposte i n file r e g o l a r i , d iv ise da 

solchi. Queste ventose servono a fissare la co lonia e le pe r 
met tono i n o l t r e d i s t r i sc iare . « Quale n o n f u la m i a m e r a 
vigl ia » , esclama KorotnefT, « quando r i c o n o b b i che la co lon ia 
era i n grado d i a l lon tana r s i da l suo posto per sa l i re l en tamente 
sui sassolini c i r cos t an t i ! » . — I p o l i p i n o n hanno l a m i n e 
mesenteroidi ; la l o r o superf ic ie i n t e r n a è pe r fe t t amen te l isc ia . 
Non sono ch ius i ne l la par te i n f e r i o r e ; i l l o r o esofago sbocca i n 
una grande c a v i t à , che r ives te i n t e r n a m e n t e tu t t a la co lon ia . 
Questa è d iv isa da set t i t r a sversa l i , d ispost i a uguale dis tanza. 

La f a m i g l i a del le A N T I P A T A C E E , i l cui g r u p p o p i ù i m p o r - P a i y t h o a Axineiiae. 
tante è i l genere Antipathes, n o n en t re rebbe ne l lo schema Poco rimpiccolita. 
sistematico, se i n questo caso si trattasse d i p o l i p i p o l i c i c l i 

a n z i c h é d i p o l i p i u n i c i c l i . I l n u m e r o fondamen ta l e è p e r ò sempre sei e quas i t u t t e 
le specie d i Antipathes h anno sei t en t aco l i . F o r m a n o colonie compos te , s i m i l i ad 
arbust i con l u n g h i r a m i ( v e d i la figura), t e n u t i ne l l a posiz ione che l i d i s t ingue da u n 
asse corneo, flessibile, d i cu i p a r l e r e m o p i ù t a r d i , desc r ivendo i g o r g o n i d i e i c o r a l l i 
cornei . I l Dana t r o v ò presso le isole F idsch i u n a co lon ia d i quest i a n i m a l e t t i a l ta 
90 c m . , con u n t r onco de l d i a m e t r o d i c i rca 3 c m . L 'aspe t to de l la co lon ia n o n è 
elegante e i p icco l i p o l i p i n o n si f a n n o osservare per n u l l a , essendo b r u n i c c i e 
m u n i t i d i t en taco l i r o b u s t i . 

P rend iamo ora a considerare quel le f a m i g l i e d e l l ' o r d i n e dei p o l i c i c l i , i cu i s i n g o l i 
i n d i v i d u i secernono u n t ronco calcareo. Se f o r m a n o colonie compos te , le s ingole 
colonie sono r i u n i t e per l o p i ù da una massa i n t e r m e d i a so l ida ( c e n e n c h i m a ) . A b b i a m o 
descrit to precedentemente per s o m m i capi i l r a p p o r t o che passa f r a le p a r t i d u r e e 
g l i o rgan i m o l l i , p e r m a n e n t i ; m a o ra d o b b i a m o d i l u n g a r c i a lquan to i n t o r n o a i r a p 

p o r t i s i s temat ic i , che p o t r a n n o da rc i u n ' i d e a de i c o r a l l i . L o scheletro de l Thecocyathus 
cylindraceus, r a f f i g u r a t o ne l testo, c i fa vedere s u p e r i o r m e n t e , n e l cal ice, la foss ic ina 
nella quale p u ò a f fonda r s i la par te a n t e r i o r e de l p o l i p o , che r i m a n e sempre m o l l e , 

i n seguito a l l ' espuls ione de l l ' acqua e de l l i q u i d o con t enu to ne l l a c a v i t à ce lomica . L a 
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parete laterale o muraglia è l i sc ia . Da questa parete si staccano le l a m i n e mesente-
r o i d i o se t t i , d i r e t t e verso l ' i n t e r n o . Nel la m o l e , ne l l a posizione e ne l m o d o i n cui 
sono disposte le une r i spe t to al le a l t re , co r r i spondono a i ten tacol i . I n m o l t i pol ip i 
spun tano su l la to esterno del la parete , come p r o l u n g a m e n t i dei sett i i n t e r n i e acqui
stano l 'aspet to d i costole s t re t te , con m a r g i n i l i s c i , oppure f r a s t ag l i a t i e dentellat i . 

Antipathes arborea. Grandezza naturale. 

Guardando i l calice da l l ' a l t o , s i vedono p u r e a l t r e p a r t i i m p o r t a n t i de l t ronco , sempre 
p i ù d i s t in te ad ogn i m o d o nel le sezioni v e r t i c a l i . I l r a m o t e r m i n a l e , in ta t to , della 
Dendrophyllia ramea ( A ) d i m o s t r a che i ca l i c i a l l u n g a t i h a n n o una parete esterna 
quas i l i sc ia . Nel la sezione ( B ) v e d i a m o che i t en t aco l i possono essere profondamente 

r i t i r a t i (a), che la parete (b) ha u n o spessore no tevo le e che i sett i sono lon tan i dal
l'asse. N o t i a m o i n o l t r e che i l po lo oppos to a l l a bocca è i n t i e r amen te calcificato e 
f o r m a la cosidetta lamina di sostegno, da l l a quale s ' innalza una colonna d i altezza 
considerevole e d i s t r u t t u r a m o l t o v a r i a , che i n m o l t i casi manca . Cer t i p icco l i r i l i ev i , 

d i spos t i sovente i n c i r co lo i n t o r n o a l l a co lonna , p r e n d o n o i l n o m e d i pali. Non di 
r ado da l la m u r a g l i a de l calice p r o p r i a m e n t e de t ta s i d i f f e r enz i a u n invo luc ro liscio 

e sot t i le ch i ama to epiteca. 
I p o l i p i p r o v v e d u t i d i u n t r o n c o d i t a l sor ta o d i u n t r o n c o cons imi l e sono com

pres i ne l g r u p p o degl i A S T R E A C E I (Astraeaceaé). I l g r u p p o dei C O R A L L I CON SCHE

L E T R O P O R O S O (Perforati), presenta u n a m i n o r e consistenza nel le sue p a r t i dure, 

percorse da ga l le r ie e sparse d i f o r i m i c r o s c o p i c i , che spesso p e r ò si vedono pure a 
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occhio n u d o . L ' A S T R O I D E C A L I C O L A R E (Astroides calycularis), c o m u n i s s i m o i n m o l t e 

p a r t i del Med i t e r r aneo , è u n o dei r app re sen t an t i d i questo g r u p p o , che f u r o n o s t u d i a t i 

con m a g g i o r cura da i n a t u r a l i s t i . I v i s i t a t o r i d e l l ' A c q u a r i o de l la Staz ione zoologica d i 
Napo l i possono farsene un ' idea senza a lcuna d i f f i c o l t à , p o i c h é le sue co lon ie r i c o p r o n o 

le pare t i d i una del le g ro t t e m a g g i o r i . Le p a r t i carnose sono 
rosso-gial le e l ' e s t r e m i t à an t e r io re , m o l l e , de i s i n g o l i i n d i 
v i d u i , p u ò so l levars i n o t e v o l m e n t e . Questi p o l i p i sono r i u n i t i 
sol tanto al la base dei ca l i c i s o t t i l i e t u b i f o r m i , d i spos t i g l i 
u n i accanto ag l i a l t r i ; n o n hanno sostanza i n t e r m e d i a e ras
somig l iano a l la c ladocora , p u r e c o m u n e ne l M e d i t e r r a n e o ; 
p e r c i ò i l t r onco n o n è m o l t o robus to e si p u ò i n f r a n g e r e f a c i l 
mente. Quando i l sole b r i l l a sopra queste pa r e t i an ima te , v i 
produce u n ef fe t to incan tevo le , da l quale possiamo s u p p o r r e 
i l magico spet tacolo, o f f e r t o a i v i a g g i a t o r i dag l i scogl i c o r a l 
l i f e r i dei m a r i m e r i d i o n a l i . Chi ha in tenz ione d i osservare i 
coral l i a N a p o l i , q u a l i si presentano i n na tu ra , deve vo l t a r e 
i l capo di Pos i l l ipo e r i v o l g e r s i verso l ' i so le t ta d i N i s i t a . Le 

roccie del capo presentano sot t 'acqua, sul le l o r o pa r e t i convesse, una g rand i s s ima 
q u a n t i t à d i a n i m a l e t t i i n f e r i o r i , f r a i q u a l i n o n m a n c a n o i n o s t r i c o r a l l i ; ques t i p e r ò 
sono assai p i ù n u m e r o s i ne l l ungo canale sot tacqueo, scavato nel le rocce d i t u f o e 

Thecocyathus cylindraceus. 
Grandezza naturale. 

inv i s ib i l e , d i cu i l ' ape r tu ra giace d i f r o n t e a l lo sbarco d i P o s i l l i p o . A n c h e la g ro t t a 
d i Capri e le g ro t t e v i c ine ne a lbergano u n g r a n d i s s i m o n u m e r o . 

I l Lacaze-Duth iers r i f e r i sce i m p o r t a n t i ed estesi r agguag l i i n t o r n o ai c o r a l l i 
Astroides. Le sue osservazioni i n t o r n o a l lo s v i l u p p o dei g i o v a n i e a l la f o r m a z i o n e 

della colonia sono in teressant iss ime. G l i c ed i amo p e r c i ò n u o v a m e n t e la p a r o l a . 

« Per s tudiare i l co ra l l o n o b i l e i n A l g e r i avevo i n c o m i n c i a t o le m i e r i ce rche i n 
ot tobre, a F o r t Genois, a occidente d i Bona , dove i l f o n d o è abbastanza s i cu ro per 
gettar l ' à n c o r a , a sa lvaguardia de l ba t t e l l o , che le a u t o r i t à loca l i avevano messo a 
m i a disposiz ione. 
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« Per c i rca u n mese m i occupai de l co ra l lo n o b i l e ; nelle f r e q u e n t i escursioni fatte 
lungo la costa avevo osservato, a l la p r o f o n d i t à d i c irca 3 0 c m . da l l i ve l l o dell 'acqua, 
n u m e r o s i banch i d i u n p o l i p o d i co lor rosso- ranc ia to , che r i c o p r i v a n o le rocce e di 
cu i avevo t r o v a t o nel le insenature m i n o r i del la spiaggia i t r o n c h i i m p a l l i d i t i dalle 
onde, che l i t r asc inavano qua e l à , per d e p o r l i i n f i n e sul la sabbia. Facendo i bagni di 
m a r e avevo pure a m m i r a t o sovente queste elegant i e f r a g i l i f o r m a z i o n i marine. 

Astroide calicolare (Astroides calycularis). Grandezza naturale. 

A l l o r a ed anche p i ù t a r d i , i n a p r i l e e i n m a g g i o , rec is i a lcune zolle d i questi po l ip i , 
senza p e r ò acquistare nessuna cogniz ione i n t o r n o al l o ro processo r i p r o d u t t i v o . Ma 
i n g iugno , u n be l g i o r n o u n o dei m i e i m a r i n a r i m i p o r t ò u n t r o n c o spezzato, chia
m a n d o l o , come al so l i to , « p o l i p o » , da l quale estrassi a l cun i i n d i v i d u i isolat i , di 
co lor rosso- ranc ia to , che v i d i nuo ta re l i be r amen te ne l l ' acqua . Osservandol i p i ù atten
tamente r i c o n o b b i che erano t u t t i i n p iena a t t i v i t à r i p r o d u t t i v a » . Tale f u i l punto 
d i par tenza degl i s tud i d i Lacaze-Duth ie rs i n t o r n o ag l i Astroides, che egli c o n t i n u ò 
per v a r i a n n i e da i q u a l i r i s u l t ò che i l l o r o pe r iodo r i p r o d u t t i v o r i c o r r e dal l 'apri le 

a l l 'agosto, m a si p u ò d i r e concent ra to ne l mese d i g i u g n o . 
O g g i d ì sapp iamo quan to segue i n t o r n o a l la presenza e alla v i t a de l nost ro polipo 

lungo quel le coste: « I m i t a n d o l ' e sempio d i a l t r i p o l i p i , i l nos t ro an imale t to si pone 
sempre a l r i p a r o del le rocce per scansare la luce d i r e t t a de l sole. A F o r t Genois, a 
Bona, sug l i scogl i che s ' i ncon t rano a m e t à s t rada f r a Bona e F o r t Genois, a Lacalle e 
ne l p o r t o d i A l g e r i si vedono a poca p r o f o n d i t à , sul le pa re t i del le rocce, bellissime 

str iscie d i co lo r rosso-aranc io , f r a g l i o r g a n i s m i che a l l i g n a n o i n g r an n u m e r o i n quei 
l u o g h i ( c o r a l l i n e , melobes ie , spugne, v e r m e t i , b r i o z o i , ecc.), i n s o m m a , i n mezzo a 

que l la m o l t i t u d i n e d i a n i m a l i , che si s v i l u p p a n o sot to la zona del la spiaggia, dove 
c o m b a t t o n o la lo t t a per la v i t a e f o r m a n o que l le a g g l o m e r a z i o n i app ia t t i t e , descritte 

con m o l t a eff icacia da l Quatrefages ne i suoi b e l l i s s i m i « R i c o r d i d i u n natural is ta » 

(Souvenirs d'un Naturaliste) e n e l suo « V i a g g i o i n S ic i l i a » ( Voyage en Sicile). 
Nei l u o g h i i n c u i t a l i p r o d u z i o n i m a r i n e sono p i ù numerose e p i ù fitte e soprattutto 
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in var ie piccole insenature , o g n i v o l t a che le onde si r i t i r a n o , c o m p a r e una s t r i sc ia 

rossa. Le rocce du re (gneis e g r a n i t i ) , a b b o n d a n t i v i c i n o a F o r t Genois e a Bona , 

sono le p i ù adatte al la d i f fu s ione dei p o l i p i , a cu i o f f r o n o u n so l ido appogg io . L a cosa 

è m o l t o d iversa a Laca l le , dove la costa si c o m p o n e d i p i e t r a a r ena r i a , f r a g i l e , ne l l a 

quale i l m a r e , sempre mosso, scava c e r t i f o r i v e r t i c a l i , s i m i l i a l le cappe dei n o s t r i 

camin i e spesso abbastanza l a r g h i p e r c h è una persona adu l t a v i possa t r o v a r pos to . 
L ' isola Mand i l e , col locata d i n a n z i a Laca l l e , è pu re compos t a d i questo m a t e r i a l e . Le 

sue r ive sono tu t t e m i n a t e da queste buche e ga l l e r i e , m a , anche i n quel le chiuse 
i n f e r i o r m e n t e , che pa revano p i ù adat te ad accogl iere i p o l i p i , i l Lacaze -Duth ie r s t r o v ò 

questi a n i m a l i poco s v i l u p p a t i e i n n u m e r o p iu t to s to scarso; le ga l le r ie aper te d ' a m b o 
le p a r t i , nel le q u a l i l ' acqua agi tata de l m a r e p u ò i r r o m p e r e con v io l enza , n o n d à n n o 
r icetto a nessuna co lon ia d i p o l i p i n è d i a l t r i a n i m a l i . L o stesso fa t to si osserva nel le 

rocce vulcaniche , p i ù dure , che c i r condano i l p icco lo p o r t o del la costa occ identa le d i 
Capri , la cosiddetta Piccola marina, dove le onde m u g g e n t i , i n t e r n a n d o s i nel le c a v i t à 
della r i v a , s ' inna lzano ad altezze n o t e v o l i e v ie tano a l la v i t a a n i m a l e d i s v i l u p p a r s i . 

A d ogni m o d o l ' i so la Mandi t e era popola ta da u n n u m e r o d i Astroides abbastanza 
considerevole p e r c h è i n g iugno i l Lacaze-Duth ie rs potesse r i n n o v a r e g i o r n a l m e n t e i l 
suo mate r ia le d i s t u d i o : nuo tando con u n bracc io solo , eg l i r accogl ieva c o l l ' a l t r a 
mano le l a rve na t an t i ne l l ' acqua c r i s t a l l i na e le deponeva i n u n rec ip ien te d i v e t r o . 

Gli a n i m a l e t t i r a cco l t i i n questo m o d o r i m a n e v a n o p e r c i ò i n t a t t i e si a t taccavano 
subito alle pare t i del rec ip ien te . I l m o d o p i ù sempl ice per raccogl iere le l a rve consiste 
nel collocare i n t i e r i t r o n c h i i n u n vaso spazioso; c o m p r i m e n d o ed ap rendo poscia i 
cal ici , si vedono c o m p a r i r e i n g r a n n u m e r o g l i i n d i v i d u i g i o v a n i , che n o n è d i f f i c i l e 

staccare da l t ronco con una piccola spatola . Seguendo le p r ecauz ion i osservate da 
tu t t i i na tu ra l i s t i che s tud iano g l i a n i m a l i acquat ic i ( f r e q u e n t e r i n n o v a m e n t o ed a e r a 
zione de l l ' acqua) , m a l g r a d o i l ca ldo es t ivo, i l nos t ro col lega r i u s c ì a tener v i v e le 
larve per ben due mes i su l la costa a f r i cana ed ebbe o p p o r t u n i t à d i osservare i l l o r o 
passaggio a l lo stato s t az iona r io . I g i o v a n i sgusciavano d a l l ' u o v o nel la g rande c a v i t à 
stomacale ma te rna , concamera ta ; n u o t a v a n o per qualche t e m p o ne l l a c a v i t à de l l a 
madre, q u i n d i ne usc ivano da l l a bocca, per caso o spon taneamen te ; n o n d i r ado p e r ò 
la madre si contraeva per m e t t e r l i i n l i b e r t à . Le l a rve , s i m i l i a v e r m i c i a t t o l i a l l u n g a t i , 
hanno l ' e s t r e m i t à pos te r io re u n p o ' i n g r o s s a t a ; n u o t a n d o , p rocedono a p p u n t o co l la 
e s t r e m i t à pos te r iore . L a bocca n o n t a rda a f a r s i no t a r e a l l ' e s t r e m i t à oppos ta . Del 

resto, possono m o d i f i c a r e i n m o d o no t evo l i s s im o i l l o r o aspet to ; nuo tano con a g i l i t à 
e prontezza, g iovandos i de l l ' ab i t o c ig l i a to . Come a b b i a m o de t to , i n m o l t i casi questo 
stadio d i l i b e r t à du rava due mesi ; m a i n generale i l p e r i o d o compreso f r a la nasci ta 
e i l passaggio a l lo stato s t az ionar io n e l l ' a c q u a r i o d u r a v a da 3 0 a 4 0 g i o r n i . Nel la 
vi ta l ibe ra , a l lo stato na tu ra le , pare che i l p e r i o d o i n cu i le l a rve si agg i rano ne l m a r e 
sia p iù co r to , p e r c h è r i m a n g o n o p i ù a l ungo ne l l a c a v i t à m a t e r n a ; i l v en to d i s c i 

rocco esercita pure una g rande i n f luenza sopra ques t i a n i m a l i , i n d u c e n d o l i a r i t i r a r s i 
e a fissarsi p i ù presto de l so l i t o , forse per e f fe t to d i u n sub i taneo e s a u r i m e n t o . 

La m e t a m o r f o s i del la l a rva v e r m i f o r m e ne l p o l i p o p e r m a n e n t e ha luogo come 
nelle a t t i n i e . L a l a rva c o m p r i m e c o n t r o u n c o r p o d u r o l ' e s t r e m i t à ingrossata e i n 
pochi i s tan t i p u ò t r a s f o r m a r s i i n u n disco s i m i l e ad una c i ambe l l a . Sul p o l o super io re 

compaiono v a r i so lch i l o n g i t u d i n a l i , ne l p u n t o i n cu i la bocca si a f fonda m a g g i o r 
mente. A l l ' e s t r e m i t à dei so lch i spun tano i d o d i c i t e n t a c o l i . Le t r e figure de l testo, 

ingrand i t e i i vo l t e , rappresentano le r a p i d e m e t a m o r f o s i d e l l ' a n i m a l e , poco d iverse 
da quel le del le a t t i n i e g i o v a n i . So l t an to la f o r m a z i o n e g i à i n i z i a t a del le p a r t i calcaree 
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denota l ' avven i r e r i se rva to al nos t ro p o l i p o . P r i m a d i t e r m i n a r e i l nos t ro discorso 
i n t o r n o a l l ' Astroides calycularis, accenneremo b revemen te al m o d o i n cui si fo rma 
la sua co lon ia ; c iò che d i r e m o d i questa specie si p u ò appl icare , salvo poche m o d i f i 
caz ion i , a t u t t i g l i a l t r i p o l i p i f o r m a n t i co lonie e c i pone i n grado d i spiegarci uno 
dei f e n o m e n i p i ù i m p o r t a n t i e p i ù s t r an i d i questa classe d i a n i m a l i . 

G iud icando i l processo del la sua f o r m a z i o n e dal la co lon ia compiu t a , si potrebbe 
credere che tu t t e le sue p a r t i abbiano avu to uno sv i luppo concomi tan te . La cosa è 

Stadi di sviluppo de\V Astroides calycularis. Ingranditi "24 volte. 

invece affa t to d iversa . Le p r i m e tracce de l t ronco si presentano i n f o r m a d i corpic
c i u o l i calcarei , m i c r o s c o p i c i , nodos i o a l l u n g a t i , che i Frances i , per d i s t inguer l i dalle 
f o r m a z i o n i analoghe che si osservano i n a l t re classi d i a n i m a l i , ch iamano sclerite, 
servendosi d i u n vocabolo m o l t o a p p r o p r i a t o . Neil'Astroides le sclerite si formano 
quando le l a m i n e mesen te ro id i i n c o m i n c i a n o a s v i l u p p a r s i . Come abb iamo g ià detto, 
compa iono nel lo s t ra to med iano . Le p a r t i dure , p r i m e a f o r m a r s i , appartengono 
p e r c i ò alle l a m i n e mesen te ro id i o set t i e n o n al la cosidet ta m u r a g l i a , come si potrebbe 
suppor re . La m u r a g l i a si f o r m a i n seconda l i n e a ; p o i c o m p a r e la l a m i n a basale o di 
sostegno e finalmente la co lonna . L ' i n g r o s s a m e n t o e la calcif icazione si compiono 
sempre i n seguito ad una agglomeraz ione d i c o r p i c c i u o l i ca lcare i , i so l a t i , che si a v v i 
c inano , si toccano e i n f i n e si saldano i n una massa sol ida , m a sempre suscettiva di 

u l t e r i o r i m o d i f i c a z i o n i . 

Oltre il nostro bellissimo Astroides troviamo ancora nel Mediterraneo un rappre
sentante del g r u p p o dei P e r f o r a t i , p o l i p i con set t i po ros i , la Dendrophyllia ramea, 
r a f f igura ta nel testo e cara t ter izzata dal suo t ronco pa r t i co la re . I suoi r a m i , che acqui
stano spesso la grossezza d i u n po l l i ce , vengono es t ra t t i t a lvo l t a dal le acque del

l ' A d r i a t i c o col la rete a strascico, m a n o n c o m p a i o n o m a i i n g r a n d i q u a n t i t à . 
Per recars i ne l ve ro regno dei c o r a l l i p e r f o r a t i bisogna t raversare i l canale d i Suez 

e avv i c ina r s i ai banch i c o r a l l i f e r i del Mar Rosso, dove a l l igna uno dei g r u p p i più 
i m p o r t a n t i e p i ù c o m u n i d i questa serie d i a n i m a l i , que l lo del le M A D R E P O R E (Madre
pora), d e nominaz ione con cu i vengono i n d i c a t i t u t t i i p o l i p i che f o r m a n o scogli. I 

l o ro t r o n c h i hanno l 'aspet to d i g r a n d i l ob i i r r e g o l a r i , o p p u r e sono a rbo re i ; i calici, 
per lo p i ù d i v i s i , si presentano i n f o r m a d i t u b i b r e v i , che si assot t ig l iano superior

mente a guisa d i con i e spun tano sul la sostanza i n t e r m e d i a , comune . I n ogn i tronco 
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si osservano supe r io rmen te eer t i p u n t i i n c u i i ca l i c i de i p o l i p i s p u n t a n o appena da l l o 

scheletro c o n n e t t i v o ; osservandol i con m a g g i o r a t tenz ione si no t a che quest i i n d i v i d u i 
vengono sopra f fa t t i da l ma te r i a l e d i cong iunz ione che r i c o p r e i l t r o n c o , o p p u r e o c c u 

pano u n posto s favorevole per la n u t r i z i o n e . Presentano invece u n o s v i l u p p o p i ù 
u n i f o r m e e p i ù avanzato t u t t i g l i i n d i v i d u i , 

che f o r m a n o i r a m i p i ù s o t t i l i e p i ù l u n g h i ; 
ne i t r o n c h i l o b i f o r m i i l m a g g i o r e s v i l u p p o 
spetta agl i i n d i v i d u i co l loca t i sopra r i a l z i 

o n d u l a t i . 
Le m a d r e p o r e f o r n i s c o n o g l i e s e m p l a r i 

p i ù b e l l i e p i ù grossi pe i m u s e i . Si pres tano 

m m 

Porites furcatus. A, tronco di grandezza naturale; 
B, due calici ingranditi. 

in modo particolare all'esame microscopico 

le specie robuste o leggermente r a m i f i c a t e 
de l genere Porites, come per esempio i l 

Porites furcatus, che r a f f i g u r i a m o ne l testo. 

L ' a l t r o g r u p p o d i Astreacei c o m p r e n d e 
g l i a s t ro id i con scheletro n o n poroso . 

Chi ha o p p o r t u n i t à d i s tud ia re i p o l i p i 
i n una co l lez ione , esamina senza d u b b i o 
p r i m a del le a l t r e le f o r m e g r a n d i e isolate 

de l genere Fungia, f o r m a z i o n i app ia t t i t e , 
c i r c o l a r i , o p p u r e l i n g u i f o r m i o foggia te a 
c i a m b e l l a , i l cu i d i a m e t r o m i s u r a spesso 
3 0 c m . I l t r o n c o consta de l la l a m i n a basale 
e del le n u m e r o s i s s i m e l a m i n e m esen t e ro id i , 

ver t i ca l i ; invece manca a f fa t to la m u r a g l i a , par te che raggiunge i l mass imo s v i 

luppo i n quasi t u t t i i gene r i . Cons iderando le f u n g i e come i n d i v i d u i i s o l a t i , n o t i a m o 
che, come le a t t in ie , si sv i l uppano so l tan to per uova , e che, quando i n v i a eccezionale 
la r i p roduz ione si compie per u n processo d i g e m m a z i o n e o d i d i v i s i o n e , questo p r o 

cesso t e r m i n a col distacco delle g e m m e . Ma i l professore Semper fece una scoper ta 

interessante r i g u a r d o alle fung ie : eg l i r i c o n o b b e c i o è che nel le fung ie ha luogo una 

Madrepora verrucosa. A, tronco minore d.i 
grandezza naturale; B, alcuni calici in
granditi, due sezionati verticalmente. 
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generaz ione a l te rna ta , da cui r i s u l t a la p roduz ione d i colonie composte . E g l i par la nel 
seguente m o d o d i u n t r onco d i f u n g i e , da l u i r a f f i g u r a t o : « È u n t ronco d i coral l i 
r a m i f i c a t o , i l quale presenta a l l ' e s t r e m i t à i n f e r i o r e , assot t igl iata , la s t r u t t u r a caratte
r i s t i ca de i c o r a l l i e a l l ' e s t r e m i t à opposta si d iv ide i n c inque r a m i , d i cu i quat t ro sono 
m u n i t i a l l ' ap ice d i vere fung ie d i grandezza diversa e i l q u i n t o ne è sprovveduto. 
I c o r a l l i g i o v a n i n o n presentano per se stessi n u l l a d i no tevo le ; sono invece caratte
r i s t i c i i pedunco l i su cu i si t r o v a n o , p r o v v e d u t i d i r i g o n f i a m e n t i con sp igol i acuti, 
a l t e r n a t i a l i e v i infossa ture . Anche i l pedunco lo (a), sp rovvedu to d i fung ia , presenta 
le stesse f o r m a z i o n i . Se la f u n g i a n o n c ' è p i ù , v i f u p e r ò i n passato e l o d imost ra i l 

Fungia formante gemme. Grand, nat. Flabello variabile (Flabellum variabile). Grand, natur. 

m a r g i n e l i be ro de i set t i , che appare c ica t r izza to e d i s t r u t t u r a i r rego la re . Paragonando 
i l c o n t o r n o del la cicatr ice coi r i g o n f i a m e n t i d e l l ' a l t r o peduncolo , si no ta che esso vi 
co r r i sponde esat tamente ed è pure uguale a que l la che d i v i d e le singole sporgenze 
la dis tanza che passa f r a la c ica t r ice e i l ce rch io i n f e r i o r e p i ù v i c i n o . Se po i esami
n i a m o con m a g g i o r a t tenz ione una Fungia p i ù sv i l uppa t a i n que l t r a t t o del pedun
colo , i n cui questo ha press' a poco la c i r confe renza d i u n cerchio o anel lo d i cresciuta, 
v e d i a m o che ne l nos t ro caso (b) la comun icaz ione t r a la Fungia e i l corallo pro
p r i a m e n t e det to è g i à assai m e n o spiccata. Se questo r i a s so rb imen to fosse stato com
ple to , la Fungia s i sarebbe staccata da l pedunco lo . L a c ica t r ice che si f o r m ò alla 
sua e s t r e m i t à l ibera at testava che c iò era accaduto i n u n o dei pedunco l i . Ma i diversi 
cerchi d i cresciuta de l lo stesso pedunco lo d i m o s t r a n o che o g n i r a m o è i n grado di 
s v i l u p p a r s i u l t e r i o r m e n t e dopo la p r o d u z i o n e del la p r i m a Fungia, mediante una con
centraz ione seguita da una d i l a taz ione del pedunco lo , e che, dopo qualche tempo, è 
a t to a p r o d u r r e ne l lo stesso m o d o una seconda, una terza o u n a quar ta generazione. 

A b b i a m o r i f e r i t o questa descr iz ione , p e r c h è i l l e t to re possa f a r s i un ' idea della vita 
fisiologica cos ì speciale d i ques t i a n i m a l i i n f e r i o r i . C i t e remo i n o l t r e u n a l t ro caso con
s i m i l e , che r i g u a r d a i l F L A B E L L O V A R I A B I L E (Flabellum variabile), appartenente 
a l la f a m i g l i a dei T U R B I N O L I D I , d e n o m i n a z i o n e de r ivan t e da l la f o r m a conica delle 
co lon ie . Le numerose specie d i questa f a m i g l i a sono conosciute per la maggior parte 
c o m e i n d i v i d u i i so la t i . I l Semper scoperse e descrisse t u t t a v i a parecchie interessanti 

f o r m a z i o n i d i g e m m e , le q u a l i p r o d u c o n o co lon ie s e m p l i c i e t e m p o r a r i e , che si dis
so lvono col la caduta del le g e m m e . I l g r u p p o de i F L A B E L L I (Flabellum) si distingue 

per la f o r m a d e l l ' a n i m a l e i so la to , compresso e m u n i t o d i u n ' a p e r t u r a boccale foggiata 
a fessura. L ' a n i m a l e v i v o è r a f f i g u r a t o i n A . L a l a r v a vagante che sguscia dall'uovo 

si fissa dopo qualche t e m p o e i l p o l i p o i n v i a d i s v i l u p p o secerne i l t ronco B, simile 

ad u n ven tag l io pedunco la to , m u n i t o d i due spine l a t e r a l i . Questa f o r m a B rimane 
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asessuale, m a da l calice spunta una g e m m a , a l l a quale p i ù t a r d i la nos t ra f o r m a s i 

unisce, a lmeno i n apparenza (C) , e, p r i m a d i staccarsene, v i è c o s ì s t r e t t amen te 

uni ta , che i n passato le due gene raz ion i cos t i tu i te da l la m a d r e e da l l a g e m m a , erano 

considerate come una v a r i e t à speciale e p e r f i n o come una specie n u o v a . P i ù t a r d i 
la gemma cade (D) e v i v e , senza fissarsi, n e l l a fessura d i una rocc ia o i n quals ias i 

altro nascondigl io cons imi l e , dove la sp ingono le onde o le c o r r e n t i . Colla l a r v a 
sessuata r i c o m i n c i a i l c ic lo de l lo s v i l u p p o . 

Le osservazioni del Semper si r i f e r i s c o n o al f l abe l lo v a r i a b i l e . I l nos t ro collega 

osserva ino l t r e che, tenendo conto so l tan to degl i e s t r e m i , si po t rebbe s u p p o r r e che 

Leptopenus discus. Grandezza naturale. 

con questa specie se ne po t rebbero f o r m a r e a l t re due o t r e . T u t t o l ' a n i m a l e ha u n a 
bella t i n t a rosso-v iva , m a t rasparen te ; i n t o r n o a l disco boccale s co r rono quas i sempre 
due larghe s t r iscie rosso-scure, assai spiccate n e g l i e sempla r i u n po ' p i ù c h i a r i . 

Anche dal le p r o f o n d i t à m a r i n e venne ro es t ra t t i r ecen temente s p l e n d i d i c o r a l l i 
so l i ta r i , ca ra t te r izza t i dal l 'e leganza e da l l a r e g o l a r i t à de l lo schele t ro , conseguenza 
della lo ro d i m o r a ne l l ' acqua m o l t o p r o f o n d a , dove abbonda l ' ac ido ca rbon ico ed è 
scarsa la calce. I n t a l i f o r m e l ' i n t a v o l a t o calcareo ha l 'aspet to d i una de l ica ta rete d i 
ruote, con ragg i s o t t i l i , r i u n i t i i n m o d o r ego la r i s s imo da p i cco l i t r a m e z z i t r asversa l i . 

H a f f ì g u r i a m o ne l testo uno d i ques t i c o r a l l i abissal i (Leptopenus discus). Questa 
elegante p roduz ione m a r i n a f u es t ra t ta da l l a p r o f o n d i t à d i 3 4 7 5 m . , l ungo la costa 
orientale d e l l ' A m e r i c a del sud. 

Sebbene numeros i s s ime , le specie d i f u n g i e e d i t u r b i n o l i d i e que l le appa r t enen t i 
ad alcune a l t re f a m i g l i e , i cu i r app re sen t an t i menano per lo p i ù v i t a i sola ta , sono 

superate d i m o l t o nel n u m e r o da que l le del le f a m i g l i e f o r m a n t i co lon ie compos te . 
Ne abb iamo u n esempio nel la C L A D O C O R A C E S P I T O S A (Cladocora caespitosa) de l 

39. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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Medi ter raneo e d e l l ' A d r i a t i c o . I t r o n c h i de i s ingol i i n d i v i d u i sono t u b i p iu t tos to a l l u n 

ga t i , i l cu i d i a m e t r o v a r i a f r a V 2 - I c m . Le g e m m e spuntano la te ra lmente a l l ' e s t r e m i t à 
basale, si r i v o l g o n o subi to i n al to e crescono v i c i n o a l la madre , senza p e r ò un i r s i nè 
saldars i con questa. P e r c i ò i l t ronco è f r ag i l e . I n certe loca l i t à la cladocora cespitosa 

si sv i luppa per modo da r icopr i re 
t r a t t i m o l t o estesi (o l t r e 100 mq. ) 
del fondo del mare e giunge a l 
l 'altezza d i 30 c m . È i l p r imo 
po l ipo che i na tu ra l i s t i incon
t r a n o , discendendo dal n o r d verso 
le zone p i ù calde, da l quale pos
sono f a r s i u n ' i d e a degli scogli 
c o r a l l i f e r i i n m i n i a t u r a . Ricordo 
ancora i l piacere che provai , 
quando raccols i per la p r ima 
vo l t a a Sebenico, colla rete a 
strascico, i t r o n c h i d i questo 
po l ipo s ingolare . 

F ra i g r u p p i degl i a s t ro id i n o n poros i p r o p r i i de i m a r i ca ld i , occupa i l p r i m o posto 
quel lo delle A S T R E E (Astraea), a s t ro id i ne l ve ro senso del la pa ro la , f o r m e impor t an 
t i ss ime, p e r c h è , colle specie a f f i n i , esercitano una par te no tevole nel la costruzione 

Astrea pallida (Astraea pallida). 1 / 2 grandezza naturale. 

Helìastraea heliopora. A, fusto colle parti mol l i ; B, senza parti molli. Grandezza naturale. 

degli scogli coralliferi. L'Astraea pallida, che raffiguriamo nel testo, è una delle 
specie scoperte da l Dana; f o r m a una massa tondeggian te con base app ia t t i t a . I singoli 

ca l ic i sono af fa t to d i v i s i g l i u n i dagl i a l t r i ; ognuno è c i r c o n 
dato da una sorta d i bast ione, ma i n m o d o che i d ive r s i bas t ion i 
s ' incont rano a v icenda . Gl i i n d i v i d u i col locat i i n a l to e a destra 
hanno i ten tacol i r i t i r a t i ; g l i a l t r i hanno invece spiegata la corona 

dei t en taco l i . Disgraz ia tamente la nost ra figura n o n ci presenta 
nessun calice ne l l ' a t to del la d iv i s ione . I l genere Astraea è cara t 

ter izzato appun to dal la d iv i s ione comple t a . 

Tre calici boccali 
di Helìastraea. Ingr. 

Un a l t ro g r u p p o non meno i m p o r t a n t e , nel quale sono c o m 

presi d ive r s i so t togener i , è cos t i tu i to dal le M E A N D R I N E , d i cui 
r a f f i g u r i a m o V Jieliastraea heliopora. Nel processo d i d iv i s ione e d i gemmazione, a 

cu i vanno sogget t i quest i p o l i p i , vengono isolate so l tan to le p a r t i m o l l i dei singoli 

i n d i v i d u i , m a le cosidette m u r a g l i e si sov rappongono le une al le a l t re e r i cop rono la 
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loro superf ic ie d i a v v a l l a m e n t i e d i r i a l z i , i r r e g o l a r m e n t e i n t r e c c i a t i . Negl i e s empla r i 

v i v i queste depress ioni sono r i cope r t e da l le p a r t i m o l l i e ne l le ape r tu re bocca l i s i 

osservano le aree, che spet tano ai s i n g o l i i n d i v i d u i , i q u a l i , a l lo stato adu l t o , h a n n o 

un'area de l imi t a t a so l tan to da due l a t i oppos t i . L a nos t ra figura rappresen ta t r e c a l i c i 
boccali e le aree re la t ive con un m e d i o c r e i n g r a n d i m e n t o e comple t a l o schema del 

fusto, vuo to o disseccato, che da solo n o n basterebbe a d a r c i un ' i dea del le co lon ie 
di questi a n i m a l i . 

O R D I N E S E C O N D O 

O O T -A. T T I 3ST I E (OCTATTINIA) 

La seconda grande divisione dei polipi comprende una serie di forme abbastanza 

varie, i cui s ingo l i i n d i v i d u i hanno p e r ò u n aspetto u n i f o r m e , p r o d o t t o da l n u m e r o 
costante dei t en taco l i , che sono sempre o t to . I t en taco l i n o n sono cav i , gene ra lmen te 
appia t t i t i e in tacca t i su i m a r g i n i come fog l ie e legant i . 

È p iù d i f fusa delle a l t re la f a m i g l i a deg l i A L G I O N A R I (Alcyonarià), cos t i tu i t a essen
zialmente dal g r u p p o degl i A L C I O N I {Alcyonium), d i cu i le specie sono g ià c o m u n i 
nell 'estremo n o r d e spet tano ai p r o d o t t i p i ù d i f f u s i de i m a r i p i ù ca ld i . Questi a n i m a l i 

sono r i u n i t i i n colonie , d i aspetto bulboso i r r ego la re o l o b i f o r m e , oppure a rborescent i , 
con poche d i r a m a z i o n i p i ù o meno grosse e spesso p i ù grosse d i u n d i t o . G l i i n d i 
v idui i sola t i sporgono genera lmente d i qualche m i l l i m e t r o da l la super f ic ie l uc ida del 
tronco, rossiccia, g ia l logno la o macch ia t a ; pa iono fiori b i a n c h i , m o l l i e carnos i . L e 
colonie si sv i luppano i n t o r n o ad u n t ronco , oppu re sono infisse ne l f o n d o , a poca 
p r o f o n d i t à . 

Gli a lc ionar i secernono pure uno scheletro, m a le p a r t i d i cu i questo è co s t i t u i t o 
non si saldano i n u n t r o n c o e conservano la f o r m a d i m i n u s c o l i c o r p i c c i u o l i ca lcare i , 
per la maggior par te m i c r o s c o p i c i , d i f o r m a d e t e r m i n a t a , v a r i a b i l e secondo le specie, 
che si d isperdono i n t u t t a la co lon ia . A l l o stato na tu ra l e g l i a l c i o n a r i conservano una 
certa e l a s t i c i t à e turgescenza. Es t r a t t i da l l ' acqua si con t raggono a lquan to e t u t t a la 
colonia d iminu i sce d i v o l u m e . Depost i ne l l ' a cqua r io t o r n a n o p e r ò a gon f i a r e e si c o n 
servano i n t a t t i per se t t imane e mes i . I l p r i m o segno de l l o ro d e t e r i o r a m e n t o consiste 
in una gonfiezza eccessiva del le p a r t i i n f e r i o r i . T u t t a v i a , anche i n questo stato, pos
sono ancora v ivere a l u n g o . N o n pare che abb iano n e m i c i special i e ch i cerca u n o 
scopo qualsiasi ne i p r o d o t t i del la na tu ra , si t r o v a m o l t o imbarazza to i n questo caso. 

I l g ruppo dei P E N N A T U L I D I O P E N N E D I M A R E , d i f o r m a e d i aspetto costante, è 
affine agli a l c i o n a r i . I n va r i e specie d i Alcyonium n o t i a m o g i à una no tevo le tendenza 
alla s t ru t tu ra peduncolare e lo denota l ' esemplare r a f f i g u r a t o ne l testo, i n cu i v e d i a m o 
un peduncolo spiccato, p r i v o d i p o l i p i . Ne i p e n n a t u l i d i o g n i co lon ia giace i n una par te 
destinata a contenere i p o l i p i e u n ' a l t r a porz ione l ibe ra f o r m a i l pedunco lo , inf i sso 

nel mol le fondo del m a r e . Nel le f o r m e p i ù s e m p l i c i , rappresenta te anche ne l M e d i 
terraneo dal genere Veretillum, la par te che cont iene i p o l i p i ne è coper ta t u t f a l l ' i n -
tornoe i l peduncolo ha f o r m a c i l i n d r i c a . Pochi a n i m a l i hanno u n aspetto cos ì v a r i a b i l e 
come i v e r e t i l l i . Una co lonia , che ebbi o p p o r t u n i t à d i osservare per qua lche mese ne l 

mio acquario, r imase per 2 o 3 se t t imane i m m o b i l e sul f o n d o , s i m i l e ad una r apa 
aggrinzita, denotando d i t r o v a r s i i n u n pe r iodo i n cu i le f u n z i o n i v i t a l i p i ù i m p o r t a n t i 

erano in t e r ro t t e . Ogni t raccia dei s i n g o l i i n d i v i d u i era scomparsa , l ' a l i m e n t a z i o n e 
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Alcionio (Alcyonium). Grandezza naturale. 

sospesa, e, col ricambio dell'acqua, anche la nutrizione generale della colonia. Finito 

questo s tadio , la co lon ia i n c o m i n c i ò ad assorbi re una cer ta q u a n t i t à d'acqua per 
mezzo d i p o r i i n v i s i b i l i o d i u n asso rb imento c u t a n e o ; la sua superf ic ie si appiano; 
c o m p a r v e r o a l c u n i i n d i v i d u i i so la t i e i l l o r o m o d o d i so l levars i e d ' invag ina rs i deter

m i n ò la co loraz ione p i ù o meno v i v a e del icata de l la co lon ia . F i n a l m e n t e questa ebbe 
dup l i ca t a o t r i p l i c a t a la sua lunghezza e si i r r o b u s t ì i n p r o p o r z i o n e ; sul la t i n t a rossa 
dei c o r p i e del t ronco c o m u n e spiccavano con legg iadro ef fe t to le corone bianche dei 

t e n t a c o l i ; i l piede d ivenne t rasparente e ingrossa to come una c i p o l l a ; r ipiegandosi , 

si a f f o n d ò ne l l a sabbia, come se ubbidisse a l l a v o l o n t à generale dei p o l i p i componenti 

la co lon ia . Questa che, du ran t e i l p e r i o d o d i r i poso , giaceva sul f o n d o i n posizione 
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orizzontale , si d r i z z ò v e r t i c a l m e n t e . Questa f a c o l t à d i m u t a r e pos iz ione e a t t egg ia 

mento non spetta so l tanto a queste f o r m e a f f i n i ag l i a l c i o n a r i , m a anche a quasi t u t t i 

gl i a l t r i m e m b r i del la f a m i g l i a . 
Nei corpo d i quest i a n i m a l i e s o p r a t t u t t o ne l la P T E R O Ì D E S P I N O S A [Pennatula, 

Pteroides ed a l t r i gener i ) si possono d i s t inguere a u n dipresso le stesse p a r t i che si 
osservano in una penna. I l t r o n c o presenta una s i m m e t r i a b i l a t e r a l e ; t an to sul l a to 

addominale quan to su l la to dorsale si osserva u n a reg ione p r i v a d i p o l i p i ( s i p a r l a 
di lato destro e d i la to s i n i s t r o , d i e s t r e m i t à supe r io re e d i e s t r e m i t à i n f e r i o r e . I n 

queste f o r m e d i s v i l u p p o regolare i s i n g o l i p o l i p i 
si t rovano sopra p a r t i l a t e r a l i , f o g l i f o r m i de l lo stelo. 

I l K ò l l i k e r fece una scoperta s ingo la re : r i conobbe 
cioè che le colonie d i t u t t i i p e n n a t u l i d i presentano 
due f o r m e d i i n d i v i d u i . G l i i n d i v i d u i sessuati v i eser

citano la par te p r i n c i p a l e . Sono m u n i t i d i t u t t i g l i 
organi , che occor rono a i p o l i p i p r o p r i a m e n t e d e t t i ; si 

nut rono e p rovvedono al la r i p r o d u z i o n e . G l i a l t r i i n d i 

v i d u i , c h i a m a t i z o o i d i , sono r u d i m e n t a l i ; sebbene i n 
complesso present ino la medes ima s t r u t t u r a che d i 
stingue i l o ro compagn i p r i v i l e g i a t i da l la sorte , m a n 
cano affat to d i t en taco l i e d i o r g a n i r i p r o d u t t o r i ed 
hanno una mo le ins ign i f i can te . Pa iono des t ina t i s o l 
tanto a de t e rmina re i l r i c a m b i o de l l ' acqua ne l co rpo 
pr incipale della co lon ia e nel le r e l a t i ve d i r a m a z i o n i , 

uff icio c o m p i u t o i n a l t r i casi anche dag l i i n d i v i d u i pe r 
fe t t i , ma un icamente da quest i neg l i a l c i o n a r i e ne l la 
maggior parte dei p o l i p i . Ma, s iccome nei p e n n a t u l i d i 
predomina la d iv i s ione de l l avo ro , i l complesso del la 

colonia d iven ta p i ù per fe t to e lo denotano la r e g o l a r i t à 
e la s i m m e t r i a d i quas i t u t t e le penne d i m a r e . 

Le p a r t i dure dei p e n n a t u l i d i constano d i u n 
asse calcif icato, spesso f less ib i le , i n t i e r a m e n t e r i n 

chiuso nel fus to e acumina to al le due e s t r e m i t à e d i c o r p i c c i u o l i ca lcare i , i s o l a t i . 
Pur t r o p p o la s to r i a de l lo s v i l u p p o dei p e n n a t u l i d i è a f fa t to i gno t a anche ogg i . 

« Probab i lmente » , dice i l K ò l l i k e r , « i l p o l i p o g iovan i s s imo si s v i l u p p a m e d i a n t e 
una r ipe tu ta d iv i s ione long i tud ina l e i n due e q u a t t r o i n d i v i d u i , processo che d à luogo 
ad una piccola co lon ia , m u n i t a ne l l a par te i n f e r i o r e d i due e ne l la par te super iore 
di quat t ro canal i l o n g i t u d i n a l i . L a f o r m a z i o n e d i numerose g e m m e l a t e r a l i , q u a l i si 
osservano nei p o l i p i d i a l t r i gene r i , a u m e n t a la co lon ia , a cu i i p o l i p i sono aggrega t i 
i n questa o i n que l la f o r m a . Mol te co lon ie d i p e n n a t u l i d i p resentano a l l ' e s t r e m i t à 

infer iore del co rpo g l i i n d i v i d u i p i ù g i o v a n i ; p e r c i ò è ch i a ro che lo s v i l u p p o u l t e r i o r e 
delle colonie , c i oè l ' aumen to degl i i n d i v i d u i , ha luogo ne l p u n t o i n cu i lo s telo è d iv i so 
dal peduncolo » . 

La P T E R O Ì D E S P I N O S A (Pteroides spinosa), che r a f f i g u r i a m o nel testo, appa r t i ene 
al g ruppo delle P T E R O I D I (Pteroides), d i cu i le fog l ie con tenen t i i p o l i p i sono soste
nute da una q u a n t i t à d i r agg i calcarei p i ù r o b u s t i , sporgen t i o l t r e i l m a r g i n e deg l i 
aculei. 

11 genere Pennatula ed a l t r i gener i si d i s t i n g u o n o dal g r u p p o del le p t e r o i d i per 
la mancanza d i quest i r agg i ca lcare i . L a specie p i ù no ta è la P E N N A T U L A F O S F O R E A 

Pteroide spinosa (Pteroides spi
nosa). 1 j i della grandezza natu
rale; a, calice poco ingrandito. 
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(Pennatula phosphorea) de l Medi te r raneo e d e l l ' A t l a n t i c o , d i cu i la fosforescenza fu 
oggetto d i accurate osservazioni per par te de l professore Pancer i d i N a p o l i . I n pas
salo la sede del la fosforescenza del le pennatu le era ignota , m a , per una semplice 

supposizione, le l o r o p r o p r i e t à l uminose ven ivano a t t r i b u i t e a l la superf ic ie Viscosa dei 
s ingol i p o l i p i e del la co lon ia i n t i e r a . Pancer i d i m o s t r ò anz i tu t to che soltanto certe 

p a r t i de i p o l i p i hanno questa p r o p r i e t à , vale 
a d i re o t to o rgan i n a s t r i f o r m i , che ci rcon
dano colle e s t r e m i t à supe r io r i l ' aper tura boc
cale, come tante pap i l l e e discendono lungo 
lo s tomaco. Sono p ien i d i cellule contenenti 
g l o b u l i e corpusco l i grassi , i qua l i sol i p ro
ducono la fosforescenza. Essendo delicatis
s i m i , appena compress i , i nas t r i lasciano 
sgorgare i l l o r o contenuto e c iò spiega la 
ragione per cui la sostanza fosforescente venne 
r in t r acc ia t a nei p u n t i p i ù d ivers i della colonia. 

Per s tudiare i l f enomeno del la fosforescenza da l punto di 
vis ta sc ient i f ico si r i ch i edono esempla r i sani ed i n t a t t i , che 
n o n s iano r i m a s t i t r o p p o a lungo i n u n serbatoio d'acqua non 
abbastanza grande p e r c h è n o n g o n f i n o , n è abbiano sopportato 
nelle r e t i que i disagi e queg l i s trapazzi che l i rendono ecces
s ivamente c o n t r a t t i . Sol tanto g l i e semplar i presi da poco 
t empo e lasciat i ben t r a n q u i l l i sono i n grado d i p rodur re le 
correnti luminose. La fosforescenza de r iva esclusivamente da 
qualche ecc i t amen to ; basta percuotere col d i to la parete del
l ' acquar io p e r c h è si f o r m i n o numerose sc in t i l le . Afferrando 
l ' an ima le col la m a n o , sot t 'acqua o f u o r i del l 'acqua, i punt i e 
le str iscie l u m i n o s e d iven tano p i ù spiccat i ; se po i si r innova 
l ' ecc i tamento , è faci le r iconoscere che si t r a t t a d i una serie di 
f e n o m e n i l u m i n o s i , i q u a l i p roducono c o r r e n t i dal corso rego
lare , d i g rand i s s imo interesse fisiologico. 1 f enomeni fonda
men ta l i d e r i vano da l l a f o r m a z i o n e d i due co r r en t i luminose, 
d i cu i una d e r i v a da i p o l i p i p r o p r i a m e n t e de t t i e si vede sul 
lato dorsale d i t u t t o i l vessi l lo , m e n t r e l ' a l t r a è prodot ta dagli 
z o o i d i e compare su l lato i n f e r i o r e . Per lo p i ù le due correnti 
sono contemporanee , m a possono f o r m a r s i isolatamente e scor
rere per p r o p r i o conto , n o n sapp iamo per qua l ragione. 

La d i rez ione del le c o r r e n t i d ipende da l p u n t o i n cu i ha luogo l ' ecc i tamento . Com
p r i m e n d o l ' e s t r e m i t à del peduncolo , la fosforescenza i n c o m i n c i a nei ragg i p i ù bassi; 

da l lo stelo scorre verso le e s t r e m i t à dei raggi e passa g rada tamente ne i raggi supe
r i o r i e p i ù es tern i . L 'oppos to accade quando l ' ecc i tamento i n c o m i n c i a a l l ' e s t r e m i t à 

del vessi l lo. Ecci tando i l cent ro de l lo stelo del vess i l lo , le c o r r e n t i si d i r i gono con
t emporaneamen te i n a l t o e i n basso, seguendo la d ispos iz ione de i raggi dal punto 

ecci tato. Se p o i si eccitano ad u n t empo le due e s t r e m i t à de l lo stelo de l vessil lo, le 
c o r r e n t i si a v v i c i n a n o per m o d o da i n c o n t r a r s i . È d i f f i c i l e che una super i l ' a l t r a , nel 
qua l caso i l f e n o m e n o d iven ta compos to dal le due c i r c o l a z i o n i del le c o r r e n t i r i su l tant i 

dal p r i m o e da l secondo ecc i t amento . F i n a l m e n t e , ecci tando l ' e s t r e m i t à dei raggi , la 

cor ren te l u m i n o s a che par te d a l l ' e s t r e m i t à de l r agg io discende l ungo i l raggio sullo 

Umbellula Thomsoni. 
Grandezza naturale. 
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stelo e d i là passa i n t u t t i g l i a l t r i r agg i , conservando 

la d i rez ione o r d i n a r i a . Si disse che una sezione c i r 
colare pra t ica ta ne l lo stelo fino all 'asse so l ido , possa 

imped i re la propagazione del la cor ren te l u m i n o s a . 
Per r i so lvere la quest ione bisogna s t a b i l i r e la v e l o 
ci tà delle c o r r e n t i l u m i n o s e . Queste r i c h i e d o n o i n 
media 2 m i n u t i secondi per pe rco r re re u n d e c i m e t r o 
nel corpo de l l ' an ima le , c i oè 2 0 m i n u t i secondi per 
ogni m e t r o . Nel la r ana l ' ecc i tamento nervoso si p r o 
paga con una v e l o c i t à d i 3 0 m . al m i n u t o secondo; 
n e l l ' u o m o con quel la d i 33 m . a l m i n u t o secondo, 
c ioè con una v e l o c i t à da 6 0 0 a 6 6 0 v o l t e super io re 
a quella delle c o r r e n t i l u m i n o s e del le penna tu le . 

Panceri nota con rag ione l ' i m p o r t a n z a del le p e n 
natule per lo s tud io de l la propagaz ione d e l l ' e c c i 
tamento ne l co rpo a n i m a l e , m a osserva che la ca t tu ra 
d i questi a n i m a l i è d i f f i c i l i s s i m a e che essi soppor 
tano a stento la s c h i a v i t ù . L o stesso grande acquar io 
dell 'Esposizione m a r i t t i m a d i N a p o l i , l ungo 13 m . , 
largo e p r o f o n d o 1 m . , era insuf f i c i en te e inada t to 
alle pennatule . La Stazione zoologica d i N a p o l i o f f r e 
tu t tavia a i n a t u r a l i s t i o p p o r t u n i t à d i s tudiare quest i 
del ica t iss imi p o l i p i , che io stesso ebb i campo d i osservare da l 

vero per v a r i mes i . Se p e r ò ce rch iamo d i s cop r i r e g l i o r g a n i 
che p r o m u o v o n o nel le penna tu le la propagazione e la f o r m a 
zione de l l ' ecc i t amento , che si r i so lve i n u n f e n o m e n o l u m i n o s o , 
dobbiamo escludere, a priori, l ' a t t i v i t à d e i S n e r v i . 

F i n o r a n o n si t r o v ò a lcuna t racc ia d i n e r v i nel le penna tu le 
ed è p robab i l i s s imo che n o n ne abbiano ; è cer to ad o g n i m o d o 
che l ' ecc i tamento l u m i n o s o è i n g rado d i p ropagars i nel le stesse 

pa r t i , i n d i rez ione opposta , senza l ' i n t e r v e n t o d i nessun appara to 
nervoso; p e r c h è sapp iamo che g l i appa ra t i ne rvos i t r a sme t tono 
l 'ecci tamento i n una d i r ez ione sola. S iamo p e r c i ò au to r i zza t i a 
supporre l ' i n t e r v e n t o d i u n ecc i tamento moleco la re , i l quale , 
passando d i ce l lu la i n ce l lu la , ed essendo cos t re t to a superare 
m o l t i os tacol i , è assai p i ù len to del le c o r r e n t i che scor rono a t t r a 
verso alle fibre nervose, d e t e r m i n a n d o i l m o v i m e n t o e la sen

s ib i l i t à . I f e n o m e n i l u m i n o s i , che si osservano i n m o l t i a l t r i 
an ima l i v i v i e m o r t i , d i p e n d o n o da u n l en to processo d i c o m 
bustione del la sostanza grassa; anche per le penna tu le si p u ò 

ammet te re l ' ipo tes i d i una lenta ossidazione de i corpusco l i grassi 
contenut i nelle fascie l uminose . L e f o r m e p i ù elevate delle p e n 
natule n o n vennero r in t r acc i a t e a l d i so t to d i 1 1 0 0 m e t r i . 

Umbelhda encrinus. 
Grandezza natur. 

I l professore K ò l l i k e r descrisse da 1 5 0 a 1 6 0 specie e v a r i e t à 
d i p e n n a t u l i d i ; verso la m e t à del secolo X V I I I uno d i ques t i 

p o l i p i YUmbellula groenlandica, a c q u i s t ò una cer ta f a m a come f o r m a abissale. 

Nell 'estate del 1 7 5 2 , epoca i n cu i la d i f f u s i o n e deg l i a n i m a l i s o t t o m a r i n i era a f fa t to 
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ignota , u n nav iga tore inglese raccolse a l la distanza d i 2 0 m i g l i a tedesche dalla 
costa del la Groen land ia due e sempla r i del lo s t rano an imale , es t raendol i , durante 
uno dei suoi sondaggi , da l la p r o f o n d i t à d i c i rca 5 0 0 m . Due na tu ra l i s t i , Mylius ed 
E l l i s , esaminando i due e sempla r i disseccati , descrissero e r a f f i g u r a r o n o la specie 
con chiarezza suff ic iente p e r c h è si potesse accertare che l ' U m b e l l u l a appart iene ad 
u n genere, che fa par te del le pennatu le . I l t ronco consta d i u n peduncolo lungo e 
sot t i le , a l la cui e s t r e m i t à super io re si t r o v a u n c iu f fo d i p o l i p i . L 'esemplare mag
giore raccol to nel le acque del la Groen land ia era lungo 1865 m m . ; ambedue andarono 
pe rdu t i dopo le osservazioni fa t te da i na tu r a l i s t i p rede t t i . È af f ine a questa specie 
V Umbellula Thomsoni, che r a f f i g u r i a m o nel testo, scoperta da l la spedizione del 
Challenger. 

Sono pa r t i co l a rmen te in teressant i le recent i scoperte o t tenute i n t o r n o alle pen
natule coi sondaggi m a r i n i : o g g i d ì sapp iamo che va r i e specie d i Umbellula popo
lano le g r a n d i p r o f o n d i t à d e l l ' A t l a n t i c o e dei m a r i che ne d ipendono e quelle 
dell 'Oceano pola re an ta r t i co . I l L i n d a h l , che p a r t e c i p ò a l la spedizione svedese del-
Ylngeborg e de l Gladan, a l c o m a n d o del capi tano Otter , scoperse ne l 1871 un 
esemplare d i questo genere ne l la Baia d i B a f f i n , dove f u estrat to da l la p r o f o n d i t à 
d i circa 800 m e t r i . È l 'elegante Umbellula miniacea, lunga 25 c m . Lo stesso na tu
ra l i s ta raccolse u n ' a l t r a specie d i questo g ruppo a l l ' i m b o c c o del fiordo d i Omanak, 
nel la Groenlandia se t ten t r ionale . Accompagnando verso i l sud questo strano an i 
ma le t to , t rascinato i n parte dal le c o r r e n t i f r edde e i n par te d i f fuso anche i n quelle 
plaghe p i ù calde, ved remo che al la distanza d i 25 m i g l i a da l la costa norvegese, 
f r a i l Ghris t iansand e l ' I s l a n d a , l ' U m b e l l u l a non è r a r a e s ' incont ra abbastanza 
sovente cogl i a l t r i a n i m a l i a r t i c i ; du ran te la spedizione del Challenger i l Thomson 
raccolse due a l t r i e semplar i d i Umbellula, f r a i l Por toga l lo e Madera, estraendoli 
da l la p r o f o n d i t à d i c i rca 1 0 8 0 m . ; u n terzo esemplare venne estrat to dal la p ro 
f o n d i t à d i c i rca 750 m . , presso le isole Cherguele. I l m i s t e ro che p r i m a avvolgeva 
l ' U m b e l l u l a è dunque svelato e o r m a i possiamo ascrivere questo po l ipo , così lar
gamente d i f fuso , ag l i a n i m a l i c o s m o p o l i t i . 

F r a tu t te le umbe l lu l e , que l l a che scende a m a g g i o r i p r o f o n d i t à è l ' U m b e l l u l a 
leptocaulis, r i n t r acc i a t a nel l 'Oceano I n d i a n o pers ino a l la p r o f o n d i t à d i 4500 m e t r i . 
L 'e legant iss ima Umbellula encrinus, che r a f f i g u r i a m o nel testo, p rov iene dai m a r i 
s e t t en t r iona l i . 

L a f a m i g l i a dei G O R G O N I D I (Gorgonidae) è quas i sempre rappresenta ta da m o l t i 
e semplar i nel le co l l ez ion i d i s to r i a na tu ra l e . I g o r g o n i d i vengono r i u n i t i sovente 
coi penna tu l id i i n u n g r u p p o solo, que l lo dei cos idde t t i C O R A L L I D A L L A C O R T E C C I A , 

p e r c h è la par te du ra dell 'asse del t r onco è r i ve s t i t a d i una corteccia mol l e , cos t i 

t u i t a de i p o l i p i e de l la sostanza i n t e r m e d i a , che l i r i un i sce . L'asse consta d i cor
puscol i calcarei , che si saldano, e d i pa r t i ce l l e cornee, d i cu i la secrezione si compie 

abbondantemente ne l la par te pos te r io re deg l i i n d i v i d u i e i l cu i sv i l uppo u l te r iore 
è p romosso da l l ' a f f l uenza de i m a t e r i a l i d i n u t r i z i o n e ne i cana l i , che scor rono sul 
corpo degl i i n d i v i d u i . Del resto, v o l e n d o s cop r i r e l ' a lbe ro genealogico del le famigl ie 

d i cu i t r a t t i a m o , secondo la t eor ia d i D a r w i n , n o n ci r i s u l t a che i p e n n a t u l i d i d e r i 

v i n o da i g o r g o n i d i , n è viceversa ques t i da q u e l l i . Pare invece che g l i u n i e g l i a l t r i 

abbiano negl i a l c i o n a r i u n ' o r i g i n e c o m u n e . T u t t i i g o r g o n i d i si fissano. 
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Gorgonia verrucosa (Gorgonia verrucosa). Grandezza naturale. 

La r ami f i caz ione delle co lonie dei g o r g o n i d i p roduce le f o r m e p i ù d i v e r s e : a l b e r i 
i r rego la r i con r a m i r i v o l t i i n tu t t e le d i r e z i o n i , r a m i f i c a z i o n i s e m p l i c i , i n uno stesso 
piano, con r a m i angolosi o a sp i ra le , v e n t a g l i , r e t i e v i a d icendo. 

I n quasi t u t t i i g o r g o n i d i l'asse è f less ib i le come i l co rno ; p e r c i ò queste f o r m e 
prendono i l n o m e d i C O R A L L I C O R N E I . Questi p o l i p i n o n v a n n o p e r ò esenti da f o r 

mazioni calcaree, sebbene i l l o r o asse r i m a n g a flessibile e r i s u l t i d a l l ' i n d u r i m e n t o 
e dalla consol idazione del la sostanza o rgan ica . A l c u n i c o r p i c c i u o l i ca lcarei i so la t i 

sono g i à c i r c o n d a t i dall 'asse e la cor teccia ne cont iene u n g r a n d i s s i m o n u m e r o . Sono 

i m p o r t a n t i s s i m i per la classificazione s i s temat ica , p e r c h è i s i n g o l i g r u p p i e le v a r i e 
specie o r i g inano f o r m e p r o p r i e e specia l i . Una del le p i ù c o m u n i è la G O R G O N I A 

V E R R U C O S A {Gorgonia verrucosa) del Med i t e r r aneo . L a nos t ra figura, che r i p r o d u c e 
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u n esemplare pescato v i c i n o a N a p o l i , c i presenta ne l lo stesso t empo u n uovo di 
squalo, che si è attaccato ai suoi r a m i colle append ic i filiformi, a t torc ig l ia te a spirale. 

La corteccia de l la nos t ra Gorgonia è b ianchiccia . Questo 
e g l i a l t r i c o r a l l i co rne i n o n esercitano una parte poco 
i m p o r t a n t e ne l l ' e conomia del la na tu ra . Af f a t t o innocu i per 
s è stessi, n o n o f f r o n o nessun vantaggio agl i a l t r i animal i 
e sostengono senza d i f f i co l t à la lo t ta per la v i ta . Certi ga
s t ropod i ins id iano t u t t a v i a i l o r o cal ici e g l i o f i u r i d i si 

a r r a m p i c a n o t a lvo l t a sulle l o r o r a m i f i c a z i o n i , senza dubbio 
i n t raccia d i c ibo . 

Una f o r m a elegant iss ima è Vlsidigorgia Pourtalesii, 
scoperta du ran te la spedizione del la nave americana 
Blake. Questo an ima le ha l ' a spe t to d i un cavaturac-
c i o l i m o l t o c i r c o n v o l u t o e presenta u n grandiss imo nu
m e r o d i r amosce l l i accessori, v i c i n i s s i m i , f o r m a n t i un 
angolo re t to coll 'asse p r i nc ipa l e , per m o d o che i l com
plesso del p o l i p o pare una scala a chiocciola , costrutta con 
u n finissimo re t i co la to . L o stesso si p u ò d i re d i una specie 
af f ine (Streptocaulus pulcherrimus), che r a f f igu r i amo nel 
testo.. 1 G O R G O N I D I D O R A T I (Chrysogorgonidaé) vennero 
r i n t r a c c i a t i finora so l tanto nel l 'Oceano A t l a n t i c o . Formano 
colonie s o t t i l i come c r i n i d i caval lo , s empl i c i o ramif icate; 
i l l o r o asse del icato b r i l l a come l ' o r o o è splendidamente 
v a r i o p i n t o . È pure in teressant iss imo u n gorgonide abis
sale (Bathygorgia profunda), t r ova to dal la spedizione 
de l Challenger, che r a f f i g u r i a m o ne l testo con u n forte 
i n g r a n d i m e n t o . 

Il genere Isis, di cui le colonie constano alternata
mente d i i n d i v i d u i co rne i e d i i n d i v i d u i calcarei , c i conduce 
al C O R A L L O N O R I L E O C O R A L L O ROSSO (Corallium ru-
brum), specie un ica , m a i m p o r t a n t i s s i m a . I l fusto o asse 
del co ra l lo consta d i n u m e r o s i s t r a t i calcarei , sot t i l i , di 
s t r u t t u r a mic roscop ica c o s ì spiccata, che i l naturalista l i 

r iconosce sub i to , senza esi tare . I l fus to fresco, non ancora 
levigato a r t i f i c i a l m e n t e , n è logora to da l mare , è coperto 
d i p i cco l i so lchi l o n g i t u d i n a l i , ne i q u a l i scorre lo strato 
i n f e r i o r e de i cana l i con tenen t i i l succo n u t r i t i z i o . La storia 
na tu ra le e l ' a n a t o m i a del co ra l lo nob i le f u r o n o oggetto di 
accurate e p r o f ì c u e r i ce rche per par te d i Lacaze-Duthiers, 
d u r a n t e i l suo p r o l u n g a t o sogg io rno sulla costa settentrio
nale d e l l ' A f r i c a . E g l i r i c o n o b b e che le colonie constano 

esclus ivamente d i masch i o esclusivamente d i femmine; 
i n c e r t i casi p e r ò g l i i n d i v i d u i de i due sessi si riuniscono 

ne l la stessa co lon ia , la quale cont iene p e r f i n o individui 
e r m a f r o d i t i . L a | f ì g u r a ( l ) a pag. 6 2 0 rappresenta con u n med ioc re i ng rand imen to un 

r a m o d i una co lon ia , con d i v e r s i ca l i c i ch ius i e due ca l ic i sez ionat i . I l calice supe

r i o r e cont iene parecchie uova ( o ) ; i l calice i n f e r i o r e ( 0 una capsula seminale di 

Streptocaulus pulcherrimus 
Grandezza naturale. 
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Bathygorgia profunda. Molto ingrandita. 

grossezza notevole e u n uovo (o ) . Superando m o l t i os tacol i , i l celebre na tu ra l i s t a f r a n 
cese r i u s c ì a seguire passo a passo lo sgusciare del le l a rve , la l o r o consol idaz ione e lo 
svi luppo u l t e r i o r e de l la co lon ia . Le la rve c igl ia te l unghe 1-2 m m . sgusciano d a l l ' u o v o 
nella c a v i t à gastrovascolare ma te rna ( f i g . 2 , B ) . Sono v e r m i f o r m i e a l l u n g a t e ; la 
nostra figura ce ne presenta due (f g), ne l p o l i p o coi t en taco l i r i t i r a t i e v i s i b i l i a t t r a 
verso alle pare t i del icate del c o r p o . L a cel la cent ra le de l p o l i p o è tag l ia ta e cont iene 
pure due l a rve . D a l l ' a p e r t u r a boccale de l p o l i p o supe r io re b, una l a rva a è i n p r o 
cinto d i uscire . 

I l cora l lo nob i l e o c o r a l l o rosso ab i t a so l tan to i l Medi t e r raneo e l ' A d r i a t i c o , dove 
lo i ncon t r i amo anche a l d i sopra d i Sebenico e con m a g g i o r e f requenza i n v a r i p u n t i 

della costa albanese e f r a le isole Joniche . F i n o r a i n t u t t a questa reg ione la pesca 
del cora l lo é pra t ica ta so l tan to dag l i a b i t a n t i de l l ' i so la d i Z l a r i n presso Sebenico. Le 

loro barche, abbastanza robus te e semicoper te , sp ingono le l o r o sped iz ion i fino al le 
isole Joniche e r i t o r n a n o i n se t t embre dopo un'assenza d i v a r i mes i . I l p r o d o t t o d i 

questa pesca è i n s ign i f i can t e r i spe t t o ai guadagn i f a t t i da i pesca tor i d i co ra l l o sul le 
coste del la Tun i s i a e d e l l ' A l g e r i a , dove i b a n c h i si t r o v a n o al la dis tanza d i poche 

mig l ia m a r i n e dal la spiaggia e ad una p r o f o n d i t à v a r i a b i l e f r a 4 0 e 1 0 0 tese. I pe 
scatori d i cora l lo sono quasi t u t t i i t a l i a n i ; a l c u n i spagnuo l i o f r a n c e s i ; l ' impre sa è 
ardua e per icolosa . Le barche possono t r a spo r t a r e da 6 a 16 t o n n e l l a t e ; i l l o r o 

equipaggio si compone d i 4 - 1 2 u o m i n i ; la grandezza e i l peso del le r e t i e deg l i 
o rd ign i , che staccano i c o r a l l i da l f o n d o , si u n i f o r m a n o a t a l i c o n d i z i o n i . L ' appa rec 

chio dest inato a staccare i c o r a l l i consta d i due t r a v i robus t i s s ime , disposte i n croce, 

lunghe 3 m e t r i nel le barche m a g g i o r i e m u n i t e ne l p u n t o i n cu i s ' i nc roc iano d i u n 
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sasso o d i u n p i o m b o , che le rende p i ù pesant i . A queste t r a v i sono attaccati da 34 
a 38 fasci d i r e t i grossolane, b o r s i f o r m i , come que l l e che si adoperano sulle navi per 

r i p u l i r e i l p a v i m e n t o . I pescator i t r asc inano i n m a r e ta le apparecchio , raccomandato 
ad una salda fune e lo r i t i r a n o med ian te u n a rgano col loca to sul la parte posteriore 
del la barca , o col le m a n i , secondo le sue d i m e n s i o n i . Siccome i c o r a l l i vivono sopra 
u n f o n d o roccioso t u t t ' a l t r o che p iano , le braccia de l la croce devono penetrare a pre
ferenza sotto le sporgenze degl i scogl i ; p e r c i ò sovente s ' in te rnano i n certe sinuosità 

da cu i è d i f f i c i l e staccarle e i l lavoro della 
pesca, i nce r to e fa t icos iss imo, spossa i pesca
t o r i , g i à a f f r a n t i d a l caldo estivo. 

1 c o r a l l i g regg i va r i ano mol to di prezzo 
e d i bellezza. Le r a d i c i , strappate dagli scogli 
e r o v i n a t e quasi sempre da i v e r m i e dalle 
spugne, si vendono da 5 a 20 l i re al chilo-
g r a m m a . I I prezzo del la buona merce rego
lare va r ia f r a 45 e 70 l i r e a l chilogramma; 
m a i pezzi sce l t i , p i ù grossi e d i un bel color 
roseo (peau d'auge) si pagano perfino 400 
e 5 0 0 l i r e a l c h i l o g r a m m a . I pezzi estratti 
so l tanto da una cer ta p r o f o n d i t à , o affatto 
n e r i , si vendono 42 o 15 l i r e al chilogramma, 

col n o m e d i « c o r a l l i n e r i » . N o n de r i vano da una specie par t ico lare , ma essendo 
r i m a s t i per m o l t o t empo sotto la m e l m a , hanno subi to una sor ta d i processo di putre
fazione ed hanno m u t a t o co lore , per effe t to d i agent i c h i m i c i t u t t o r a igno t i . Comple
t e remo i ragguagl i r i f e r i t i da Lacaze-Duth ie rs con qualche da to statistico intorno ai 
guadagni che si o t t ennero dal la pesca del co ra l lo ne l 1875 . P a r t i r o n o i n quell'anno 
da i p o r t i de l la m a r i n a d i N a p o l i 4 1 0 barche , d i r e t t e a l la pesca de l co ra l lo ; 264 dove
vano t ra t t eners i sulle coste i t a l i ane ; le a l t re v i s i t a r o n o a l t r i banchi corall iferi del 
Medi te r raneo . Pescarono 23 .000 K g . d i p r i m a q u a l i t à , i l c u i prezzo ammontava a 
420 l i r e al c h i l o g r a m m a , 20 .000 K g . d i co ra l lo d i seconda q u a l i t à , che valeva 75 lire 
a l c h i l o g r a m m a , e 67 .436 K g . d i co ra l lo da 6 l i r e a l c h i l o g r a m m a , c iò che rappresenta 

u n va lo re compless ivo d i 4 . 6 6 4 . 6 1 6 l i r e . Sot t raendo da questa somma quella di 
1 .966.800 l i r e per spese d i equ ipagg iamen to e sa la r io , i l guadagno netto della pesca 
cor r i sponde p e r ò sempre a 2 .697 .816 l i r e e spetta per la m a g g i o r parte ai pescatori 
d i co ra l lo d i T o r r e del Greco. La l avo raz ione de l c o r a l l o per ogge t t i d i lusso e di orna

m e n t o si p ra t ica a Pa r ig i e a Mars ig l i a , m a sop ra t t u t t o a N a p o l i , L i v o r n o e Genova. 
T u t t i g l i a n n i pa r tono i n med ia d a l l ' I t a l i a per la pesca de l cora l lo 500 barche, 

con 4 0 0 0 u o m i n i d i equ ipagg io ; da l l a sola T o r r e del Greco ne salpano 3 0 0 . 1 coralli 
pescati annua lmen te dagl i I t a l i a n i a m m o n t a n o a 5 6 . 0 0 0 K g . , equ iva len t i al prezzo di 

circa 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . G l i Spagnuol i ne pescano per p r o p r i o con to circa 12.000 Kg. 
a l l ' a n n o . 

I l co ra l lo rosso non f u oggetto d i g rande a t t enz ione fin verso i l principio del 
X V I secolo; i Frances i f u r o n o i p r i m i ad occuparsene . Sot to i l regno di Carlo IX 
( 1 5 6 0 - 7 4 ) , dice L é o n R e n a r d , due negoz ian t i d i Mars ig l i a , T h o m a s Linches e Carlin 

Did ie r , o t t ennero i l p r i v i l e g i o d i pescare i l c o r a l l o i n u n p u n t o del la costa algerina. 
P r o m e t t e n d o l ' i m p r e s a d i essere assai p r o d u t t i v a , u n ' a l t r a casa commercia le francese 

r i u s c ì ad o t tenere u n p r i v i l e g i o analogo. Nel 1 0 0 4 i l De R r è v e s , agente commerciale 

francese n e l l ' A l g e r i a , concedette ai Frances i i l d i r i t t o d i pescare esclusivamente i l corallo 

Corallo rosso. 1, pezzo ingrandito di una co
lonia con due calici aperti ; 2, pezzo di corallo 
rosso, moderatamente ingrandito, in cui si 
vedono sgusciare le larve. 
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dal Capo R o u x fino a l Capo de Feu , su l la costa se t t en t r iona le d e l l ' A f r i c a . Ne l 1619 i l 

duca d i Guisa , g o v e r n a t o r e de l la P rovenza , o t tenne per p r o p r i o conto la concessione. 

Nel 1640 R iche l i eu f o n d ò a S towa una nuova stazione per la pesca de l co ra l lo , pagando 
al Gove rno a lge r ino la s o m m a d i 8 0 0 0 t a l l e r i . T r e n t a q u a t t r o a n n i dopo i l p r i v i l e g i o 

p a s s ò ne l le m a n i d i una S o c i e t à , che r iceveva d a l l o Stato u n compenso annuo d i 
40 .000 l i r e , m a doveva pagarne a n n u a l m e n t e 105.000 a l l ' A l g e r i a . L a cosa r imase 

s taz ionar ia fino a l 1 7 1 9 , anno i n cu i i l p r i v i l e g i o f u ceduto a l la Compagnia del le 

Ind ie O r i e n t a l i . L ' I n d i a O r i e n 

tale e l 'As ia M i n o r e c o s t i t u i 
vano i c e n t r i p r i n c i p a l i per 
lo smerc io de l co ra l l o rosso. 
Ma la Compagn ia delle Ind ie 
O r i e n t a l i n o n c o n s e r v ò a lungo 
i l p r i v i l e g i o d i questa pesca; 
i n breve lo v e d i a m o passare 
nel le m a n i d i u n consorz io 
(Aurial) a M a r s i g l i a , e ne l 
1741 i n que l l e de l la C o m 
pagnia A f r i c a n a . Questa C o m 
pagnia ne l 1750 ne r i c a v ò u n 
guadagno net to d i 4 3 . 3 6 0 l i r e , 
che a u m e n t ò a 00 .000 l i r e 
nel 1 7 9 0 . L a r e p u b b l i c a c e s s ò 
d i occupars i del m o n o p o l i o 
del la pesca de l c o r a l l o ; ne l 
1 7 9 4 la Convenzione sciolse 
g l i s t a b i l i m e n t i e concedette anche ag l i s t r a n i e r i i l d i r i t t o d i pescare i c o r a l l i . Questo 
f u u n colpo g rav i s s imo per l ' interesse dei Frances i , u n colpo da c u i la F r a n c i a n o n 

si r i ebbe ancora . 
A poco a poco g l i I t a l i a n i s ' i m p a d r o n i r o n o d i questo r a m o del la pesca ed anche 

g l i i m p r e s a r i f rances i assoldano i pescatori e i m a r i n a i i t a l i a n i per la pesca de l cora l lo 
sulle coste d e l l ' A l g e r i a e de l la T u n i s i a . Anche g l i Spagnuo l i pescano i l co ra l l o rosso 

lungo le isole Ba l ea r i e del Capo Verde . 

Chiuderemo la nos t ra descr iz ione e la nos t ra r i v i s t a de i p o l i p i con u n breve 
cenno i n t o r n o alla f a m i g l i a dei T U B I P O R I D I (Tubiporidae), cos t i tu i t a dal le poche ed 
u n i f o r m i specie del genere Tubipora. I s ingo l i i n d i v i d u i r i c o r d a n o a lquan to le a l t r e 
oc ta t t in i e v i v e n t i nel l 'aspet to generale de l co rpo e ne l n u m e r o fondamen ta l e de i l o r o 
e legant i t en t aco l i . Rispet to al la s t r u t t u r a de l lo scheletro sono invece a f fa t to i so la t i 
nel la fauna od ie rna e presentano una g rande a f f i n i t à co i S I R I N G O P O R I (Syringopora) 
ed a l t r i c o r a l l i e s t i n t i . Ogni s ingolo i n d i v i d u o secerne u n t ubo con p a r e t i l iscie, senza 

calc i f icaz ione dei set t i v e r t i c a l i . Questi t u b i , s i m i l i a canne da o rgano , sono d ispos t i 
quas i pa ra l l e l amen te e r i u n i t i da sett i t rasversa l i ; t u t t i i ns ieme f o r m a n o una co lon ia . 

I se t t i t rasversa l i n o n co r r i spondono p e r ò a l le pa re t i t r a sve r sa l i , i n t e r n e , concave 

i n f e r i o r m e n t e , col le q u a l i la par te supe r io re , v i v e n t e , dei t u b i , s ' incapsula a g rado a 
g rado a l l a pa r t e m o r t a e p i ù bassa de l la co lon ia . I t r a m e z z i t rasversa l i es te rn i , che 

Tubipora (Tubipora Hemprichii). Grandezza naturale. 
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d i v i d o n o la co lon ia i n p i a n i , per ve ro d i r e n o n sono pa ra l l e l i e concen t r i c i , n è i n i n 
t e r r o t t i , m a denotano t u t t a v i a i n complesso g l i s tadi d i cresciuta. Sono percorsi da 

u n g ran n u m e r o d i canal i n u t r i z i ed hanno una certa i m p o r t a n z a per l ' ins ieme della 
co lon ia , i n q u a n t o c h è g l i i n d i v i d u i g i o v a n i spuntano sul la l o ro s u p e r f ì c i e . I t u b i degli 
i n d i v i d u i p i ù vecchi , a l lungandos i , si f anno leggermente d ive rgen t i e ne i p u n t i i n cui 
v i ha spazio per la f o r m a z i o n e d i n u o v i t u b i i n t e r m e d i , spuntano da i t r amezz i tras

versa l i , che p rovvedono lo spazio necessario a l l 'au
m e n t o d i quest i r a m p o l l i . Nei t u b i p o r i d i non ha luogo 
alcuna d iv i s ione degl i i n d i v i d u i , n è si f o r m a n o gemme 

sui t u b i . 

L a s t ru t t u r a e la v i t a de i p o l i p i come ind iv idu i 

i so l a t i , o r i u n i t i i n co lonie , qua l i le abb iamo descritte, 
scegliendo alcune specie appar tenen t i a i g r u p p i p r i n 
c i p a l i , sono in teressant i e degne d i essere studiate 
col la mass ima cura . Ma l ' i m p o r t a n z a della v i ta dei 
p o l i p i è assai p i ù generale. Molte m ig l i a i a d i cicl i di 
a n i m a l i compa iono e scompaiono . Per ve ro dire , non 
si d issolvono ne l n u l l a , m a i l o r o componen t i ele-

a, individui giovani. Grand, naturale, m e n t a r i r i t o r n a n o sol tanto ne l l ' e t e rna circolazione 
del la m a t e r i a , senza lasciare tu t t av ia nu l l a che ap

paghi l 'occhio . Invece i p o l i p i , a lmeno quel le numerose f o r m e r i u n i t e nel gruppo 
dei Coralli costruttori di scogli, ed i f icano m o n u m e n t i , che du rano m i g l i a i a e migliaia 
d i a n n i e l ' i n f luenza che hanno sul la v i t a dei c o r p i e su l lo sv i luppo de l genere umano 
f o r m a i l pun to p r inc ipa l e , sul quale deve essere concent ra to lo s tudio della vita 
dei p o l i p i 

Haeckel descrive con s o m m a eff icacia l ' i ncan tevo le spettacolo f o r n i t o da uno 
scoglio co ra l l i f e ro poco p r o f o n d o , i n seguito ad una sua v is i ta al la costa arabica del 
Mar Rosso. La sua nave ha salpato d a l p o r t o d i T u r , « dove a m m i r i a m o i l r inomato 
splendore dei banch i d i cora l lo d e l l ' I n d i a , ve ramen te esuberant i d i c o l o r i . L'acqua 
c r i s ta l l ina , v i c i n o alla costa, è quasi sempre cosi t r a n q u i l l a , che si p u ò contemplare 
f ac i lmen te tu t to lo sp lendido tappeto d i c o r a l l i , popo la to da ogn i sorta d i an imal i 
m a r i n i , d i cui è coper to i l f o n d o . Q u i , come nella m a g g i o r par te del Mar Rosso, 

scorre para l le lamente a l la costa una lunga diga d i scogl i c o r a l l i f e r i , giacenti alla 
distanza d i c i rca u n qua r to d 'o ra da l la spiaggia. Questa d iga o b a r r i e r a d i scogli 
i n f r ange rea lmente le onde. I c ava l l on i si i n f r a n g o n o , u r t a n d o con t ro la superficie 
f ras tag l ia ta degl i scogli c o r a l l i f e r i , d i cu i le pun te salgono quasi fino al l i ve l lo del
l 'acqua e una cresta d i spuma bianca segna i l l o ro percorso . Anche a l l o r c h é la bur
rasca i n f u r i a i n a l to mare , ne l canale r i p a r a t o dag l i scogl i Tacqua è re lat ivamente 
quie ta e le navicel le p i ù piccole possono veleggiare senza per ico lo lungo la costa. 

Verso l ' a l to m a r e lo scoglio c o r a l l i f e r o è assai d i r u p a t o e p i o m b a quasi ver t icalmente 
nel l ' acqua. Invece dal la par te del la costa si appia t t i sce a grado a grado e per lo più 

la p r o f o n d i t à de l canale è cos ì scarsa, che s i vedono a occhio nudo sul fondo i va r io 
p i n t i g i a r d i n i d i c o r a l l i . 

« La penna e i l pennel lo sono i n e t t i a rendere lo splendore d i questo spettacolo. 

La r e a l t à s u p e r ò d i m o l t o la m i a aspettazione, sebbene avessi le t to con gran piacere 

le belle descr iz ion i d i D a r w i n , E h r e n b e r g , Ransonnet ed a l t r i n a t u r a l i s t i . Non basta 
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paragonare ai p i ù r i d e n t i paesaggi f i o r i t i queste v a r i o p i n t e p r o d u z i o n i m a r i n e , 

r icchissime d i f o r m e , p e r c h è q u i so t to , ne l m a r e a z z u r r o , t u t t o r i g u r g i t a d i f i o r i e t u t t i 

questi fiori l egg iadr i sono c o r a l l i v i v e n t i . L a super f ic ie dei banch i c o r a l l i f e r i m a g 

g io r i , ha u n d i a m e t r o v a r i a b i l e f r a m . 1,80 e m . 2 ,40 ed è coper ta d i m i g l i a i a d i 

fiori s te l la t i , che f o r m a n o una specie i n i n t e r r o t t a su i cespugl i e sugl i a l b e r i r a m i f i c a t i . 

1 grandi cal ici v a r i o p i n t i , che ne a d o r n a n o i p i e d i , sono p u r e c o r a l l i . P e r f i n o i l musco 

colorato, che occupa g l i spazi i n t e r m e d i da cu i sono d i v i s i i f u s t i , consta d i m i l i o n i 
d i cora l l i m i n u t i s s i m i . E i l v i v i d o sole d e l l ' A r a b i a spande i suo i r agg i sopra questo 

splendido g i a rd ino , coper to da l l ' acqua l i m p i d a come c r i s t a l lo ! 
« In questi m e r a v i g l i o s i g i a r d i n i d i c o r a l l i , che i n bellezza superano i l l eggen

dario splendore dei g i a r d i n i del le E s p e r i d i , b r u l i c a la p i ù svar ia ta v i t a a n i m a l e che 
si possa i m m a g i n a r e . Pesci b r i l l a n t i come i l m e t a l l o , s i n g o l a r m e n t e c o n f o r m a t i e 
co lor i t i , si t r as tu l l ano i n schiere i n t o r n o ai ca l ic i de i c o r a l l i , come i c o l i b r ì , che 
aleggiano i n t o r n o ai ca l ic i dei fiori, sul le p ian te t r o p i c a l i . — P i ù sva r i a t i e p i ù i n t e 
ressanti dei pesci sono g l i a n i m a l i i n v e r t e b r a t i del le classi p i ù d iverse , che passano 
la vi ta sui banch i d i c o r a l l i . Crostacei t r a spa ren t i del g r u p p o dei c a r i d i d i , si a r r a m 
picano sui r a m i dei c o r a l l i . A t t i n i e rosse, o f i u r i d i v i o l e t t i e r i c c i d i mare n e r i salgono 
in gran n u m e r o sui r a m i dei cespugli d i c o r a l l i ; i n n u m e r e v o l e è po i la v a r i o p i n t a 
schiera dei conch i f e r i e dei ga s t ropod i . B e l l i s s i m i v e r m i con v a r i o p i n t i c i u f f e t t i b r a n 
chiali spuntano da i l o ro t u b i . Una fitta schiera d i meduse si avanza, e, con nos t ra 
grande merav ig l i a , r i conosc i amo nel la l o r o elegante campana una nos t ra vecchia 
conoscenza del Mar Ba l t i co e de l Mare de l N o r d . 

« Sarebbe suppon ib i l e che i n quest i i n c a n t e v o l i boschi d i c o r a l l i , dove o g n i a n i 
male si t r a s fo rma i n u n fiore, regnasse la pace beata dei Campi E l i s i . Invece, basta 
guardarl i con qualche a t tenzione per r iconoscere che anche q u i , come ne l la v i t a 
umana, la lo t ta per la v i t a n o n ha t regua , e, sebbene t r a n q u i l l a i n apparenza, n o n è 
meno spaventosa ed amara . G l i esseri v i v e n t i , che v i si s v i l u p p a n o i n g rand i s s imo 
numero, vengono d i s t r u t t i i n g r a n copia , per lasciare i l posto l i b e r o a poch i p r i v i l e 
giat i . Ovunque regnano i l t e r ro r e e i l pe r i co lo . Per convincers i d i questo fa t to basta 
tuffarsi anche una v o l t a sola sot t 'acqua ed osservare da v i c i n o i v e r d i g i a r d i n i , i n 
cui domina pure una sp lendida t i n t a azzur ra . In breve p e r ò l 'esperienza c ' insegna 
che a l l ' uomo non è dato agg i ra r s i senza danno f r a i c o r a l l i , come f r a le pa lme . L e 
punte aguzze dei c o r a l l i p i e t ros i n o n c i p e r m e t t o n o d i app roda re i n nessuna par te 
dei banchi. Cerch iamo a l lo ra per f e r m a r c i una piccola oasi d i sabbia . Ma u n r i cc io 
di mare (Diadema) nascosto ne l la sabbia ci ferisce i l p iede cog l i acule i l u n g h i 
30 cm. e a r m a t i d i u n c i n i s o t t i l i , che si r o m p o n o ne l la f e r i t a , da cu i n o n si possono 
estrarre senza p r a t i c a r v i d i v e r s i t a g l i . Ci c h i n i a m o per raccogl iere sul t e r r eno una 
bellissima a t t in ia d i co lor ve rde - smera ldo , giacente f r a le va lve d i u n conch i f e ro 
gigantesco, apparen temente m o r t o . Ma, per f o r t u n a , v e d i a m o i n t e m p o che la sup
posta a t t i n i a n o n è a l t r o che i l co rpo del conch i f e ro v i v o ; se l ' avess imo a f fe r ra ta 
senza cautela, la nost ra mano sarebbe stata mi se r amen te s t r i t o l a t a dal le va lve de l 

mollusco. F a l l i t o questo t en t a t i vo , c e r c h i a m o d i spezzare u n be l r a m o d i m a d r e p o r a 
violetta, ma subi to r i t i r i a m o la m a n o , p e r c h è u n vivace g r a n c h i o l i n o (Trapezio), 
r iun i to i n schiere f r a i r a m i del le m a d r e p o r e , c i punzecchia do lo rosamen te col le 
pinze. Peggio ancora ci accade se ce rch iamo d i spezzare la m i l l e p o r a (Millepora) 
vicina, la quale , al p i ù l ieve con ta t to , versa su l la nos t ra pel le i l con tenu to velenoso 
di m i l i o n i d i vescichette, per m o d o che ci pare d i essere scot ta t i da u n f e r r o roven te . 
Una piccola i d r a , innocua i n apparenza, n o n è m e n o t e r r i b i l e de l la m i l l e p o r a . Per 
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scansare l ' i n c o n t r o d i una numerosa schiera d i meduse, o per n o n andare i n bocca 
a uno squalo , r i t o r n i a m o a gal la , f e l i c i d i r i t r o v a r e la nos t ra barca . 

« Quale a f f o l l a m e n t o d i v i t a an ima le b r u l i c a sopra quest i banch i d i c o r a l l i , dove 
la lo t t a per la v i t a assume u n carat tere t e r r i b i l e ! Ogni t ronco d i cora l lo è u n piccolo 
museo zoologico . Depon iamo , per esempio, u n be l fusto d i madrepora , raccolto 
so t t ' acqua da l nos t ro p a l o m b a r o , i n u n a m p i o rec ip iente d i ve t ro , p ieno d'acqua ma
r i n a , avendo cura d i n o n scuoter lo t r o p p o , a c c i o c c h é i c o r a l l i possano espandere i 
l o r o c o r p i f l o r e a l i . Dopo u n ' o r a i l fus to dal le m o l t e p l i c i r a m i f i c a z i o n i è coperto dei 
p i ù sp l end id i fiori d i c o r a l l i che si possano i m m a g i n a r e e ovunque str isciano e nuo
tano cent ina ia e m i g l i a i a d i a n i m a l e t t i d i v a r i a m o l e : crostacei e v e r m i , granchi e 
gas t ropod i , c o n c h i f e r i , a t t in i e e r i c c i d i m a r e , meduse e pesc io l in i , nascosti p r ima nei 
r a m i del t r onco . Se p o i t o g l i a m o da l l ' acqua i l t r onco d i co ra l lo e lo spezziamo col 
m a r t e l l o , t r o v i a m o ancora ne l la sua par te i n t e r n a una grande q u a n t i t à d i animalet t i , 
f r a cui p r imegg iano i c o n c h i f e r i p e r f o r a t o r i , i crostacei ed i v e r m i . Quale meravi
gl iosa energia v i t a l e , i n v i s i b i l e ad occhio n u d o , c i svela i l mic roscop io ! Quale r ic
chezza d i scoperte è r i serva ta a i zoo log i f u t u r i , che av ranno la f o r t u n a d i potersi 
t r a t t ene re per mes i ed ann i l ungo queste coste cora l l i f e re ! » . 

G i o v a n n i W a l t h e r , i l quale v i s i t ò dopo Haeckel g l i scogli c o r a l l i f e r i della penisola 
de l S ina i , cond iv ide l ' a m m i r a z i o n e del suo maes t ro d i Jena per t a l i p roduz ion i ma
r i n e , da l u i s tudiate e descri t te i n u n ' o p e r a assai pregia ta . « Secondo me, la disposi
z ione dei c o r a l l i sul lo scoglio sarebbe paragonabi le ad u n parco. F ra i cespugli fioriti 
e le aiuole v a r i o p i n t e s ' i n t r ecc i ano s t rade sabbiose, p i ù stret te ne i p u n t i i n cui i 
cespugli sono p i ù a l t i , t e r m i n a n t i i n una g ro t t a ombrosa , o a l la rga t i per modo da 
f o r m a r e u n bel piazzale ghia ioso » . 

Queste n o z i o n i genera l i i n t o r n o ag l i scogli c o r a l l i f e r i p i ù v i c i n i a l l 'Europa , c ' in
v i t ano a s tud ia re le f o r m a z i o n i de i c o r a l l i ne l la l o ro p i ù a m p i a d i f fus ione . Attenia
m o c i al la gu ida de l Dana, autore de l l ' opera prec i ta ta , che s ' i n t i t o l a « Coral l i ed isole 
co ra l l i f e re » . Riassumendo i n par te i c a p i t o l i p r i n c i p a l i del suo l avo ro , ne r i fe r i remo 
tes tua lmente a l cun i t r a t t i , senza r ipe te re ad ogn i m o m e n t o i l n o m e del l ' au tore . 

Tu t t e le specie de i c o r a l l i che ed i f icano scogli v i v o n o nei m a r i del la zona torr ida, 
dove la t e m p e r a t u r a de l l ' acqua n o n discende m a i a l d i sotto d i 46 g rad i R é a u m u r , 
neppure n e l l ' i n v e r n o . Nel l 'Oceano Paci f ico la t e m p e r a t u r a est iva, p i ù elevata, del
l ' acqua, g iunge a 2 4 g r a d i R é a u m u r . Due l inee a n o r d e a sud del l 'equatore, che 
r i un i s cono le l o c a l i t à d i que l la costante t e m p e r a t u r a i nve rna l e e descr ivono s inuosi tà 
p i ù o meno accentuate, secondo le c o r r e n t i , c i r condano la zona dei m a r i contenenti 

scogl i c o r a l l i f e r i . La geograf ia e lementare , che a b b i a m o i m p a r a t o a l la scuola, c ' in
segna che i n t o r n o al la zona equa tor ia le si es tendono m o l t i scogl i , d i cu i la d is t r ibu

z ione è p e r ò essenzialmente d iversa . 
I c o r a l l i f o r m a n t i co lon ie , d i cu i a b b i a m o pa r l a to p i ù sopra , v i v o n o per la maggior 

par te ne l la zona d e l i m i t a t a dal le due l inee prede t te . R i c o r d i a m o c i della scarsa pre
senza dei c o r a l l i nel Med i t e r r aneo , che pure è f a v o r e v o l i s s i m o a l lo sv i luppo della 
v i t a a n i m a l e . Ed i f i cano scogl i tu t t e le astree, quas i t u t t e le f u n g i e , le madrepore , le 

p o r i t e e la m a g g i o r par te del le specie appa r t enen t i a t u t t i g l i a l t r i g r u p p i e famiglie. 
Na tu ra lmen te , la mass ima v a r i e t à d i f o r m e d o m i n a ne l l a zona p i ù calda centrale, 

f r a 45 e 48 g r a d i a n o r d e a sud de l l ' equa to re , dove la t empe ra tu r a non discende 

sot to i 18 Va g r a d i R é a u m u r . T r o v i a m o i n queste r e g i o n i le isole F idsch i , d i cui gli 
scogl i sono sovracca r i ch i d i c o r a l l i . L e astree e le m e a n d r i n e v i acquistano i l loro 

mass imo s v i l u p p o . Le m a d r e p o r e pa iono cespugl i coper t i d i fiori, ca l ic i e foglie 
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e n o r m i , larghe t a lvo l ta 2 m . Mol te a l t r e f o r m e prosperano con uguale esuberanza. 

Le isole H a w a i i , g iacent i nel la par te se t t en t r iona le de l Paci f ico , f r a i l 1 9 ° e i l 2 0 ° g r a d o , 
non sono comprese i n questa ca ld iss ima zona ; p e r c i ò i l o r o c o r a l l i sono m e n o s v i 

luppat i e presentano u n m i n o r n u m e r o d i specie. Mancano le m a d r e p o r e e s ' i n c o n 

trano appena poche astree e a lcune f u n g i e , m e n t r e le p o r i t e e i p o c i l l o p o r i m e n o 

sensibili sono n u m e r o s i s s i m i . 
1 generi d i c o r a l l i p r o p r i i d e l l ' I n d i a Or ien ta le e de l Mar Rosso, i n complesso n o n 

differiscono da q u e l l i de l P a c i f i c o ; Io stesso si p u ò d i r e d i q u e l l i del la costa de l lo 

Zanzibar. Anche nelle isole P o m a t u , a p p a r t e n e n t i a l la par te o r i en ta le de l Pac i f ico , la 

v a r i e t à dei g r u p p i e del le specie è grande , m a assai m e n o no tevole che n o n ad 

occidente. 
I l golfo d i Panama e i t r a t t i d i m a r e v i c i n i , che a n o r d si es tendono fino a l l a 

e s t r e m i t à del la Penisola C a l i f o r n i a n a e a sud fino a G u a y a q u i l , sono ancora c o m 

presi nella zona p i ù calda, ma ne l la sua par te p i ù f r e d d a . I p o l i p i loca l i conservano 
i caratteri d i s t i n t i v i dei p o l i p i del Pacif ico e d i f f e r i scono i n m o d o essenziale da q u e l l i 

del l ' India Occidentale. Non sono m o l t i e si l i m i t a n o ad uno scarso n u m e r o d i g e n e r i . 
Questo fat to si spiega col le p r o p r i e t à e col la d i rez ione del le c o r r e n t i oceaniche, l ungo 
la costa occidentale d e l l ' A m e r i c a , le q u a l i t r a spo r t ano a lquan to verso l ' equa tore , 

tanto dal n o r d quanto da l sud, le l inee che d e l i m i t a n o la zona m a r i n a i n cu i la t e m 
peratura è costante; avendo una t e m p e r a t u r a p i ù bassa e vo lgendos i ad ovest , 

impediscono a mol t e specie d i m i g r a r e da l la par te cent ra le de l Paci f ico verso i l 
Panama. 

Sebbene g l i scogli d e l l ' I n d i a occidentale si t r o v i n o ne l la zona p i ù calda, sono 
poveri d i specie e d i g r u p p i r i spe t to a q u e l l i de l la par te centra le de l Pacif ico. V i 
t roviamo alcune g r a n d i m a d r e p o r e , come per esempio la Madrepora palmata, che 
si espande per m o d o da acquistare la larghezza d i 2 m . , la Madrepora cervicornis, 
arborescente, che g iunge al l 'a l tezza d i 4 m . F r a le poche astree m e r i t a n o speciale 
menzione le meand r ine . Nessun co ra l l o p r o p r i o d e l l ' I n d i a occidenta le , osserva i l 
professore V e r y l l , s ' incon t ra sul la costa del Panama e d ' a l t r onde tu t t e le specie d e l 

l ' India occidentale mancano af fa t to ne l Pacif ico e ne l l 'Oceano I n d i a n o . C o n f r o n t a n d o 
le specie d i a l t re classi, v e d i a m o i n o l t r e che la f o r m a z i o n e d e l l ' i s t m o d i Panama 
produsse un i so lamento , i l quale rese af fa t to i nd ipenden te la cos t i tuz ione del le specie, 

stabilite d ' ambo i l a t i d e l l ' i s t m o . Le isole R e r m u d e , col locate p i ù a n o r d , m a lungo 
i l percorso del la Corrente de l Gol fo , hanno r i c e v u t o i l o ro poch i c o r a l l i d a l l ' I n d i a 

Occidentale. Anche i co ra l l i del la costa b ras i l i ana , a sud del Capo Rock , i n c o m 

plesso rassomigl iano a q u e l l i d e l l ' I n d i a Occidentale , sebbene m a n c h i n o i gener i p i ù 
caratteristici (Madrepora, Maeandrina, Oculina ed a l t r i ) . 

Quando Rina ldo Fors te r , nav igando con suo figlio G io rg io ed i l Cook, scoperse, 
più d i 100 ann i fa , le isole co ra l l i f e r e del Paci f ico m e r i d i o n a l e , credet te che g l i a t o l l i 

fossero ed i f ica t i da a n i m a l e t t i c o r a l l i g e n i , fissati d a p p r i m a sul f o n d o del l 'Oceano e 
r i sa l i t i p i ù t a rd i presso i l l i v e l l o de l l ' acqua , ins ieme alle l o r o cos t ruz ion i , sov rap 

poste le une alle a l t re . Ciò spiegava i n o l t r e la presenza del le medes ime specie ne l le 

p r o f o n d i t à p i ù diverse . G l i scandagl i p r a t i c a t i recentemente ne l le g r a n d i p r o f o n d i t à 

marine hanno d imos t r a to che anche g l i abissi p i ù bassi, i n cu i riesce possibi le esplo
rare i l fondo cogl i apparecchi appos i t i ( p r o f o n d i t à e q u i v a l e n t i a u n m i g l i o geogra f ico) , 

albergano ancora alcune, e i n cer t i t r a t t i deg l i oceani , numerose specie d i a n i m a l i 

delle classi p i ù diverse . Ma g l i a n i m a l i v i v e n t i a t a l i p r o f o n d i t à , si sono ada t t a t i cos ì 

bene alle cond iz ion i special i de l la l o r o d i m o r a , de t e rmina t e d a l l ' a u m e n t o colossale 
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della pressione, a l m u t a m e n t o d i luce e d i t empera tu ra , a l r i c a m b i o de i gas, che 
n o n po t rebbero v ivere p i ù i n a l to . I l n u m e r o dei p o l i p i abissali è p iccol iss imo, e, fra 
queste specie, nessuna edif ica scogl i a g r a n d i p r o f o n d i t à ; n è è supponib i l e che le loro 
cos t ruz ion i si s iano sol levate co l l ' andare de i secoli , r i m a n e n d o i l fondo del mare 
i n v a r i a t o . 

I n a t u r a l i s t i f rances i Quoy e G a i m a r d , i q u a l i accompagnarono la spedizione del
l ' a m m i r a g l i o D ' U r v i l l e ne l Pacif ico m e r i d i o n a l e , r i conobbe ro che i l l i m i t e infer iore a 
cu i v i v o n o i c o r a l l i , g iunge appena a 10 o 12 m . , asserzione confermata da Ehren
berg , i n seguito alle sue r icerche ne l Mar Rosso. Fu accertato tu t t av ia con scandagli 
accura t i , che nel Pacif ico m e r i d i o n a l e i c o r a l l i abbondano ancora al la p r o f o n d i t à di 
20 tese (c i rca 4 0 m . ) . I n f a t t i D a r w i n t r o v ò a questa p r o f o n d i t à diverse madrepore 
ed astree, sugl i scogli de l l ' i so la M a u r i z i o ; i n a l t r i scogli del Pacifico meridionale 
vennero r i n t r a c c i a t i a l la stessa p r o f o n d i t à parecchi c o r a l l i v i v i da l grande natura
l is ta inglese e da a l t r i n a t u r a l i s t i . Anche le osservazioni d i Ehrenberg fu rono com
pletate e si r i n v e n n e r o nel Mar Rosso deposi t i d i c o r a l l i v i v i a l la p r o f o n d i t à d i 25 tese. 
F i n a l m e n t e i l P o u r t a l è s d e t e r m i n ò a 15 tese la p r o f o n d i t à a cui p u ò sussistere la 
v i ta de l co ra l lo negl i scogli del la F l o r i d a . P e r c i ò t u t t i i na tu ra l i s t i m o d e r n i , compreso 
i l Dana, au tore d i accurat i s tud i i n t o r n o a questo a rgomen to , sono concordi nell 'af-
f e r m a r e che i c o r a l l i v i v e n t i , e d i f i c a t o r i d i scogl i , s ' incont rano sol tanto ad una pro
f o n d i t à r e l a t i vamen te piccola e i n zone d i a l t i t u d i n i l i m i t a t e . Ovunque si pratichino 
sondaggi c o l l ' à n c o r a o colla rete a strascico per staccare da l fondo i c o r a l l i , s 'incon
t r ano f r a n t u m i d i co ra l l i o t r o n c h i m o r t i , p i ù o meno conservat i e coper t i di sabbia. 
Una delle cause d i questa scarsa d i f fu s ione dei c o r a l l i nel le p r o f o n d i t à mar ine è la 
t empera tu ra , che inf lu i sce i n m o d o no tevo l i s s imo sulla d i f fus ione del la v i ta animale 
negl i oceani . N o n p u ò essere tu t t av ia la sola causa d i questo f a t to . Come abbiamo 
det to, una t e m p e r a t u r a va r i ab i l e f r a 2 4 e 18 g r a d i è favorevo le ai co ra l l i costruttori 
d i scogl i , e g iova notare che al la p r o f o n d i t à d i 3 0 m . , nel la par te centrale del Pacifico, 
d o m i n a una t e m p e r a t u r a d i a lmeno 18 g r a d i R é a u m u r . 

Ved i amo ora qua l i sono le cause loca l i da cui d ipende lo sv i l uppo dei coralli 
co s t ru t t o r i d i scogl i . Essi r i ch i edono anz i tu t to un 'acqua l i m p i d a e p u r a e prosperano 
megl io nei l a r g h i canal i i n t e r m e d i , che d i v i d o n o g l i scogl i , nel le lagune estese e nelle 
acque basse esposte al le burrasche . P e r c i ò non bisogna credere che sol tanto i coralli 
m i n o r i popo l ino le lagune e i c a n a l i ; c iò accade so l tan to nelle lagune strette, nei 
canal i angusti e i n quel le p a r t i dei canal i p i ù l a r g h i , che si t r o v a n o al lo sbocco di 
acque m o l t o fresche. Certe specie a l l i gnano senza dubb io esclusivamente i n alto 
m a r e ; ma , s tud iando con a t tenzione i r a p p o r t i special i e i p o l i p i racco l t i sul lato 
esterno delle l o r o c o s t r u z i o n i , esposti al le burrasche , è fac i le conv incers i che man
cano i da t i necessari per f o r m o l a r e u n elenco d i queste specie. Se dobb iamo giudi

care dal le astree, dal le m e a n d r i n e , dal le po r i t e e dal le m a d r e p o r e , gettate dalle onde 
sugli scogl i es te rn i , possiamo d i r e che quest i g r u p p i sono rappresenta t i benissimo 

sul la to r i v o l t o verso l ' a l to m a r e . Nelle isole P o m a t u si t r o v a n o sul la costa alcuni 

t r o n c h i d i Porites, i l cu i d i a m e t r o va r i a f r a 2 m . e 2 Va m e t r i . 

Sul la par te super io re degl i scogli crescono diverse specie del lo stesso gruppo; 

a lcune sono le stesse, che s ' incon t rano a m a g g i o r i p r o f o n d i t à . Le astree, le mean

d r i n e e le m a d r e p o r e a l l i gnano i n g r an n u m e r o su l la to esterno degl i scogli , dove le 

onde impetuose s ' i n f r angono r u m o r o s a m e n t e . T r o v i a m o i n o l t r e i n que i l uogh i nume

rose m i l l e p o r e , a lcune po r i t e e diverse pec i l lopore . Ma le m a d r e p o r e , p i ù fragi l i , 

eccetto le specie che s ' incros tano , v i v o n o ne l l ' acqua t r a n q u i l l a . Le specie predette 
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al l ignano nel l ' acqua bassa, nel la par te i n t e r n a deg l i scog l i . V i a b b o n d a n o p e r c i ò le 

astree, le m e a n d r i n e e le pec i l lopore , p u r c h é l 'acqua sia l i m p i d a e p u r a . Certe specie 

di madrepore e certe p o r i t e s ' i ncon t r ano t u t t a v i a anche ne l l ' acqua i m p u r a ; i n ce r t i 

t ra t t i le por i t e spun tano qua e l à d i qua lche c e n t i m e t r o sopra i l l i v e l l o de l l ' acqua 

bassa e sono esposte al sole e a l l a p iogg ia . L e po r i t e , che a l l i g n a n o lungo le coste 
nell 'acqua t o r b i d a , subiscono l ' i n f l u e n z a de i d e t r i t i r a cco l t i su l la spiaggia e p r o d u 

cono t ronch i p i a t t i , d i cu i le p a r t i s u p e r i o r i sono a p p u n t o uccise da i d e t r i t i del la r i v a . 
Come regola generale, poss iamo d i r e che i c o r a l l i mancano a f fa t to ne i l u o g h i i n cu i 

i fiumi e i t o r r e n t i t rasc inano seco m o l t i d e t r i t i . P e r c i ò t r o v i a m o sempre poch i s s imi 

pol ip i sulle coste sabbiose o me lmose . Mancano i n o l t r e d i c o r a l l i le lagune, i n cui i l 
r icambio del l 'acqua è i n su f f i c i en te , e che, per e f fe t to d i una f o r t e evaporaz ione , 
diventano t roppo salate; i l r i s ca ldamen to soverch io de l l ' acqua del la laguna p u ò 

esercitare finalmente sui p o l i p i un ' az ione noc iva . 
Sappiamo da Haeckel che i t r o n c h i dei c o r a l l i sono spesso r o v i n a t i dag l i i n n u m e 

revol i an ima le t t i d ' ogn i sor ta , che v i si s tab i l i scono, m a è cer to i n o l t r e che essi c o n 
tr ibuiscono i n par te a l la f o r m a z i o n e degl i scogli , co l la secrezione d i p a r t i du re . L o 

stesso dice Agassiz i n segui to al le sue r i ce rche neg l i scogl i del la F l o r i d a : i n n u m e 
revoli a n i m a l e t t i p e r f o r a t o r i si s tabi l i scono nel le p a r t i m o r t e dei t r o n c h i , l i scavano 
internamente i n tu t te le d i r e z i o n i e l i staccano dal f o n d o ; penet rano i n o l t r e ne l lo 
strato esterno, che cont iene i p o l i p i v i v i . Quest i n u m e r o s i s s i m i a n i m a l i p e r f o r a t o r i 

appartengono a classi m o l t o d iverse . F r a i p i ù a t t i v i dev'essere annovera to i l l i t o 
domo o dat tero d i mare (Lithodomus), d ive r s i c o n c h i f e r i (Saxicava, Petricola), 
parecchie arche (Arca) e m o l t i v e r m i , d i cui i l p i ù grosso ed anche p i ù per icoloso 

è la Serpula, che s ' in t roduce r e g o l a r m e n t e nel la par te v i v a dei t r o n c h i e sopra t tu t to 
nelle madrepore . Nel la par te i n f e r i o r e , l i be r a , d i una m e a n d r i n a , i l cu i d i a m e t r o 

misurava appena 70 c m . , Agassiz c o n t ò 50 buch i p r a t i c a t i da l l i t o d o m o e cent inaia 
di f o r e l l i n i p r o d o t t i da v e r m i c i a t t o l i p e r f o r a t o r i . Ma t u t t i quest i dann i n o n h a n n o 
importanza r i spe t to al le devas taz ioni arrecate a i c o r a l l i da l le spugne p e r f o r a t r i c i , d i 
cui t ra t te remo i n seguito, s tud iando le a l t re spugne. Cederemo i n t a n t o la paro la a 
Darwin , i l quale r i fe r i sce quan to segue r i g u a r d o a l l ' a t o l l o d i Kee l ing , ne l la sua dot ta 
opera i n t o r n o a l la s t r u t t u r a e al la d i f f u s i o n e degl i scogl i c o r a l l i f e r i : « Sul lato esterno 
dell 'a tol lo l ' i n f u r i a r e del le onde produsse u n abbondante deposi to sui f r a n t u m i del la 
sostanza co ra l l i na ; m a nel le acque t r a n q u i l l e del le lagune c iò avvenne senza d u b b i o 

in grado assai m i n o r e . Mol te forze inaspet tate e i m p r e v e d i b i l i sv i l uppano tu t t av i a i n 
quei luoghi la l o ro a t t i v i t à . G r a n d i schiere d i pesci v a r i o p i n t i d i due specie, una p r o 
pria del l 'a l to m a r e al d i là d e l l ' a t o l l o e l ' a l t r a s t ab i l i t a nel le lagune, v i v o n o a spese 
dei t ronchi dei p o l i p i . Sezionai parecch i d i ques t i pesci , n u m e r o s i s s i m i e d i m o l e 
considerevole e t r o v a i le l o r o in tes t ina piene d i f r a n t u m i d i c o r a l l i e d i sostanza 
calcarea sminuzzata , che essi e m e t t o n o senza d u b b i o g i o r n a l m e n t e . Anche le o l o 

turie traggono la l o ro a l imen taz ione da i c o r a l l i v i v i , g iovandos i del la f o r m a z i o n e 
ossea, d i cu i è m u n i t a la par te a n t e r i o r e del l o r o co rpo . I l n u m e r o delle specie d i 

oloturie e degl i i n d i v i d u i che si agg i rano i n t o r n o ad ognuno d i quest i a t o l l i è a d d i 

r i t tu ra enorme . È no to del resto che t u t t i g l i a n n i p a r t o n o per la Cina da t a l i l o c a 
li tà mol te nav i car iche d i t r e p a n g , sostanza p repara ta con una specie d i questo 

genere. La q u a n t i t à d i c o r a l l i d i v o r a t a a n n u a l m e n t e da questa e da m o l t e a l t r e o l o 

tur ie dev'essere eno rme e v iene r i d o t t a i n una p o l t i g l i a finissima. Questi f a t t i sono 

anche p iù i m p o r t a n t i , cons idera t i da u n a l t r o p u n t o d i v is ta , p e r c h è d i m o s t r a n o che 

allo sv i luppo degl i a t o l l i s i oppongono m o l t i ostacol i v i v e n t i e che la legge generale 
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del « d i v o r a r e ed essere d i v o r a t o » si estende pure alle colonie dei p o l i p i , i qual i 
per tan to sono i n grado d i ed i f icare b a l u a r d i giganteschi , capaci d i resistere alla 
potenza dell 'Oceano aper to » . 

Sul la to opposto m o l t i t u b i c o l i e d ive r s i c i r r i p e d i (Greusia) penetrano nei cora l l i 
v i v i , senza r o v i n a r l i . T e r m i n a t o lo s tadio la rva le , si fissano sul la superf ic ie del t ronco, 
e, i n seguito a l lo s v i l u p p o u l t e r i o r e de l p o l i p o , v i r i m a n g o n o permanentemente, 
senza p e r ò d e f o r m a r l o , n è p e r t u r b a r n e la cresciuta. Parecchie serpule procedono nel 
l o r o sv i l uppo d i p a r i passo col t ronco ; p e r c i ò i l l o r o tubo penetra a lquanto nella 
massa del co ra l lo . Le l o r o b ranch ie , spiegandosi f r a i cal ic i dei p o l i p i , producono un 
effe t to merav ig l io so . 

I l Dana d e d i c ò u n cap i to lo speciale de l suo l a v o r o alle osservazioni che r iguar
dano lo sv i luppo dei c o r a l l i , c i oè i r a p p o r t i d i cresciuta d i certe specie, m a non degli 
a t o l l i , d i cu i la f o r m a z i o n e d ipende da circostanze af fa t to diverse e assai complicate. 
I l do t t . A l i e n aveva fa t to alcune r icerche i n p ropos i to sulla costa del Madagascar, fin 
da l 1 8 3 0 . E g l i i n f r anse i n d i cembre una grande q u a n t i t à d i f r a m m e n t i d i corallo e 
l i s e p p e l l ì i n u n banco poco p r o f o n d o , al la p r o f o n d i t à d i u n m e t r o sotto i l l imi t e del 
r i f l u s so ; i n lug l io r i conobbe che avevano g i à r agg iun to la superf ic ie del banco e si 
erano fissati nel fondo . D a r w i n met te i n dubb io quan to si racconta del la corazza di 
r a m e d i una nave, la quale , essendo ancorata nel Golfo Persico, i n 20 mesi si coperse 
d i una crosta d i p o l i p i , de l lo spessore d i c irca 35 c m . Si dice i n o l t r e che sopra 
un 'os t r i ca d i due a n n i venne r in t r acc i a t a una f u n g i a de l peso d i K g . 1,25; disgrazia
tamente n o n sapp iamo se l 'os t r ica era v i v a , o se i l cora l lo aveva avuto tempo di 
crescere sul la conchig l ia m o r t a . 

I n una piccola insena tura d i H a i t i i l W e i n l a n d vide a lcun i r a m i della Madre
pora cervicornis sporgere da l l ' acqua fino al l 'a l tezza d i 7 0 - 1 0 c m . Tut te le pa r t i dei 
p o l i p i esposte a l l ' a r i a erano m o r t e . Ciò accadeva ne l mese d i l u g l i o . Siccome, lungo 
quel la costa, i l l i v e l l o i n v e r n a l e del l ' acqua supera d i 1 m e t r o o 2 i l l ive l lo estivo, 
si p u ò conchiudere con ragione che nei 3 mes i i n v e r n a l i i l t ronco del po l ipo cresce 
d i 7 -12 c m . A l t r e osservazioni s icure fat te da esper t i na tu r a l i s t i hanno dimostrato 
che u n t ronco d i Maeandrina labyrinthica a l to 10 c m . e con u n d iamet ro di 
3 0 c m . ha c i rca l ' e t à d i 20 a n n i . T rascor rendo sopra a l cun i a l t r i r agguagl i , citeremo 
ancora le interessant iss ime osservazioni fat te i n t o r n o a l l ' inc ros taz ione d i una nave, 
che n a v i g ò sul la costa amer icana nel 1 7 9 2 e d i cu i la carcassa venne esplorata nel 

1857 ad una p r o f o n d i t à d i c i rca 4 tese. Si r i conobbe che i n que i 6 4 ann i una ma
drepora aveva r agg iun to l 'altezza d i 5 m . , crescendo c i o è i n m e d i a d i 8 c m . all 'anno, 
men t r e a l cun i t r o n c h i massicci d i p o l i p i , che si erano s t a b i l i t i nelle sue vicinanze, 

avevano uno sv i luppo r e l a t i vamen te assai p i ù len to . T u t t i ques t i ragguagl i si fon
dano sopra osservazioni occas iona l i , p e r c h è anche r i spe t to ai p o l i p i mancano quelle 
r icerche d i l i g e n t i , che conducono a r i s u l t a t i s i cur i e che sarebbe desiderabi le si faces

sero pure sug l i a l t r i i n v e r t e b r a t i e sugl i a n i m a l i s u p e r i o r i i n generale. 

Esposti questi ragguagli preliminari intorno alla vita dei coralli costruttori di 

scogl i , e n t r i a m o nel ve ro t ema del nos t ro a r g o m e n t o . 

Gl i atolli e le isole corallifere sono p r o d u z i o n i de l la medes ima sorta , m a la cui 

f o r m a z i o n e ha luogo i n circostanze u n po ' d iverse . Un ' i so la co ra l l i f e ra f u sempre per 

m o l t o t empo u n a to l lo e lo è ancora i n g r a n par te . T u t t a v i a i due vocabol i testé 

r i f e r i t i hanno u n s ign i f ica to d iverso . Le isole co ra l l i f e r e sono scogli i so la t i ne l mare, 

che s f io rano appena la super f ic ie de l l ' acqua e sono a f f o n d a t i per m e t à , o coper t i di 
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vegetazione. Invece si ch i amano a t o l l i que l le f o r m a z i o n i co ra l l i f e r e spec ia l i , che s i 
osservano sulle coste delle isole p i ù elevate e dei c o n t i n e n t i . 

I n c o m i n c i a m o dagl i atolli, o b a n c h i d i rocce c o r a l l i f e r e g iacen t i nel m a r e l ungo 

le coste dei paesi t r o p i c a l i . Nel l 'Oceano Pacif ico queste masse, as t raz ione fa t t a da l l a 

Nuova Galedonia e da qualche a l t r a isola , sono d i o r i g i n e vu lcan ica e spesso al te 
come montagne . Duran te i l pe r iodo de l flusso, g l i scogl i che le c i r condano r i m a n 

gono quasi sempre so t t ' acqua . Ma, nel pe r iodo del r i f l u s so , si p resentano a l l o 
sguardo come superf ic ie rocciose app ia t t i t e e nude , appena sporgen t i da l l ' acqua , che 
fanno un contrasto s ingolare colle pa r e t i scoscese de l l ' i so la che c i r cosc r ivono . 

Isola elevata con scogli di barriera e di cintura. 

Avvicinandosi con una nave ad una costa corallifera, se ne avverte subito la 
natura, al la v is ta d i una l inea d i f o r t e r isacca, che spesso si estende per va r i e m i g l i a 
e si f o rma a grande distanza da l l a t e r r a . G i u n t i presso questa l inea , si d i s t i n g u o n o 
subito a lcuni p u n t i d e l l ' a t o l l o , che r i m a n e scoperto quando u n ' o n d a si r i t i r a , m a 
nell ' istante successivo t u t t o r i t o r n a come p r i m a , u n subbug l io d i onde . Per le n a v i 
in crociera i n r e g i o n f d i a t o l l i i g n o t i , la presenza del la l inea d i onde, che d e l i m i t a lo 
scoglio, è una vera f o r t u n a , p e r c h é t u t t o i n t o r n o regna una ca lma fa l lace , che fa 

supporre ai nav igan t i d i solcare acque p r o f o n d e e pe rme t t e a l la nave d i avanzars i 
senza i n t o p p i , finché, sc ivo lando sul le masse de i c o r a l l i , ne è percossa con v io lenza 
parecchie vo l t e , e, dopo qualche is tante , sbat tu ta s u l l ' a t o l l o . Duran t e i l r i f lusso la 
linea d i risacca scompare quasi i n t i e r a m e n t e . Ma a l l o r a Io scoglio è g i à i n vis ta e 

la navigazione abbastanza s icura , a lmeno i n p ieno g i o r n o e col ven to f a v o r e v o l e . 

Lo schizzo che p resen t i amo al l e t to re rappresenta una d i queste isole t r o p i c a l i 
così de l imi ta te . L o scoglio col locato a destra f o r m a una c i n t u r a i n t o r n o al la costa e 

pare una cont inuaz ione de l l ' i so la . Questo a to l lo o scoglio d i spiaggia (scogl io d i c i n 
tura) si t r o v a pure da l lato s in i s t ro , m a f u o r i de l l ' i so l a , da cu i Io d i v i d e u n cana le ; 

é dunque uno scoglio di barriera o baluardo. I n un a l t r o p u n t o l ' i so la è d e l i m i t a t a 
da una costa scoscesa, dove manca lo scogl io , per la r i p i d i t à soverchia de l la r i v a e la 
p r o f o n d i t à del l 'acqua. L o scoglio d i b a r r i e r a è i n t e r r o t t o da un ingresso, che conduce a 

un por to , s imi l e a q u e l l i che si t r o v a n o spesso nel le isole co ra l l i f e r e d i ta l sor ta . Ment re 
certe isole hanno so l tan to s t r e t t i scogl i d i c i n t u r a , a l t r e sono c i rconda te i n t i e r a m e n t e 
o in g ran par te da una diga d i scogl i , che le protegge dag l i assalti del m a r e , come 

potrebbe f a r l o u n suolo a r t i f i c i a l e . L o scogl io d i b a r r i e r a s i t r o v a a l la d is tanza d i 

10-15 m i g l i a dal la t e r ra e non c i r conda so l tan to una, m a parecchie isole elevate. 
Esistono poi tu t te le g radaz ion i poss ib i l i f r a quest i scogl i estesi e le s e m p l i c i te r razze 
d i c in tu ra . 
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Durante i l r i f lusso i l canale i n t e r m e d i o permet te appena alle barche d i passarvi 
e t a lvo l t a r i m a n e i n secco. A d ogn i m o d o è sempre u n passaggio stret to e tor tuoso, 
i n cu i grosse f o r m a z i o n i co ra l l i f e re r endono pericolosa la navigazione . Poi si allarga 
e presenta un a m p i o t r a t t o d 'acqua, dove le n a v i possono bordeggiare cont ro vento, 
ad una p r o f o n d i t à v a r i a b i l e f r a 10, 20 e 4 0 tese, sempre p e r ò con grande cautela, 
per t i m o r e dei bassi f o n d i . A l d i qua del la b a r r i e r a , che si p ro lunga alquanto nel 
mare , numerose estensioni d i c o r a l l i v i v i d i poch i m e t r i quadra t i e ta lora d i varie 
m i g l i a quadra te ( ing les i ) sono sparse sul la superf ic ie del fondo . Tu t te queste forme 
svariate sono r i u n i t e i n u n solo g r u p p o d ' isole, le F id sch i . 

È ch ia ro che g l i scogli d i b a r r i e r a o d i spiaggia t e s t é desc r i t t i non f o r m a n o tutto 
l ' a t o l l o ; sono so l tan to i suoi c o m p o n e n t i , che salgono f ino al l i v e l l o dell 'acqua. Fra 
g l i scogli d i b a r r i e r a e anche al d i f u o r i d i quest i si t r o v a n o a l t r i banchi sotto
m a r i n i , c o m u n i c a n t i col le p a r t i p i ù alte e t u t t i ins ieme f o r m a n o i l fondo coral l i fero 
d i un ' i so la . Da quan to a b b i a m o det to r i su l t a i n o l t r e che i f o n d i degl i a to l l i presen
tano una grande d i f ferenza d'estensione. Lungo certe coste s ' i n c o n t r a n o soltanto 
g r u p p i d i c o r a l l i sparsi qua e là , o f o r m a z i o n i elevate, che sporgono isolatamente 
dal l ' acqua, o sempl ic i punte con rocce cora l l i f e re sporgen t i . Cos ì , per esempio, a 
occidente delle due g r a n d i isole F i d s c h i , si estende u n a to l lo d i c irca 3000 migl ia 
ingles i quadrate . L o scoglio d i b a r r i e r a d i Vana Leon è lungo p i ù d i 100 migl ia 
ingles i . L u n g o la costa occidentale del la Nuova Caledonia si estende un atollo 
che mi su ra 2 ,50 m i g l i a inglesi e che p o i si p ro lunga verso n o r d per u n t ra t to di 
150 m i g l i a . I l grande scoglio d i b a r r i e r a de l l 'Aus t r a l i a ha una lunghezza in in te r ro t ta 

d i 1250 m i g l i a . 
Nelle f o r m a z i o n i scoglifere bisogna d is t inguere anco ra : 1° g l i atolli esterni, edi

ficati da c o r a l l i , esposti verso l ' a l to m a r e . T u t t i i b a lua rd i p r o p r i a m e n t e det t i e gli 
scogli d i c i n tu r a ind i f e s i da i b a l u a r d i spet tano a questa ca tegor ia ; 2° atolli inter
medi, g iacent i nel l 'acqua t r a n q u i l l a f r a una diga e la costa d i u n ' i s o l a ; 3° canali o 
t r a t t i d i m a r e n e l l ' i n t e r n o dei b a l u a r d i , che r i cevono i deposi t i p roven ien t i dalle 
coste o dagl i a t o l l i ; ¥ formazioni di spiaggia, c i o è agg lomeraz ion i d i sabbia e d i 
co ra l l i sulle coste, d e r i v a n t i dal le onde e da l ven to . Una descr iz ione p i ù minu ta di 
quest i r a p p o r t i c i cos t r ingerebbe a d i l u n g a r c i soverch iamente ; i l le t tore desideroso 
d i i s t r u i r s i i n t o r n o a questo a rgomen to p o t r à leggere l 'opera del Dana, d i cui r i f e r i 
r e m o tu t t av ia i ragguagl i p r i n c i p a l i i n t o r n o a l l ' u t i l i t à degl i a t o l l i . 

Tu t t e le coste c i rcondate da co ra l l i e sop ra t t u t t o quel le delle isole sparse nel
l 'oceano, t raggono m o l t i van tagg i dag l i a t o l l i . G l i estesi banch i d i co ra l l i e i canali 
che si estendono d ie t ro a quest i a l l a rgano i n m o d o s t r a o r d i n a r i o l 'area appartenente 

alle isole, che essi c i r condano . N o n le d i f e n d o n o so l tan to coi l o ro ba lua rd i dalle 
onde impetuose del l 'oceano, m a f o r m a n o a rg ina tu re specia l i , le qua l i raccolgono la 

te r ra che discende dal le coste montuose . Imped i scono al le acque p r o v e n i e n t i d a l l ' i n 

terno d i depor re la m e l m a che t rasc inano e t engono p e r c i ò i n o t t i m o stato le coste, 
le qua l i a l t r i m e n t i andrebbero i n c o n t r o ad una i nev i t ab i l e r o v i n a , p e r c h è l'oceano 
n o n devasta so l tan to le coste scoperte, m a d i v o r a t u t t o c iò che i fiumi g l i portano. 

I l del ta del Rewa d i V i t i Leon , cos t i tu i to da i depos i t i d i u n g r a n fiume, occupa uno 
spazio d i quasi 00 m i g l i a quadra te ( ing le s i ) . Questo è t u t t a v i a u n caso estremo del 

Pacifico m e r i d i o n a l e , dove poche isole so l tan to r agg iungono quel la estensione e dove 
sono r a r i i fiumi cos ì r i c c h i d 'acque. T u t t a v i a , n o n sono f r e q u e n t i le isole circondate 

da a t o l l i , senza p r o l u n g a m e n t i d i t e r r a d e r i v a n t i da questa o r i g i n e . Sopra questi 

t e r ren i d i a l luv ione si t r o v a n o per lo p i ù le capanne degl i i n d i g e n i . I n t o r n o a Tahi t i 
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le pianure d i ta l sor ta hanno una larghezza d i 0 ,5-3 m i g l i a e v i a l l i gnano i n g r a n 

numero le noci d i cocco e g l i a lbe r i del pane. 
Gl i a to l l i a l l a rgano i n o l t r e no t evo lmen te i banch i d i pesca deg l i i n d i g e n i e r i c h i a 

mano in g r an copia i pesci, che cos t i tu i scono i l l o r o u n i c o c ibo a n i m a l e . Le acque 
da essi de l imi t a t e i n v i t a n o a l la nav igaz ione e f ac i l i t ano le c o m u n i c a z i o n i f r a le 
diverse colonie . G l i i nd igen i d i quel le isole sono del resto m o l t o i n t r a p r e n d e n t i e 

compiono lunghe t raversa te , i n cu i p e r c o r r o n o cen t ina ia e cen t ina ia d i m i g l i a , sopra 
grandi ve l i e r i cos t ru t t i nel la l o r o pa t r i a . Ment re le isole esc lus ivamente rocciose, 

Isola corallifera o atollo. 

come quella di S. Elena, non hanno porti e sono abitate da una scarsa popolazione, 
le coste cora l l i f e re sono coper te fino a l la spiaggia d i vegetazione e presentano estese 
pianure, i n cui p rosperano g l i a l be r i del pane ed a l t re p ian te t r o p i c a l i . Per la stessa 
ragione v i si t r o v a n o p o r t i s i c u r i ; a lcune ne hanno p e r f i n o d o d i c i ; invece nel le coste 

indifese si osserva t u t t ' a l p i ù u n solo p u n t o d i ancoraggio . Le r e g i o n i co ra l l i f e re p iù 
estese concor rono p e r f i n o a l lo s v i l u p p o del c o m m e r c i o m o n d i a l e ; o l t r e le per le , f o r 
niscono i l t repang, sostanza a l imen ta re prepara ta col le o l o t u r i e , che si esporta a n n u a l 
mente nella Gina a m i g l i a i a d i q u i n t a l i dagl i a t o l l i d e l l ' I n d i a o r ien ta le e d a l l ' A u s t r a l i a 

e dalle isole F idsch i . 
Agl i a to l l i t e s t é desc r i t t i r a s somig l i ano le isole corallifere, a t o l l i , che c i r condano 

una sorta d i mare , una laguna . La s t r iscia che si estende i n t o r n o a l l ' acqua d e l i m i 
tata, ha per lo p i ù una larghezza d i 1 0 0 - 2 0 0 m . e i n cer t i p u n t i è cosi bassa, che le 
onde la oltrepassano e penet rano nel la laguna ; i n a l t r i sporge da l l i v e l l o del mare 

fino all 'al tezza d i 3 -4 m e t r i . 
Veduta da l on t ano , dal b o r d o d i una nave, l ' isola co ra l l i f e r a si presenta i n f o r m a 

di una serie d i p u n t i n e r i , che spiccano su l l ' o r i zzon te . Sono le c i m e leggiere del le 

noci d i cocco, e, a m i n o r e dis tanza, si vede su l lo specchio del l 'acqua una l inea verde , 

in terrot ta i n v a r i p u n t i . Quando p o i la nave si a v v i c i n a a l la s t rana f o r m a z i o n e , c o m 
pare la laguna col la sua verde c i n t u r a , spet tacolo merav ig l i o so , che bisogna aver 

veduto per farsene u n ' i d e a . Es te rnamente , l ungo l ' a t o l l o , r u m o r e g g i a n o le onde 

i n f u r i a t e ; i n t e rnamen te r i sp lende al sole, la bianca spiaggia co ra l l i f e r a , i nco rn i c i a t a 
dagli a lber i v e r d i , che a sua vo l t a r i n c h i u d e l ' a m p i o lago salato, sparso d i graziose 

isolette. L 'acqua del la laguna è spesso azzur ra come quel la de l l ' a l to m a r e ed ha una 

p r o f o n d i t à d i 1 0 - 1 2 tese; m a a l l ' a zzu r ro si a l t e rnano i l verde ed i l g i a l l o , nei p u n t i 
in cui i banchi d i sabbia e i c o r a l l i r i sa lgono presso la super f ic ie de l l ' acqua. I l verde 

è un del icato v e r d e - p o m o , m o l t o d iverso dal le fosche ombregg ia tu r e de l l ' acqua bassa. 
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Sebbene la c i n t u r a de l la vegetazione c i r c o n d i t u t t o i n t o r n o l ' i n t i e r a laguna, in 
generale è d iv isa i n var ie isolet te , d i estensione diversa . I n questi spazi i n t e r m e d i si 
t r o v a n o spesso uno o p i ù canal i n a v i g a b i l i , che pe rme t tono alle n a v i d i penetrare 
nella laguna. Le isole co ra l l i f e re m a g g i o r i constano quasi tu t te d i una serie d i iso
let te , disposte lungo una l inea d i atolli, vocabolo adoperato dagl i ab i t an t i delle isole 
Mald ive per ind ica re queste isole delle lagune. 

Nella s t r u t t u r a g l i a t o l l i concordano cogl i scogli es terni , che c i rcondano le isole 
elevate; i n ambedue i casi v e d i a m o a poco a poco sol levars i la t e r r a , mentre la 
bianca f o r m a z i o n e d i spiaggia l a m b i t a dal le onde scompare d inanz i a i p u n t i p iù a l t i , 
coper t i d i p iante sempre v e r d i . I l t r a t t o d i m a r e compreso d ie t ro g l i scogli esterni è 

una vera laguna. 
A b b i a m o esposto, i n m o d o superf ic ia le , se v o g l i a m o , i r a p p o r t i che passano fra 

g l i scogli c o r a l l i f e r i e g l i a t o l l i , e possiamo r ivo lge re la nost ra a t tenzione alle cause 
della loro formazione e della loro comparsa. 

Descrivendo i c o r a l l i del Mar Rosso, Haeckel d e c a n t ò lo splendore dei l o ro colori . 
I l Dana, che s t u d i ò a preferenza g l i scogli c o r a l l i f e r i de l Pacif ico mer id iona le , trova 
p i ù adatte a queste f o r m a z i o n i le paro le d i « p i an t ag ion i d i c o r a l l i » e « campi di 
c o r a l l i » , le qua l i c i d à n n o esat tamente l ' idea d i uno scoglio co ra l l i f e ro i n v ia d i sv i 
l uppo . S imi le ad u n t r a t to d i t e r r eno i nco l t o , la p iantagione d i co ra l l i è sparsa di 
cespugli d i var ie sorta, d i macchiet te v e r d i , che paiono oasi nel la distesa sabbiosa, 
d i a rbosce l l i , d i a iuole fiorite: bisogna gua rda r l a parecchie vo l te per farsene una 
idea. Divers i a n i m a l i i n f e r i o r i , s t az ionar i , spuntano dal la superf ic ie come piante sul 
t e r r eno ; m a , men t r e a m p i t r a t t i ne sono cope r t i , a l t r i ne mancano affat to . Fra i 
cespugli fioriti non si vedono p e r ò zolle erbose: sabbia e f r a n t u m i d i cora l l i mor t i 
e d i rocce cora l l i f e re r i c o p r o n o t u t t i g l i spazi i n t e r m e d i ; là dove i p o l i p i sono molto 
fitti, buche p ro fonde d i v i d o n o i t r o n c h i rocc ios i e le fog l i e . 

Questi c a m p i d i co ra l l i v i v i si estendono sul f o n d o s o t t o m a r i n o , lungo le coste 
delie isole e del cont inente , ad una p r o f o n d i t à c o n f o r m e alle l o r o esigenze natural i , 
a l la p r o f o n d i t à a cui per lo p i ù g iungono le p ian te . Le la rve vagan t i si r icoverano 
i n u n angolo qualsiasi d i una rocc ia , i n u n t ronco d i co ra l l o m o r t o , o i n un altro 
r i pos t i g l i o cons imi le e d i là spunta i l fus to o u n ' a l t r a f o r m a p rodo t t a dal corallo, 

d i cu i lo sv i l uppo p u ò essere paragona to senza e r ro re a que l lo del le p ian te . È noto 
che i d e t r i t i delle foreste, le fogl ie e i t r o n c h i contengono res idu i d i sostanze ani
m a l i , che conco r rono al la f o r m a z i o n e de l s u o l o ; nel le p a l u d i e negl i s tagni l 'agglo
merazione d i quest i d e t r i t i cresce c o n t i n u a m e n t e , o r i g i n a n d o depos i t i d i torba. Le 
p i an t ag ion i dei c o r a l l i si f o r m a n o i n seguito ad u n processo cons imi l e . I f r a m m e n t i 
sabbiosi dei p o l i p i s t a b i l i t i sug l i scogli si agg lomerano senza posa e v i si aggiungono 

res idu i d i m o l l u s c h i e d i a l t r i o r g a n i s m i ; p e r c i ò si f o r m a e si consol ida uno strato 
di f r a n t u m i d i c o r a l l i . Questi f r a n t u m i c o l m a n o g l i spazi i n t e r m e d i f r a le macchie 

coperte d i c o r a l l i e g l i spazi v u o t i , che d i v i d o n o i t r o n c h i i s o l a t i , f o r m a n d o i n questo 
m o d o i l deposi to de l lo scoglio e finalmente lo s t ra to subacqueo s i consol ida . I rap
p o r t i d i cresciuta dei p o l i p i si adat tano per ogn i r i g u a r d o a l processo d i formazione 

del lo scogl io, oppure , inversamente , lo s v i l u p p o de l lo scoglio d ipende dal la cresciuta 
speciale dei t r o n c h i dei p o l i p i : i t r o n c h i m u o i o n o i n f e r i o r m e n t e , m e n t r e la lo ro parte 

super iore si sv i luppa e sol tanto le p a r t i m o r t e vengono coper te dal le agglomerazioni 
dei d e t r i t i . 

Questi d e t r i t i sono t rasc ina t i per la m a g g i o r par te da i fiumi e dal le onde . A b 

b i amo veduto che i p o l i p i c o s t r u t t o r i d i scogli p rosperano in mezzo alle onde e 



Atolli 033 

scendono d i rado o l t r e la p r o f o n d i t à d i 3 0 m . , p r o f o n d i t à che subisce ancora l ' i n 

fluenza dei poderosi m o v i m e n t i del m a r e . È fac i le r iconoscere la fo rza d i queste 

onde, guardando g l i e n o r m i massi rocc ios i , che spesso get tano su l la spiaggia , l ungo 

certe coste. T a l i massi vengono s lanc ia t i t a l v o l t a sug l i scogl i , dove , r o t o l a n d o r i p e t u 

tamente, si f r a n t u m a n o e agg lomerano la sabbia qua e l à . Siccome le onde si t r a s c i 

nano e l i r i sc iacquano senza posa, si f o r m a que l m i n u t i s s i m o m a t e r i a l e , d i c u i è 
costi tuita per la magg io r par te la m e l m a calcarea, che serve d i cemento . L o s m i n u z 

zamento delle rocce non cessa m a i ; una par te dei f r a n t u m i è t rascinata dal le onde 

nella laguna o ne i cana l i i n t e r n i ; u n ' a l t r a va a r i e m p i r e g l i spazi da cui sono d i v i s i 

i co ra l l i , lungo i l m a r g i n e d e l l ' a t o l l o ; una terza si depone sul la superf ic ie d e l l ' a t o l l o . 

Sezione di un atollo. 

Lo strato di rocce corallifere morte, che forma il fondo dell'atollo, è circondato di 
corall i v i v i ; p e r c i ò i suoi m a r g i n i si a l l a rgano i n seguito a l lo s v i l u p p o dei p o l i p i e 

per effetto dei d e t r i t i , che v i s i depos i tano c o n t i n u a m e n t e . 
Ma le onde n o n rovesciano s u l l ' a t o l l o so l tan to f r a n t u m i d i rocce sminuzza t e ; v i 

depongono massi e n o r m i , che lo inna lzano a lquan to sul l i v e l l o de l l ' acqua e sono i 
p r inc ip i i della f o r m a z i o n e del la t e r r a emersa. P i ù t a r d i , con t inuando i l ma te r i a l e 
corall ifero grossolano e m i n u t o ad agg lomera r s i , le isolet te si comple t ano e si so l le 

vano dall 'acqua fino al p u n t o i n cui g i u n g o n o le onde , c i oè fino a l l 'a l tezza d i 3 o d i 
2 m . secondo le maree e d i 5 o 6 m . , con una d i f fe renza d i 2 m . o 2,5 m . ne i p e r i o d i 

del flusso e de l r i f lusso . 

L'oceano è dunque l ' a r ch i t e t to , che forn isce a i c o r a l l i i i ma te r i a l e necessario alle 
loro cos t ruz ion i ; quando t u t t o è p r o n t o , semina i l suolo d i g e r m i t r a s p o r t a t i da 

spiagge lontane e lo r i cop re d i erba e d i fiori. L a cos t ruz ione de l l ' a to l l o n o n d i f f e 
risce da quel la degl i a l t r i scogl i c o r a l l i f e r i . 

Faremo ancora alcune osservazioni i n t o r n o al la s t r u t t u r a degl i a to l l i e degl i scogl i 
coral l i fer i i n generale. R a f f i g u r i a m o nel testo la sezione del la t e r r a emersa, che c i r 

conda la laguna (n); v e d i a m o i n m la discesa verso l ' a l to m a r e . F r a b-c e d-e giace 
i l declivio compreso f r a i l l i v e l l o p i ù basso de l l ' acqua e l 'altezza del la t e r r a emersa, 

scosceso sul lato esterno, dolcemente i n c l i n a t o sul la to i n t e r n o . Questa i nc l i naz ione 
continua verso la laguna o i l canale, f o r m a n d o p r e s s o c h é i l medes imo angolo d~n, 
p e r c h è l 'acqua t r a n q u i l l a n o n p e r t u r b a la lenta , m a con t inua f o r m a z i o n e d i questa 

r iva in terna . La cosa è a f fa t to d iversa r i spe t to al la to esterno, dove una larga t e r 

razza or izzontale (a-b), scoperta du ran t e i l r i f lusso , c i r conda i l t r a t t o d i t e r r a emersa , 
che scende verso i l mare . Ma questa s t r u t t u r a non è so l tan to speciale al le c o s t r u 
zioni dei c o r a l l i ; s i osserva sempre l ungo le coste, sulle q u a l i le onde e i l flusso del 

mare esercitano la l o r o in f luenza sopra u n ma te r i a l e compos to d i rocce f r i a b i l i . 

T rov iamo u n esempio ev ident i ss imo d i questo f a t t o ne l l ' i so la d i He lgo l and , d i cu i la 
costa occidentale f o r m a una s t re t ta te r razza , v i s i ta ta r ego la rmen te da i bagnan t i 

durante i l pe r iodo de l r i f lusso , a cagione deg l i a n i m a l i e del le alghe che v i a b b o n 

dano, men t re la costa d i nord-es t , q u a n t u n q u e assai p i ù estesa, quando i l m a r e è 
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agitato, presenta uno spettacolo t e r r i b i l e e minacc ia d i fa r naufragare le n a v i , veleg-
g ian t i lungo quel le acque. N o n vo lendo d i lunga r s i soverchiamente , t ralasceremo di 
r i f e r i r e u l t e r i o r i r agguag l i i n t o r n o al la f o r m a z i o n e d i queste terrazze. 

D o b b i a m o par lare tu t t av ia d i alcune cause, che mod i f i c ano la f o r m a e lo svi luppo 
del le cos t ruz ion i dei c o r a l l i . I n generale la f o r m a z i o n e dei g o l f i negl i scogli cora l l i fer i 
e negl i a t o l l i d ipende dal le maree o dal le c o r r e n t i oceaniche loca l i . Per lo p iù si 
osservano f o r t i c o r r e n t i d i flusso nei canal i e al le aper ture degl i scogli , prodot te dalla 
f o r m a e dal la d i rez ione delle l inee del la costa e da l fa t to che l 'acqua, scorrendo 
con t inuamente sulle p a r t i basse degl i scogl i , si r iversa nei canal i e nelle lagune, v i 
f o r m a una so t tocorrente opposta a quel la del flusso e aumenta la corrente del 
r i f lusso . Questi ed a l t r i c o n s i m i l i m o v i m e n t i del l ' acqua t raspor tano m o l t i de t r i t i di 
c o r a l l i , che rendono i l suolo sul quale si depongono inadat to a l lo sv i luppo dei pol ip i . 
Se t a l i c o r r e n t i sono abbastanza f o r t i , tengono aper t i e l ibe rano cont inuamente i 
canal i . L ' a t t i v i t à delle co r r en t i m a r i n e è spesso aumenta ta dalle acque provenienti 
dalle i so le ; p e r c i ò t r o v i a m o sovente i p o r t i a l lo sbocco delle v a l l i e dei to r ren t i e 
rusce l l i r e l a t i v i . L 'acqua dolce non esercita una grande in f luenza sulla presenza dei 
p o l i p i , con t r a r i amen te a quanto si potrebbe suppor re , p e r c h è , essendo p iù leggera 
del l ' acqua salsa, scorre al d i sopra d i questa, senza quasi s f iorare i co ra l l i sottostanti. 
In f lu i scono invece in m o d o no tevo l i s s imo sul la con fo rmaz ione degl i scogli le condi
z i o n i special i del suolo co ra l l i f e ro s o t t o m a r i n o e del fondo del mare . Nei luoghi in 
cui abbondano i crepacci e le g ro t te s o t t o m a r i n e , g iacent i al d isot to del l ive l lo dei 
p o l i p i , mancano af fa t to le colonie d i c o r a l l i ; lo stesso accade ne i l uogh i i n cui' la 
sabbia e la m e l m a si a l te rnano sul f o n d o . Si spiegano i n questo m o d o tut te le i r r e 
g o l a r i t à del con to rno degl i scogli e degl i a t o l l i , tu t te le insenature che si formano 
nelle isole cora l l i fe re . 

La questione p iù i m p o r t a n t e che d o b b i a m o ancora r i so lve re è quel la che riguarda 
le cause della p roduz ione degli scogli d i b a r r i e r a e la f o r m a speciale degli atolli 
delle isole co ra l l i f e re . Nessuno dei ragguagl i precedent i ci ha spiegato p e r c h è queste 
f o r m a z i o n i c i r cond ino le isole ad una certa dis tanza, o accompagnino la ter ra che 
proteggono per cent inaia e cent inaia d i m i g l i a , o p e r c h è i n f i n e d e l i m i t i n o una laguna. 

Questo fa t to p r e o c c u p ò subi to g l i e sp lo ra to r i de l m a r e , i q u a l i da p r i n c i p i o lo a t t r i 
b u i r o n o ad u n i s t in to na tu ra le , che induce i co ra l l i a c o n f o r m a r e le lo ro costruzioni 
per modo da render le atte ad oppo r r e al le onde la mass ima resistenza. Secondo 
u n a l t ra ipotesi espressa nel 1 8 2 2 da l lo Steffens, na tu ra l i s t a - f i l o so fo , le costruzioni 
dei c o r a l l i non sarebbero a l t ro che le punte d i v u l c a n i , i l cu i cratere corrisponde
rebbe al la laguna, me n t r e i passaggi r i m a s t i l i b e r i f r a g l i scogli indicherebbero i 

p u n t i , i n cui la diga del cratere sarebbe stata d i s t ru t t a dal le e r u z i o n i d i lava. Darwin 
d i m o s t r ò che questa ipotesi non ha nessun f o n d a m e n t o d i v e r i t à , sebbene, conside

rata super f i c i a lmen te , possa appa r i r e p laus ib i le . I suppost i con i vu lcan ic i dovrebbero 
essere esis t i t i i n passato sulla t e r ra emersa ed essersi a f fonda t i p i ù t a r d i , oppure si 
sarebbero f o r m a t i sot t 'acqua. Nel p r i m o caso, a f fondandos i , i l cra tere si sarebbe 

d i s t r u t t o e n o n è possibile suppor re che un ' e ruz ione s o t t o m a r i n a abbia prodot to la 

f o r m a z i o n e d i un cratere e i l so l l evamento d i un cono vu lcan ico . Bisognerebbe sup
por re i n o l t r e che i v u l c a n i avessero esisti to i n q u a n t i t à s t r a o r d i n a r i e i n cer t i t ra t t i 

d e t e r m i n a t i del g lobo e che, cosa ancora meno p r o b a b i l e , si fossero elevat i tu t t i 

quan t i ad uguale altezza, v is to che i c o r a l l i s ' i ncon t rano so l tan to a l la p r o f o n d i t à di 
20 tese sotto i l l i ve l lo del mare . I l d i a m e t r o dei c ra t e r i avrebbe d o v u t o essere sovente 

di 75 K m . e non d i rado d i 3 0 - 4 4 K m . Per queste ed a l t re r a g i o n i la partecipazione 
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dei vu lcan i alle cos t ruz ion i de i c o r a l l i non è accet tabi le ed è pure i n f o n d a t a l ' ipo tes i 

secondo cui le vette d i m o n t i n o n v u l c a n i c i e i banch i d 'altezza uguale f o r m i n o la 

sede delle colonie dei c o r a l l i . 
D a r w i n s t u d i ò co l me todo usato dai n a t u r a l i s t i le d iverse cos t ruz ion i dei c o r a l l i 

(scogli d i spiaggia, scogli d i b a r r i e r a e a t o l l i ) , p a r agonando l i a v icenda , e, f o n d a n d o s i 

sui f a t t i , espose le sue idee i n t o r n o al la l o r o f o r m a z i o n e . Le ipotes i d i D a r w i n sono 

accettate oggi ; i l Dana le c o n f e r m ò i n t u t t i i l o r o p u n t i essenziali ; lo stesso fecero 
più ta rd i Langenbeck, Suess, N e u m a y r e Baur . A l t r e a u t o r i t à si opposero tu t t av i a 
alle teorie espresse i n p ropos i to da D a r w i n e Dana : cos ì fecero Semper , Re in , i l 
conte P o u r t a l è s , Geikie , M u r r a y , geologo del la spedizione del Challenger e Guppy . 

Langenbeck discusse le d iverse o b b i e z i o n i opposte a l la teor ia delPatTondamento, sulle 
quali si fondano le nuove teor ie d i M u r r a y e d i Guppy e o s s e r v ò che n o n sono g i u s t i 
ficate per qua t t ro r i g u a r d i : « 1° L a presenza con temporanea d i a t o l l i , scogli d i 
barriera e scogli d i spiaggia i n r e g i o n i v i c ine n o n si accorda col la teor ia d e l l ' a f f o n 

damento, pure c o n t r a r i a a l la f o r m a z i o n e del le due p r i m e f o r m e d i scogl i i n r e g i o n i , 
nelle qual i vennero consta ta t i p i ù recent i s o l l e v a m e n t i . 2° L a scoperta d i estesi 
banchi d i sed iment i s o t t o m a r i n i , c o s t i t u i t i dag l i schele t r i calcarei d i v a r i a n i m a l i 
mar in i ( f o r a m i n i f e r e , c o r a l l i abissal i , m o l l u s c h i , ecc.), c i pe rmet te d i spiegare la f o r 
mazione degli a t o l l i e degl i scogli d i b a r r i e r a senza r i c o r r e r e a l la teor ia d e l l ' a f f o n 

damento; e questa ipotes i appare p i ù p robab i l e d i que l la che suppone estesi c a m p i 
di affondamento, secondo la suddet ta t eo r ia . 3° L a f o r m a c i rco la re degl i a t o l l i si • 
spiega col m ig l i o r e s v i l u p p o dei c o r a l l i nel le p a r t i deg l i scogli p i ù esposte al la v i o 
lenza delle onde, per l 'usci ta del ma te r i a l e c o r a l l i f e r o dal la laguna, i n seguito al le 
correnti mar ine e per l 'azione dissolvente de l l ' ac ido ca rbon ico contenuto ne l l ' acqua 
marina. Si sono f o r m a t i ne l lo stesso m o d o i p r o f o n d i canal i , che d i v i d o n o g l i scogli 

di barr iera da l cont inente v i c i n o . 4° I l calcolo del la potenza degl i scogli c o r a l l i f e r i 
fondato sulla teor ia d e l l ' a f f o n d a m e n t o n o n è c o n f e r m a t o da nessuna osservazione. 
Fra gl i scogli c o r a l l i f e r i m o d e r n i non se ne conta neppur u n o d i tale potenza e le 

formazioni geologiche ant iche n o n presentano n u l l a d i analogo » . 
Avendo accennato al la teor ia d e l l ' a f f o n d a m e n t o , d i cu i f u r o n o a u t o r i D a r w i n e 

Dana, siamo stati cos t re t t i ad enumera re le ipotesi con t r a r i e a tale t eor ia . 

Prendiamo ad esaminare sopra una car ta geograf ica le isole F idsch i , che f o r m a n o 
un arcipelago: ci colpiscono p i ù del le a l t re le isole Goro , A n g o , N a i r a i e N a n u k u . 
Vediamo subito che lo scoglio d i Goro è v i c i n i s s i m o al la t e r r a emersa, su l la cu i 
costa so t tomar ina venne ed i f ica to . L o scoglio de l l ' i so la Ango presenta la medes ima 

struttura, ma è u n po ' p i ù l on t ano da l la costa e f o r m a c iò che a b b i a m o ch iama to 
uno scoglio d i ba r r i e r a . Questa d e n o m i n a z i o n e ind ica una d i f fe renza ne l la posizione 
dello scoglio, ma n o n si r i fe r i sce a l la sua s t r u t t u r a . Nel l ' i so la N a n u k u lo scoglio d i 

barriera c i rconda u n a m p i o t r a t t o d i m a r e e l ' i so la stessa n o n è a l t r o che una vet ta 
montana rocciosa. Possiamo spiegare questa d i f fe renza nel la posizione degl i scogli 

di ba r r i e ra? D a r w i n c i porge appun to la spiegazione d i ques t i f e n o m e n i . Se, ad 

esempio, l ' i sola d i Ango si affondasse l en tamente , po t r ebbe ro avven i r e due f a t t i : 
l 'isola in te rna scompar i rebbe a poco a poco, m e n t r e lo scogl io, sv i luppandos i p r o 

gressivamente verso l ' a l to , con t inuerebbe a t r o v a r s i al l i ve l l o de l l ' acqua , p u r c h é la 

ve loc i tà de l l ' a f fondamento n o n superasse u n cer to g rado . Se questo a f f o n d a m e n t o 

progredisse per m o d o da lasciar sporgere da l l ' acqua so l tan to l ' u l t i m a vet ta m o n 

tana, non si sarebbe f o r m a t a un ' i so la N a n u k u ? Una par te de l g r u p p o del le F i d s c h i , le 

cosiddette Isole d i esplorazione (Exploring Islands) ci presentano i l g rado i n t e r m e d i o 
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ragg iun to da l l ' a f fondamen to , i n cu i u n solo dorso m o n t a n o e alcune c ime isolate 
con t inuano a sporgere da l l ' acqua . Supponendo che si compiano questi f a t t i preven
t i v i , poss iamo d i r e che uno scoglio, i l quale c i r cond i come u n ' a m p i a c in tu ra alcune 
rocce isolate, si f o r m a i n seguito a l l ' a f fondamen to progressivo d i un ' i so la , circondata 
i n passato da una sempl ice c in tu r a d i scogl i . 

È no to che estesi t r a t t i d i t e r ra emersa, come per esempio la Svezia e la Groen
land ia , s tanno a f fondandos i ; m a possiamo addur re la p r o v a d i re t t a del l 'affondamento 
degl i scogli colle l o ro isole. La p r o f o n d i t à degl i scogli p u ò essere calcolata i n modo 
appross ima t ivo , se n o n mi su ra t a d i r e t t amen te ; i n ce r t i casi ascende a 300 met r i . 
Siccome la parte v i t a l e del lo scoglio co ra l l i f e ro n o n discende a l disot to d i 48 o 
20 tese, la p r o f o n d i t à d i 3 0 0 m . , f i n o al la quale si estende lo scoglio, si spiega sol
tanto con u n a f fondamen to del la t e r r a emersa. È ch iaro che g l i scogli , una volta 
f o r m a t i , possono r i sa l i r e d i nuovo sopra i l l i v e l l o del l 'acqua, i n seguito a nuov i solle
v a m e n t i : se ne conoscono parecchi a l t i 100 m . Queste f o r m a z i o n i sono una prova 
evidente d i u n passato a f fondamen to , quando i l l o ro d i a m e t r o ver t icale supera la 
m i s u r a conosciuta de l la zona d i p r o f o n d i t à de i c o r a l l i v i v i . P e r c i ò possiamo ammet
tere senza nessuna esitazione la teor ia secondo cui m o l t e f o r m a z i o n i d i scogli sareb
bero la conseguenza d i sempl ic i a f f o n d a m e n t i . 

Nella sezione schematica d i un ' i so la e deg l i scogli r e l a t i v i , che r ip roduc iamo nel 
testo, possiamo osservare g l i e f fe t t i d i u n a f f o n d a m e n t o progress ivo. Nel la linea del
l 'acqua I l ' i so la , che suppon iamo sia quel la d i Goro , ha u n semplice scoglio d i spiaggia, 
/ / , una stret ta terrazza rocciosa sporgente su l l ' acqua , la quale , esternamente, piomba 
i n mare , f o r m a n d o p r i m a u n angolo ot tuso, che p o i d iven ta p i ù acuto. Supponendo 
che l ' i so la si sia a f fondata f i n o a l la l inea d 'acqua l i , che cosa sarebbe accaduto ? Lo 
scoglio si è sol levato i n r a p p o r t o a l l ' a f f o n d a m e n t o , acquis tando alla superf ìc ie 
l 'aspetto ind ica to dal le let tere b ' f ' b ' f , d iv ise da uno scoglio d i spiaggia e da uno 
scoglio d i b a r r i e r a con uno s t re t to canale, b' è la sezione de l lo scoglio d i barriera, 
e' que l la del canale ed / ' quel la del lo scoglio d i spiaggia. I n seguito ad u n ulteriore 
a f fondamento fino al la l inea I I I i l canale e" si è m o l t o a l la rga to . Da u n lato, f", lo 
scoglio d i ba r r i e r a r imase i n v a r i a t o ; da l l ' a l t r o è scomparso per effet to d i circostanze 
special i , come c o r r e n t i e v ia d icendo. Nel la l inea d 'acqua I V ved iamo f inalmente due 
piccole isolette rocciose i n u n ' a m p i a laguna, con due isolet te d i scogli , nel 
pun to i n cu i a l t re due vette mon tane r i m a n g o n o af fondate ne l l ' acqua . L a roccia di 
scogli c o r a l l ì f e r i ha r agg iun to una grande estensione e r i c o p r e quasi intieramente 
l ' i sola ant ica . 

Queste sezioni idea l i co r r i spondono esat tamente al le vere isole ed agli scogli 
c o r a l l i f e r i r e l a t i v i . T r o v i a m o r i p r o d o t t o ne l testo i l con to rno de l l ' i so la A iva , appar

tenente al g r u p p o delle F idsch i . Nella laguna si t r o v a n o due isolette s i m i l i a due 
vette mon tane , precisamente come n e l l ' a l t r a figura ; e, sebbene m a n c h i n o le misure 
delle vette e nessuno abbia sondato le acque c i r cos t an t i , le osservazioni fat te in altri 
casi d i m o s t r a n o che la sezione ver t i ca le , ind ica ta da l la l inea bbb'b', corr isponde alla 

v e r i t à . Non a b b i a m o bisogno d i u l t e r i o r i sp iegaz ioni . 

Per combat te re questa teor ia si disse che n o n spiega i l m o d o i n cui si forma

rono i canal i i n t e r n i , i q u a l i invece , i n seguito a l l ' a f f o n d a m e n t o progressivo, avreb

bero dovu to essere invas i da l mate r ia le degl i scogl i . La quest ione n o n dev'essere 

considerata i n questo senso : b isogna p a r t i r e da l f a t t o , o r m a i indiscutibi le , , che l'af

fondamen to ha luogo e che nelle isole i n v i a d i a f f o n d a m e n t o sopravvengono appunto 

quelle p a r t i c o l a r i t à . 1 cana l i , che si t r o v a n o d i e t ro g l i scogl i d i ba r r i e r a , sono una 
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conseguenza d e l l ' a f f o n d a m e n t o ed è necessario cercare le cause d i questo f e n o m e n o . 

Si possono a d d u r r e d iverse sp iegaz ioni de i f a t t i osservat i , da cu i r i s u l t a che la 
presenza dei passaggi i n t e r m e d i è una p a r t i c o l a r i t à necessaria del le c o s t r u z i o n i 

dei c o r a l l i . 
A b b i a m o veduto che i l mare esercita una par te i m p o r t a n t e ne l la cos t ruz ione 

degli scogli c o r a l l i f e r i e che que l l i esposti a l l ' u r t o d i r e t t o del le onde p r o v e n i e n t i 

Sezione schematica di un'isola corallifera. 

dall 'al to mare crescono p i ù presto degl i a l t r i , percossi dal le c o r r e n t i m a r i n e e d 'acqua 

dolce, che t rasc inano seco a b b o n d a n t i d e t r i t i e d à n n o luogo a c o n t i n u i depos i t i d i 
sostanze eterogenee. Appena lo scoglio d i b a r r i e r a si è d i s f a t to , v iene coper to d i 

ambo i m a r g i n i d i co ra l l i v i v i , i n v i a d i s v i l u p p o , m e n t r e Io scoglio d i c i n t u r a cresce 
soltanto da una par te . I l mare t rasc ina i n o l t r e al la rgo una g r a n par te de i f r a n t u m i 

Contorno dell'isola Aiva, con sezione proiettata. 

degli scogli esterni e i n t e rnamen te l i depone sugl i scogli stessi, m e n t r e una buona 
parte del mater ia le degl i scogli i n t e r n i concor re a r i e m p i r e i l a r g h i c ana l i . A d o g n i 

modo l 'azione esercitata dag l i scogli i n t e r n i è r e l a t i v a m e n t e p i ù cons iderevole d i 

quella degli scogli d i ba r r i e r a . E l 'estensione del f o n d o scoglioso n e l l ' i n t e r n o d i una 

barr iera , che si è inna lza ta con temporaneamente ag l i scogl i , è spesso 5 0 vo l t e supe
riore alla s u p e r f ì c i e del la b a r r i e r a stessa. D a t i ques t i r a p p o r t i d i cresc iuta , lo scoglio 

di bar r ie ra p u ò crescere con una r a p i d i t à dopp ia d i que l la con cu i crescono g l i scogl i 

i n t e r n i . Questi de l resto, i n certe circostanze, a f fondano assai p i ù presto d i c iò che 

non possano crescere e col t empo sono des t ina t i a s c o m p a r i r e . La presenza de i 
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canal i e d i estesi t r a t t i d 'acqua d i e t ro g l i scogli n o n si oppone dunque i n nessun 
modo al la t eor ia d e l l ' a f f o n d a m e n t o , d i cu i anz i costituisce una va l ida confe rma . 

Questi ed a l t r i f a t t i c o n s i m i l i d i m o s t r a n o che uno scoglio d i ba r r i e r a conserva 
a l l ' i n c i r ca i l i m i t i del la t e r ra emersa, che c i rcondava i n passato. 

L ' a f f o n d a m e n t o , che produsse lo scoglio d i ba r r i e r a , quando fosse progressivo, 
darebbe o r i g i n e a l la f o r m a z i o n e d i un ' i so la lagunare . Se, dopo u n per iodo d i affon
damento , duran te i l quale lo scoglio o l ' a to l lo r imase a u n dipresso alla superficie 
del l 'acqua, sopravviene u n ' i n t e r r u z i o n e o una d i m i n u z i o n e ne l l ' a f fondamento , deve 
f o r m a r s i la ter ra emersa, sulla quale spun te ranno diverse piante . Durante uno d i tali 
p e r i od i d i r iposo la laguna p u ò r i s t r i n g e r s i p rogress ivamente ; invece, se l 'affonda
men to del fondo del mare si a f f r e t t a , l ' a to l lo p u ò scompar i re a poco a poco sotto i l 
l ive l lo de l l ' acqua. D a r w i n descrisse una serie d i queste cos t ruz ioni d i cora l l i in via 
d i a f fondamen to e le c h i a m ò « Scogli m o r t i » . 

1 f a t t i r i f e r i t i , dice i l Dana nel suo dot to capi to lo i n t o r n o al la formazione degli 
scogli e degl i a t o l l i , d i m o s t r a n o che ogn i isola co ra l l i f e r a era i n passato uno scoglio 
d i spiaggia, disposto i n t o r n o ad un ' i so la elevata. Col l ' a f fondamento del l ' isola, lo 
scoglio d i spiaggia si t r a s f o r m ò i n uno scoglio d i ba r r i e r a , che c o n t i n u ò a svilup
pars i , ment re la t e r ra emersa scompar iva . Col t e m p o , dal t r a t to d'acqua circondato 
dal lo scoglio s p u n t ò sol tanto l ' u l t i m a vet ta m o n t a n a , pross ima ad a f fondars i . Più tardi 
anche questa scomparve e d i tu t t a l ' i sola a f fonda ta r imase sol tanto, come ult imo 
avanzo, lo scoglio d i ba r r i e r a . La fascia d i c o r a l l i , che cingeva, adornandola elegan
temente, la bel l iss ima isola, d ivenne p i ù t a r d i l ' un i co m o n u m e n t o che ne ricordasse 
l 'esistenza passata. L 'a rc ipe lago del le P o m a t u è u n grande c i m i t e r o d i isole, dove 
ogni a to l lo rappresenta la t o m b a d i un ' i so la . T u t t o l 'Oceano mer id iona l e è sparso di 
queste sempl ic i piet re m o n u m e n t a l i , sol i p u n t i sa l ien t i nel la immensa distesa 
delle acque. 

Come abb iamo veduto , la presenza del le co s t ruz ion i dei co ra l l i dipende da un 
complesso d i circostanze f a v o r e v o l i . Mancano a f fa t to su l la costa occidentale del
l ' A m e r i c a , forse p e r c h è la cor ren te m a r i n a po la re r a f f r e d d a soverchiamente tutta la 
regione del l i t t o r a l e . La grande regione co ra l l i f e ra del Pacif ico incominc ia soltanto 
presso l ' isola d i Ducie ; a sud de l l ' equatore si estende fino a l la costa orientale della 
Nuova Olanda; a n o r d del l ' equatore acquista i l suo mass imo sv i luppo nell'arcipelago 
delle Carol ine . È r icca d i scogli c o r a l l i f e r i la regione delle isole Marianne e Filippine. 
P iù a occidente t r o v i a m o le i m p o r t a n t i p r o d u z i o n i co ra l l i f e re delle Maldive e delle 
Lacchedive , le numerose scogliere del l ' i so la M a u r i z i o e del Madagascar; dall'estre

m i t à se t tent r ionale del canale del Mozambico le cos t ruz ion i dei co ra l l i s i estendono 
fin den t ro i l Mar Rosso. La costa occidentale d e l l ' A f r i c a non presenta nessuna sco
gl iera degna d i essere menz iona ta . Nel Cont inente Nuovo ved iamo finalmente svilup
parsi l ' a t t i v i t à dei c o r a l l i nel Mar del le A n t i l l e , da l la Mar t i n i ca e dal le isole Barbados 

fino a l l ' e s t r e m i t à d e l l ' Y u k a t a n e sulle coste del la F l o r i d a e d i Bahama. 
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S O T T O C I C L O T E R Z O 

SPUG ZLST UH (SPONGIAE O PORIFERA) 

Contemplando per la prima volta una collezione di spugne (Spongiae), distaccate 

o conservate ne l l ' a l coo l , si r i m a n e i n d u b b i o i n t o r n o al la na tu ra an ima le d i quest i 
o rganismi , che si presentano nel le f'oggie p i ù d iverse (coppe e legant i , masse i n f o r m i , 

gomi to l i , l e m b i d i cor teccia , a r b u s t i , a rbosce l l i , verghe e v ia d icendo) , e, g iud icando 

dalla p r i m a impress ione , si ascr iverebbero senz 'a l t ro al regno vegetale. Ma, s iccome 
le spugne sono esposte ne l museo zoologico , i l nos t ro amico del la na tu ra s u p p o r r à 

forse, che, vedute v ive , facciano u n a l t r o ef fe t to e deno t ino la l o r o indo le a n i m a l e . 
Cerchiamo dunque le spugne nel la v i t a l ibe ra . Le t r o v e r e m o sol tanto ne l l ' acqua e 

assai d i rado ne l l ' acqua dolce, dove sono rappresenta te so l tanto da i poch i gener i 
della f amig l i a del le S P O N G I L L E , m o l t o a f f i n i f r a l o r o . Sul fondo d i certe acque, su i 
pali che sostengono i p o n t i , si osservano duran te l 'estate certe f o r m a z i o n i v e r d o 

gnole o gr ig ie , r ami f i ca t e o tondegg ian t i , grosse come i l pugno o come la testa d i u n 
uomo adul to , cost i tu i te d i una sorta d i p o l t i g l i a e apparen temente i m m o b i l i , che si 
possono conservare per i n t i e r e se t t imane i n r ec ip i en t i d i ve t ro abbastanza g r a n d i 
per contenerle. Esposte al sole, queste masse s ingo la r i si disseccano, conservando la 

loro f o r m a ; ma , al m i n i m o u r t o , si r i d u c o n o i n po lvere . I l mic roscop io d i m o s t r a 
che questa polvere consta per la magg io r par te d i spicule silicee con due pun te . Ne 

sappiamo quan to p r i m a . A n d i a m o d u n q u e al mare , dove le spugne abbondano d a p 
pertutto ! C o n d u r r ò i l l e t to re i n va r i e l o c a l i t à d e l l ' A d r i a t i c o e del le Isole Joniche. 
Vicino a Lesina, c i t t à edi f ica ta su l l ' i so la o m o n i m a , u n monas te ro , i n cu i spesso t r o v a i 
cordiale o s p i t a l i t à , d o m i n a i l mare da u n p r o m o n t o r i o roccioso. Duran te i l pe r iodo 
del r if lusso g l i scogli r i m a n g o n o scoper t i , per cu i n o n è d i f f i c i l e f a r v i raccol ta d i 

animal i m a r i n i . I n cer t i p u n t i , e p a r t i c o l a r m e n t e i n u n t r a t t o d i 1 0 - 2 0 m q . , sono 
coperti d i una crosta b ianch icc ia , f r ag i l e , d i cu i lo spessore va r i a f r a 0 ,5-2 c m . S m i 
nuzzando questa crosta si r iconosce sub i to che i n par te si compone d i co rpusco l i 
i r regolarmente c o n f o r m a t i e i n par te d i c o r p i s f e r i c i e fogg ia t i a b o t t i g l i a , i q u a l i 
denotano la lo ro v i t a l i t à , appena si t r o v a n o a conta t to d i qualche sostanza co loran te 
deposta nel l 'acqua i n cui gal leggiano. Essi d à n n o luogo a c o r r e n t i , che pa r tono dal le 
aperture magg io r i dei c o r p i b i a n c h i e devono essere o r ig ina te dag l i apparecchi c o n 

tenuti ne l l ' i n t e rno d i quest i c o r p i , spugne calcaree. Tu t t e queste spugne calcaree 
sono dure e r u v i d e al ta t to e presentano a lmeno una superf ic ie r u v i d a e aculeata, 

quando la l o r o par te i n t e rna è m o l l e . Osservandole col la lente , è faci le r iconoscere 
che sono piene d i f o r m a z i o n i dure , aculeate e foggiate a stelle. Nel l ' aspet to c o m 

plessivo si avv i c inano p iu t tos to al le p ian te , che n o n ag l i a n i m a l i ; v i ce rch iamo 
invano quei ca l ic i e que i fiori, che ne i p o l i p i s compa iono al p i ù l ieve conta t to , m a 

denotano a lmeno la l o ro v i t a l i t à . 
Proseguiamo i l nos t ro v iaggio e r e c h i a m o c i nel go l fo d i A r g o s t o l i , ne l l ' i so la d i 

Cefalonia. Dal la to del la c i t t à , c i o è a destra d i ch i en t ra nel go l fo , d i e t ro i l pon te , 

dove la baia, a l imen ta ta da m o l t e sorgent i d 'acqua dolce, si r i s t r i n g e , t r o v i a m o un 
tratto della r i v a , i n cu i l 'acqua b r i l l a d i s p l e n d i d i c o l o r i a z z u r r i e ross icc i . Le f o r 

mazioni incrostate negl i scogl i , che p r o d u c o n o questo be l l i s s imo ef fe t to , si possono 
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staccare fac i lmente a l e m b i assai p i ù l a r g h i della pa lma d i una mano . La loro 
superf ic ie i n f e r i o r e si adatta a l sostegno che la regge; i l la to super iore è ondulato e 
sparso d i sporgenze t u b i f o r m i o aguzze, sul la cu i e s t r e m i t à si t rova un 'aper tura d i 
v a r i m i l l i m e t r i . Anche q u i poss iamo constatare la fo rmaz ione delle co r r en t i , usando 
i l me todo che abb iamo g ià adoperato colle spugne calcaree. Ma i l nost ro giudizio 
i n t o r n o al la na tu ra d i questi co r p i a n d r à mod i f i c andos i a lquanto . Lasciandol i dis
seccare, ved remo scompar i r e la l o ro bellezza e a v r e m o f r a le m a n i un complesso di 
co rp i g r i g i , i n f o r m i , con tenent i una f i t t a rete d i spicule silicee re t icola te , senza dubbio 
a f f i n i alle spongi l le d 'acqua dolce, t e s t é menziona te . 

Vediamo subi to , che, per scopr i re la vera na tura d i quest i o rgan i smi d i f fus i in 
t u t t i i m a r i , nel le p r o f o n d i t à p i ù diverse , n o n basta osservarne la f o r m a esterna, nè 
paragonar la a quel la degl i a f t r i a n i m a l i . Facendo astrazione da alcune ipotesi 
espresse i n t o r n o alle spugne da qualche ant ico na tura l i s ta inglese e i ta l iano e da 
Espers, professore a Er langen , questi a n i m a l i vennero assai t rascura t i dagli studiosi 
d i scienze n a t u r a l i ; f i na lmen te , nel 1856 , L i e b e r k u h n s v e l ò la vera s t ru t tura della 
nostra spugna d 'acqua dolce e qualche anno dopo quel la d i alcune spugne marine; 
p i ù t a rd i un na tu ra l i s t a inglese, i l B o w e r b a n k , r ivo lse la sua at tenzione alla incre
d ib i l e v a r i e t à d i f o r m e delle p a r t i dure , silicee e calcaree, delle spugne, lo stesso 
concorsi a l la classificazione sis tematica delle spugne p r o p r i e dei m a r i europei e 
dell 'Oceano At l an t i co . R i c o n o b b i subi to che le spugne hanno una grandiss ima impor
tanza per la teor ia della discendenza e per questo r i g u a r d o superano d i molto le 
a l t re classi degl i o r g a n i s m i i n f e r i o r i , pe rme t t endoc i d i osservare e d i studiare la 
correlazione che passa t r a la f o r m a e i r a p p o r t i es terni , l ' ada t tamento alle condi
z i o n i loca l i , le m o d i f i c a z i o n i d ipenden t i da l la l o c a l i t à e dal c l i m a , i n una parola i l 
m u t a m e n t o delle specie. Nota i che queste m e t a m o r f o s i si possono seguire benissimo 
nelle p a r t i microscopiche d i cu i sono cos t i tu i te le spugne. P iù t a r d i Haeckel pub
b l i cò la sua sp lendida m o n o g r a f ì a sul le spugne calcaree ( 1 8 7 2 ) e ogg id ì t u t t i sanno 
che Io s tudio d i questi a n i m a l i è i m p o r t a n t i s s i m o e interessante. 

Le r icerche del F l e m m i n g , na tu ra l i s t a inglese, fa t te nei p r i m i vent ic inque anni 
del secolo X I X , avevano g i à d imos t r a to che le spugne presentano d ivers i caratteri 
p r o p r i degl i a n i m a l i . Ma si t ra t tava d i s t ab i l i r e se t a l i ca ra t t e r i giungessero fino a 

que l l i m i t e , i n cui i l regno an imale si perde in u n regno indeciso, in te rmedio f ra i 

ve r i a n i m a l i e le vere p iante , ch i ama to regno dei P r o t i s t i , o se s'innalzassero fino 
al l 'a l tezza dei ce lentera t i . 

Leucka r t , Haeckel e Marshal l con fe rmano ques t ' u l t ima supposizione, fondandosi 
sopra basi ana tomiche e sulla s tor ia de l lo s v i l u p p o ; Schulze, o t t i m o zoologo e autore 
d i accura t i s tud i i n t o r n o al le spugne, non si p r o n u n c i a con sicurezza sul l 'argomento, 

m a è p roc l ive a cons iderare le spugne come u n c ic lo d i a n i m a l i d i na tura speciale; 
in c iò è seguito da Sollas e da Bosmaer . B ù t s c h l i accetta fino ad u n certo punto 

un 'an t ica ipotesi d i Giacomo Cla rk , a m e r i c a n o , i l quale considerava le spugne come 
colonie d i p ro tozo i special i (Cono l l age l l a t i ) , d i cui p a r l e r e m o i n seguito. I natural ist i 

a n t i c h i , che n o n a m m e t t e v a n o la supposta na tu ra vegetale delle spugne, le consi

deravano come co lonie d i p r o t o z o i , ma i n u n senso d iverso da que l lo che p i ù tardi 

venne lo ro a t t r i b u i t o da Clark e B ù t s c h l i . Credevano che fossero aggregazioni di 

ce l lu le , d i cu i ognuna rappresentava un ' ameba . Si r i ch iede t t e ro m o l t i ann i per r ico

noscere a quale pun to g iunge la d iv i s ione del l a v o r o anche ne l tessuto d i questi 

a n i m a l i . L ' a n a t o m i a e la s tor ia de l lo s v i l u p p o hanno d i m o s t r a t o che i l corpo delle 

spugne consta de i m e d e s i m i t r e f o g l i e t t i g e r m i n a l i , ca ra t te r i s t i c i degl i a n i m a l i superiori 
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e che p e r c i ò esse n o n possono essere p r o t o z o i o colonie d i p r o t o z o i . L ' i n d o l e de l la 

nostra opera n o n ci pe rmet t e d i esporre le r a g i o n i che c i i n d u c o n o a cons idera r le 

come celentera t i . 
Qual i sono i c a r a t t e r i d i s t i n t i v i d i una spugna ? C h i e d e r à i l l e t to re con i m p a 

zienza. Per r i spondere a questa d o m a n d a g l i i n d i c h e r e m o la spugna da bagno, che 

passa per le m a n i d i t u t t i . N o n ci s i amo p e r ò espressi e sa t t amente ! N o n è la 
spugna da bagno che passa per le m a n i d i t u t t i , m a una par te d i essa, i l suo sche

le t ro . Questo è u n in t avo la to fibroso, m o l t o elast ico, a t t raversa to i n t u t t i i sensi da 
i n n u m e r e v o l i p o r i e canal i d i v a r i a grandezza e cos t i tu i to d i una sostanza d i c o n 

sistenza cornea, ch i ama ta spongina. C h i m i c a m e n t e , la spongina è m o l t o a f f ine a l la 
ch i t ina , sostanza che f o r m a la base organ ica del de rmasche le t ro de i crostacei , degl i 
insetti e v ia d icendo. La spong ina cont iene pu re una no tevo le percentuale d i i o d i o ; 

in passato si usava l a rgamen te i n m e d i c i n a c o n t r o i l gozzo, col n o m e d i spongiae 
ustae, m a e m p i r i c a m e n t e , p e r c h è l ' e l emen to i o d i o , che v i è con tenu to , venne sco
perto sol tanto ne l 1 8 1 1 da l Cour to i s . Queste fibre de r ivano da ce l lu le special i (Spon-
gioblasti), disposte i n g r u p p i , che hanno un ' az ione a f f ine a que l la del le gh iando le , 
e, passando nel p a r e n c h i m a de l la spugna, secernono la spongina . P e r c i ò o g n i fibra 
della spugna cost i tuisce la t racc ia de l la m a r c i a d i u n g r a n n u m e r o d i spong iob las t i . 
Tal i marce si r i p e t o n o d i t r a t t o i n t r a t t o lungo la stessa fibra, la quale p e r c i ò s i 
ispessisce g rada tamente , e, acquis tando n u o v i s t r a t i c o r n e i , d iven ta s t r ia ta , come lo 

è i l legno pei cerch i d i cresciuta . La r i m a n e n t e massa de l co rpo è compos ta per 
la maggior par te d i una cosiddet ta sostanza i n t e r c e l l u l a r e ; n o n consta c i o è d i c e l 
lule, ma è u n p r o d o t t o d i secrezione d i u n tessuto conne t t i vo , nel quale sono sparse 
le cellule. Ol t re g l i spongiob las t i , si osservano va r i e sor ta d i cel lule , i n par te m o b i l i , 
che p r o m u o v o n o la n u t r i z i o n e e c o m p i o n o i n cer to m o d o le f u n z i o n i del sangue, 
si t r a s fo rmano i n p r o d o t t i sessuali, ecc. 

Sul lato esterno del la spugna, ne ro , le fibre p i ù s o t t i l i f o r m a n o una fitta re te , 
sulla quale spuntano ce r t i con i m i n u s c o l i , che sono le e s t r e m i t à del le fibre p i ù 
grosse, s co r ren t i d a l l ' i n t e r n o a l l ' es te rno . Le mag l i e de l la rete sono p u r e occupate da 
una sostanza d i tessuto conne t t i vo , la quale , esamina ta a l m i c r o s c o p i o , presenta 
numerose fibre disposte i n cerchi concen t r i c i . Nel la spugna v i v a queste fibre sono 
mob i l i e c i r condano i pori, che possono a l la rgare , s t r ingere e p e r f i n o ch iudere . I p o r i 
sboccano i n s t r e t t i cana l i , c en t r i pe t i , i q u a l i n o n t a rdano a r i u n i r s i i n canal i p i ù 
grossi, che a l o r o vo l t a ne i n c o n t r a n o a l t r i p i ù l a r g h i e finalmente sboccano i n una 
cav i tà centrale ( c a v i t à s tomacale) , chiusa i n f e r i o r m e n t e come u n sacco, m a c o m u n i 
cante nel la par te super io re c o l l ' a m b i e n t e esterno per mezzo d i u n ' a p e r t u r a speciale 
(osculimi). I canal i sono r i v e s t i t i i n g r a n par te d i cel lule p ia t t e , f o r m a n t i i l cosiddet to 
epitel io pav imen toso , m a i n ce r t i p u n t i si a l l a rgano i n c a v i t à r o tonde specia l i , che 
fo rmano g r u p p i s i m i l i a g r a p p o l i d ' u v a ; i n t a l i c a v i t à i l r i v e s t i m e n t o ce l lu la re 
acquista u n aspetto a f fa t to d iverso da l so l i t o . Le ce l lu le si a l lungano i n p r i s m i , che 
a l l ' e s t r e m i t à l i b e r a , sopra uno s t rozzamento s i m i l e ad un co l lo , t o r n a n o ad a l l a r 
garsi a guisa d i i m b u t i e presentano una lunga f ru s t a . Sono le cosiddet te cellule 
flagellate, s i m i l i a c e r t i i n f u s o r i ; sopra questa r a s somig l i anza si f o n d a r o n o a p p u n t o 
i n a t u r a l i s t i , che cons idera rono le spugne come s e m p l i c i co lonie d i ta l i i n f u s o r i . Le 

cav i t à , i n cu i si t r o v a n o queste ce l lu le spec ia l i , p r endono i l n o m e d i camere flagel
late o cavità cigliate. 

Le f rus te delle ce l lu le f lagel late v i b r a n o n e i p o r i cu tane i a p e r t i i n d i r ez ione 

centr ipeta e f lage l lano l 'acqua con tenu ta nei cana l i c o m p r e s i f r a t a l i p o r i e i l l a to 
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esterno (canali afferenti), facendola passare anz i tu t to nei g r a n d i canal i sempl ic i 
(canali efferenti), che si t r o v a n o f r a le camere f lagel late e la c a v i t à centrale, nella 
quale passa p iù t a r d i . A m i s u r a che l 'acqua penetra nel la c a v i t à centrale , quella dei 
p o r i si r i n n o v a con t inuameu te , cos t r ingendo la p r i m a ad uscire per mezzo de l 
l 'osculo. Dis tu rba ta du ran t e questo per iodo d i a t t i v i t à , o i n p roc in to d i d o r m i r e , la 
spugna chiude i p o r i cutanei , g iovandos i delle suddette f ib re elastiche e cessa d i far 
v i b r a r e le f rus t e , per m o d o da i n t e r r o m p e r e la c i rcolazione del l 'acqua nel sistema 
dei canal i del suo co rpo . 

Ma in t an to la spugna i n t e r r o m p e pure la p r o p r i a n u t r i z i o n e e la respirazione, 
p e r c h è col l 'acqua vengono i n t r o d o t t e nel suo corpo m i n u t i s s i m e par t icel le d i sostanze 
organiche e ne è e l i m i n a t o coi f l age l l i l 'ossigeno, che v i si mescola meccanica
mente . Secondo ogn i p r o b a b i l i t à g l i o r g a n i r e s p i r a t o r i sono rappresenta t i dagli 
i m b u t i del le cel lule f lagel la te e la n u t r i z i o n e si compie ne i canal i a f fe ren t i . I l cibo, 
n o n sappiamo per qua l i processi , penetra f r a le cel lule che r ives tono questi canali 
ed en t ra nel pa rench ima del corpo (digestione intracellulare); i v i g iun to è assor
b i to da speciali cel lule m o b i l i , a s s imi la to e condot to ne i p u n t i , che r ichiedono una 
magg io r n u t r i z i o n e , dove le ce l lu le m i g r a n t i depongono per osmosi i l cibo m o d i f i 
cato, meno la parte i n se rv ib i l e . Durante quest i processi le cel lule m i g r a n t i si rag
gr inzano a lquanto . Quando hanno assorbi to t u t t o c iò che n o n è inserv ib i le , emigrano 
nel le cel lule f lagel la te , alle q u a l i cedono l ' i n s e r v i b i l e . Queste lo espellono e perc iò 
n o n sono sol tanto o rgan i d i respi raz ione , ma anche d i escrezione. Le cellule migran t i 
af famate to rnano a d i spors i i n g r u p p i i n t o r n o ai cana l i , si saziano, po i r icominciano 
la l o ro migraz ione e cos ì d i seguito. 

Anche i p r o d o t t i sessuali, a lmeno le uova , p rovengono da cel lule m i g r a n t i , d i cu i 
la funz ione non si l i m i t a a c i ò . I n f a t t i i l Marsha l l o s s e r v ò che i n cer t i casi (Stelletta) 
t r aspor tano i p i g m e n t i dal la par te in te rna al la superf ic ie del co rpo . 

I p i g m e n t i sono m o l t o d i f f u s i nel le spugne e spesso b r i l l a n o d i sp lendid i co lo r i : 
v io l e t t o , rosso, g i a l lo -a ranc io , g i a l l o - z o l f o , ecc.; dopo la m o r t e de l l ' an imale acquistano 
p e r ò subi to una t in t a g ia l lo - sud ic ia , b r u n a o g r i g i o - n e r a . 

Le spugne sono i n par te e r m a f r o d i t e e i n par te sessuate; nel le specie d'acqua 
dolce l ' ab i to dei due sessi è a f fa t to d iverso . La pro le esce da l corpo mate rno allo stato 
la rva le e spesso i n n u m e r o s t rabocchevole . 

Ol t re la r i p r o d u z i o n e sessuale, ha luogo una r i p r o d u z i o n e asessuale mediante la 
fo rmaz ione d i g e r m i special i . Questo processo r i p r o d u t t i v o venne osservato anzitutto 
nelle spugne d'acqua dolce e co l l ' andar del t empo anche i n una serie d i al tre forme. 
Ne r i p a r l e r e m o descr ivendo le spugne d 'acqua dolce. N o n f u osservata finora nelle 

spugne nessuna d iv i s ione na tu ra le , spontanea, m a non è escluso che non possa aver 
l u o g o ; ad ogni m o d o è cer to che la f o r m a z i o n e dei g e r m i costituisce g ià un pas
saggio a questo processo e g i à si o t tenne l 'accrescimento delle spugne mediante una 
d iv i s ione a r t i f i c i a l e : c iò che p u ò accadere per v ia a r t i f i c i a l e , p u ò essere prodot to 
anche p i ù f ac i lmen te dal la na tu ra . 

Cer t i f e n o m e n i d i cresciuta delle spugne denotano la p o s s i b i l i t à d i una divisione 

na tura le . A b b i a m o det to p i ù sopra che t u t t i ques t i o r g a n i s m i , o per lo meno quasi 

t u t t i , si adat tano i n m o d o s t r a o r d i n a r i o al le c i rcostanze; le l o r o p r o p r i e t à d i adatta
mento si mani fes tano i n m o d o ev iden t i s s imo nel l 'aspet to esterno. Giova notare anzi

tu t to che le spugne sono i n d i v i d u i i so la t i , monozoiclie; i n ce r t i casi p e r ò , i n seguito 

ad u n processo d i gemmaz ione , f o r m a n o colonie p i ù o m e n o numerose ; si dicono 

a l lora polizoiche. A b b i a m o g ià osservato quest i f e n o m e n i nel le diverse f o r m e di 
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p o l i p i ; m a nel le spugne i s ingo l i i n d i v i d u i f o r m a n t i una co lon ia non presentano m a i 

nel l 'aspet to e nel le f u n z i o n i quel le d i f fe renze d e r i v a n t i da l la d i v i s i o n e del l a v o r o , 

così f r equen t i neg l i a l t r i p o l i p i . 
Nelle spugne monozo iche e po l izo iche so l tan to la bocca p u ò sa lda r s i ; quest i a n i 

m a l i possono andare sogget t i ad una a s t o m i a ; la c a v i t à s tomacale p u ò essere c o m 

pressa dal la massa del la spugna e a l lo ra sopravviene un 'agas t r ia . L a spugna acquis ta 
allora u n aspetto a f fa t to d ive r so . Sv i luppandos i u l t e r i o r m e n t e , una d i t a l i co lonie 

p u ò r iacquis tare la f o r m a d i una coppa, i cu i m a r g i n i sono i n g rado d i a v v i c i n a r s i , 
per modo da f o r m a r e u n ' a p e r t u r a r e l a t i v a m e n t e p iccola . I n t a l i casi una spugna 
polizoica ha l 'aspetto d i una spugna monozo i ca con aper tu ra boccale e s t o m a c o : 

presenta u n pseudostoma ed u n pseudogastro . Anche le spugne v ic ine , isolate o 
r iun i te i n co lon ie , quando si avv i c inano per m o d o da toccars i , possono r i u n i r s i f r a 
loro ed acquistare le f o r m e p i ù s t rane. Negl i i n d i v i d u i po l i zo i c i r a m i f i c a t i i d i v e r s i 
r a m i possono saldarsi a v icenda , q u a n d o si t r o v a n o a conta t to g l i u n i cogl i a l t r i . 

Nei casi p i ù s e m p l i c i le co lonie constano d i un g r and i s s imo n u m e r o d i c i l i n d r i 
v i c i n i , d i r e t t i dal basso a l l ' a l t o , cos t i t u i t i d i una massa f o n d a m e n t a l e , comune , p a r a 
gonabile agli s t o l o n i del le zoanter ie , o a l f o n d o t rasversale delle t u b i p o r e . 

Le f o r m e c i l i n d r i c h e , coniche e sfer iche sono p r o b a b i l m e n t e le spugne o r i g i 
narie, al lo stato d i i n d i v i d u i i so l a t i . S ' incon t rano tu t t av i a anche nel le co lon ie . La 
mol t ip l icazione superf ic ia le delle spugne si osserva a preferenza nel le acque povere 
di cibo, i n cui le spugne aumen tano le l o r o aper tu re d ' i m m i s s i o n e ed hanno m a g 
giore p r o b a b i l i t à d i po te r s i n u t r i r e . Questa r i p r o d u z i o n e super f ic ia le p u ò essere p r o 
mossa colla f o r m a z i o n e d i special i r i p i ega tu re , oppure da l lo s v i l u p p o delle spugne 

in foglie larghe, m a s o t t i l i , o da l la l o r o r a m i f i c a z i o n e , che t a l v o l t a le rende s i m i l i 
alle corna dei c e r v i . 

I l m o v i m e n t o de l l ' acqua esercita pure un ' i n f l uenza i m p o r t a n t i s s i m a sul l ' aspet to 
delle spugne. Marsha l l osserva quan to segue i n p r o p o s i t o : « Dispongo per le m i e 
osservazioni d i u n ma te r i a l e d i 8 specie d i spugne cornee e d i spugne sil icee, r a p 
presentate da 13 e sempla r i , che m i p r o c a c c i ò u n m i o o t t i m o amico res idente a 
Lipsia. Provengono t u t t i da una sola l o c a l i t à della costa de l l ' i so la Barbados ( I n d i a 
occidentale); vennero es t ra t t i ne l l ' acqua mossa, presso la superf ic ie del m a r e , come 
lo denotano t u t t i i l o r o ca ra t t e r i . Sono i n pa r t e i n d i v i d u i i so la t i e i n par te co lon ie . 
Negli i n d i v i d u i i sola t i la pressione costante de l l ' acqua cor ren te , esercitata sempre 
nella stessa d i rez ione , ha d e t e r m i n a t o u n a l l u n g a m e n t o nel la f o r m a della sezione 
dello s tomaco e della bocca, r o t o n d a i n o r i g i n e ; p e r c i ò la larghezza della bocca 
rispetto a l la lunghezza passata nel la d i r ez ione del m o v i m e n t o de l l ' acqua si t r ova in 
un rappor to d i 3 : 4 negl i i n d i v i d u i g i o v a n i e d i 3 : 1 9 negl i i n d i v i d u i a d u l t i del la 
stessa specie. D ive r samen te dal le a l t r e co lon ie composte d i i n d i v i d u i del la stessa 
specie, queste n o n presentano una f o r m a a r ro tonda t a e n o n hanno ape r tu r e bocca l i 
r ivol te i n tu t te le d i r e z i o n i , ma sono a l lungate , per ef fe t to del la pressione del la c o r 
rente, esercitata ne l la medes ima d i rez ione e le ape r tu re bocca l i sono disposte le 
une accanto al le a l t r e , sul la medes ima l i n e a ; p e r c i ò a lcune d i queste spugne r i c o r 
dano lon tanamente i f l a u t i d e l l ' a n t i c h i t à . Invece, quasi tu t te le spugne abissali p r e 
sentano f o r m e rego la r i s s ime e i l o r o e sempla r i hanno u n aspetto u n i f o r m e , anche 
nelle specie d i que i gene r i , che ne l l ' acqua m e n o p r o f o n d a si r a m i f i c a n o o si r aggo 
mi to lano , per m o d o da v a r i a r e a lquan to i n d i v i d u a l m e n t e ne l la f o r m a del co rpo » . 

Questo f a t to si spiega col la grande u n i f o r m i t à che regna sul f o n d o degl i oceani , per 

cui non r i ch i edons i no t evo l i p r o p r i e t à d i ada t tamento dag l i a n i m a l i che v i a l l i g n a n o . 
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L'aspet to del le spugne p u ò essere i n o l t r e mod i f i ca to dai parassi t i , dai commensal i 
e dag l i i n q u i l i n i s i m b i o t i c i a cui d à n n o r ice t to . 

Certe specie sono cos ì ada t t ab i l i , che si presentano come f o r m e e i n d i v i d u i iso
l a t i , con o senza bocca, con c a v i t à s tomacale o senza e i n t u t t i g l i aspett i possibil i e 
i m m a g i n a b i l i . A l t r e sono invece conse rva t r i c i per eccellenza, m a , na tura lmente , più 
ra re delle precedent i . 

I n a tu r a l i s t i f onda rono la d iv i s ione delle spugne sulle p r o p r i e t à ch imiche e mor
fo logiche de l lo sche le t ro ; questa classif icazione, quan tunque insuff ic iente per la 
de l imi t az ione dei v a r i o r d i n i , c i permet te d i cara t ter izzare con esattezza le due 
sottoclassi . 

CLASSE PRIMA 

CALCISPUGNE (GALCISPONGIAE) 

Questa suddivisione deve il suo nome a certe formazioni calcaree, microscopiche, 
o anche v i s i b i l i ad occhio n u d o , che s ' incon t rano i n tu t t e le specie e fo rmano una 
sorta d i schele t ro ; sono sparse i r r ego la rmen te nei tessuti , o disposte i n f i le , costi
tu i t e d i eleganti c i u f f e t t i . Queste f o r m a z i o n i calcaree hanno la f o r m a d i verghette o 
d i agh i , oppure d i stelle con t r e o qua t t ro ragg i . Siccome le p a r t i m o l l i della spugna 
calcarea sono m o l t o scarse, data la q u a n t i t à considerevole delle f o r m a z i o n i calcaree, 
la f o r m a e i c o n t o r n i d e l l ' a n i m a l e r i m a n g o n o i n v a r i a t i anche dopo i l disseccamento; 
p e r c i ò quasi tu t te le specie d i questa d iv i s ione , v ive e m o r t e , paiono fatte di creta 

o d i gesso. 
F r a tu t te le spugne le calcispugne sono le p i ù v a r i a b i l i . Haeckel ne descrisse 

con grande maest r ia la S tor ia na tura le . E g l i d i m o s t r a con p rove i n d i s c u t i b i l i , fondate 
sopra m i g l i a i a d i osservazioni , come g ià feci io stesso anche p r i m a r ispet to ad alcuni 
g r u p p i d i spugne sil icee, che le 111 specie considerate come t a l i e provenient i da 
tu t te le p a r t i del g lobo , n o n m e r i t a n o questo n o m e ; queste supposte specie pre
sentano i n certe l oca l i t à alcune p r o p r i e t à i n s i g n i f i c a n t i , che po i si fondono le une 
colle a l t re median te i passaggi p i ù s v a r i a t i . Le spugne sono l 'esempio p iù evidente 
de l la v a r i a b i l i t à delle specie. T u t t a v i a Haeckel r i u s c ì a s tab i l i re anche qu i alcune 
f a m i g l i e p iù i m p o r t a n t i per legge na tura le , i n cui si manifes ta un progresso dal 
sempl ice al compl i ca to . Pur t r o p p o finora conosc iamo sol tanto lo sv i luppo di poche 
specie; t ra lasc iando d i descr iverne i p r i m i s tad i , sceglieremo una f o r m a larvale, da 
quan to pare, m o l t o d i f fusa . Tag l i ando una spugna calcarea i n dischi so t t i l i , durante 
i l pe r iodo del la ma tu raz ione , che sulle coste europee r i c o r r e i n p r imave ra , oppure 
staccandone sempl icemente u n pezzetto colle spicule , è facile osservare al micro
scopio le m i n u t i s s i m e la rve l ibe re , che v i si t r o v a n o , v i s i b i l i con un ingrandimento 

d i 3 0 0 - 6 0 0 vo l t e . Schulze descrisse ed i l l u s t r ò con m o l t a precis ione lo svi luppo di 

una spugna calcarea (Sgcon raphamis). La l a rva uscente dal corpo materno ha 
l 'aspetto d i una vescica ovale ( f i g . a, pag. 0 4 5 ) , con una p iccol iss ima c a v i t à centrale 
(cavità di segmentazione). Questa vescica consta d i u n g ran n u m e r o d i cellule d i due 

so r t a : la par te an t e r io re è cos t i tu i ta da u n n u m e r o considerevole d i cel lule più pic

cole d i f o r m a p r i sma t i ca , m u n i t e d i una f rus ta osc i l lan te . Questa e s t r e m i t à precede, 

nuo tando , la pos te r iore , cos t i tu i t a d i u n m i n o r n u m e r o d i cel lule assai p i ù grosse, 
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Sviluppo di Sycon raphanus. Tutte le figure sono ingrandite. 

arrotondate o app ia t t i t e , opache e senza f lage l lo o f r u s t a . I l l o r o n u m e r o è abba 
stanza cos tante : lungo i l m a r g i n e pos te r io re del la par te an t e r io re de l la vescica, 
composta d i cel lule p i ù piccole , scorre u n cerch io d i 1 5 - 1 6 ce l lu le , seguito da u n 
al t ro cerchio d i 9 cel lule e finalmente l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l la vescica si c o m 
pone d i 4 o 5 ce l lu le . Quando la l a r v a ha e r r a to qua e là per u n cer to t e m p o , la 
sua c a v i t à centrale aumen ta d i v o l u m e ; n o n ingrossa p e r ò ne l la d i r ez ione de i p o l i , 
ma i n quel la de l l ' equa tore , a l l a rgandos i a lquan to ( f i g . b). I n t an to l ' e s t r e m i t à an te 
r iore con t inua ad a p p i a t t i r s i e f o r m a u n coperch io sul la par te pos te r io re . I n u l t i m o 
lo strato delle cel lule m i n o r i , pe rdendo le f rus t e , si i nvag ina ne l l ' emi s f e ro compos to 
delle cel lule m a g g i o r i , che adesso ras somig l i a ad u n calice con parete dopp ia ( f ì g . c ) . 
Queste due l a m i n e sono la l a m i n a g e r m i n a l e i n t e r n a ed esterna, che ne l nos t ro 
caso rappresentano una gas t ru la . Ment re l ' a p e r t u r a d ' i n v a g i n a z i o n e del la l a r v a si 
impiccol isce, si f o r m a uno s t ra to i n t e r m e d i o f r a la l a m i n a esterna e la l a m i n a 
interna, p r o d o t t o p r o b a b i l m e n t e da l fog l i e t t o es te rno : tale s t ra to è i l fog l i e t to m e d i o , 
in cui si f o r m a n o le spicule calcaree. La l a r v a , s v i l u p p a n d o s i , si t r a s f o r m a i n u n 

c i l i nd ro cavo, m u n i t o ne l la par te super io re d i u n ' a p e r t u r a cen t ra le e saldato i n f e 
r i o r m e n t e dal le ce l lu le del fog l ie t to es te rno ; questo c i l i n d r o cont iene numerose f o r 

maz ion i calcaree e le sue pa re t i l a t e r a l i sono buchere l la te da i p o r i o ape r tu re d i 
immiss ione ( f i g . d). 
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La spugna è adul ta , appena la c a v i t à del co rpo si presenta co l l ' aper tura centrale. 
P u ò fare a meno de l l ' ape r tu ra magg io re , p o i c h é l 'acqua viene immessa ed emessa 
per mezzo de i p o r i cu tane i , v a r i a b i l i . Questa mancanza d i bocca, considerando i l voca

bolo bocca nel senso 
d 'aper tura d i sbocco, o 
as tomia , produce spesso 

v a r i e t à speciali ,che con
t r i b u i r o n o alquanto ad 
annul la re le ipotesi s i
s tematiche della vecchia 
scuola. 

Veniamo ora alle tre 
f a m i g l i e p r i nc ipa l i . Gli 
A S C O N I (Ascones) non 

s ' innalzano a quelgrado, 
fino al quale abbiamo 
accompagnato la larva 
ne l suo sv i luppo . Sono 
c i l i n d r i con paret i sot
t i l i , s empl ic i o r a m i f i 
ca t i , ch ius i o apert i . La 
lo ro trasparenza l i fa 
passare spesso inosser

v a t i ; u n lieve riflesso 
b ianchicc io attesta la 

lo ro presenza nell'acqua. 

Sovente p e r ò f o r m a n o certe agg lomeraz ion i specia l i , grosse come una noce e t a l 
vo l t a come i l pugno d i u n u o m o adu l to , b ianche o g ia l logno le . I n questa fo rma si 
presenta, ad es., la bel la Ascella clathrus, 4 2 

comune v i c i n o a Napo l i nel le gro t te d i P o s i l 
l i po e i n quel le del l ' i so la d i Nis i ta . I l L i e -
b e r k u h n o s s e r v ò per la p r i m a vo l t a ne i m a r i 
s e t t en t r iona l i YAscaltis botryoides, c o m u -
n iss ima , che r a f f i g u r i a m o nel testo i n g r a n d i t a . 

I L E U C O N I (Leucones) c o m p r e n d o n o 
quel le f o r m e , i n cui le pa re t i dei cana l i , 
i r r ego l a rmen te r a m i f i c a t i , si ispessiscono 
a lquanto per l ' agglomeraz ione del le spicule 
calcaree, dando luogo a f o r m a z i o n i p i ù o 
meno i r r e g o l a r i , d i aspetto d iverso ( t u b e r 
c o l i , g l o b i , bo t t ig l i e , coppe e ca l i c i ) . F r a le 
specie p i ù e legant i deve essere annovera ta 
la Leucandra penicillata de l la Groen l and i a . 

Le specie p i ù e legant i e p i ù sv i l uppa t e sono i S I C O N I (Sycones). L a f o r m a fonda
menta le d e l l ' i n d i v i d u o isolato è u n calice a l lunga to o u n c i l i n d r o peduncolato , sulle 

cui robuste pa re t i s i osservano p r o f o n d e infossa ture c i r c o l a r i , che par tono dalla 

grande c a v i t à cent ra le . L ' a p e r t u r a d i sbocco n o n d i f fe r i sce da que l la delle altre 

Ascalte botrioide (Ascaltis botryoides). Ingrandita 4 volte. 

1, Leucandra (Leucandra penicillata). Gran
dezza natur.; 2, Sicandra (Sycandra ciliata). 
Ingrandita. 
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f amig l i e : è nuda come nel le leucandre {Leucandra), o c i rcondata da una co rona d i 

spicule s o t t i l i . 
Sebbene io stesso abbia f a t to m o l t e osservaz ioni i n t o r n o a l la v i t a del le spugne 

calcaree, c e d e r ò la pa ro la a Haeckel , d i cu i la p rec i t a ta m o n o g r a f i a f o r m a la base 

delle nostre cogn iz ion i r i spe t to a ques t i a n i m a l i . 
« Tu t te le calcispugne v i v o n o ne l m a r e . Nessuna f o r m a d i questo g r u p p o venne 

r in t racc ia ta finora ne l l ' acqua dolce o ne l l ' acqua sa lmas t ra . N o n conosc iamo nessuna 

calcispugna del Mar Bal t ico , pove ro d i sale. 
« Cercai i n v a n o quest i a n i m a l i ne i fiordi de l la N o r v e g i a , i n t u t t i i p u n t i i n 

cui l ' acqua , i n t e r n a n d o s i a lquan to ne l l a t e r r a f e r m a , d iven ta s a lmas t r a ; sono 
invece c o m u n i s s i m i su l la costa esterna. Pare d u n q u e che le spugne calcaree possano 

al l ignare so l tanto nel l ' acqua m a r i n a , che cont iene la percentuale m e d i a d i sale, ca ra t 
terist ica deg l i oceani . Nel l ' acqua dolce o ne l l ' acqua d i m a r e a l lunga ta m u o i o n o i n 

poco t e m p o . 
« Tu t te le calcispugne conosciute finora venne ro raccol te l u n g o la spiaggia de l 

mare , o a poca dis tanza dal la costa. Sul f o n d o de l l ' a l t o m a r e n o n venne r i n t r a c c i a t a 
finora nessuna specie d i questa classe. Anche lo s tud io de l f o n d o de l m a r e , che u l t i 
mamente f u ogget to d i a t t ive r i ce rche , n o n diede nessun r i s u l t a t o r i spe t to al le c a l c i -
spugne; f u invece assai p r o f i c u o per le spugne si l icee, d i c u i si scopersero m o l t e 

specie al t u t t o specia l i , p r o p r i e del f o n d o de l m a r e . 
« Quasi tu t te le calcispugne sono a m a n t i d e l l ' o s c u r i t à e scansano la luce . Poche 

specie a l l ignano nei l u o g h i p i ù o m e n o esposti a l la luce. P e r c i ò , le specie che s i 
stabiliscono v o l o n t i e r i sug l i scogl i e su i sassi, s ' i ncon t rano a preferenza nel le caverne 
e nelle g ro t te de l la costa m a r i n a , nel le fessure del le roccie e sul la to i n f e r i o r e de i 
sassi. Si t r a t t engono per la m a g g i o r pa r t e f r a le alghe p i ù fitte, neg l i o m b r o s i ce
spugli delle confe rve e neg l i oscur i boschi del le f u c o i d i ; abbondano i n m o d o speciale 
f r a i r a m i del le alghe r i pa ra t e da l la luce. Questo a m o r e d e l l ' o s c u r i t à induce spesso 
mol te spugne calcaree a s t a b i l i r s i ne l la par te i n t e r n a del le d i m o r e abbandonate da 
a l t r i a n i m a l i m a r i n i , c o m e : gusci d i c o n c h i f e r i , d i ga s t ropod i , n i c c h i d i r i c c i d i m a r e , 
tub i d i v e r m i e v i a d icendo . 

« Le calcispugne, salvo poche eccezioni , v i v o n o s taz ionar ie sul f o n d o de l m a r e . 
Alcune specie p e r ò n o n v i r i m a n g o n o fisse neppure a l lo s tato a d u l t o : i m i t a n d o 
l 'esempio d i va r i e spugne si l icee, si fissano qua e l à su l f o n d o de l m a r e e possono 
essere t rascinate da l le onde o da l le c o r r e n t i » . 

Haeckel no ta la s c a r s i t à r e l a t i v a del le spugne calcaree i n t u t t i i m a r i . N o n posso 
darg l i rag ione senza aggiungere qualche p a r o l a i n p r o p o s i t o . È cer to che sono assai 
meno numerose del le spugne si l icee e che la l o r o presenza si l i m i t a ad un 'a rea m e n o 
estesa; m a se l ' au to re del la sp lendida m o n o g r a f i a i n t o r n o al le ca lc ispugne, t e s t é 
ci tata, n o n ne t r o v ò nessuna i n m o l t i m a r i da l u i e sp lo ra t i , f u senza d u b b i o per la 
deficienza dei mezz i d i cu i d isponeva per raccogl ie r le . Le coste de l Med i t e r r aneo f o r 

niscono, sul le spiagge i ta l iane e f r ances i , una q u a n t i t à s t r a o r d i n a r i a d i ca lc ispugne 
ed è s t rano che ques t i a n i m a l i m a n c h i n o a f fa t to o per lo m e n o siano r a r i s s i m i sul la 
costa opposta d e l l ' A f r i c a , sebbene le co l l ez ion i d i P a r i g i ne contengano parecch i p r o 
ven ien t i da que l l a l o c a l i t à . Appa r t engono per la m a g g i o r pa r t e a l la zona de l l a 
spiaggia e s ' i ncon t r ano per lo p i ù a l la p r o f o n d i t à d i 2 tese. A p a r t i r e da que l l a d i 

10 tese d i m i n u i s c o n o a l q u a n t o ; p i ù i n basso sono r a r i s s i m e . I l Challenger raccolse 
30 specie d i spugne calcaree, d i cu i 2 sole f u r o n o estrat te ad una p r o f o n d i t à supe

r i o r e a que l l a d i 150 tese, c ioè a 4 5 0 tese. L a causa d i questo s t rano f e n o m e n o 
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der iva p r o b a b i l m e n t e da l la s c a r s i t à del la calce nel l 'acqua p ro fonda , p rodo t t a dalla 
presenza de l l ' ac ido carbonico . 

Pare che nessun an ima le m a n g i le p a r t i m o l l i delle spugne calcaree. Le loro 
c a v i t à a lbergano poch i s s imi i n q u i l i n i . 

G L A S S E S E C O N D A 

S^TTOlsTE 003VEXJlSri (GOENOSPONGIAE) 

La seconda classe delle spugne, assai più numerosa della prima e diffusa in tutte 
le zone e i n tu t te le p r o f o n d i t à del mare , comprende le S P U G N E C O M U N I , nelle qual i 
lo scheletro consta d i spicule si l icee, che possono essere sost i tu i te i n par te o in t ie ra 
mente da fibre cornee r i u n i t e ; i n certe circostanze queste scompaiono a lo ro volta, 
assorbite da c o r p i es t ranei . 

Le spugne c o m u n i si d i v i d o n o i n t r e o r d i n i , d i cu i i l p r i m o è cost i tui to dalle 
Al i condr iade , i l secondo dal le Te t r a t t i ne l l i de e i l terzo dal le Esa t t ine l l ide . 

O R D I N E P R I M O 

LICO TST TD IR, I _A_ JD DEI (HALIGHONDRIADAE) 

Tutte le spugne, che non secernono sostanze terrose, ma soltanto certi corpic
c i u o l i s i l i ce i , a g h i f o r m i e con u n solo asse, oppure certe f o r m a z i o n i s i m i l i a borchie, 
vengono indicate con una sola denominaz ione , per vero d i r e , n o n m o l t o appropriata . 
Tale denominaz ione si estende a tu t t e le spugne, escluse quel le della sottoclasse 
precedente e dei due o r d i n i seguenti . È d i f f i c i l e assegnare u n posto esatto ai gruppi 
appar tenent i a questa d iv i s ione . G l i u n i e g l i a l t r i , le spugne carnose, le alicondrie 
coriacee, cornee e silicee f o r m a n o la d isperaz ione dei s i s temat ic i , m a soddisfano in 
s o m m o grado i p a r t i g i a n i del la t eor ia de l la discendenza, p o i c h é cost i tuiscono cogli 
a l t r i o r d i n i , come g i à a b b i a m o det to , una classe d i a n i m a l i i n cui le specie, i generi 
e le f a m i g l i e sono i n c e r t i e i n d e t e r m i n a t i . 

Si ch i amano S P U G N E C O R N E E que l le spugne cos t i tu i te d i una sostanza mol le ed 
i n f o r m e , s i m i l e a que l la de l la spugna da bagno , che f o r m a una rete p i ù o meno 
elastica e n o n contiene nessuna t raccia d i spicule s i l icee. Ma questa de l imi taz ione 

sis tematica non è esatta, p e r c h è mo l t e q u a l i t à d i spugne grossolane, che si vendono 
per p u l i r e le lavagne e d i cu i f u imposs ib i l e s t ab i l i r e la p rovenienza , contengono un 
gran n u m e r o d i spicule sil icee spec ia l i . D ' a l t r a pa r te , ne l la d iv i s ione delle calinee, 
che appar tengono al le spugne si l icee, t r o v i a m o v a r i e specie, d i cu i lo scheletro 

corneo, saldo e abbastanza elast ico, presenta pochiss ime spicule silicee. È pe rc iò 

ch iaro che f r a le spugne cornee e le spugne si l icee passano i p i ù s t r e t t i r a p p o r t i d i 
a f f i n i t à e che la na tu ra ci presenta tu t t e le f o r m e t r a n s i t o r i e poss ib i l i e i m m a g i n a 
b i l i . F r a le spugne cornee i p r i m i pos t i sono occupat i da l le Spugne da bagno, 
dalle cosiddette Spugne da cavalli e da l le Spugne da tavola, che hanno una 

grande i m p o r t a n z a c o m m e r c i a l e . Si possono r i u n i r e ne l g r u p p o del le E U S P O N G I E 
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(Euspongia). È p r e s s o c h é imposs ib i l e d i v i d e r l e i n specie d i s t in t e e s i cu re ; i negoz ian t i 

d i spugne annove rano 16 q u a l i t à d i spugne u t i l i z z a b i l i , p r o v e n i e n t i da v a r i e r e g i o n i 
del Medi te r raneo . 

T u t t i sanno che la spugna da bagno deve avere la p r o p r i e t à d i n o n lace ra r s i , 

neppure quando è pe r f e t t amen te secca e d i gon f i a r e a l l ' i s t an te , d i v e n t a n d o elast ica, 

quando viene deposta ne l l ' acqua . La rete , che a d o p e r i a m o come spugna, è lo sche

letro r i m a s t o v u o t o dopo l ' e l i m i n a z i o n e delle p a r t i viscose e l i q u i d e , d i cu i sono 
r i empi t e le sue mag l i e e r i v e s t i t i i c o n d o t t i acquei . Queste p a r t i vengono e l i m i n a t e 
c o m p r i m e n d o a lungo la spugna. Per essere compresa ne l g r u p p o del le Euspongie 

(Euspongia) la spugna dev'essere a n z i t u t t o « l avab i l e ». T a l i spugne mancano a f fa t to 
nella zona glaciale e s ' i n 
contrano i so la tamente e 

allo stato r u d i m e n t a l e nella 
parte se t tent r ionale de l la 
zona t e m p e r a t a ; invece i l 
Mediterraneo e l ' A d r i a t i c o 
albergano g i à u n g r a n n u 
mero d i spugne, che c o m 
paiono i n c o m m e r c i o coi 
nomi d i Z imocca e spugna 
da cavallo. Quando m i de 

dicavo al lo s tud io del le 
spugne credevo che queste 

va r i e t à p r i n c i p a l i potessero essere considerate come specie d i s t in te . Ma, i n segui to , 
vedendone m o l t e , m i c o n v i n s i d i essermi inganna to . Feci una v o l t a u n e spe r imen to 
decisivo per r iconoscere l ' e r r o r e s is temat ico che avevo commesso. Sul la costa de l la 
Dalmazia, i n s i eme a l l ' o t t i m a spugna da bagno, rappresenta ta sovente da s p l e n d i d i 
esemplari , d i s t in t a come specie locale col n o m e d i Euspongia adriatica, a l l i g n a 
un 'a l t ra spugna p i ù p iccola e m e n o appariscente , che appar t iene a l lo stesso genere. 
Siccome v i v e a poca p r o f o n d i t à ed ha u n ' e p i d e r m i d e p i ù ch ia ra e luc ida , per d i s t i n 
guerla dal la spugna ne ro -cupa , d i m i g l i o r e q u a l i t à , la c h i a m a i Euspongia nitens. 
I pescatori d i spugne de l la Da lmaz ia la racco lgono occas ionalmente , m a n o n ha 
quasi va lore . Si presenta i n f o r m a d i l o b i e d i t u b e r c o l i i r r e g o l a r i , gross i t u t t ' a l p i ù 

come i l pugno . C o n f r o n t a n d o la no ta spugna equina , s t r a o r d i n a r i a m e n t e d i f fu sa i n 
commercio e p roven ien te a p re fe renza dal la costa a f r i c ana , con questa spugna de l l a 

Dalmazia, si è i n d o t t i a credere d i aver che f a re con due specie d i ab i to a f fa t to 
diverso. Ma, du ran t e i l m i o soggiorno a N a p o l i , r i c o n o b b i che sul le coste l o c a l i 
alligna i n tu t te le poss ib i l i g r adaz ion i d i s v i l u p p o la spugna equina , che si presenta 
in f o r m a d i grosse pagnot te , m a anche a l lo stato r u d i m e n t a l e della Euspongia 
nitens. La spugna equ ina , che si vende c o m u n e m e n t e , ha le fibre m e n o res i s ten t i , 
i l tessuto m e n o saldo e c a v i t à l a rgh i s s ime , i n cu i penet ra l ' acqua. L ' e s t r e m i t à del le 
fibre contengono per lo p i ù un m a g g i o r n u m e r o d i c o r p i es t ranei , che n o n le spugne 

da bagno c o m u n i ; p e r c i ò , sebbene si l o g o r i n o i n poco t e m p o , sono p i ù adatte pe i 

cavall i , che n o n per le persone. R a f f i g u r i a m o ne l testo la sezione d i u n esemplare 
fresco. 

Mi c o n v i n s i d u n q u e che tu t te le a l t r e predet te spugne da bagno del Med i t e r r aneo 
sono sempl i cemen te v a r i e t à l oca l i . L a v a r i e t à p i ù pregia ta , m o l l e e quasi sempre 
ca l i c i fo rme , si pesca su l la costa del la S i r i a . 

Spugna equina (Euspongia equina). Sezione. Grand, naturale. 
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È invece p i ù app ia t t i t a e p i ù consistente la z imocca greca; queste due var ie tà 
de r ivano dal la spugna del la Da lmaz ia , d i f fusa i n t u t t o l ' A d r i a t i c o , cost i tu i ta d i fibre 
p iù grossolane e d i aspetto m o l t o incostante . È assai pregia ta i n commerc io . 

P r i m a d i a cc inge rmi a descr ivere la pesca del le spugne, ne l m o d o i n cui la pra
t icano i D a l m a t i sul le coste del l o r o paese, a c c e n n e r ò brevemente ai metodo seguito 
da i pescator i grec i e s o r i a n i . Verso i l 1 8 6 0 i l L a m i r a l , m e m b r o della Soc ie tà di 
Acc l ima taz ione ( f rancese) , p a r t ì per quei d i s t r e t t i d i pesca, co l l ' in tenz ione d i racco
g l i e r v i alcune spugne v i v e , d i buona q u a l i t à , onde t raspor ta r le sulla costa della 
Provenza . 

R i f e r i a m o le seguenti parole i n t o r n o a l l ' andamento del v iaggio ed all'esecuzione 
del proget to , che po i n o n r i u s c ì . « Qua t t ro pescatori e u n mozzo f o r m a n o l 'equi
paggio d i una barca a vela e a r e m i . Dopo che i l p a l o m b a r o , Maron i t a , Greco o Mu
su lmano , ha det to la sua p regh ie ra , si pone sul la par te an te r iore della barca anco
ra ta . Nudo , con una rete o sacco appeso al co l lo , si appoggia sulle calcagna e prende 
nel le braccia una p ie t ra calcarea, b ianca , p ia t ta e a r ro tonda t a ad una e s t r e m i t à , la 
quale è attaccata a l la barca per mezzo d i una sol ida corda . Respira a lungo e con 
forza , po i si t u f f a a capof i t to ne l l ' acqua , s t r ingendo f r a le m a n i la p ie t ra , che tra
scina seco. Si g iova pure de i p i ed i per t u f f a r s i p i ù r ap idamen te . Giunto sul fondo, 
cerca la preda » . Leggendo u n a l t ro pun to del la re lazione, ved iamo che i palombari 
discendono al la p r o f o n d i t à d i 18 m e t r i e r i m a n g o n o sot t 'acqua da un m i n u t o e mezzo 
a t re m i n u t i ; ne l corso dell 'estate i l p a l o m b a r o p i ù resistente, riesce, per la forza 
de l l ' ab i tud ine , a r i m a n e r e sot t 'acqua pe r f i no qua t t ro m i n u t i , discendendo alla pro
f o n d i t à d i 4-0 m e t r i , i l mozzo , che tende le braccia per reggere la corda a cui è 
appeso i l sasso, tenuto i n m a n o dal p a l o m b a r o ne segue t u t t i i m o v i m e n t i . Quando 
i l p a l o m b a r o n o n è p i ù i n grado d i r i m a n e r e sot t 'acqua, t i r a la corda e al lora due 
compagn i lo sol levano a gal la . Esaur i to d a l l ' e n o r m e s forzo , i l poveret to si aggrappa 
al b o r d o del la ba rca ; uno de i m a r i n a i g l i stende la mano e lo in t roduce nel battello, 
m e n t r e dal la bocca, dal naso e dagl i o recch i emet te acqua, spesso f r a m m i s t a a sangue. 
T u t t a v i a poch i i s t an t i g l i bastano per r i t o r n a r e a l lo stato n o r m a l e . Siccome gl i altri 
qua t t ro pescatori si t u f f a n o a l o r o vo l t a ne l l ' acqua , ognuno d i essi non discende in 
m a r e p i ù d i una o due vo l te a l l ' o r a . 

« I pescatori d i spugne salpano a l l ' a lba e n o n r i t o r n a n o a r i v a che verso le 2 o le 
3 pomer id i ane . Se i l t empo è buono e med ia la p r o f o n d i t à del l 'acqua, possono pescare 
da 5 a 8 spugne per uno . I q u a t t r o pescator i si accordano preven t ivamente rispetto 
al compenso che devono r icevere da l l a pesca; i l mozzo r iceve uno s t ipendio quo

t i d i a n o ; al la barca spetta la q u i n t a par te del p r o f i t t o » . 
Sulle coste del la Da lmaz ia e de l l ' I s t r i a la pesca del le spugne n o n si pratica per 

mezzo de i p a l o m b a r i , m a col lungo quadr iden te , d i cu i si rappresenta a rma to Nettuno. 
Sol tanto g l i a b i t a n t i de l l ' i so le t ta d i Crapano si dedicano a questa pesca, e, durante la 
bel la s tagione, le l o ro 3 0 o 4 0 barche esplorano la costa f ras tag l ia ta e sparsa d i isolotti. 
Ogni barca ha u n equipaggio compos to d i due u o m i n i ; i l suo angolo an te r io re presenta 

u n i n t a g l i o quadra to , i n cu i si col loca i l m a r i n a i o che gu ida i l quadr iden te , onde poter 
ch inare sul m a r g i n e la par te supe r io re del co rpo . L 'as ta del quadr iden te è lunga 

7 - 1 4 m . ; a bo rdo del la barca s i t r o v a n o sempre u n quadr iden te d i r i s e rva ed alcune aste 
re la t ive , i n u n o rdegno s t ab i l i t o a b o r d o . L ' a l t r o m a r i n a i o m a n o v r a i r e m i , i l cu i punto 

d 'appoggio si t r o v a sopra una t r ave sporgente sul b o r d o , che rende m e n o grave e più 

s icuro i l suo l a v o r o . Ment re d i r i g e la barca lungo la r i v a rocciosa, sopra un fondo di 

4 - 1 3 m . d i p r o f o n d i t à , cerca d i scopr i re co l suo sguardo le spugne nere , che v i si 
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t r o v a n o . La bonaccia favor isce a lquan to la pesca. Se i l m a r e è u n p o ' ag i ta to , i 
pescatori lo ca lmano ve r sandov i una certa q u a n t i t à d i o l i o . A ta le scopo tengono 

sempre s u l l ' e s t r e m i t à del la barca u n m u c c h i o d i gh ia ie p ia t t e e u n vaso d ' o l i o . I l 

pescatore i m m e r g e a l cun i sassi n e l l ' o l i o e l i getta i n mare , f o r m a n d o u n s e m i c i r c o l o 

i n t o r n o al la barca. L ' e f f e t t o è m e r a v i g l i o s o . L ' i m p e r c e t t i b i l e s t ra to d ' o l i o , che si estende 
sopra una superf ic ie d i v a r i m e t r i q u a d r a t i , basta per app ianare le piccole onde e 

l 'occhio del pescatore n o n è p i ù d i s t u rba to d a l l ' i n c r o c i o d i l inee d iverse . Le spugne 
p e r ò n o n si scoprono sol tanto cog l i occhi ; s iccome per lo p i ù r i m a n g o n o nascoste, 

bisogna andar le a scovare col quadr iden te sot to le roccie , dove m o l t i s s i m e s fuggono 
senza dubb io al le sue r i ce rche . T e r m i n a t a l ' opera del la r i ce rca , le spugne vengono 
portate a t e r r a , dove si calpestano, si sp r emono , si d i m e n a n o e si l avano quan to basta, 
finché non sia scomparsa la pelle nera e t u t t a la sostanza contenuta t r a i filamenti. 

Per essere adope rab i l i , hanno bisogno d i u n ' a l t r a r i p u l i t u r a , che si fa con acqua 
dolce, i n t i e p i d i t a . I pescatori del paese t r a t t ano appun to i n questo m o d o le spugne 

delicate del la Sor ia e de l la Grecia. 
Il le t tore o s s e r v e r à con r ag ione che c iò è s m e n t i t o da l l ' esper ienza q u o t i d i a n a , 

po i ché ogn i spugna nuova cont iene ancora ne l suo tessuto una no tevole q u a n t i t à d i 
arena. La cosa è sempl ic i s s ima . Le spugne, che i pescator i vendono quasi pe r f e t t a 
mente pu l i t e , vengono r i e m p i t e a be l la posta d i sabbia da i negoz ian t i . È d i f f ì c i l e t r o 
vare u n ' a l t r a merce t r a t t a t a i n m o d o cos ì b a r b a r o . L a vend i t a si e f fe t tua a seconda 
del peso, m a , essendo no to a t u t t i che i negoz ian t i lo a u m e n t a n o con una certa 
q u a n t i t à d i sabbia, i c o m p r a t o r i badano sopra t tu t to a l la f o r m a del la spugna e a l l a 

b o n t à del tessuto. 
Studiando sc ien t i f i camente le spugne, osservai pure i l m o d o i n cu i vengono 

pescate n e l l ' A d r i a t i c o . D i m o s t r a i a i pescatori ed al le a u t o r i t à loca l i che i l p r o d o t t o 
della pesca po t rebbe essere assai aumen ta to da u n r ego lamen to rag ionevole del la 
pesca, quando , per esempio, si stabil isse che una regione dovesse essere esplora ta 
soltanto ogn i t re a n n i e quando n o n si raccogliessero g l i e s e m p l a r i p i c c o l i , che i n 
commerc io non hanno va lore . T a l i a v v e r t i m e n t i r i m a s e r o i n f r u t t u o s i d i f r o n t e al la 
sragionevolezza de i pescator i . Ten ta i i n o l t r e d i accrescere la p roduz ione del le spugne 
con u n allevamento artificiale. I t e n t a t i v i da me f a t t i a ta le r i g u a r d o f r a i l 1 8 6 3 e 
i l 1872 r iceve t te ro i p i ù l u s i n g h i e r i i n c o r a g g i a m e n t i per par te del Governo aus t r iaco 
e della deputazione del la Borsa d i Tr ies te . L a na tu ra d i quest i o r g a n i s m i i n f e r i o r i e le 
osservazioni sc ient i f iche fat te da L i e b e r k u h n e da a l t r i n a t u r a l i s t i sopra v a r i e specie 
di spugne c o m m e r c i a b i l i , m i conv inse ro , che, d i v i d e n d o i n diverse p a r t i una spugna 
da bagno fresca e deponendo queste p a r t i ne l m a r e , i n l u o g h i ben r i p a r a t i e d i 
facile accesso, si o t tengono a l t re t t an te spugne per fe t te , che si s v i l u p p a n o g rada tamen te 
dalle p a r t i suddette. L a m i a supposizione s i a v v e r ò , come avevo p r e v e d u t o ; dopo 
alcuni e r r o r i , i n e v i t a b i l i ne l le imprese d i questa sor ta , co l v a l i d o a iu to de l m i o a m i c o 
Buccich, te legraf is ta a Lesina , r i u s c i i ad a l levare ne l be l g o l f o d i Socolizza p i ù d i 
2000 esempla r i d i spugna. 

Le spugne dest inate a l l ' a l l evamen to a r t i f i c i a l e devono essere raccol te v i c i n o a l la 
spiaggia, o al la dis tanza d i alcune m i g l i a m a r i n e da l la costa, deposte i n casse p e r f o 
rate, dove n o n i n c o r r a n o nel pe r i co lo d i essere compresse o danneggia te i n a l t r i 

m o d i . Giun te a l la s tazione d i a l l evamen to , vengono f r az iona te , con u n co l t e l lo ben 

a r ro ta to , a cagione del la t e n a c i t à del la spugna e del la f ac i l i t à col la quale sgorga i l 
sarcode l i q u i d o . I f r a m m e n t i d i 1-3 p o l l i c i cub i si fissano con appos i t i c h i o d i d i 

legno, m u n i t i d i u n a capocchia, i n una sor ta d i cassa, i n f i l z a t i 2 per 2 o 3 per 3 
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i n bas tonc in i d i legno o i n f i l i d i r a m e , coper t i d i c a u c c i ù . La condiz ione pr incipale 
per la r iusc i ta de l l ' impresa è che i l e m b i d i spugna n o n siano esposti al la luce 
d i re t t a , anche se sono i m m e r s i a l la p r o f o n d i t à d i 8 -10 m e t r i . Mediante u n abile 
maneggio adoperato ne l co l locamento dei suoi r a m p o l l i , i l m i o amico Buccich per
venne a perderne sol tanto l ' uno per cento; tu t te le spugne del nostro s tab i l imento 
avevano una bel la t i n t a ne ro - luc ida , che è i l l o r o colore na tura le . Col locammo inol t re 
con o t t i m i r i s u l t a t i d ive r s i f r a m m e n t i d i spugna sopra a l cun i sassi i so la t i . 

L a nos t ra impresa , seguita con grande interesse dal m o n d o scient i f ico e commer
ciale, pareva dest inata ad u n prospero avven i re . Invece n o n f u cos ì . La na tura e l 'uomo 
concorsero ins ieme ad ann ien t a r l a . L a na tu ra si oppose ai nos t r i s forz i col la teredine, 
che i n c o m i n c i ò a d is t ruggere i l e g n a m i de l lo s t a b i l i m e n t o , senza r i s p a r m i a r e neppure 
q u e l l i spa lma t i d i ca t rame. Ma i nos t r i p i ù a c e r r i m i n e m i c i f u r o n o sempre g l i abi tant i 
del la costa e i pescatori d i spugne. 

Da p r i n c i p i o m i d e r i s e r o : quando l i i n v i t a i a v i s i ta re i l m i o s t ab i l imen to , vennero 
i n q u a t t r o , col lo scherno e i l disprezzo impres s i sul v o l t o . Ma, c h i p u ò descrivere la 
me rav ig l i a che l i invase al la v is ta del le spugne piene d i v i t a , disposte con bel l 'or 
dine sui l o ro sostegni? Si fecero parecchie vo l t e i l segno del la croce, conv in t i di 
aver che fare con cose sop ranna tu ra l i . Malgrado la speranza del guadagno, che poteva 
essere abbastanza r i l evan te , nessun indus t r i a l e del paese si accinse ad al levare a r t i 
ficialmente le spugne. A n z i , i l nos t ro s t a b i l i m e n t o venne d i s t ru t t o parecchie volte e 
le spugne derubate , ma lg rado la sorvegl ianza p i ù a t t iva . L ' u t i l i t à razionale e pratica 
d i u n a l l evamento a r t i f i c i a l e delle spugne n o n si fonda sol tanto sul fa t to che un piccolo 
capitale, impiega to ne l l ' acquis to degl i esemplar i da sezionarsi , è sestuplicato dopo 3 o 
4 a n n i , m a sopra t tu t to ne l la regolar izzazione graduata d i u n certo serv iz io , nella 
d i m i n u z i o n e del l a v o r o e nel m i n o r consumo dei p r o d o t t i n a t u r a l i . I l sistema bar
baro , adoperato da i pescatori d i spugne d a l m a t i , deve p r o d u r r e la r o v i n a de l l ' i n 
dus t r i a , p e r c h è esaurisce le p rovv i s t e n a t u r a l i d i spugne. F i n o r a que i popo lan i rozzi 
e i g n o r a n t i n o n si r endono conto del pe r ico lo i n cu i i n c o r r o n o , e, dopo d i aver 
espresso la l o ro a m m i r a z i o n e per le m i e spugne con r i p e t u t i segni d i croce, accom
pagnat i da v ivac iss ime esc lamazioni , i m i e i q u a t t r o i n v i t a t i con t inua rono a praticare 
la pesca col l o ro s tup ido me todo , sant i f ica to da i secoli . 

La r i p r o d u z i o n e del le spugne da bagno per mezzo d i la rve l ibere , che si sviluppano 
da uova, ne i d i n t o r n i d i Napo l i ha luogo i n marzo e ap r i l e e forse anche u n po' più 
t a r d i . I n t o r n o ai condo t t i acquei si f o r m a n o numerose agg lomeraz ion i d i e m b r i o n i , nel 
modo i n cui ce le presenta la sezione d i una spugna equina , r a f f i gu ra t a ne l testo. Una 
spugna da bagno d i grandezza media p roduce una q u a n t i t à s t r ao rd ina r i a d i r a m p o l l i . 
I l amen t i c o n t i n u i dei pescator i su l lo scarso p r o f i t t o del la pesca e i l r i nca ro delle 
spugne, d i m o s t r a n o la n e c e s s i t à d i p ra t i ca rne la pesca sol tanto i n cer t i per iod i del
l ' anno . Invece i pescator i i n c o m i n c i a n o le l o r o ope raz ion i fin dal le p r i m e settimane 
del la p r i m a v e r a , d i s t ruggendo t u t t i g l i a n n i m i l i o n i e m i l i o n i d i r a m p o l l i , d i cui 
arrestano lo s v i l u p p o . 

Le spugne silicee, d i cu i g l i e l e m e n t i che c o m p o n g o n o lo scheletro presentano un 

solo asse, passano a poco a poco nel g r u p p o del le spugne cornee con una serie di 
f o r m e i n t e r m e d i e ; le spugne cornee sono collegate a l o r o vo l t a da f o r m e in termedie 

ad a l t re specie, du re come sassi, che pa iono f r a m m e n t i d i p i e t r a a renar ia ( famigl ia 
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delle P S A M M I N I D E ) (Psamminidae). Queste spugne si c o m p o n g o n o i n f a t t i essenzial

m e n t e d i sabbia m a r i n a e dei r e l a t i v i r e s idu i d i o r g a n i s m i a n i m a l i . 

A b b i a m o det to p iù sopra che le spugne equine , v a r i e t à grossolane d i spugne 
da bagno, contengono nel le e s t r e m i t à del le l o ro f i b r e u n n u m e r o d i c o r p i es t rane i 
maggiore d i que l lo che s ' i n c o n t r a nel le spugne d i m i g l i o r e q u a l i t à ; anche queste 

p e r ò non ne sono p r i v e e nessuna spugna cornea ne è i n t i e r a m e n t e s p r o v v e d u t a . 
In cer t i casi i co rp i es t ranei si t r o v a n o so l tan to ne l la pa r t e centra le del le f i b r e 

cornee e sono d i s t r i b u i t i i r r e g o l a r m e n t e , g l i u n i d i e t ro g l i a l t r i , oppure ad i n t e r v a l l i 
l on tan i . I n a l t r i le f i b r e r i g u r g i t a n o d i par t ice l le d 'ogn i sor ta , che Haeckel c h i a m a 
X E N O F I E , le q u a l i sono cementate da l la sostanza cornea : a lcune f o r m e hanno u n o 
scheletro compos to esclusivamente d i c o r p i estranei , senza nessuna sostanza cornea . 

Fra le xenof ie s ' i n c o n t r a n o le f o r m a z i o n i p i ù d i v e r s e : sabbia , spicule d i spugne 
calcaree o sil icee, i n t i e r e o spezzate, c o r p i calcarei d i ascidie, n i c c h i d i f o r a m i n i f e r i 

e d i r a d i o l a r i , f r a n t u m i d i conchig l ie , ecc. La na tura de l fondo del m a r e d e t e r m i n a 
la q u a l i t à dei c o r p i es t ranei , che c o m p o n g o n o lo scheletro de l la spugna, i n t r o d u c e n -
dosi nelle sue fibre. Haeckel , che s t u d i ò le spugne cornee abissal i raccol te da l la spe
dizione del Challenger, dice che le l o r o xenof ie d i f f e r i v a n o per ef fe t to delle p r o p r i e t à 
del fondo su cu i v ivevano e che l 'esame dei l o r o c o r p i estranei pe rmet teva d i r i c o 
noscere i l f o n d o sul quale erano cresciute, f o n d o c o m p o s t o d i r e s idu i d i r a d i o l a r i o 
di g lob iger ine , o d i a r g i l l a rossa. Sopra 26 specie d i spugne cornee abissal i e s a m i 
nate da Haeckel , 8 presentano uno scheletro calcareo, compos to d i gusci d i f o r a m i 
n i fe r i ( f o n d o compos to d i r e s idu i d i g lob ige r ine ) , 10 hanno uno schele t ro sil iceo 
costituito d i schele t r i d i r a d i o l a r i ( f o n d o compos to d i res idu i d i r a d i o l a r i ) e 3 uno 

scheletro mine ra l e , compos to d i ogn i sor ta d i par t ice l le d i roccia vu lcan ica ( f o n d o 
composto d i a r g i l l a rossa) . Nelle a l t re 5 specie lo scheletro s i c o m p o n e v a d i sva r i a t i 
corpi estranei , o, con a l t re parole , i l f o n d o sul quale e rano cresciute n o n aveva u n 
carattere spiccato. 

Ma, i n qua l m o d o i c o r p i es t ranei penet rano nel la spugna? Forse per mezzo d i 
due vie . L 'acqua , che penet ra i n una spugna median te le ape r tu re d i i m m i s s i o n e , 
oltre i p icco l i o r g a n i s m i e g l i avanz i d i o r g a n i s m i u t i l i z z a b i l i come c i b i , i n t r o d u c e 
ogni sorta d i a l t r i c o r p i e sopra t tu t to m o l t a sabbia m a r i n a . L a fibra cornea, che 
forma l'asse, si d i v i d e anz i tu t to dal ie a l t re ed è r i v o l t a i n f u o r i ; è p i ù o meno viscosa 
e v i r imane appiccicata una par te dei c o r p i estranei che sono pene t r a t i ne l la spugna, 
i qual i aumen tano co l l ' aumen ta re del la sua v i s c o s i t à . P i ù t a r d i g l i spongioblas t i p r e 
detti secernono una nuova sostanza cornea , la quale si depone a s t ra t i sull 'asse, 
insieme ai c o r p i estranei che v i si appicc icano, per m o d o che quest i vengono a t r o 
varsi n e l l ' i n t e r n o del la fibra. Questa si sv i l uppa a l l ' e s t r e m i t à l ibe ra , f o r m a n d o u n 

asse, sul quale s ' i m p a n i a n o i c o r p i estranei e i l processo con t inua a r i n n o v a r s i 
u l t e r i o rmen te . 

Lo scheletro delle spugne abissal i , m u n i t e d i c o r p i es t ranei , m a sp rovvedu te d i 
fibre cornee, si f o r m a i n a l t r o m o d o . Si po t rebbe quasi suppo r r e che queste f o r m e 
crescano a d d i r i t t u r a nel la sabbia. 

Le spugne cornee sono ta lvo l ta i m p r e g n a t e d i alghe (Osc i l l ane , Callithamnion, ecc.), 
che i n cer t i casi n o n sono sempl i c i parass i t i , m a d à n n o luogo ad una s i m b i o s i , c i o è 

ad una conv ivenza , che produce vantaggi r e c i p r o c i : l 'alga t r o v a una d i m o r a acconcia 
e fac i l i ta a sua v o l t a a l la spugna la resp i raz ione e la n u t r i z i o n e . 

È cara t te r i s t ica per le spugne cornee abissali una s i m b i o s i coi p o l i p i i d r o i d i . I 

piccol i t r o n c h i c i l i n d r i c i , m o l t o r a m i f i c a t i , dei p o l i p i , f o r m a n t i anas tomosi , p e r c o r r o n o 
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i l co rpo delle spugne i n tu t te le d i r e z i o n i e sosti tuiscono dal lato meccanico lo sche
le t ro del le fibre cornee, mancante . Haeckel o s s e r v ò questi r a p p o r t i i n 46 specie, 
sopra le 26 che ebbe o p p o r t u n i t à d i s tud ia re . 

Giova notare i n o l t r e che le spugne cornee delle p r o f o n d i t à m a r i n e acquistano 
sovente l 'aspetto d i fogl ie peduncolate e presentano i n m o l t i casi una r e g o l a r i t à mera 
vigl iosa , c o n f o r m e al qu ie to soggiorno i n cui passano la v i t a . I n certe specie la forma 
esterna ha pure una tendenza rad ia le . 

Haeckel c lass i f i cò col n o m e d i A M M O C O N I D E una delle p i ù s ingo la r i f amig l i e di 
spugne abissali . Haeckel considera le a m m o c o n i d e come spugne cornee senza fibre 
cornee, i l cu i scheletro consta esclusivamente d i c o r p i estranei . Nella f o r m a queste 
spugne r i co rdano i n s o m m o grado le spugne calcaree, s empl i c i . L a parete sottile di 

1, Condrosia reniforme (Chondrosia reni formio), sezionata; 2, Halisarca Dujardinii. 
Grandezza naturale. 

queste spugne tubiformi è sparsa di pori semplici, che permettono all'acqua di pene
t ra re nella c a v i t à s tomacale, sempl ice . Le cel lule f lagel late si t r ovano sul lato interno 
dei t u b i . Le qua t t ro specie conosciute hanno u n aspetto diverso ; due sono monozoiche 
e c a l i c i f o r m i , m u n i t e supe r io rmen te d i u n ' a m p i a ape r tu ra boccale (Ammolynthus prò-
totypus); la terza f o r m a una colonia cos t i tu i ta d i o t to i n d i v i d u i o t r i f o r m i e la quarta 
finalmente costi tuisce u n complesso d i t u b i , i r r e g o l a r m e n t e saldat i g l i u n i cogl i a l t r i , 
senza aper ture boccal i . 

Come abb iamo detto, Haeckel considera queste spugne, s ingo la r i per la lo ro sem
p l i c i t à , come appar tenent i a l lo s t ip i te del le spugne cornee ; ma pot rebbe darsi che 
u n ' a l t r a supposizione fosse p i ù c o n f o r m e al ve ro . P r o b a b i l m e n t e alcune spugne cal
caree a f f i n i alle a m m o c o n i d e (e ve ne sono parecchie che nou se ne d i s t inguono allatto 
a occhio nudo , senza l ' a iu to del mic roscop io ) discesero a p r o f o n d i t à sempre maggior i , 
dove l 'acqua, d iven tando sempre p i ù r icca d i acido ca rbon ico , i m p e d i v a la formazione 

d i uno scheletro calcareo. Invece d i p r o d u r r e per p r o p r i o conto spicule calcaree, le 

spugne si se rvono delle f o r m a z i o n i silicee del f o n d o m a r i n o c i rcostante . 
Si potrebbe osservare che le xenof ie n o n sono d i na tu ra si l icea i n t u t t i i m e m b r i 

d i questa f a m i g l i a , p o i c h é anzi i n una buona m e t à constano d i c o r p i calcarei . Questa 

osservazione non si oppone tu t t av ia a l la nos t ra ipo tes i , i n q u a n t o c h è pot rebbe darsi 

che i d iscendent i d i quel le a m m o c o n i d e , che hanno pe rdu to le l o r o spicule calcaree 
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nell 'acqua m o l t o r icca d i acido carbonico e si sono avvezzate a u t i l i z z a r e i c o r p i 

estranei c i rcos tan t i , fossero r i t o r n a t e n u o v a m e n t e su i f o n d i d i g l o b i g e r i n e , dove la 
necess i t à le avrebbe costrette a u t i l i zza re le 
xenofie, d i cu i potevano d i spor re . 

Le due specie m u n i t e d i c o r p i es t ranei 

silicei p rovengono dal le p r o f o n d i t à d i 5 3 1 6 
e 5332 m e t r i ; quel le m u n i t e d i c o r p i c a l 
carei dalle p r o f o n d i t à d i 3 6 0 0 e 4 6 0 0 m e t r i . 

Le SPUGNE CORIACEE formano una fa
miglia carat ter izzata da var ie s i n g o l a r i t à . I l 
tipo d i questa f a m i g l i a , i l g r u p p o delle C O N -

mosm {Chondrosia, fig. 1, pag. 6 5 4 ) , consta 
di i nd iv idu i i so la t i , che hanno la f o r m a d i 
focaccie e pagnot te i r r e g o l a r i , m u n i t e per lo 
più d i un solo f o r o d i emissione. L a lo ro su 

perficie è viscida e d i colore oscuro, p i ù 

chiara sul lato i n f e r i o r e de l l ' an ima le . Estra t te 
dall'acqua, le condrosie si cont raggono i n 
modo singolare, p r o p r i e t à anche p i ù spiccata 
in altre spugne, per esempio nel le be l l i s s ime 
T E T I E (Tethya). I pescatori le c h i a m a n o car -
numi o rognon i d i m a r e pel l o r o aspetto 
caratteristico. Sono m o l t o coriacee anche 

fresche; esposte a l l ' a r i a si disseccano e s ' i n 
duriscono come i l cuoio . Si possono c o n 
servare secche per m o l t i a n n i : r imesse 
nell'acqua, r iacquis tano l 'aspetto degl i esem
plari f reschi . Anche nel l 'acqua dolce i n cu i 

molte spugne si decompongono dopo qualche 
ora, le spugne coriacee m u t a n o aspetto s o l 
tanto dopo parecchi g i o r n i , sebbene la l o r o 
att ività v i ta le cessi comple tamente . 

Dimost ra i colle m i e osservazioni che 
queste spugne coriacee sono a f f i n i a l g r u p p o 
delle A L I S A R C H E (Ealisarca, fìg. 2 , pag. 6 5 4 ) , 

forme m o l l i , quasi mucose, che devono essere 
considerate come i l ceppo sul quale si s v i 

luppò uno dei r a m i p r i n c i p a l i d e l l ' a l b e r o 
delle spugne. 

Fra le spugne del periodo geologico 
attuale occupano i l p r i m o posto le M O N A T T I -

N E L L I D E (Monactinettidae), le qua l i secer
nono co rp i s i l icei con u n solo asse. 

Presenteremo al l e t to re alcune f o r m e p i ù c o m u n i d i queste f o r m a z i o n i du re sce-
ghendo d genere Desmacidon, d i f fuso i n t u t t i i m a r i , ne l quale la t r a s f o r m a z i o n e 

d. una c o r d e l l a spec.e ne l l ' a l t r a venne osservata nei suoi p i ù m i n u t i p a r t i c o l a r i 

Spicule silicee di A, Ih'smacìdon armatnm; 
B, Desmacidon arciferum. Le figure sono 
ingrandite 200-300 volte. 
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Spugne, giacenti sopra uno stelo di alga: a e b, due Desmacidine ; c, Spongelia pallescens. 
Grandezza naturale. 

secondo le località e così pure il passaggio a nuovi generi. Abbiamo accennato più 
sopra a l l ' i m p o s s i b i l i t à d i separare le vere spugne cornee dal le a l i condr ie silicee, i n cui 

le spicule sono s emp l i c i , come a1 e b[ ( f i g u r a pag. 6 5 5 ) . Basta osservare queste for
m a z i o n i per r iconoscere che non sono sol tanto d e r i v a b i l i teore t icamente l 'una dall 'altra, 
m a che passano da un i n d i v i d u o a l l ' a l t r o : le f o r m e a 2 e con tu t te le l o ro innume
r e v o l i , ma ins ign i f i can t i v a r i a z i o n i , si t rovano a p p u n t o i n quest i r a p p o r t i reciproci. 

V i sono specie loca l i , i n cui quasi t u t t i g l i i n d i v i d u i o le colonie presentano sol

t an to le spicule l iscie, sopra menziona te . Osservando invece le colonie provenient i da 
un ' a l t r a l o c a l i t à , si nota , che, sebbene ident iche alle precedent i r i spe t to a t u t t i gli 

a l t r i ca ra t t e r i , o l t r e le spicule l iscie, presentano a l c u n i r i l i e v i nodos i , i so l a t i . In altre 

colonie le spicule nodose sono numeros i ss ime e i n cer t i i n d i v i d u i acquistano un 
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carat tere speciale, col la f o r m a r a f f i g u r a t a i n a3 e a 4 . I l s i s t emat ico del la vecchia 

scuola si r a l l egra , credendo d 'avere scoperto finalmente una specie n u o v a . Questa n o n 

è tale p e r c h è i ca ra t t e r i che la d i s t inguono pe rdono i l l o r o va lo re i n u n c a m p o p i ù 

largo d i osservazioni e con un p i ù r icco ma te r i a l e d i s t u d i . 

F u r o n o u t i l i s s ime per questo r i g u a r d o le spicule r i 

curve , b3, m a sopra t tu t to le spicule t r i den ta t e con due u n 

c i n i , a 5 , e la dopp ia vanga b , f o r m e d i una grande q u a n 
t i tà d i p r o d u z i o n i silicee del le cel lule p r o p r i a m e n t e det te . ì | 

Queste D E S M A C I D I N E , che eserci tano una par te i m p o r - i 

tant iss ima nelle m e t a m o r f o s i a cui vanno soggette le spugne, ] 
non si possono cara t ter izzare con sicurezza assoluta, f o n 
dandosi sul la l o r o f o r m a esterna. L o stesso si p u ò d i r e del 
resto d i mo l t e a l t re spugne. Si presentano i n f o r m a d i c o r -
teccie so t t i l i , d i a rbosce l l i , d i cespugl i , d i t u b i e d i t u b e r c o l i . 

La nostra figura rappresenta una d i quel le associazioni 
d i spugne, assai f r e q u e n t i i n na tu ra . La base consta d i uno 
stelo d'alga, che si b i fo r ca sopra u n sasso. A s in i s t ra , su l lo 
stelo non ancora r a m i f i c a t o , giace una spugna assai d i r a 
mata, che costi tuisce una f o r m a i n t e r m e d i a f r a la Cla-
thria morisca d e l l ' A l g e r i a e i l gen. Desmacidon. A destra, 
sul r a m o in t e rno del lo stelo, si è saldata un ' a lga lobata , 
in t ieramente r ives t i t a d i una desmacid ina d i co lor g i a l l o -
sudicio. Nel la par te super iore la co lon ia mis ta è cos t i tu i ta 
da una spugna cornea comun i s s ima , quasi sempre v io le t t a 
(Spongelia pallescens). 

L ' A X I N E L L A P O L I P O I D E (Axinella polypoides), che r a f 
figuriamo nel testo, è una interessante spugna silicea de l 
Mediterraneo. Questo an ima le , d i co lor g i a l l o - so l fo o g i a l l o -
bruno , è una colonia compos ta d i numeros i i n d i v i d u i , d i 
cui le aper ture d i sbocco giacciono i n special i fossicine 
appiat t i te . L a l o r o s t r u t t u r a è r agg ia ta ; per lo p i ù presen
tano ot to raggi ; s iccome po i la spugna presenta ne l la sua 
parte i n t e rna u n asse so l id i f i ca to , ne l complesso del suo 
aspetto esterno r i c o r d a a lquan to g l i o t t o c o r a l l a r i . 

La spedizione de l Challenger raccolse u n g r a n n u m e r o A 
d i mona t t i ne l l i de a diverse p r o f o n d i t à ; una del le specie 
più carat ter is t iche è YEsperìopsis Challengeri. P rov iene 

dal mare , che si t r ova a o r i en te d i Gelebes e venne estrat ta 
dalla p r o f o n d i t à d i 3 3 2 0 m . Ha una s t r u t t u r a r ego la r i s s ima . 

Axinella polipoide (Axinella 
Ti , ., , . , , . . , , , , . , pohjpoides). Grand, natur. 
I I genere che sv i luppa la maggiore a t t i v d a ed e p e r c i ò 

p iù i m p o r t a n t e e p i ù interessante degl i a l t r i , è que l lo del le S P U G N E P E R F O R A T R I C I 

(Vioa). La sua i m p o r t a n z a supera a lquan to quel la del la spugna da bagno. Se questa 

non esistesse, nessuno se ne accorgerebbe. Mancherebbero solo i pescator i , e i nego
ziant i a l l ' i n g r o s s o n o n si a r r i c ch i r ebbe ro al le l o r o spese. L 'esper ienza g i o r n a l i e r a ci 
d imos t r a che p o t r e m m o lavarc i beniss imo senza la spugna da bagno. 

Ma se invece le spugne p e r f o r a t r i c i non avessero eserci tato la l o r o a t t i v i t à fin 
da i t e m p i p i ù a n t i c h i , g l i s t r a t i calcarei e cretacei del la crosta t e r res t re e le coste 

42. BREHM, Animali. Voi. X. 
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mar ine , cost i tu i te d i queste roccie , avrebbero un ' a l t r a estensione ed una f o r m a al 
t u t t o diversa . Sol tanto i f o r a m i n i f e r i , d i cu i t ra t te remo f r a poco, e i p o l i p i si possono 
paragonare per la l o r o a t t i v i t à al le spugne pe r fo ra t r i c i , che l ' adoperano i n senso 
inverso , d is t ruggendo c iò che g i à esiste, invece d i p r o d u r r e nuove cos t ruz ion i . Una 
buona par te del la costa de l Medi t e r raneo e d e l l ' A d r i a t i c o è composta d i calcare, i l 
quale , avendo una tendenza a d i r u p a r s i , la rende frastagl ia ta e pi t toresca i n sommo 

grado . La spiaggia d i rupa t a della Dalmazia è coperta 
d i sassi e d i f r a n t u m i d i roccie per e n o r m i t r a t t i . È 

di f f ìc i le sol levare uno d i questi m i l i a r d i d i sassi, senza 
t r o v a r l o pe r fo ra to e in taccato, spesso per m o d o da 
sb r i c io l a r s i f r a le nostre m a n i . La nos t ra f igura rap
presenta l 'aspetto o f f e r to dal le roccie e da i sassi d i 

quei paesi. I l o r o f o r i , n o n esclusi q u e l l i del la super
ficie, hanno u n carat tere speciale. T u t t i comunicano 
f r a l o r o . N o n occorre p ro lunga re le r icerche i n t r a 
prese per r iconoscere che t u t t i i sassi e g l i scogli per
cossi dal le onde del mare sono p e r f o r a t i i n t a l modo 
ed a lbergano una spugna g ia l lognola ( Vioa celata), 
che ne occupa la c a v i t à . Ogni f o r o pra t ica to (sulla 
s u p e r f ì c i e delle roccie) cor r i sponde ad un 'aper tura ; 
median te quest i f o r i la spugna perviene al la super
ficie della roccia , oppure v i si stabil isce a l lo stato lar
vale e sv i luppa la sua a t t i v i t à , scavandola i n tut te le 
d i r e z i o n i . 

M o l t i conch i f e r i s taz ionar i d à n n o pure r ice t to alle 
spugne p e r f o r a t r i c i ; c i ò accadde fin da i t e m p i più 
an t i ch i e lo attestano le conchig l ie foss i l i . 1 na tura l i s t i 
d i s t inguono numerose specie d i spugne pe r fo ra t r i c i , 
carat ter izzate dal co lore , da l la f o r m a delle c a v i t à e 
dal l 'aspet to delle spicule s i l icee; f r a queste spugne 
p r imegg ia la be l l i ss ima Vioa Jolinstonii, abbastanza 
comune nel le os t r iche e nelle specie del genere Spon

dylus, d i s t in t a da l suo sp lendido colore c r e m i s i n o . F i n c h é le conchig l ie contengono 
i l o r o l e g i t t i m i p r o p r i e t a r i , le spugne p e r f o r a t r i c i n o n r iescono t u t t a v i a a intaccarle 
per m o d o da minacc iare la v i l a dei m o l l u s c h i , che v i si t r o v a n o ; lo s t ra to p i ù in terno 
della conchig l ia , aderente a l m a n t e l l o , è sempre i n t a t t o . La d i s t ruz ione del le con
chig l ie è d ' a l t ronde m o l t o i n f e r i o r e a que l la del le roccie . P r o b a b i l m e n t e questo fatto 
dev'essere a t t r i b u i t o a l la s t r u t t u r a speciale del le conchig l ie e dei gusci dei m o l 
luschi in generale ed al la presenza d i e l ement i o rgan ic i , che oppongono maggiore 
resistenza al la forza d i d i s t ruz ione . 

Ven i amo ora al m o d o i n cu i le spugne p e r f o r a t r i c i p r a t i c ano i l o r o f o r i . Com
piono la lo ro opera i n due m o d i , scegliendo sol tanto le roccie calcaree, i gusci dei 
mo l lu sch i , i co ra l l i e s t in t i , i n s o m m a , tu t te le f o r m a z i o n i calcaree i n generale . La larva , 

d i e nuota l ibe ramen te qua e là , si s tabil isce i n una d i t a l i f o r m a z i o n i per c o m p i e r v i 
la sua m e t a m o r f o s i ; l ' opera sua procede anz i t u t t o c h i m i c a m e n t e e d is t rugge i l ca l 
care. Secondo ogn i p r o b a b i l i t à , questa azione ch imica n o n cessa du ran te la v i t a della 

spugna ed è accompagnata da un 'az ione meccanica . E s a m i n a n d o al mic roscop io un 
pezzo di conchig l ia d 'os t r ica , ab i ta to da una Vioa, co l m e t o d o usato da i geologi e 

Esperiopsis Challengeri, 1 / 2 grand. 
naturale. 
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dai mine ra log i , è faci le r iconoscere che le pa re t i del le ga l l e r i e scavate da l la spugna 
non sono sempl icemente intaccate , come p o t r e b b e r o esserlo da u n ac ido, m a p re sen 

tano nella parte i n t e rna special i sporgenze l isc ie , v i c i n i s s i m e e d e l i m i t a t e da m a r g i n i 

aguzzi. Da ogn i sporgenza spunta su l la super f ic ie de l la spugna la par te supe r io re d i 

ima spicula silicea, che ha la f o r m a d i u n a sp i l l a , col la r e l a t i v a capocch ia ; lo s p i l l o 
è infisso nella sporgenza, per m o d o da e se rc i t a rv i u n o s f r egamen to costante. N a t u r a l 

mente, nella parte i n t e rna del la Vioa l ' acqua scorre i n v a r i e d i r e z i o n i , e, come f u 

Pietra calcarea perforata da una spugna perforatrice (Vioa celata). Grandezza naturale. 

osservato in a l t re spugne, met te i n m o t o le e s t r e m i t à delle sp i l le infisse ne l l a Vioa, 
e con queste, le sp i l le i n t i e r e , comprese le capocchie spo rgen t i . 

L 'acido, sebbene debole , rende p i ù efficace lo s f regamento esercitato da l le sp i l l e , 
intaccando la superf ic ie de l calcare. Le sp i l l e lo d i s t ruggono p e r c i ò con magg io re f a c i 
lità e le co r r en t i , che a t t raversano i l co rpo del le spugne, ne espellono la par te r o v i 
nata. L ' i m p o r t a n z a del le spugne p e r f o r a t r i c i pe l r i c a m b i o generale del la m a t e r i a 
dipende da l fa t to che n o n sminuzzano so l tan to le roccie i n pa r t i ce l l e p icco l i s s ime , 
ma che le sciolgono come si sciogl ie lo zucchero nel l ' acqua e ne mescolano i d e t r i t i 
all 'acqua m a r i n a . I m o l l u s c h i se ne g i o v a n o a l o r o v o l t a per secernere i l o r o gusci 
colle sostanze calcaree i n t r o d o t t e ne l l o r o sangue da l l ' acqua m a r i n a ; le l o r o c o n 
chiglie, decomponendos i , o deposi tandosi sul f o n d o del m a r e , c o n c o r r o n o al la f o r m a 
zione d i n u o v i s t r a t i geo log ic i , che a v v e r r à ne l corso i m m u t a b i l e del t e m p o . 

Le S P U G N E D ' A C Q U A D O L C E {Potamospongiaé), sole rappresen tan t i d i questo 

sottociclo ne l l ' acqua dolce, spet tano pu re al le spugne sil icee m u n i t e d i spicule con 
un solo asse. Questo g r u p p o è abbastanza r icco d i f o r m e , m a è d i f f i c i l e d i s t inguere le 
singole specie, le q u a l i si con fondono a v icenda e f o r m a n o numerose v a r i e t à l o c a l i . 
Le spugne d 'acqua dolce s ' incont rano i n quasi tu t te le acque do l c i del g l o b o ; v e n 
nero r in t r acc ia t e pe r f i no nel le pozze e nei rusce l l i del le oscure g ro t t e del la Car
inola e t a lo ra si osservano nel le t uba tu re dei c o n d o t t i d 'acqua delle c i t t à . L area d i 

d i f fus ione d i certe specie è a d d i r i t t u r a e n o r m e ; a lcune, rappresenta te da f o r m e e 
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v a r i e t à loca l i diverse, spet tano alle acque do l c i de l l 'Europa , della Siber ia e de l 
l ' A m e r i c a se t ten t r iona le e s ' i ncon t r ano i n o l t r e n e l l ' I n d i a cisgangetica ( B o m b a y ) e 
ne l l 'Aus t r a l i a . 

L ' A m e r i c a se t tent r ionale e i l t e r r i t o r i o de l fiume delle Amazzon i sono r icchiss imi 
d i spugne d'acqua dolce, che p e r ò abbondano pure i n m o d o s t r ao rd ina r io i n certe 
acque de l l 'Europa , dove non sono rappresentate da mo l t e specie e v a r i e t à loca l i , ma 
da u n n u m e r o eno rme d i i n d i v i d u i , i qua l i r agg iungono spesso una mole assai consi
derevole . « Una specie d i f fusa ne l lago d i M a n i n d j a n a Sumat ra » , dice Massimo 
Webe r , « f o r m a sui sassi e su i f r a n t u m i d i legno sparsi i n v a r i t r a t t i del la r i v a , un 
r i ve s t imen to cosi compa t to , che i bagnan t i sono spesso dolorosamente molesta t i dalle 
spicule aguzze del la spugna » . 

L 'aspet to esterno delle spugne d 'acqua dolce va r i a i n m o d o s t r ao rd ina r io secondo 
le specie e secondo g l i i n d i v i d u i . Assumono la f o r m a d i cuscini p i a t t i , sui qua l i spun
tano isola tamente le aper tu re bocca l i , coniche come i c ra t e r i dei v u l c a n i ; i n a l t r i casi 
pa iono tube rco l i d i f o r m a va r i ab i l i s s ima , con spicule sporgen t i e v ic ine che le ren
dono s i m i l i ai r i c c i ; t a lvo l t a hanno aspetto arborescente, e v ia d icendo. Molte sono 
soff ic i e f r a g i l i una vo l t a disseccate; a l t re dure come sassi, f r a g i l i , ma resistenti a 
qualsiasi s f regamento . Nel l ' acqua s ' i n c o n t r a n o sopra t u t t i g l i ogget t i poss ib i l i : sui 
sassi, sui vegetal i v i v i e m o r t i , sui pa l i e sulle i n t r ava tu re . A l l i g n a n o i n tutte le 
acque abbastanza r icche d i cibo per n u t r i r l e . Le t r o v i a m o nelle pozze to rb ide dei con
t o r n i d i L ips ia , negl i impe tuos i t o r r e n t i m o n t a n i , nel le cascate del Congo, nel lago 
Baikal e nel le p a r t i o r i e n t a l i del Bal t ico , dove sono r i t o r n a t e , p o i c h é der ivano senza 
dubb io da f o r m e m a r i n e , emigra te col t empo nel l ' acqua dolce. Probabi lmente le 
l o ro p r o g e n i t r i c i sono le cos ì dette Beniere, spugne m a r i n e , al le qua l i si avvicinano 
a lquanto nel la s t r u t t u r a , e che, essendo p iù ada t t ab i l i d i tu t t e le a l t re spugne, pro
sperano anche nel l 'acqua sa lmastra e p e r f i n o ne i canal i del la c i t t à d i Venezia, d i cui 
l 'acqua è quasi dolce. 

Le spugne d'acqua dolce hanno una t in t a b ianco-sudic ia , g r ig io -g ia l logno la o ver
d icc ia ; certe f o r m e p roven i en t i da l fiume delle A m a z z o n i , disseccate, sono nere. Lo 
scheletro, cos t i tu i to dal le spicule , è quasi sempre f u s i f o r m e , ma subisce notevol i modi 
ficazioni: i n f a t t i , ora si a l lunga e presenta spicule aguzze, o ra f o r m a un c i l i nd ro con 
e s t r e m i t à ottuse, d i r i t t o , p iù o meno grosso e in cer t i casi r i c u r v o . Sono abbastanza 
f r e q u e n t i le d e f o r m a z i o n i d 'ogn i sor ta , p rodot te da l l ' un ione d i var ie spicule, avvenuta 
duran te la g i o v e n t ù de l l ' an ima le . La superf ic ie d i quest i co rp i s i l icei è liscia, oppure 
b i to rzo lu t a o spinosa; le spicule p i ù grosse assumono sempre l 'aspetto d i spine. 

La r i p r o d u z i o n e delle spugne d'acqua dolce è d i due s o r t a : sessuale e asessuale. 
Ambedue quest i processi r i p r o d u t t i v i f u r o n o oggetto d i a t t ive r icerche per parte dei 
n a t u r a l i s t i : i l L i e b e r k i i h n f u i l p r i m o ad occuparsene a B e r l i n o , nel 1856 . Egl i chiama 
le larve spore vagan t i , e sc r ive : « Scopersi anz i t u t t o le spore vagan t i , esaminando 
alcune spugne d'acqua dolce, che avevo raccol to poche ore p r i m a e deposto i n un reci
piente pieno d 'acqua. Si d i s t inguono anche a occhio nudo , p e r c h è i l l o ro d iamet ro lon
g i tud ina le m i s u r a 2/s d i m i l l i m e t r o e i l d i a m e t r o t rasversale Va m i l l i m e t r o nel punto 
p i ù largo. Hanno f o r m a ovale e i n generale si assot t ig l iano ad una e s t r e m i t à , come 
le uova d i ga l l ina . In quasi t u t t i g l i e sempla r i si p u ò d is t inguere , senza r icorrere 
a l l ' a i u t o d i quals iasi s t r u m e n t o , uno spazio emis fe r i co t rasparente ne l la parte ante

r i o r e del corpo ed uno spazio b ianch i s s imo nel la par te pos ter iore . S iamo autoriz
zati a par lare d i parte an te r io re e poster iore del co rpo , p e r c h è , nuo tando , l 'animalet to 

r i vo lge a l lo i n n a n z i la par te che r i f r a n g e m e n o la luce e a l l ' i n d i e t r o la parte più 
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r i f rangente . Le spore nuo tano nel le d i r e z i o n i p i ù d i v e r s e : a l la super f ic ie de l l ' acqua , 

verso i l fondo o sul fondo stesso de l r ec ip ien te , da cu i r i t o r n a n o a gal la con g rande 
fac i l i tà . Nuotano i n l inea re t ta , o c i r c o l a r m e n t e . A l l o r c h é due e sempla r i s ' i ncon t r ano , 

nuotano spesso per qualche m i n u t o l ' u n o accanto a l l ' a l t r o , p o i t o r n a n o ad a l l o n 

tanarsi . Non d i rado r i m a n g o n o i m m o b i l i a l ungo , p o i r i c o m i n c i a n o a nuo ta re ». 
Le r icerche d i Ottone Maas hanno d i m o s t r a t o che la l a rva vagante si a v v i c i n a 

alla spugna per fe t tamente sv i luppa ta i n m o l l e p a r t i c o l a r i t à del la s t r u t t u r a ed è assai 
più carat terist ica del la l a rva vagante della Sycon, spugna 
calcarea. La pelle, cor r i spondente al f og l i e t t o g e r m i n a l e 
esterno, è a f fa t to r i coper t a d i c ig l ia , e la c a v i t à , che r a p 

presenta lo spazio emis fe r i co , t rasparente , de l la par te 
anteriore ( L i e b e r k i i h n ) , è r ives t i t a da l fog l i e t to g e r m i 

nale in t e rno . Ma f r a i due f o g l i e t t i g e r m i n a l i si è f o r 
mato i l fog l ie t to med iano , cogl i e l ement i de l lo scheletro. 
« Le spicule », dice i l Maas, pa r lando del la l a rva i n tale 
stadio d i sv i luppo , « sono aumenta te a lquan to d i n u m e r o , 
ma si t rovano sempre nel la densa massa che r i e m p i e i l 
polo pos ter iore ; p e r c i ò , nella regione del po lo an te r io re , 
in cui si t r o v a la c a v i t à , la l a rva appare composta s o l 
tanto d i due s t r a t i . Le spicule sono cos ì grosse da d i s t u r 
bare, a lmeno apparen temente , la l a rva m e n t r e nuo ta » . L a r v a d i s P u £ n a d'acqua dolce. 

Dalla c a v i t à si staccano special i canal i d i sbocco, d i ingrand. 100 voile. 

lunghezza diversa , i q u a l i p e r c o r r o n o i l fog l ie t to g e r m i n a l e m e d i a n o e sboccano nel le 
camere flagellate. 1 r a p p o r t i d i s t r u t t u r a d i f f e r i s cono dunque i n m o d o essenziale da 
quell i della l a rva del la Sycon: i t re f o g l i e t t i g e r m i n a l i sono g i à f o r m a t i e cosi pu re 
le camere flagellate. 

La v i t a l ibe ra de l la l a r v a d u r a per lo meno 12 ore e si p r o l u n g a t u t t ' a l p i ù per 
24 ore. Trascorso questo pe r iodo d i t e m p o , la l a rva si fissa i n una l o c a l i t à acconcia, 
mediante i l po lo , che volge a l l ' i n n a n z i nuo tando . L a c a v i t à d i m i n u i s c e d i v o l u m e ; le 
cellule del fog l i e t to g e r m i n a l e esterno si appia t t i scono e r i t i r a n o i l o r o flagelli. L ' i n 
tiera la rva si appia t t i sce i n m o d o n o t e v o l i s s i m o ; p e r c i ò le camere flagellate de l la 
superficie si a v v i c i n a n o a lquan to e finalmente s ' i n f r angono da l la to esterno, o r i g i 
nando le p r i m e aper tu re d ' i m m i s s i o n e . P i ù t a r d i anche la c a v i t à i n t e r n a si r o m p e 
esternamente e si t r a s f o r m a ne l lo s tomaco, dopo che si è f o r m a t a la bocca. 

Oltre la r i p r o d u z i o n e sessuale, si osserva i n quasi tu t te le spugne d 'acqua dolce una 
r iproduzione asessuale, s i m i l e a quel la dei b r i o z o i , descr i t ta precedentemente . Appena 
incominc ia la s tagione s favorevole a l lo s v i l u p p o del le spugne, che, ne i nos t r i paesi, 
corr isponde a l l ' i n v e r n o e ne l la zona t rop ica le al p r i n c i p i o della s i c c i t à , c o m p a i o n o 
nel pa rench ima del la spugna numerose cel lule m i g r a n t i e v i f o r m a n o u n g e r m e , i l 
quale secerne sul la p r o p r i a s u p e r f ì c i e una capsula cornea, m o l t o d iversa nel le s i n 
gole specie, che c i pe rmet t e p e r c i ò d i cara t te r izzare . Le cel lule che c i r condano i l 

parenchima secernono sopra queste capsule spicule specia l i , d i f o r m a cara t te r i s t ica , 
vale a d i r e f u s i f o r m i , l iscie o spinose, t angenz ia l i a l la capsula, oppu re s ingo la r i s s ime 
f o r m a z i o n i s i l icee, det te an f id i s ch i , coll 'asse r i v o l t o a l la superf ic ie del la capsula . Quest i 
anf idischi constano d i due dischet t i s i l i ce i , r i u n i t i da u n asse s i l iceo. 

La capsula cornea presenta i n u n dato pun to u n ' a p e r t u r a , r i cope r t a da una m e m -
branel la de l i ca t i s s ima . I g e r m i {Gemmulae), p r o t e t t i i n questo m o d o da i r i g o r i de l 

c l ima , possono soppor ta re i l f r eddo o l ' asc iu t to . Quando lo s v i l u p p o è p r o g r e d i t o 
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per m o d o che la spugna abbia acquis tato i l suo stato n o r m a l e , la massa cel lulare esce 
dal la capsula ge rmina l e , passando per l ' ape r tu ra r e l a t iva e si t r a s f o r m a i n una giovane 
spugna. 

Non d i rado le spugne d'acqua dolce presentano una t in ta verde, m a questo colore 
n o n d ipende dal la presenza d i p i g m e n t i special i ne l l o r o c o r p o ; è p rodo t to da certe 
alghe v e r d i u n i c e l l u l a r i (Zoochlorella), che t a lvo l t a si raccolgono i n g r a n d i q u a n t i t à 
sotto la s u p e r f ì c i e del la spugna, e pe r f i no , dice i l Maas, ne l fog l ie t to germina le mediano 
del la l a rva vagante. Questo f enomeno rappresenta u n ev ident i ss imo caso d i s imbiosi . 
Le alghe che si n u t r o n o d i sostanze inorgan iche sono prote t te dal le spugne, ma , finché 
v i v o n o , f ac i l i t ano a queste la respi raz ione , e, dopo m o r t e , la nu t r i z ione . Le spugne, 
che si sv i luppano i n l u o g h i oscur i , n o n sono infe t ta te dal le alghe, p e r c h è queste, 
senza la luce, perdono le l o r o a t t i t u d i n i a s s imi l a t r i c i . Pare che lo sv i luppo delle 
spugne in fe t te dal le alghe ne p r o m u o v a a lquanto i l benessere. Le alghe prosperano 
a preferenza presso la superf ic ie de l l o r o ospi te , appun to p e r c h è hanno bisogno della 
luce. P e r c i ò , se la spugna ha una superf ic ie m o l t o estesa, questa favorisce la prospe
r i t à dei suoi osp i t i e la p r o p r i a , come abb iamo v is to . Le spugne d'acqua dolce abitate 
dal le alghe sono sovent iss imo assai r ami f i ca t e . I n una spugna d'acqua dolce raccolta 
a Sumat ra i l W e b e r o s s e r v ò pure un 'a lga filiforme. 

O R D I N E S E C O N D O 

TETRATTIUELLIDE (TETRACTINELLIDAE) 

Si chiamano TETRATTINELLIDE quelle spugne in cui le formazioni silicee sono 
composte d i qua t t r o ragg i . Queste spicule hanno una f o r m a t ip ica , p o i c h é i n esse tre 
r agg i col locat i ne l lo slesso p iano s ' incont rano f o r m a n d o u n angolo d i 120 gradi e 
sul pun to i n cui si r i un i scono s ' innalza ve r t i ca lmen te u n qua r to raggio , d i uguali 
d i m e n s i o n i . Le spicule n o n presentano p e r ò sempre questa s t r u t t u r a . Per lo più i l 
raggio ver t ica le è p i ù lungo degl i a l t r i t re , d i f o r m a pure va r i ab i l i s s ima . I n generale 
s ' incurvano nel la d i rez ione del raggio ver t i ca le , per m o d o da f o r m a r e u n ' à n c o r a ele
gant iss ima, oppure si b i fo rcano a l l ' e s t r e m i t à l i be ra , o si r i un i scono i n l amine , nelle 
qua l i è p e r ò sempre v i s ib i l e i l canale centra le con t r e r agg i . 

Nella par te superf ic ia le del la spugna si osservano i n o l t r e a l t re f o r m a z i o n i silicee 
specia l i , come s te l l ine , p i cco l i cande labr i , co rpusco l i f u s i f o r m i o s i m i l i a lenticchie e 
v i a d icendo, che i n ce r t i casi v i f o r m a n o una sor ta d i corteccia, d i cu i lo spessore 
g iunge a un c e n t i m e t r o . Nel genere Geodia e ne i gener i a f f i n i le f o r m a z i o n i silicee 
acquis tano la f o r m a d i g l o b u l i , f o r m a n t i una sor ta d ' i n tonaco compa t to ne l lo strato 
del la corteccia. Sotto questo s t ra to sono f r a m m i s t e al le spicule s e m p l i c i , con un solo 

asse, le spicule foggiate ad ancore , col le braccia del le ancore r i v o l t e a l l ' i n f u o r i e i 
pedunco l i cen t r ipe ta l i a l l ' i n t e r n o . Es te rnamente , su l lo s t ra to dei g l o b u l i , s i osserva 
i n certe specie u n fitto r i v e s t i m e n t o compos to d i sp icule finissime ed aguzze, con un 

solo asse che pungono do lorosamente le d i t a d i c h i a f f e r r a la spugna, senza cono
scerne la s t r u t t u r a . Le geodie, che i n ce r t i casi acquis tano la m o l e d i pagnot te larghe 

50 c m . d i co lor g i a l l o - s o l f o (Geodia gigas), sono a n i m a l i r i p u g n a n t i pe l l o r o forte 

odore d i agl io o d i caprone . I l l o r o s tud io è t u t t av i a assai r accomandab i l e ai natu
r a l i s t i , p e r c h è m o l t i a n i m a l i m a r i n i (cros tacei , n e m e r t i n i e a n e l l i d i ) v i s i stabiliscono 
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in g ran numero . I l r ives t imen to esterno delle spicule p u n g e n t i cont iene i n o l t r e n u m e 

rose f o r m e microscopiche e sop ra t tu t to e legant i r i z o p o d i . 
Certe t e t ra t t ine l l ide si sv i luppano su l la to i n f e r i o r e dei sassi, r i ve s t endo lo d i una 

crosta coriacea nera, v io le t ta , g r ig ia o b ianca . A l t r e a l l ignano l i b e r a m e n t e su l f o n d o 

del mare . 
Si d is t inguono due g r u p p i d i t e t r a t t i n e l l i d e : le C O R I S T I D E e le L I T I S T I D E . Nel le 

corist ide, che i Tedeschi ch i amano Spugne dalla corteccia o Spugne-ancore, g l i 

elementi del lo scheletro, astrazione fa t ta da u n a 

corteccia casuale, sono r i u n i t i abbastanza lassa
mente, le p a r t i m o l l i p iu t tos to sv i luppa te e i l 

sistema dei canali ha u n decorso lungo e l a rgo . 
Nelle l i t i s t ide lo scheletro è assai p i ù s v i l u p p a t o , 

le f o r m a z i o n i si l icee, i ncu rva t e i n v a r i m o d i , sono 
spesso spinose o coperte d i pun te aguzze, che 
si r iun iscono e s ' in t recciano i n masse s i m i l i a 
p ie t re ; le p a r t i m o l l i sono assai r i d o t t e e i l s is tema 

dei canali s t re t to . 
Le coris t ide s ' i n c o n t r a n o i n t u t t i i m a r i m u 

ni t i d i una suff ic iente q u a n t i t à d i sa le ; sono p i ù 
numerose ne i m a r i ca ld i . Questi a lbergano le l i t i 
stide, f o r m e assai meno f r e q u e n t i . Le t e t r a t t i n e l 
lide non discendono a g r a n d i p r o f o n d i t à : ne l le 
zone p i ù calde si t r a t t engono a d una p r o f o n d i t à 
var iabi le f r a 1 5 0 e 3 0 0 tese. Sulle coste europee 

vivono presso la superf ic ie de l l ' acqua . 

O R D I N E T E R Z O 

E S A T T I N E L L I D E 

( E X A C T I N E L L I D A E ) 

Nella maggior parte delle esattinellide lo sche
letro siliceo, che r i m a n e scoperto dopo l ' e l i m i n a 
zione delle poche p a r t i m o l l i del co rpo , ha l 'aspetto 
d i un f r ag i l e f i l a to d i v e t r o . Queste f o r m a z i o n i 
hanno sempre la f o r m a cara t te r i s t i ca de l la stella 
cost i tui ta dall 'asse d i u n dado, sebbene, du ran te 
la v i t a , le l o r o secrezioni silicee possano presen
tarsi i sola tamente ed essere r i u n i t e so l tan to da 
unc in i ed append ic i , e da l p ro top la sma viscoso, 

come nel so t t ' o rd ine delle l issachine, oppure saldate 
le une colle a l t r e , f o r m a n d o tessuti d i bellezza insuperab i l e , come nel le d i t t i o n i n e . 
I l cubo o dado dei g e o m e t r i e dei m i n e r a l o g i consta d i t r e assi u g u a l i , che s ' i n c o n 
t rano f o r m a n d o ango l i r e t t i . Questa f o r m a speciale deg l i assi, de r ivan te da cause 
organiche t u t t o r a igno te , è i l carat tere p i ù spiccato d i questo be l l i s s imo e s ingolare 

o rd ine d i spugne. Ma questa f o r m a fondamen ta l e va soggetta alle m o d i f i c a z i o n i p i ù 
s t rane che si possano i m m a g i n a r e , p e r c h è i n ce r t i casi i r agg i si r i d u c o n o a lquan to , 

o si m o d i f i c a n o i n t i e r a m e n t e o i n par te . Per c iò che r i g u a r d a la r i d u z i o n e dei r agg i , 

Corpi silicei delle Tetrattinellide. 
Ingranditi 200 volte. 
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no te remo che si possono incon t r a r e f o r m e con c inque, qua t t ro , t r e e due r a g g i ; queste 
u l t i m e f o r m a n o d i rado u n unc ino ad angolo , m a quasi sempre u n asse complessivo 
a l lungato , i l quale , nel la cresta basi lare degl i e sempla r i m a g g i o r i d i Hyalonema, p u ò 
acquistare la lunghezza d i 60 c m . Ma, per lo p i ù , le spicule conservano le traccie 
dei l o ro sei raggi p r i m i t i v i . G l i e l emen t i del lo scheletro n o n presentano nelle exat-
t ine l l ide una s o l i d i t à super iore a que l la che hanno nel le t e t r a t t i ne l l i de , nelle alicondrie 
e nelle spugne calcaree. La magg io r par te del le spicule d i t u t t i g l i o r d i n i d i spugne 
contengono in t u t t i i l o ro r agg i u n canale so t t i le , occupato negl i i n d i v i d u i v i v i da 
un fdo d i p ro top lasma . I n tu t te le spicule delle exa t t ine l l ide , n o n escluse quelle 
composte apparen temente d i u n solo asse, astrazione fa t ta da l canale, che solca i due 
raggi p r i n c i p a l i r i m a s t i dopo la r i d u z i o n e , si osserva u n pun to i n cui i l canale p r i n 
cipale è incroc ia to ad angolo r e t to da due b r e v i s s i m i cana l i , che a lo ro volta si 

incon t rano ad angolo r e t to . 
Le m o d i f i c a z i o n i dei raggi p roducono f o r m e svar ia te ed eleganti , che la fantasia 

stenta ad i m m a g i n a r e e che sono superate so l tanto da quel le de i r a d i o l a r i , d i cui 
t r a t t e r emo i n seguito. Le e s t r e m i t à dei ragg i possono essere t roncate da graziosi 
dischet t i s m e r l a t i , oppure t e r m i n a n o i n u n c iu f fe t to d i aculei so t t i l i s s imi , disposti con 
o rd ine perfe t to , i qua l i a l o ro vo l t a s ' i n c u r v a n o e legantemente , o si allargano alle 
e s t r e m i t à . Una f o r m a assai d i f fusa , appar tenente alla f a m i g l i a delle ialonematide 
( so t t ' o rd ine delle l issachine) , presenta b r e v i r agg i , d u r i , compos t i i n apparenza d i un 
solo asse, che s ' i ncu rvano alle due e s t r e m i t à a guisa d i o m b r e l l i e t e rminano i n lamine 
a n c o r i f o r m i , smerla te , che le r endono s i m i l i ad a r m a t u r e d i o m b r e l l i . L 'aspetto esterno 
d i questa spugna r i c o r d a per m o d o g l i an f id i s ch i , che si osservano nelle gemmule 
delle spugne d'acqua dolce, colle q u a l i p e r ò n o n hanno comune nessun carattere 
f is io logico, che i suoi s c o p r i t o r i le d iedero pure i l n o m e d i a n f ì d i s c o . 

Le L I C A S S I N E , ch iamate Lophospongiae « S p u g n e crestate » da Massimo Schultze, 
af fondano una o p iù creste nel la m e l m a del f o n d o m a r i n o . I n questo g ruppo di spugne 
le spicule a n c o r i f o r m i abbondano a preferenza nelle creste b a s i l a r i . Queste diverse 
spicule esercitano del resto una f u n z i o n e d e t e r m i n a t a ne l la spugna : alcune formano 
la massa del suo scheletro, a l t re si ancorano, a l t re sono i n grado d i chiuderne i 
p o r i , ne c i rcondano a guisa d i co rona l ' ape r tu ra boccale, le r endono poderosamente 
a rmate e v i a d icendo. Appar t i ene al le licassine la sp lendida Semperella Scìiultzei 
(Tavola delle « Spugne silicee » , fig. 1) e i l Polylophusphilippineusis ( f ìg . 2 ) , prove
n i e n t i dalle F i l i p p i n e . 

Le D I T T I O N I N E s ' incont rano a preferenza su i f o n d i sassosi e sono p i ù rare nei 
pun t i i n cui abbonda la m e l m a . G l i e l ement i de l l o r o scheletro n o n sono meno r icchi 

d i f o r m e d i q u e l l i delle l icass ine ; la r e g o l a r i t à e l 'eleganza del lo scheletro d ipen
dono dal la s t r u t t u r a dei raggi delle spicule, o r i g i n a r i a m e n t e isolate , d i r i t t e , r icurve , 
liscie o b i to rzo lu te . R a f f i g u r i a m o nel la nos t ra t avo la ( f i g . 4 , 5 e 0 ) lo Sclerotliamnus 
Glausii, che f o r m a cespugli del l 'a l tezza d i o l t r e 0 ,50 c m . , la Farrea EaecMii, 
t u b i f o r m e , e la Periphragella Elisae. 

L'aspetto delle esattinellide è variabilissimo; le licassine, molli per natura, si pre
sentano isola tamente come i n d i v i d u i d i s t i n t i , pedunco la t i , c l a v i f o r m i , foggia t i come i 
n i d i degl i ucce l l i , o s i m i l i a cornucop ie . Le d i t t i o n i n e , du re , per lo p i ù sono r i u n i t e i n 
colonie r ami f i ca t e , o cost i tu i te d i fogl ie i ncu rva t e a m e a n d r o e c i r convo lu t e . 

Anche la m o l e d i queste spugne è m o l t o d ive r sa : v a r i a f r a l 'a l tezza d i pochi m i l 

l i m e t r i e quel la d i mezzo m e t r o ; i r a p p o r t i della larghezza c o r r i s p o n d o n o a que l l i 
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Ottaedro di una Ventriculita fossile (nel centro) e Stelle silicee di Esattinellide vive. 
Tutte le figure sono ingrandite. 

della lunghezza. Rispetto al processo riproduttivo, sappiamo soltanto che anche nelle 
esat t inel l ide ha luogo una ge rminaz ione asessuale. 

T r o v i a m o i n una pubb l icaz ione francese del 1 7 8 0 la p r i m a figura d i una esa t t i -
ne l l ida , r i p r o d o t t a i n c o m p l e t a m e n t e ; p i ù t a r d i lo s tud io d i quest i a n i m a l i m a r i n i 
p r o g r e d ì a lquanto , per cu i d ivenne ro assai p i ù conosc iu t i . Poco dopo i l 1 8 3 0 i l celebre 
v iagg ia to re Siebold p o r t ò i n E u r o p a da l Giappone mo l t e f o r m e d i questo g r u p p o , che 
occuparono per 30 a n n i i n a t u r a l i s t i p i ù r i n o m a t i , i qua l i si a f fa t icarono i nvano a sco
p r i r n e la na tu ra . Per f ino i l grande microscopis ta Massimo Schultze, descr ivendo la 
Hyalonema mirabile, s c a m b i ò l ' e s t r e m i t à an te r io re per l ' e s t r e m i t à pos ter iore . Questa 
spugna consta d i u n corpo tozzo e a r r o t o n d a t o e d i una cresta o c i u f f o , che si a f fonda 
nel la m e l m a . I l c iu f fo è compos to per la m a g g i o r par te d i spicule acumina te al le 
due e s t r e m i t à e grosse come f e r r i da calza, a t to rc ig l i a t e a spira le le une sul le a l t re , 
i l cu i complesso ha l 'apparenza d i u n p r o d o t t o a r t i f i c i a l e e si vende, senza i l co rpo 
del la spugna, appeso ad u n filo, sui m e r c a t i g iappones i . G l i i nd igen i se ne servono 

come d i una coppa. A b b i a m o par la to precedentemente del p o l i p o inseparabi le da 
questa s p u g n a : f u la sua presenza che indusse i n e r ro r e i na tu r a l i s t i ne l lo s tud io 
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della Hyalonema. G l i u l t i m i d u b b i f u r o n o r i s o l t i quando si r iconobbe nel la Polythoa 
una fedele compagna, n o n sol tanto d i questa, m a anche d i a l t re spugne. 

L a pesca delle ia loneme costi tuisce pe i Giapponesi u n r a m o i m p o r t a n t e d e l l ' i n 
dus t r ia peschereccia. I l W i l l e m o e s - S u h m , che p a r t e c i p ò al la spedizione del Chal
lenger, r i fer isce i n propos i to quanto segue: « Ci e ravamo ancora t i a sud-ovest d i Eno-
s ima, alla distanza d i qualche m i g l i o de l l ' i so la , presso una barca d i pescatori , di cui 
acqu i s t ammo i l bo t t i no ca t tura to nel la m a t t i n a t a : alcune ia loneme, u n grosso esem
plare d i Macrocheirus Kaempfferì, d ive r s i squa l i , u n Macrurus Halosaurus e un 
Beryx, t u t t i a n i m a l i cara t ter i s t ic i del la loca l i t à , come lo sono per la costa del Porto
gal lo la Hyalonema i n compagnia degl i squal i m a g g i o r i , i l Beryx e i l cosiddetto 
pesce granat iere da i g r a n d i occhi . Un pescatore, sa l i to a bo rdo della nostra nave, ci 
disse che tu t te le barche c i rcos tant i s tavano pescando i pesci abissali e le ialoneme, 
adoperando sempl i c i u n c i n i adescati pei pesci e per le i a loneme una lunga fune muni ta 
d i u n c i n i i n tu t t a la sua lunghezza e d i u n peso suff ic iente per poter la trascinare sul 
fondo del mare . Nel corso della g io rna ta , che passammo i n quel la loca l i t à , pescarono 
i n tal m o d o a lcun i a n i m a l i in teressant iss imi per n o i e ce l i p o r t a r o n o a bordo , mentre 
n o i stessi s tavamo pra t i cando sondaggi ne l mare . L ' i n c o n t r o d i quel le barche f u una vera 
f o r t u n a per n o i , p e r c h è , senza i ragguagl i a v u t i da i pescator i , a v r e m m o sempre igno
ra to d i t r o v a r c i sopra u n fondo d i i a loneme, che i nos t r i drenaggi non bastavano a 
sradicare dal la m e l m a . Anche q u i avvenne c iò che g i à era accaduto alle F i l ipp ine : 
la semplice fune uncinata degl i i n d i g e n i , cos t rut ta per uno scopo de te rmina to , era 
p i ù u t i le dei nos t r i apparecchi da pesca, i qua l i p e r ò c i d iedero un ' idea della fauna 
che accompagna le i a loneme. Queste spugne vennero estratte dal la p r o f o n d i t à di 
345 tese » . 

A l t r e specie d i i a loneme, diverse da quel le del Giappone, s ' incont rano i n quan
t i tà considerevole a Setubal, su l la costa portoghese, dove i pescator i d i squal i le estrag
gono da una p r o f o n d i t à va r i ab i l e f r a 3 0 0 e 4 0 0 tese. 1 sondaggi p ra t i ca t i recentemente 
negl i abissi del mare hanno fa t to a m m o n t a r e a 18 le specie de l genere Hyalonema e 
a 28 quel le d i cu i è cos t i tu i ta la f a m i g l i a delle I a lonemat ide . T r o v i a m o f r a queste 
specie diverse f o r m e nord iche , raccol te i n t o r n o al le isole Shet land. 

Le EUPLEGTELLIDE, appartenenti alle lissachine, sebbene gli elementi del loro 
scheletro siano saldat i super f ic ia lmente , superano i n bellezza tu t te le a l t re spugne, 
per l 'eleganza del tessuto si l iceo, f r ag i l e e del ica to . R a f f i g u r i a m o nel la nostra Tavola 
( f i g . 3 ) P E U P L E C T E L L A , Euplectella aspergillum. Le spicule lunghe , che contengono 
diverse v a r i e t à d i stelluccie, spesso microscopiche , si saldano a vicenda long i tud ina l 
mente e c i r co la rmen te e f o r m a n o la parete per fora ta d i un c i l i n d r o cavo, leggermente 
i n c u r v a t o , i l cu i d i a m e t r o va r i a f r a 3 -4 c m . e la lunghezza f r a 3 0 - 4 0 c m . Questo 
c i l i n d r o è pure r i coper to a l l ' e s t r e m i t à super iore da u n uguale in t recc io d i spicule, 
pure pe r fo ra to . Gl i Spagnuol i d à n n o a questa spugna i l n o m e d i Begadera. La parte 
an te r io re è quasi sempre c i rcondata d i creste c i r c o l a r i , i r r e g o l a r i . L ' e s t r e m i t à poste

r i o r e , che si a f fonda nel la m e l m a , consta d i u n fitto c i u f f o d i spicule s o t t i l i e flessi
b i l i . I l t ubo p r i v o delle pa r t i m o l l i , che si staccano fac i lmen te , ha una abbagliante 
t i n t a b ianca. Siccome o g g i d ì si vende al prezzo d i 8 o 10 l i r e , abbell isce quasi tutte 
le co l l ez ion i . 

L 'euplecte l la è p r o p r i a delle isole F i l i p p i n e e spetta p r i n c i p a l m e n t e al l ' i sola d i 

Cebu. I l W i l l e m o e s - S u h m ne descrive la pesca colle seguenti paro le , aggiungendo 

a l cun i ragguagl i i n t o r n o al la sua scoper ta : « L 'euplecte l la venne pescata a caso per 
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Pheronema Carpenteri. Grandezza naturale. 

la p r i m a vo l t a c i rca 70 a n n i o r s o n o ; nel 1841 u n esemplare d i questa specie pe r 
venne ne l le m a n i d i O w e n . A l l o r a vennero o f f e r t i a i pescatori l au t i compens i per 
ot tenere a l t r i e sempla r i e i l secondo si vendet te ancora ad u n prezzo assai e levato. 
Otto o d iec i a n n i fa erano ancora c a r i s s i m i ; m a a lcun i pescatori , i s t iga t i da l c o m 

penso promesso , scopersero i m p r o v v i s a m e n t e presso la c i t t à d i Cebu una l o c a l i t à 
r i cch i s s ima d i euplectel le e le estrassero da l fondo con un apparecchio unc ina to , c o m 
posto d i aste d i b a m b ù . I n que i l u o g h i l 'euplecte l la v ive nella m e l m a ner icc ia , a l la 

p r o f o n d i t à d i 100 tese. Duran t e i l nos t ro soggiorno a Cebu, un g i o r n o p e r c o r r e m m o 
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i n barca quel t r a t t o d i mare , a l lo scopo d i pescare le spugne. I n c o n t r a m m o subito 
una barca peschereccia m u n i t a del l 'apparecchio d i b a m b ù e ge t t ammo i n mare una 
piccola rete a strascico. Ma i pescatori i nd igen i f u r o n o p iù f o r t u n a t i d i noi ; dopo 
m o l t i t en t a t i v i , grazie al peso d i una grande rete a strascico, r i u s c i m m o tu t tavia ad 
estrarre dal la m e l m a a lcun i esemplar i del la specie desiderata ». 

Oggid ì conosciamo 7 specie del genere Euplectella e circa 3 0 specie appartenenti 
al la f a m i g l i a delle Euplecte l l ide . Del resto queste spugne sono esat t inel l ide lissachine, 
sebbene appunto n e d ' E u p l e c t e l l a aspergillum le spicule siano i n par te saldate; ma 
questa saldatura è superf ic ia le e af fa t to diversa da quel la delle d i t t i o n i n e propr iamente 
dette, i n cui acquista una maggiore s o l i d i t à . 

L 'euplectel la è abi tata abbastanza sovente da u n isopodo, che i l Semper, da cui 
venne osservato per la p r i m a vo l t a , c h i a m ò Alga spongiophila e quas i sempre da 
due c a r i d i d i , maschio e f e m m i n a , appar tenen t i a l genere Palaemon. Durante la gio
v e n t ù e forse anche al lo stato la rva le , questi a n i m a l i si ins inuano nel la bel l issima rete 
che protegge la spugna e v i si sv i luppano per m o d o da non poter p i ù abbandonare 
la p r ig ione prescelta spontaneamente. P e r c i ò g l i ab i t an t i d i Cebu e d i Mani l la consi
derano la spugna come una d i m o r a edif ica ta da i suoi i n q u i l i n i . Un piccolo crostaceo 
(Galathea spongicola) accompagna per lo p i ù VAphrocallistes Boccagei, una delle 
p i ù splendide d i t t i o n i n e . 

Durante i sondaggi f a t t i da l « Porcupine » i n t o r n o alle isole Feroe venne scoperta 
la be l l i ss ima Pheronema Carpenterìa appar tenente a l la f a m i g l i a delle ialonematide. 
Questa spugna ha la f o r m a d 'una coppa con larga aper tu ra . Le pare t i constano d i nume
rose spicule m u l t i f o r m i , p iù o meno grosse, in t reccia te per m o d o da f o r m a r e un fìtto 
tessuto. I l c iu f fo , breve e i r rego la re nel la d i rez ione , s imi l e a que l lo delle specie af f in i 
descri t te precedentemente, d imos t r a che anche questa spugna si a f fonda nel la melma. 
Le f o r m e p i ù a f f i n i a questa specie sono le Oltenie , d i f fuse sul la costa del la F lor ida . 

I l Marsha l l r i fe r i sce quan to segue i n t o r n o a l la d i f fu s ione d i queste bellissime 
spugne: « L a d i f fus ione or izzonta le d i questi p r o d o t t i m a r i n i è m o l t o estesa: partendo 
dalle coste delle isole Shet land, a n o r d , scende verso mezzogiorno f ino al 74" grado 
d i l a t i tud ine sud. I drenaggi p ra t i ca t i da l Challenger hanno d i m o s t r a t o che le loca
l i tà esplorate contenevano, nel la zona se t t en t r iona le - tempera ta i l 14,4 per cento, nella 
zona t ropicale i l 22 ,2 per cento e nel la zona -mer id iona l e - t empera t a i l 24,7 per cento 
d i esat t inel l ide . Come osserva Francesco E i l h a r d Schulze, i l quale s t u d i ò colla mas
s ima cura le esat t inel l ide raccolte dal la spedizione del Challenger, i n complesso pre

d o m i n a n o le lissachine, sopra t tu t to nella zona mer id iona l e - t empera t a , dove i l numero 
delle l o ro specie supera c inque vol te quel lo delle d i t t i o n i n e , men t r e nel la zona setten
t r iona le - t empera ta lo supera solamente due vo l te e nel la zona t rop ica le sol tanto del 
7 per cento. Le lissachine sono rare nel se t tent r ione, p iù numerose ai t r o p i c i e in 
tu t ta la regione m e r i d i o n a l e ; le d i t t i o n i n e preponderano invece f r a i t r o p i c i e d i m i 
nuiscono rap idamente nel n u m e r o del le specie verso i l po lo n o r d e i l po lo sud e con 
r a p i d i t à un po ' maggiore verso i l polo n o r d » . 

Rispet to alla d i f fus ione b a t i m e t r i c a del le esat t inel l ide , osserveremo che f r a le p r o 

f o n d i t à d i 95 e 100 tese si t rovano sol tanto l i ssachine; f r a le p r o f o n d i t à d i 101 a 
1 0 0 0 tese i due g r u p p i sono rappresenta t i con uguale f requenza , m a sotto la p r o f o n 
d i t à d i 1000 t ese le d i t t i o n i n e d i m i n u i s c o n o a l q u a n t o ; la l o ro d i f fu s ione or izzontale e 

ver t ica le d i m o s t r a che sono assai p i ù adatte del le l issachine a v ive re ne l l ' acqua calda. 
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Trichoplax adhaerens. Grandezza naturale. 

Per t e r m i n a r e i l nos t ro discorso i n t o r n o a quegl i a n i m a l i , i l cu i corpo consta d i 

cel lule e d i tessuti , accenneremo b revemen te al Trichoplax adhaerens, s i ngo l a r i s 

s imo a n i m a l e , scoperto da Francesco E i l h a r d Schulze. 

Questo an ima le venne osservato a n z i t u t t o ne l l ' a cqua r io m a r i n o d e l l ' I s t i t u t o Zoo 
logico d i Graz e p i ù t a r d i a V i e n n a ; s iccome g l i i n d i v i d u i so t topos t i a l l 'osservazione 

dei na tu ra l i s t i p r o v e n i v a n o dal go l fo d i Tr ies te , possiamo a m m e t t e r e che esso sia la 
vera pa t r i a de l Trichoplax. I l corpo del 

nostro an ima le t t o presenta sol tanto una 
parte super iore ed una par te i n f e r i o r e , m a 

non ha lato destro n è la to s in i s t ro , par te 
anter iore n è par te pos te r io re . È app ia t t i t o 
e d 'un aspetto v a r i a b i l i s s i m o : i n f a t t i , o ra 
assume la f o r m a d i u n d ischet to c i rco la re del la larghezza d i 1,5-3,5 m m . , ora que l lo 

di striscie lunghe 1 0 - 2 0 m m . , o ra si presenta i n f o r m a semi luna re e v ia d icendo. I l 
suo colore è b ianch icc io , come que l lo de l ve t ro s m e r i g l i a t o ; ma , esaminando l ' a n i 
male al m i c r o s c o p i o , si osservano ne l la massa del corpo alcune sporgenze b r u n o -
gia l lo-verd icc ie , le q u a l i p r o b a b i l m e n t e sono alghe parassite (Zooxanthella), v i v e n t i 
col Trichoplax per u n f e n o m e n o d i s i m b i o s i . T u t t a la superf ic ie del co rpo è c ig l ia ta ; 
muovendosi , l ' an ima le assume una d i rez ione d e t e r m i n a t a da que l la i n cui v i b r a n o le 

ciglia, la quale del resto v a r i a c o n t i n u a m e n t e . 
I nos t r i a n i m a l e t t i s t r i sc iano l en tamente sul le super f ic i ve r t i c a l i e o r i z z o n t a l i ; si 

t rat tengono a preferenza sulle alghe e sulle u l v e , ma non sono i n grado d i nuo ta re . 
Non hanno sis tema nervoso , n è o r g a n i dei sens i ; mancano pure g l i o r g a n i r i p r o d u t 
tor i e g l i o r g a n i d i g e r e n t i . Questi s i ngo la r i s s imi p r o d o t t i del m a r e si r i p r o d u c o n o per 

divisione ed è p robab i l e che non m a n g i n o nessun a l i m e n t o so l ido . 
Lodovico Gra f f c o n s i d e r a l i Trichoplax come un t u r b e l l a r i o m o l t o i n f e r i o r e . Questa 

classificazione s is temat ica non è ben accertata. 





P R O T O Z O I 





6 7 3 

P R O T O Z O I ( P R O T O Z O A ) 

Mentre cercavamo d i d e t e r m i n a r e sc ien t i f icamente i l ciclo de i v e r m i , a b b i a m o 
accennato agl i e r r o r i e v i d e n t i de i s i s t emi adopera t i i n tale classif icazione da i n a t u r a 

l i s t i an t i ch i , i q u a l i c redevano pe r t an to d i aver fa t to u n grande progresso nel la scienza 
naturale . Ebbene ai P R O T O Z O I viene ancora assegnato o g g i d ì u n posto s t r an i s s imo nel 
nostro sistema m o d e r n o . I l l o r o n o m e dice m o l t o e n u l l a ne l lo stesso t e m p o , p o i c h é , 
se per una par te ci f a r i t o r n a r e a i p r i n c i p i del m o n d o v iven t e , p r o m e t t e n d o c i d i t r o 
vare i n quest i a n i m a l i i n f e r i o r i le f o r m e p i ù s e m p l i c i r i s u l t a n t i da masse i n f o r m i , per 

al tra parte c i lascia m o l t o i n c e r t i i n t o r n o ag l i a n i m a l i con tenu t i i n questa g rande 
divis ione. Le paro le « v e r m i », m o l l u s c h i » , « v e r t e b r a t i » , ecc., rappresentano una 
serie d i a n i m a l i , d i s t i n t i da ca ra t t e r i cos tan t i , che t u t t i i g i o r n i ci vengono so t t ' occh io . 
Ma i l n o m e d i p ro tozoo n o n m i rappresenta n u l l a , e, anche dopo d i averne v e d u t i 
parecchi, n o n r iesco a f a r m i un ' i dea del l 'aspet to e de l la f o r m a t ip ica degl i a l t r i . G l i 
a l t r i c ic l i de l la f auna t e r res t re f ac i l i t ano a l na tu ra l i s t a lo s tudio degl i a n i m a l i che l i 
compongono, coi ca ra t t e r i i n v a r i a b i l i , co l lo s t i l e , se cos ì posso e s p r i m e r m i , del la l o r o 
s t ru t tu ra . Invece i p r o t o z o i n o n sono sol tanto i n f o r m i per la magg io r par te , m a c o n 
stano d i f o r m e d i aspetto v a r i a b i l i s s i m o ; p e r c i ò bisogna accontentars i d i ch i amare 
Protozoi (Protozoa) t u t t i g l i a n i m a l i d i cu i l 'o rganizzazione si t r o v a i n uno stadio 
infer iore e che r i m a n g o n o s taz ionar i i n tale s v i l u p p o i n f e r i o r e dei tessuti del l o r o 
corpo, d e t e r m i n a t o dal la p r e d o m i n a n z à del cosiddet to Sarcode o del Protoplasma 
animale . A i p r o t o z o i si oppongono i Metazoi (Metazoa), a n i m a l i p iù e leva t i , 
po l i c e l l u l a r i . 

La v i t a e le a b i t u d i n i dei p r o t o z o i r i m a n g o n o sempre u n mi s t e ro per ch i non 
conosce i l p ro top l a sma ; p e r c i ò , vo lendo acquis tare alcune cogn iz ion i i n t o r n o a quest i 
a n i m a l e t t i , b i sogna r i c o r r e r e ad u n na tu ra l i s t a , che ci pe rme t t a d i osservar lo al 
microscopio . I pe l i appicc ica t i a i fili del le T R A D I S C A N Z I E (Tradescantia) sono ogget t i 
mol to adat t i a queste osservazioni e f a c i l i da p rocu ra r s i du ran te Testate. E s a m i n a n 
do l i con una lente, che l i ingrandisca da 400 a 5 0 0 vo l t e , è faci le osservare i n 
questi pe l i , c o m p o s t i d i ce l lu le a l lunga te , u n l i q u i d o denso, d i cu i si r iconosce i l 
m o v i m e n t o da i co rpusco l i m o b i l i che v i sono c o n t e n u t i . Questa m o b i l i t à è uno dei 
cara t ter i p i ù i m p o r t a n t i del p r o t o p l a s m a con tenu to nel la ce l lu la dei vegeta l i . L a m e d e 
s ima sostanza, pure contenuta dal le ce l lu le , è i m m e n s a m e n t e d i f fusa nel la fauna de l 
nostro g lobo . Ma, m e n t r e n e ^ l i a n i m a l i s u p e r i o r i i l con tenu to de l p ro top l a sma , s e m 
plice da p r i n c i p i o , subisce u l t e r i o r i t r a s f o r m a z i o n i , per esempio , ne l contenuto del le 
fibre m u s c o l a r i e nervose, i n a l t r i , c i oè nei p r o t o z o i , conserva la sua s e m p l i c i t à p r i 
m i t i v a e la mancanza d i f o r m e , che lo d i s t ingue , c o m u n i c a n d o a t u t t o l ' o r g a n i s m o 
un carat tere d i assoluta i n f e r i o r i t à . 

Date queste circostanze, è imposs ib i l e t racciare una descr iz ione compless iva de i 

p r o t o z o i . M o l t i n a t u r a l i s t i c redono che appar tengano a g r a n d i g r u p p i d i o r g a n i s m i , 
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di cu i la na tu ra an imale è messa i n d u b b i o , n o n senza ragione , da a l t r i . I p ro tozo i 
ci conducono al l i m i t e del la f l o r a t e r r e s t r e ; f u r o n o oggetto d i m o l t i s tudi e diedero 
luogo a i n n u m e r e v o l i d iscussioni , d i cu i l 'ogget to consisteva n e l l ' o p p o r t u n i t à d i sepa
rare decisamente la f l o r a da l la fauna , o d i considerare i nos t r i an ima le t t i come orga
n i s m i i n t e r m e d i f r a le piante e g l i a n i m a l i , d i na tura semplice o complessa. O r m a i 
è certo che i p ro tozo i appar tengono appun to ad u n regno i n t e r m e d i o f r a i l regno vege
tale e i l regno an ima le . Collo s tud io dei p ro tozo i e n t r i a m o nel capi to lo d i f f i c i l e del 
cosiddet to i nc roc i amen to o r i g i n a r i o , i l quale ci conduce al l i m i t e s tabi l i to dalle 
osservazioni fa t te fino ad ogg i . 

C L A S S E P R I M A 

HSTFTJSOE;I (INFUSORIA) 

Quando ero studente a Berlino, avevo la fortuna di potermi recare tutti i venerdì, 
t empo pe rmet tendo lo , a l la caccia degl i i n f u s o r i , col m i o venerato maes t ro , i l profes
sore Ehrenberg . I l nos t ro apparecchio consisteva d i una piccola str iscia d i tela, a t tor 
cigl ia ta a spira le i n t o r n o ad un'asta lunga , m a d iv i s ib i l e , per modo da poter essere 
intascata senza d i f f i co l t à , d i numeros i t ube t t i d i ve t ro , dispost i i n una scatola d i latta, 
e d i una semplice lente d ' i n g r a n d i m e n t o . Così equipaggia t i passavamo da una porta 
a l l ' a l t r a della c i t t à , ma quasi sempre d ie t ro Moabi t , v i c i n o al lago d i P l ò t z e n , a l ta 
mente apprezzato da i ber l ines i . Conoscendo le s taz ioni p re fe r i t e dagl i i n fuso r i , ci 
f e r m a v a m o i n t o r n o alle pozze e i l professore Ehrenbe rg non stentava a t rovare la 
specie desiderata, o una f o r m a af f ine , che subi to deponeva i n uno dei tube t t i d i 
ve t ro . L ' i n d o m a n i , facendo lezione, presentava ai suoi u d i t o r i , sotto i l microscopio , 
la preda ca t tura ta . I n quei t e m p i f e l i c i pres i l ' ab i tud ine , e la conservai anche più 
t a r d i , d i non fare un 'escursione senza por ta re a casa a l cun i a n i m a l e t t i microscopic i , 
che abbondano presso tu t te le acque s tagnant i o a lento decorso. Sebbene i recenti 
s tud i d i v a r i d o t t i na tu ra l i s t i (Ste in , Ba lb ian i , B ù t s c h l i , Gruber , ecc.) ci abbiano r i v e 
lato m o l t i cara t te r i degl i i n f u s o r i , facendone i n parte la s t r u t t u r a e i l processo dello 
sv i luppo , non d o b b i a m o cessare d i occuparcene e d i osservar l i i n na tu ra . 

La s tor ia de l lo s v i l u p p o degl i i n f u s o r i è s o m m a m e n t e i s t r u t t i v a . Sol tanto la sco
per ta e i l pe r fez ionamento del mic roscop io ci pe rmise ro d i seguirne l ' andamento . 
P u r t r o p p o n o n possiamo considerar la da questo pun to d i v is ta . Ma, volendo parlare 
degl i i n f u s o r i , d o b b i a m o r i f e r i r e a lmeno a lcuni ragguagl i i n t o r n o ai t e n t a t i v i f a t t i 
per c lass i f icar l i s i s temat icamente ; quest i t e n t a t i v i sono desc r i t t i m i n u t a m e n t e nella 

pregevol iss ima opera pubbl ica ta da Ehrenbe rg i n t o r n o ai r o t a t o r i ( 1 8 3 8 ) . Non ho alcun 

m o t i v o per r i ve s t i r e con a l t re paro le questo s ingolare i n t e rmezzo . 
Nel 1675 i l celebre Leenwenhoeck scoperse i n una goccia d 'acqua p iovana questi 

a n i m a l e t t i , che sol tanto i n seguito ad una scoperta pos ter iore d i due ann i vennero 

ch i ama t i p i ù t a r d i i n f u s o r i . L i e s a m i n ò al mic roscop io e fece sopra d i essi ogn i sorta 
d i e sper iment i . Cos ì , per esempio, avendo collocato un g i o r n o u n po ' d i pepe i n polvere 
i n u n con qualche reagente i n u n rec ip ien te d i ve t ro p ieno d 'acqua p iovana , con sua 

grande m a r a v i g l i a , dopo qualche t e m p o , v ide f o r m i c o l a r e ne l vaso una q u a n t i t à d i a n i 
m a l e t t i , che g l i pa rve ro iden t i c i a q u e l l i t r o v a t i ne l la goccia d 'acqua p iovana . Questo 
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r i su l ta to diede o r i g i n e alla p r i m a infusione fa t ta a scopo s c i e n t i f i c o ; t u t t a v i a g l i 

o rgan i smi , che v i f u r o n o r i n t r a c c i a t i , n o n presero i l n o m e d i I N F U S O R I che 100 a n n i 

dopo, quando L e d e r m i i l l e r e W r i s b e r g l i d e n o m i n a r o n o i n questo m o d o . Leenwenhoeck 

p u b b l i c ò le sue osservazioni e a l lo ra g l i e spe r imen t i i n t o r n o ag l i i n f u s o r i d i v e n t a 

rono quasi una m o d a . N o n r i ch iedevano de l resto m o l t a fa t ica . T u t t i c redevano d i 
potersi fidare dei p r o p r i i occhi e de l p r o p r i o mic roscop io , spesso c a t t i v o ; p e r c i ò v e n 

nero r i f e r i t i , r i spe t to ag l i i n f u s o r i i r agguag l i p i ù s t r an i e p i ù d i spa ra t i che si pos 

sano i m m a g i n a r e . F u r o n o p u b b l i c a t i m o l t i l i b r i , i n cu i l ' a r g o m e n t o era r i d o t t o a l l a 
portata del p u b b l i c o : uno de i p i ù s t r an i è senza d u b b i o que l lo sc r i t t o d a l l ' i n g e 

gnere Gr iendel d i A c h , addet to a l se rv iz io d i Sua M a e s t à Impe r i a l e . A d una desc r i 
zione delle f o r m i c h e e del le zanzare, le q u a l i , sotto la lente del mic roscop io , g l i 
parvero a n i m a l i pe r i co los i s s imi , a r m a t i d i p inze , d i u n c i n i e d i scudi , egl i fa seguire 

un esper imento fa t to col processo del le i n f u s i o n i . Si t r a t t a de l la p roduz ione d i una 
rana, niente m e n o . « I m i e i t e n t a t i v i f u r o n o co rona t i d ' u n esito b r i l l a n t i s s i m o , p o i c h é 
m i f u possibile p r o d u r r e una rana ed osservarne lo s v i l u p p o sotto una lente d ' i n g r a n 
dimento. Una vo l t a presi una goccia d i rug iada d i maggio e la deposi sot to la lente 
d ' i ng rand imen to . N o n t a rda i a osservare che i n c o m i n c i a v a a f e r m e n t a r e . L ' i n d o m a n i 
t rova i g ià sotto i l ve t ro u n corpo , col la testa g ià abbozzata ; i l te rzo g i o r n o v i d i un a n i 
male m u n i t o d i zampe e col la testa grossa, come le raganel le . La figura 1 2 rappresenta 
l ' in t iero processo d i s v i l u p p o ». 

Nello stesso m o d o i n cu i Gr iende l , per p r o d u r r e la sua rana , n o n adopera l 'acqua 
di fonte, m a la mis te r iosa rug iada d i magg io , g l i a l t r i osserva tor i si se rv ivano pei 
loro esper iment i d i t u t t i i l i q u i d i poss ib i l i : b r o d o d i carne, la t te , sangue, sa l iva , 
aceto e v ia d icendo . N o n disdegnavano le sostanze p i ù s t rane, n o n escluse le p i ù 
r ipugnan t i , per de l iz iars i al la v i s ta del b r u l i c h ì o , che r i u sc ivano a p r o d u r v i . 

Per lo p i ù facevano le osservazioni seguenti : se i l rec ip ien te i n cu i era con tenu ta 
l ' infusione ven iva esposto a l l ' a r i a , scoperto, dopo qualche t empo v i b r u l i c a v a n o m i l i o n i 
d i an ima le t t i , d i cu i g l i s t r u m e n t i o t t i c i d i quel l 'epoca n o n pe rmet tevano d i r i c o n o 
scere la vera na tu ra . Se invece i l vaso era stato coper to anche con u n sempl ice ve lo , 
la vi ta d i questo p iccolo m o n d o si sv i luppava con m i n o r e i n t e n s i t à . I n o s t r i ins tanca
b i l i osservator i accertano p o i , che so l tan to i n casi eccezional i una nuova v i t a p u ò s v i 

lupparsi i n una b o t t i g l i a chiusa e r m e t i c a m e n t e : c iò accade ancora p i ù r a r a m e n t e 
nell 'acqua b o l l i t a o d i s t i l l a t a . Si no tava i n o l t r e , che, sulle i n f u s i o n i scoperte come sul le 
acque s tagnant i , n o n agitate da l ven to , s i f o r m a v a una pe l l i co la , che dava luogo a l le 
supposizioni p i ù s t rane . 

D'onde ven ivano quel le f o r m e v i t a l i ? V e d i a m o c iò che r i f e r i s cono i n p ropos i to i 
na tura l i s t i d i que l t e m p o e i n a t u r a l i s t i m o d e r n i . Come a b b i a m o det to , le l o r o s u p p o 
sizioni de r ivano da osservazioni i n c o m p l e t e , fa t te con s t r u m e n t i i m p e r f e t t i coi q u a l i 
era imposs ib i le r iconoscere i n quest i m i n u t i s s i m i corpuscol i a n i m a l i d ive r s i f r a l o r o . 
Leenwenhoeck stesso combat te l ' ipo tes i d i una p r o d u z i o n e spontanea e po lemizza 
con v io lenza i f a u t o r i d i questa t eo r i a , scagl iandosi con t ro i l no to gesuita Atanas io 
Ki rcher . « Ne l lo stesso m o d o i n cu i un elefante n o n p u ò essere p r o d o t t o da l l a p o l 
vere », egl i dice, « le t ignuo le non possono esistere senza una precedente r i p r o d u 
zione » . Egl i comba t t e i n o l t r e l ' ipotesi che i v e r m i i n t e s t i na l i possano p r o d u r s i s p o n 

taneamente ne l c o r p o u m a n o . « S u p p o n e n d o » , egl i osserva, « che i v e r m i d i t a l so r t a , 
per lo p i ù i n v i s i b i l i per la l o r o piccola m o l e , n u o t i n o ne l l ' acqua , possono p e r v e n i r e 
fac i lmente neg l i i n t e s t i n i dei b a m b i n i v is to che quasi t u t t i g l i u o m i n i bevono acqua. 
Ma, quand ' anche n o n si bevesse acqua, una sola goccia d i quel la con cui si l a v a n o 
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i b i cch i e r i , pot rebbe contenere a l cun i v e r m i c i a t t o l i d i tale specie. Giova notare, 
i no l t r e , che, duran te l 'estate, si fa bere ai b a m b i n i m o l t o latte senza f a r l o bo l l i r e e che 
i con tad in i lo a l lungano con una buona q u a n t i t à d 'acqua, e spesso anche col siero del 
b u r r o ; p e r c i ò n o n fa m e r a v i g l i a che g l i i n t e s t in i d e l l ' u o m o e degl i a n i m a l i contengano 
qualche ve rme » . Sono analoghe a queste le sue ipotes i i n t o r n o al la produzione degli 
i n f u s o r i . E g l i crede che i l o ro g e r m i , dopo l 'evaporazione del l 'acqua, pervengano nel 
l ' a tmosfera e da questa r i t o r n i n o nel l ' acqua, dove si sv i luppano . I l vecchio Leenwen
hoeck era uno sp i r i t o assennato, senza p reg iud iz i e si atteneva ai f a t t i ; sebbene 
meno dot to dei na tu ra l i s t i suoi con temporane i , l i superava t u t t i ne l l ' acume dei g i u 
d i z i . I l B u f f o n considerava la cosa da u n pun to d i v is ta af fa t to d iverso . Le sue b r i l 
l an t i d o t t r i n e si fondano tu t te sulla teor ia generale da l u i professata i n t o r n o alla natura 
dei c o r p i . Accenneremo brevemente a questa teor ia , col la quale concorda i n alcuni 
p u n t i i m p o r t a n t i l ' od i e rno per iodo sc ient i f ico . I l B u f f o n era conv in to che una serie 
i n i n t e r r o t t a d i f o r m e r iunisse le specie perfet te alle meno perfet te . « Un insetto », egli 
dice, « è un an ima le i n f e r i o r e a l cane ; un 'os t r i ca è i n f e r i o r e ad un inse t to ; una 
medusa, o u n po l i po d 'acqua dolce è ancora meno elevato d i un 'os t r ica . E, siccome 
la na tura procede con gradaz ion i i n s i g n i f i c a n t i , d o b b i a m o t rova re senza dubb io m o l t i 
a n i m a l i a lquanto i n f e r i o r i alle meduse e ai p o l i p i . Certe p r o d u z i o n i na tu ra l i non 
sono a n i m a l i , n è p ian te , n è m i n e r a l i e sarebbe i n u t i l e voler le ascr ivere ad uno dei 
t re regni i n cu i d i v i d i a m o i co r p i » . Le seguenti paro le ci spiegano le sue idee 
i n t o r n o a l la v i t a , da l u i scoperta nel le i n f u s i o n i : « Sono conv in to , che, studiando 
con di l igenza i p r o d o t t i del la na tura , si dovrebbero t rova re certe f o r m e in termedie , 
cer t i co rp i o rganizza t i , i q u a l i , senza avere la f a c o l t à d i r i p r o d u r s i , come g l i an ima l i 
e le p iante , devono essere m o b i l i e do ta t i d i qualche v i t a l i t à ; a l t r i p r o d o t t i na tu ra l i , 
senza essere a n i m a l i n è piante, conco r rono tu t t av i a a l la compos iz ione degl i u n i e 
delle a l t r e ; a l t r i finalmente sono molecole organiche (molécules organiques); f o r 
mano c ioè la p r i m a agglomerazione del le m i n u t i s s i m e par t icel le organiche , d i cui si 
compongono le f o r m e , che t r o v i a m o i n na tu ra » . Vedendo che le i n f u s i o n i d i carne, 
d i gelat ina, d i a r ros to di v i t e l l o , d i s emi d i vegetal i erano i n breve popolate da cor
puscoli v i v e n t i , i l B u f f o n s c a m b i ò quest i corpuscol i col le par t ice l le an imate , d i cui si 
compongono la carne e le sostanze vegeta l i . P e r c i ò egl i dice che l ' i n fus ione distrugge 
u n p rodo t to organico , separando le par t icel le che lo cos t i tu iscono. La d iv is ione in 
u n n u m e r o i n d e f i n i t o d i v i t e , quale si osserva nel processo di sv i l uppo d i a l t r i orga
n i s m i , era considerata da l B u f f o n come una m o r t e i r r evocab i l e . Needham f u i l seguace 
p i ù conv in to di B u f f o n . Gl i esper iment i da l u i f a t t i i n g ran parte col Buf fon r i s a l 
gono al la m e t à del secolo X V I I I . Anche le ipotesi espresse da a l t r i ce lebr i na tura l i s t i 

d i quel per iodo d i t empo d i f fe r i scono pochiss imo da quel la del B u f f o n . I l YVrisberg 
d i Got t inga e 0 . Fr . M i i l l e r , zoologo danese, schietto e spassionato, en t ra rono nel 
campo pericoloso delle suppos iz ion i , che sos t i tu i rono le osservazioni . Essi crede
vano che le piante e g l i a n i m a l i si d ividessero i n vescichette microscopiche v i t a l i , 
d iverse nella sostanza e nella s t r u t t u r a da i v e r i i n f u s o r i e che da queste vescichette 

v i t a l i si svi luppasse ogni v i t a p iù elevata. 
I l notevole progresso fa t to da l Mi i l l e r consiste i n c iò che i l B u f f o n non aveva 

scoperto l 'esistenza degl i i n f u s o r i , nella lo ro q u a l i t à d i a n i m a l i cos t i tuen t i una classe, 

men t r e i l Mul le r dist inse quest i a n i m a l e t t i dal le vescichette o r i g i n a r i e , su cu i si f o n 
dava la sua teor ia del la vi ta o rgan ica . I l Barone d i Gle ichen, celebre per le sue 

r icerche microscopiche , dice i n p ropos i to quan to segue: « L ' ingegno u m a n o s t e n t e r à 

m o l t o a r i so lvere con un ' ipo tes i p robab i l e questo a rduo p rob l ema » . 
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Le p r o d u z i o n i de l la v ivace fantasia del B u f f o n venne ro con fu t a t e da m o l t i n a t u 

ra l i s t i del suo t e m p o , f r a i qua l i p r i m e g g i a lo Spa l l anzan i . Nel 1 7 6 8 egl i n e g ò r e c i 
samente fondandos i sopra basi sc ien t i f iche , che le sostanze organ iche o i n o r g a n i c h e , 

adoperate n e l l ' i n f u s i o n e , possano p r o d u r r e esseri a n i m a t i senza una precedente r i p r o 

duzione sessuale. Avverso a questa t eo r ia de l la generazione spontanea (generatio 
spontanea o aequivoca), i l nos t ro na tu ra l i s t a asseriva che i g e r m i degl i a n i m a l i e delle 

piante possono essere i n t r o d o t t i d a l l ' a r i a nel la i n fus ione contenuta i n r e c i p i e n t i ch ius i 

impe r f e t t amen te ; e, quand 'anche lo s v i l u p p o dei g e r m i del le specie d i i n f u s o r i contenute 
ne l l ' i n fus ione fosse promosso dal le sostanze vegeta l i e a n i m a l i d e l l ' i n f u s i o n e stessa, 
ciò non avrebbe nessuna i m p o r t a n z a , p e r c h è anche ne l l ' acqua p u r a co l t e m p o s i 
sv i luppano n u o v i e l emen t i v i t a l i . 

La scienza degl i i n f u s o r i fece no t evo l i progress i col t r ascor re re degl i a n n i : E h r e n b e r g 

i l l u m i n ò f i n a l m e n t e col la sua d o t t r i n a questa par te mis te r iosa del la s to r ia na tu ra l e . 
« Nel 1819 » , egli dice, « constata i con certezza assoluta la g e r m i n a z i o n e dei s emi de i 
fungh i e delle m u f f e ; r i c o n o b b i p e r c i ò che queste p ian t ice l l e n o n r i s u l t a n o da una 

generatio spontanea, v is to che i l o r o semi sono n u m e r o s i s s i m i . M i parve p e r c i ò 
infondata l ' ipo tes i espressa da Munchhausen e g l o r i f i c a t a da L i n n é o , secondo cu i 

questi semi sarebbero i n f u s o r i o p o l i p i aerei » . A v e n d o r i conosc iu to la f o r m a z i o n e 
delle m u f f e e dei f u n g h i , E h r e n b e r g fece una lunga serie d i e spe r imen t i per o t t e 
nere una certezza analoga i n t o r n o ag l i i n f u s o r i . E g l i r i f e r i sce col le seguent i paro le 
i r i su l ta t i o t t enu t i da i suoi s t u d i : « Nessuno degl i osse rva tor i che m i precedet tero 
r iuscì a ot tenere u n solo i n f u s o r i o median te le sol i te i n f u s i o n i , p o i c h é a t u t t i era 
sfuggita la vera organizzaz ione d i quest i co rpusco l i , i q u a l i del resto r i c h i e d o n o lunghe 
ed accurate r i ce rche per svelare la l o r o na tu ra . A d o p e r a i g l i s t r u m e n t i p i ù p e r f e 
zionati d i cui possa d i spo r re u n na tu ra l i s t a ed esamina i 7 0 0 specie d i i n f u s o r i : n o n 

m i accadde m a i d i r iconoscere che le i n f u s i o n i , a r t i f i c i a l i o n a t u r a l i , avessero p r o 
dotto u n o r g a n i s m o quals ias i col le sostanze d i cu i e rano cos t i tu i te ; r i c o n o b b i sempre , 
in t u t t i i casi, senza una sola eccezione, che la r i p r o d u z i o n e aveva luogo per mezzo 
di uova, o i n seguito ad u n processo d i d iv i s ione o d i g e m m a z i o n e » . E h r e n b e r g 
d i m o s t r ò i n o l t r e che g l i a n i m a l i , i qua l i compa iono p i ù sovente e con magg io re r a p i 
di tà nelle i n f u s i o n i , appar tengono quasi sempre al le specie p i ù c o m u n i , d i f fuse i n t u t t o 
i l g lobo, e, come si suol d i r e , cosmopo l i t e . G l i i n f u s o r i p i ù grossi e p i ù b e l l i n o n 
resistono del resto a lungo ne l l ' acqua decomposta e p e r c i ò n o n c o m p a i o n o m a i nel le 
i n f u s i o n i . 

11 n o m e d i i n f u s o r i , con cu i vengono ind i ca t i i no s t r i a n i m a l e t t i , è g ius t i f i ca to 
dalla s tor ia , m a non ha nessun r a p p o r t o col la l o ro vera na tu ra . O g g i d ì nessuno crede 

che g l i i n f u s o r i si f o r m i n o « spontaneamente nel le i n f u s i o n i ; eppure la p o s s i b i l i t à 
della p roduz ione d i c o r p i o rgan i c i senza una r i p r o d u z i o n e sessuale n o n è esclusa 
finora, ma lg rado g l i s tud i f a t t i da i n a t u r a l i s t i i n t o r n o a questo i m p o r t a n t i s s i m o 
argomento de l la l o r o scienza. Siccome l ' i n d o l e del la nostra opera non ci pe rmet t e d i 
d i lungarc i sove rch iamen te ne l lo s tud io degl i i n f u s o r i , d o v r e m o o m m e t t e r e g l i in te res 
sant iss imi e spe r imen t i f a t t i i n p ropos i to dal celebre c h i m i c o francese, Pasteur, e da i 
dubbi espressi i n t o r n o a l l ' i m p o r t a n z a d i quest i a n i m a l e t t i dal bo tan ico N à g e l i . G l i 
i n f u s o r i s i d i v i d o n o i n due sottoclassi : C I G L I A I e F L A G E L L A T I . 
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S O T T O C L A S S E P R I M A 

OIOIL.I.A.TI (CILIATA) 

Gli INFUSORI CIGLIATI vivono nell'acqua marina e nell'acqua dolce; molti sono 
parassi t i e r i co rdano a lquan to ne l m o d o d i v ive re i t u r b e l l a r i m i c r o s c o p i c i ; p e r c i ò i n 
passato f u i i ndo t t o a r i u n i r l i a que i v e r m i i n f e r i o r i . Chi professa la t eo r i a del la p ro 
venienza n o n ha d i f f i co l t à a considerare i t u r b e l l a r i come d e r i v a n t i da a n i m a l i a f f in i 
agl i i n f u s o r i . Per effet to delle sol i te esagerazioni , s i a t t r ibuisce ag l i i n f u s o r i una mole 
cos ì l i m i t a t a , da r ichiedere l 'uso d i una f o r t i s s i m a lente per p o t e r l i esaminare . Mol t i 
s i vedono abbastanza bene i n g r a n d i t i da 100 a 3 0 0 v o l t e ; a l t r i s i discernono ad 
occhio nudo , con t ro luce, ne l rec ip iente i n cu i sono con tenu t i . N o n presentano una 
f o r m a t ip ica ne l vero senso del la pa ro la , e c h i n o n conosce ce r t i o r g a n i speciali , d i 
cu i t u t t i sono p r o v v e d u t i , l i confonde f a c i l m e n t e col le f o r m e l a r v a l i d i a l t r i an ima l i 
i n f e r i o r i . Giova notare t u t t av i a che la grande magg io ranza de i g r u p p i presenta ester
namente g l i organi vibrattili, l i m i t a t i ad una par te del corpo o ad una l inea a spi
ra le , oppure dispost i u n i f o r m e m e n t e sul co rpo , i n file r e g o l a r i . Quasi t u t t i g l i in fusor i 
si d i s t inguono i n o l t r e per la presenza del la bocca, rappresentata da una fessura a 
sp i ra le , o da u n i m b u t o . 

T ra t t e r emo anz i tu t to d i due g r u p p i appa r t enen t i a o r d i n i d i v e r s i , d i s t i n t i da carat
t e r i c o m u n i e da ca ra t te r i special i . Questi esempi ci basteranno per dare un'occhiata 
compless iva alla s t r u t t u r a e alle c o n d i z i o n i i n cu i v i v o n o t u t t i g l i i n f u s o r i i n generale; 
la s t r u t t u r a e i r a p p o r t i v i t a l i d i quest i a n i m a l e t t i vennero desc r i t t i recentemente 
i n m c d o perfe t to da l professore Ste in d i Praga i n u n p regevo l i s s imo l avo ro d i storia 
na tura le . 

T u t t i i g r u p p i compos t i d i specie app ia t t i t e , s i m i l i ne l l ' aspet to ai conchi fe r i e 
c igl ia te sol tanto i n u n lato del co rpo , cos t i tu iscono l ' o r d i n e del le I P O T R I C H E (Hypo-
tricha) a cui appar t iene uno dei g r u p p i p i ù c o m u n i (Stylonychia), rappresentato 
da l la Stylonychia mytilus, an ima le t t o n o n p i ù l ungo d i V4 d i m i l l i m e t r o e cigliato 
sol tanto sulla faccia addomina le . Questa specie abi ta le acque p i ù diverse e si p ro
paga i n m o d o s t r a o r d i n a r i o . Come i n t u t t i g l i i n f u s o r i c i g l i a t i , i l suo co rpo è c i rcon
dato da una del ica t iss ima m e m b r a n e l l a ; i n t e r n a m e n t e consta d i u n endoplasma 
t rasparente e fluido, i l quale , verso la par te esterna, si t r a s f o r m a nel l ' exoplasma 
granu loso , denso, d e l i m i t a t o es ternamente d a l l ' e p i d e r m i d e . D o b b i a m o a m m e t t e r e che 

l ' exoplasma sia la sede della resp i raz ione , de l la s e n s i t i v i t à e de l l ' appa ra to locomo
t o r e ; l ' endoplasma d e t e r m i n a invece l ' a s s imi laz ione del c ibo . A n t e r i o r m e n t e , sul 

la to a d d o m i n a l e , si osserva la bocca, c i oè una fessura t rasversale c ig l i a t a su i mar 
g i n i , che conduce ad u n b reve esofago i m b u t i f o r m e . Questo t e r m i n a pos te r io rmente 

nel l 'endosacco, ne l quale pene t rano i c ib i i n g h i o t t i t i d a l l ' a n i m a l e , le cu i con t raz ion i 
d à n n o luogo ad u n m o v i m e n t o c i r c o l a t o r i o del le ma te r i e i n g e r i t e , che sot t rae i mate
r i a l i d i r i f i u t o , i n u t i l i ag l i i n f u s o r i ; g l i avanz i i n d i g e r i b i l i vengono espulsi per mezzo 
de l l ' ano , ape r tu ra giacente a l l ' e s t r e m i t à opposta de l co rpo . Ment re la bocca r imane 

sempre v i s i b i l e , l ' ape r tu ra anale si presenta so l tan to m e n t r e f u n z i o n a . Giovandos i 

del le c ig l i a de l la bocca e del le due file d i c ig l i a che spun tano a des t ra e a s inis t ra 

s u l l ' o r l o del co rpo , l ' a n i m a l e t t o nuo ta c o n t i n u a m e n t e , con una v e l o c i t à u n i f o r m e . Ha 
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p e r ò anche la f a c o l t à d i m u o v e r s i , appoggiandos i sul le pun te del le c ig l i a p i ù f o r t i , 

r i cu rve , e delle robuste c ig l ia s t i l i f o r m i , che spun tano presso l ' e s t r e m i t à pos te r io re . 

Le tre setole p o s t e r i o r i , p i ù l unghe , sono i m m o b i l i . A r m a t o d i questo r i cco appara to 

locomotore , l ' i n f u s o r i o si a r r a m p i c a col la mass ima a g i l i t à sul le p ian t i ce l l e m i c r o s c o 

piche, ingh io t t endo con t inuamen te qualche c ibo , piccole specie de l la sua classe ed 
alghe microscopiche . Un organo che n o n manca m a i è la vescica b, che si cont rae 

ad i n t e rva l l i r ego la r i d i t e m p o , v a r i a b i l i f r a 10 e 12 m i n u t i secondi ed espelle i l suo 

contenuto f l u i d o e g ranuloso , med ian te una p i cco l i s 
sima aper tu ra , osservata con certezza i n m o l t e specie 
ed esistente i n tu t te , secondo ogn i p r o b a b i l i t à . Questa 

vescica o vacuolo con t r a t t i l e , si m o l t i p l i c a a lquan to i n 
varie f o r m e e cor r i sponde senza d u b b i o agl i o r g a n i 
escretori degl i a n i m a l i s u p e r i o r i ed a l s is tema vasco
lare, acqueo, d i m o l t i v e r m i . 

Sebbene la vescica contrattile occupi ne l la m a g g i o r 
parte delle specie un posto d e t e r m i n a t o e r i p r e n d a , 
dopo le con t r az ion i subi te , i l v o l u m e p r i m i t i v o , o, con 
altre parole , t o r n i a r i e m p i r s i , n o n le si p u ò a sc r i 
vere una m e m b r a n a d e l i m i t a n t e , p r o p r i a m e n t e det ta , 
una c a v i t à de l l ' exop lasma . Sul la l inea mediana del 
corpo osserviamo i n o l t r e due c o r p i t ondegg ian t i ( e ) , 
i qual i debbono essere cons idera t i come N U C L E I 

(nucleus). Per m o l t o t empo i n a t u r a l i s t i c redet tero 
di r iconoscere i n quest i nucle i g l i o r g a n i r i p r o d u t 
to r i degli i n f u s o r i , avendo osservato, che, d i v i d e n d o s i , 
producevano vere uova o g e r m i g lobos i , da cui sup
ponevano dovessero s v i l u p p a r s i i r a m p o l l i c i g l i a t i . 
Le osservazioni p i ù recent i hanno messo i n d u b b i o 
questo processo r i p r o d u t t i v o deg l i i n f u s o r i . Pare che 
i l nucleo o i nuc le i abbiano invece l ' i m p o r t a n z a d i 
ver i nuclei ce l lu l a r i o d i f o r m a z i o n i analoghe ed eser

ci t ino una grande i m p o r t a n z a nel la d iv i s ione e ne l la cosiddet ta coniugaz ione , d i v i d e n 
dosi a n z i t u t t o , f o r m a n d o p i ù t a r d i n u o v i nuc le i e p r o m u o v e n d o l ' a s so t t ig l i amento 
del corpo . 

P r end i amo ora ad esaminare c o m p a r a t i v a m e n t e le V O R T I C E L L E , le q u a l i f o r m a n o 
un g ruppo appar tenente ad u n a l t r o o r d i n e e cos t i tu iscono lo s t ip i t e d e l l ' o r d i n e del le 
P E R I T R I C H E (Peritricha), ne l quale i l co rpo è nudo , salvo ne l t r a t t o percorso da una 
spirale, o da u n cerch io d i c ig l i a . Le v o r t i c e l l e , f o r m a n t i u n o dei g r u p p i p r i n c i p a l i 
degli i n f u s o r i , sono per lo p i ù s taz ionar ie e i n t a l caso constano de l co rpo p r o p r i a 
mente de t to e del peduncolo . 

Tut te le specie, che n o n f o r m a n o co lonie e si appoggiano i so la tamente sopra u n 
peduncolo r e t r a t t i l e , a t t o rc ig l i a to a spi ra le , sono comprese ne l g r u p p o del le V O R T I 

C E L L E ( Vorticella). La figura a pag . 680 rappresenta i n (a), con u n med ioc re i n g r a n 

d imen to , una vo r t i ce l l a co l peduncolo a t t o r c ig l i a to a sp i ra le e la par te an t e r io r e de l 
corpo con t ra t t a e sfer ica . Nella f i gu ra (b) l ' an ima le è i n g r a n d i t o per m o d o che tu t te 

le sue p a r t i p i ù ca ra t te r i s t i che spiccano no t evo lmen te . Nel peduncolo cavo osser
v i a m o una fascia s t r i a t a (m), paragonabi le ad una fibra musco la re . L ' acco rc i amen to d i 
questa fascia d e t e r m i n a la d isposiz ione a spi ra le del peduncolo ; si vede che è radicata 

Stilonichia (Stylonychia mytilus), 
veduta dal lato addominale. Gran
dezza naturale 1 / i di millimetro. 
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nella massa del co rpo , nel pun to i n cu i i l peduncolo esce dalla parete del corpo 
stesso. I t re o rgan i p i ù i m p o r t a n t i osservat i nel la Stylonychia, l ' i m b u t o esofageo (o e), 
la vescica (v) e i l corpo r i p r o d u t t o r e (n), denotano l ' i n t i m a a f f i n i t à , che passa f ra questi 
a n i m a l i , per lo p i ù d i aspetto m o l t o diverso ; invece i l marg ine ( r ) , ingrossato a guisa 

d i u n labbro e m u n i t o in te rnamente d i lunghe 
c ig l ia , è una p a r t i c o l a r i t à delle vor t ice l le . 

Ol t re la f o r m a i n cui ogni i n d i v i d u o iso
lato è m u n i t o d i u n peduncolo, esiste un 'a l t ra 
f o r m a p r inc ipa le , nel la quaie i l peduncolo si 
r a m i f i c a i n seguito ad u n processo d i g e m 
maz ione ; si f o r m a n o a l lora v e r i a lber i d i 
vor t i ce l l e , i q u a l i , esaminat i a l microscopio, 
o f f r o n o al l 'osservatore uno spettacolo i n t e 
ressant issimo e ne l lo stesso tempo di le t te 
vo le , p e r c h è i d ive r s i f i o r i del lo stesso r amo 
si cont raggono isola tamente o ins ieme e t a l 
vo l t a l ' a lbero i n t i e r o sussulta, come se fosse 
co lp i to da una corrente e le t t r ica . La cont ra
zione è de te rmina ta da una fascia pseudo
muscolare , che pe rcor re i l peduncolo cavo, 
d i cu i mancano a l t re f o r m e , isolate o r a m i 
ficate. Queste u l t i m e f o r m a n o i l sottogenere 
degl i E P I S T I L I (Epistylis), a cu i appartiene 
la V O R T I C E L L A R I P I E G A T A , che r a f f i g u r i a m o 

nel testo. I l suo n o m e d e r i v a da una p a r t i 
c o l a r i t à per cu i si d is t ingue, p o i c h é , quando 
si spaventa, e quando è d is turba ta nella sua 
quie te , r ip iega i n basso la par te del corpo 
sovrastante al peduncolo . Le vor t i ce l l e hanno 
corpo nudo , quasi sempre o b l i q u o nella parte 
an te r io re , dove s'osserva u n opercolo obl iquo , 
i l cu i m a r g i n e sporgente sovrasta l ' aper tura 
boccale; i n a l t r i casi, come negl i ep is t i l i , 
ved iamo u n ve ro l abbro super iore ed un 
l a b b r o i n f e r i o r e , c i g l i a t i ; f r a le labbra t rovasi 
l ' i m b u t o boccale, che discende a lquan to nel 

corpo . P i ù i n basso ved iamo la piccola vescica con t r a t t i l e e p i ù i n d i e t r o una semplice 
gh iandola , n a s t r i f o r m e , r i c u r v a , che sostituisce i due nuc le i e l l i t t i c i delle S t i lon ichie . 
Stein o s s e r v ò quan to segue i n t o r n o a l lo sv i l uppo degl i a rbosce l l i d i e p i s t i l i : « G l ' i n d i 

v i d u i d i cui si compone un arboscel lo e i r a m i d i questo si m o l t i p l i c a n o median te un 
processo di d iv i s ione long i tud ina l e degl i i n d i v i d u i preesis tent i , d e t e r m i n a t o da uno stroz
zamento , che i ncominc i a e procede dal le due p a r t i opposte , an t e r io re e poster iore . 
P r i m a ancora che questo s t rozzamento abbia p rodo t to la d iv i s ione comple ta d i due 
n u o v i i n d i v i d u i , si nota che le e s t r e m i t à basali dei n u o v i i n d i v i d u i , g i à d iv i se , sono 

sorre t te da b r ev i s s imi pedunco l i p a r z i a l i , i q u a l i , per conseguenza, devono f o r m a r s i 

sulle basi dei c o r p i , che d iven tano l ibere appena i n c o m i n c i a i l processo d i d iv i s ione . 
1 peduncol i special i d i ogn i i n d i v i d u o c o n t i n u a n o ad essere b r e v i s s i m i anche dopo i l 

c o m p i m e n t o del la d iv i s ione l o n g i t u d i n a l e . Nel l o r o a l l u n g a m e n t o u l t e r i o r e , i l quale , 

Vorticella, a, ingrandita mediocremente: 
b, ingrandita 600 volte. 
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na tu r a lmen te , ha sempre luogo sol tanto nel pun to i n cui sono r i u n i t i a l c o r p o d e l l ' a n i 

male , u n i n d i v i d u o precede spesso un a l t r o e l ' i n d i v i d u o m u n i t o d i un peduncolo p i ù 
lungo procede ad una nuova d iv i s ione p r i m a del suo compagno , che pure appar t i ene 
alla stessa generazione. Questa è la ragione per cui g l i i n d i v i d u i de l lo stesso arboscel lo 
non si t r o v a n o t u t t i a l la stessa altezza. 

« Non t u t t i i r a m i d i u n arboscel lo presentano un i n d i v i d u o a l l ' e s t r e m i t à : a l c u n i 
di essi sono s ta t i abbandona t i dagl i a n i m a l i a cui d iedero o r i g i n e . La d iv i s ione de i 

s ingol i a n i m a l e t t i n o n è m a i preceduta da l la f o r m a z i o n e d i una 
corona d i c ig l ia al la e s t r e m i t à pos ter iore de l co rpo », c o n t r a 
r iamente a c i ò che si osserva nel le a l t re vor t i ce l l e e sop ra t tu t t o 
nelle g e m m e , che si staccano dal ceppo m a t e r n o . G l i i n d i 
v idu i r i s u l t a n t i da una neo fo rmaz ione r i m a n g o n o distesi e s i 
aggirano a n u o t o ne l l ' acqua , g iovandos i del la corona d i c ig l i a 
f r o n t a l i , onde fonda re a l t rove la base d i u n n u o v o arboscel lo . 
Incontra i sovent i ss imo ce r t i i n d i v i d u i i so la t i , dal la cu i base si 
era staccato da poco u n r u d i m e n t o d i peduncolo . T r o v a i pu re 
con uguale f requenza ce r t i p icco l i t r o n c h i , m u n i t i d i due o d i 
tre a n i m a l e t t i » ( v e d i la figura). 

Le co lonie del le vo r t i ce l l e f u r o n o oggetto d i a t t ive r icerche 
per parte de i m i c r o s c o p i s t i fin da l la m e t à del secolo X V I I L 
Presero i l nome d i p o l i p i i m b u t i f o r m i o d i p o l i p i d e l l ' a n o ; R ò s e i 
e i suoi c o n t e m p o r a n e i sapevano g i à che si fissano v o l o n t i e r i 
sugli inse t t i na t an t i e sul le chiocciole acquat iche, e che v e d u t i 
a occhio nudo pa iono m u f f e . « Ben sovente », dice i l R ò s e i 
nelle sue « Conferenze i n t o r n o agl i inse t t i », « r e c a n d o m i i n 
traccia d i p o l i p i , m i accadde d i t r ova re nel l 'acqua v a r i inse t t i 
m u n i t i d i u n car ico speciale. Siccome p e r ò n o n supponevo 
che trasportassero un ' agg lomeraz ione d i a n i m a l i v i v i , da p r i n 

cipio n o n ne raccols i neppur u n o . P i ù t a r d i , vo lendo osser- V o r t i c e ] ] a ripiegata (EPi-
vare ad o g n i m o d o le supposte m u f f e , co l loca i uno d i t a l i snjiis nutans). Gran-
insetti sotto i l m i o m i c r o s c o p i o . R i c o n o b b i sub i to che si t r a t - d e z z a n a t u r a l e d e l l e 

tava d i u n g r u p p o d i a n i m a l e t t i v i v a c i s s i m i , che sussul tavano campanelle v 1 0 eh mii-
. . . . . hmetro. 

cont inuamente , come 1 p o l i p i m u n i t i d i ano » . 
I n u n a l t r o g r u p p o od o r d i n e , P H E T E R O T R I C H A d i S te in , i l co rpo è coper to d i c ig l i a 

disposte i n file ed una fila d i c ig l i a p i ù grosse c i rconda i n o l t r e l ' a p e r t u r a boccale. 
Spetta a questo g r u p p o i l genere Stentor. Una specie c o m u n i s s i m a , c h i a m a t a 

dai na tu ra l i s t i m o d e r n i T R O M B E T T A d i R ò s e i , venne descr i t ta ben i s s imo da l R ò s e i 

col nome d i « Po l ipo ana tocennamel la » . « Questa specie s ' i n c o n t r a a preferenza su l 
Iato i n f e r i o r e del le l e n t i p a l u s t r i , alle q u a l i si attacca colle p a r t i p o s t e r i o r i de l co rpo , 
aguzze. Osservandola con a t tenzione , si nota subi to che i l suo aspetto è m u t e v o l i s 
s i m o ; m a l g r a d o t u t t i ques t i m u t a m e n t i , i l co rpo r i m a n e p e r ò sempre p i ù grosso ne l l a 
parte an t e r io re e p i ù aguzzo e p i ù sot t i le ne l la par te con cui l ' a n i m a l e suole fissarsi 
agli ogge t t i . Sezionando la par te an te r io re d i uno d i quest i a n i m a l e t t i , dove si t r o 
vano la testa e la bocca, v e d i a m o che rassomig l ia ad una t r o m b e t t a o ad una c e n 
namel la ; presenta i n f a t t i una c a v i t à e sul m a r g i n e , come le nostre pa lpebre , una 
fi la d i c ig l i a b r e v i , m a d i uguale grossezza, che v i b r a n o a l t e rna tamen te . Median te 
questa i m b o c c a t u r a i n o s t r i a n i m a l e t t i possono p r o d u r r e ne l l ' acqua u n vo r t i ce inces 
sante ed a t t i r a r v i o g n i sor ta d i co rp i cc iuo l i , che p i ù t a r d i espel lono ne l lo stesso m o d o . 
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Nei l o ro svar ia t i m o v i m e n t i a l 
lungano e dis tendono i l corpo, 
aprendone sempre la parte ante
r i o r e . Spesso p e r ò lo accorciano 
a lquan to ; nuotando acquistano 
g l i aspett i p iù d ive r s i . Osservan
d o l i sopra una lente palustre, si 
no tano nel lo ro corpo le va r ia 
z i o n i seguenti : possono contrarre 
i l corpo per modo da renderlo 
quasi i nv i s ib i l e ; po i r iprendono 
la consueta f o r m a d i pannocchia. 
I n seguito ap rono la parte ante
r i o r e del co rpo . Essendo i loro 
m o v i m e n t i v ivac i s s imi , appena 
scossi, scompaiono t u t t i insieme 
i n u n a t t i m o . Quando lasciano 
la stazione prescelta, si a l lonta
nano spesso dai lo ro compagni 
per aggi rars i a nuo to nell 'acqua, 
ma poi r i t o r n a n o presso g l i a l t r i 
i n d i v i d u i del branco, o si fissano 
sopra u n a l t r o oggetto, mutando 
con t inuamente aspetto; in fa t t i 
ora sono b r e v i e grossi, ora 
l u n g h i , o ra tozzi e p icco l i . Nuo
tano i n l inea re t ta o i n linea 
c u r v a , ta lora anche c i rcolar
mente » . 

La nost ra figura ci presenta i 
ca ra t t e r i p r i n c i p a l i degl i in fusor i , 
p r o p r i a m e n t e det t i : l ' i m b u t o boc
cale d e l l ' e s t r e m i t à anter iore , c i r 

condato dal la spirale d i c ig l i a ; a 
destra la vescica e ne l centro 
del corpo i l nucleo a l lungato . Gli 
s t en to r i si fissano v o l o n t i e r i agli 
ogget t i c o l l ' e s t r e m i t à posteriore 

del co rpo , giovandosene come di 
una ventosa. Sono i n o l t r e u t i l i s 

s ime a quest i a u i m a l e t t i le ciglia 
p i ù lunghe , senza dubb io viscose 
e m o l t o a f f i n i a i pseudopodi dei 
r i z o p o d i , d i cu i pa r l e r emo in 
segui to . I d i v e r s i m u t a m e n t i d i 

aspetto, desc r i t t i da l R ò s e i , d ipen
dono da special i c o r d o n i pseudo

m u s c o l a r i del p ro top lasma . Anche negl i i n d i v i d u i pe r fe t t amente d is tes i , la s u p e r f ì c i e del 

T rombi l a di Uose] (Stentar Iiaselìi). Ingrandita 200 volte. 
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corpo n o n è a l t u t t o l iscia , f u o r c h é s u l l ' e s t r e m i t à pos te r io re , m a solcata o v u n q u e 

l o n g i t u d i n a l m e n t e . I n quest i so l ch i , r i c o p e r t i d a l l ' e p i d e r m i d e che r ives te i l c o r p o , 
si t r ovano a p p u n t o le fascie c o n t r a t t i l i del p r o t o p l a s m a , le cu i c o n t r a z i o n i r e n d o n o 

rugosa l ' e p i d e r m i d e e le fde d i c ig l i a r e g o l a r i , rad ica te nel le s t r i sc ie . P e r c i ò ques t i 
ed a l t r i i n f u s o r i , n u o t a n d o , possono m u t a r e d i r ez ione e fendere l ' acqua , o ra co l l a 

parte an t e r io re ed o ra co l l a par te pos te r io re de l co rpo . I l l o r o co rpo procede i n f a t t i 
a l l ' i n n a n z i o a l l ' i n d i e t r o , secondo la d i r ez ione presa da l la base del le c ig l ia infisse i n 
un dato p u n t o del le s t r iscie c o n t r a t t i l i . 

La figura de l lo Stentore del R ò s e i c i presenta i n o l t r e una s t r isc ia la te ra le d i c ig l ia 

robuste, pure a t to rc ig l i a t a come la s t r i sc ia a sp i ra le d e l l ' e s t r e m i t à an t e r io re . T r e m b l e y 
aveva g i à osservato questo f a t t o neg l i s t en to r i fin da l 1744. E g l i sapeva che cer t i 
i n d i v i d u i sono m u n i t i d i queste s t r isc ie d i c ig l ia ed a l t r i n o ; aveva vedu to che tale 

fenomeno produce una d iv i s ione , la quale procede o b l i q u a m e n t e n e l l ' a n i m a l e e da 
cui r i su l ta la bocca a sp i ra le del nuovo i n d i v i d u o pos te r io re . I l F e r m o n t e l , na tu ra l i s t a 
francese, descrisse recentemente questo processo, che i n c o m i n c i a col so l l evamen to d i 
una s t r iscia cutanea, dente l la ta , la quale si t r a s f o r m a nel la l inea c ig l i a t a . Questa 
discende fin verso i l cen t ro del c o r p o , i n d i rez ione p i ù o m e n o o b l i q u a , o r i g i n a n d o 

uno s t rozzamento o b l i q u o , t rasversale , m e n t r e la par te i n f e r i o r e de l la vagina c igl ia ta 
si a l lunga a sp i ra le , che c i r conda la bocca d e l l ' i n d i v i d u o p o s t e r i o r e ; i n t a n t o la par te 
anteriore s i r es t r inge . L o s t rozzamento è t a lvo l t a cos ì p r o f o n d o , che l ' a n i m a l e an t e 
riore appare a f fonda to n e l l ' i n d i v i d u o pos ter iore come i n u n i m b u t o . L ' i n d i v i d u o an te 
riore ha conservato la spi ra le d i c ig l ia , la vescica con t r a t t i l e , la bocca, l 'esofago e la 
m e t à o par te super io re de l nucleo . L ' i n d i v i d u o pos ter iore dovet te procacciars i t u t t i 
questi o rgan i , salvo la m e t à del nucleo. 

I l Grube r d i m o s t r ò che g l i i n f u s o r i si possono pure sezionare a r t i f i c i a l m e n t e , senza 
che le p a r t i sezionate vadano p e r d u t e : p r o d u c o n o invece n u o v i i n d i v i d u i . Le p a r t i 
r i su l t an t i da l la sezione t rasversale e l o n g i t u d i n a l e degl i s t e n t o r i , p ra t ica ta con u n o 

sealpello a f f i l a to , avevano r i acqu is ta to i n poco t e m p o i l l o r o aspetto p r i m i t i v o . U n 
ind iv iduo d iv i so i n q u a t t r o p a r t i med ian te una sezione l o n g i t u d i n a l e ed una sezione 
trasversale, oppure d iv i so i n t re p a r t i con due t a g l i t rasversa l i , c o n s e r v ò i n o g n i sua 
parte le p r o p r i e t à r i g e n e r a t r i c i , per cui si d i s t ingue . Anche i n questo caso venne 

osservata nel le p a r t i t rasversa l i la p o l a r i t à cara t te r i s t ica de i p o l i p i : sul m a r g i n e 
anter iore del la sezione d i u n i n d i v i d u o cent ra le si f o r m a v a la bocca, sul m a r g i n e 
posteriore l ' appara to d i at tacco. 

Lo stesso g r u p p o c o m p r e n d e g l i S P I R O S T O M I (Spirostomum). I l l o r o n o m e d e r i v a 
da una fila d i c ig l i a a sp i ra le , che scorre sul co rpo , d i cu i l ' e s t r e m i t à pos te r io re s i 
affonda n e l l ' i m b u t o boccale. Presso le c ig l i a s c o r r o n o special i s t r isc ie pseudomusco
l a r i , d i cu i ognuna appar t iene ad una c ig l ia e ne regola i l m o v i m e n t o e la posizione. 

La nostra figura rappresenta lo Spirostomum ambiguum, d i s t i n t o da va r i e p a r t i c o 
l a r i t à . Giunge a l l a lunghezza d i u n m i l l i m e t r o o d i u n m i l l i m e t r o e m e z z o ; p e r c i ò è 
un vero gigante r i spe t to alle f o r m e del la classe a cu i appar t i ene ed è fac i le c o n 

fonder lo con u n t u r b e l l a r i o . La vescica con t r a t t i l e si a l lunga a guisa d i u n vaso e 
si estende d a l l ' e s t r e m i t à pos ter iore fin presso l ' e s t r e m i t à an te r io re . Le s t r i sc ie pseudo
muscola r i de l lo s t ra to cutaneo scor rono a spi ra le con grande r e g o l a r i t à ; quando si 
contraggono tu t te ins ieme, come accade sovente, i l c o r p o si accorcia come la m o l l a 
d i una sp i ra le . Questa p a r t i c o l a r i t à n o n è comune a t u t t i g l i s p i r o s t o m i , m a assai 

spiccata ne l la nos t ra specie. L ' a n i m a l e t t o d i cu i p a r l i a m o è abbastanza c o m u n e , m a 

non si presenta m a i i n b r a n c h i n u m e r o s i come q u e l l i degl i s t e n t o r i , che fac i l i t ano 
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alquanto a i na tu ra l i s t i le l o r o osservazioni . Anche i l Balantidium coli, che si stabilisce 
i n q u a l i t à d i parassita innocuo ne l l ' i n tes t ino crasso d e l l ' u o m o , appart iene a questo 
o rd ine d i i n f u s o r i . 

I l qua r to o rd ine , Holotricha, comprende t u t t i i g r u p p i m u n i t i d i u n r ives t imento 
u n i f o r m e m e n t e c ig l ia to . T rasco r re remo tu t t av i a sopra a lcuni g r u p p i e sopra alcune 
specie che ci presenterebbero u n g ran n u m e r o d i cara t te r i esterni va r i ab i l i s s imi , ma 

che co r r i spondono agl i a l t r i rappresentant i d i questa classe 
nelle basi del la s t r u t t u r a . Fondandoc i appunto sopra questa 
base, con t inue remo a t racciare per s o m m i capi la v i t a degli 
i n f u s o r i . 

D o v r e m o considerare p e r c i ò con maggior at tenzione alcuni 
cara t te r i a n a t o m i c i e fisiologici degl i i n f u s o r i , a cu i abbiamo 
accennato b revemente p i ù sopra. 

Come i r o t a t o r i , anche g l i i n f u s o r i si possono osservare 
fac i lmente al mic roscop io m e n t r e m a n g i a n o : basta t ra t tener l i 
sotto la lente, ne l campo v i s ivo del l 'osservatore, ma in un 
t r a t to abbastanza esteso p e r c h è possano met tere i n moto le 
c ig l ia e por ta re al la bocca, mediante i l vor t ice da queste p ro
do t to , le m i n u t i s s i m e par t ice l le d i c ibo, alghe unice l lu lar i , 
c a r m i n o o indaco, messe a l o r o disposiz ione. L a corrente p ro
dot ta dal le cigl ia del la fessura boccale si d i r ige verso la bocca, 
d i re t t amente , o f o r m a n d o un vor t i ce , secondo la f o r m a d e l l ' i m 
buto boccale, ed è faci le accertarsene osservando i v ivaciss imi 
m o v i m e n t i de i corpusco l i , che v i si aggi rano . Presso la bocca 
si agglomera un g lobu lo d i c ibo , che i n seguito passa nel corpo 
per mezzo del la f a r inge . A l t r i g l o b u l i si f o r m a n o e a loro volta 
vengono i n t r o d o t t i nel co rpo . Cer t i i n f u s o r i , come per esempio 
le specie de i gener i Chilodon e Bursaria, i ngh io t tono pure 
alghe e conferve , p i ù lunghe de l l o ro corpo , colle qua l i vanno 
nuo tando qua e là , come se avessero i n g h i o t t i t o la m e t à d i un 
t rave . T u t t i g l i i n f u s o r i , che si n u t r o n o d i c ib i so l i d i , sono 

m u n i t i ad o g n i m o d o di bocca e d i esofago, m a n o n hanno u n tubo in tes t inale u l te
r i o r e . La par te i n t e rna del l o r o co rpo è piena d i sarcode, i nd iv i so da l cosiddetto 
sarcode del la corteccia ; i c ib i pe rvengono i n tale sostanza, che l i d iger isce ; i residui 
i n d i g e r i b i l i vengono emessi da u n ' a p e r t u r a speciale. L 'esistenza d i a n i m a l i m u n i t i d i 
esofago, m a senza s tomaco n è in tes t ino , c i pare i m p o s s i b i l e ; eppure g l i i n f u s o r i pre
sentano sol tanto una « c a v i t à d igerente » , piena d i una sostanza appar tenente a l l ' a n i 
male e dota ta d i una m o b i l i t à p r o p r i a . I n f a t t i i l sarcode, da cu i è occupata la parte 
in te rna degl i i n f u s o r i , si muove ins ieme alle pa r t i ce l l e del c ibo inge r i to ne l l ' an imale . 
La soluzione f ì s i o l o g i c o - f ì s i c a d i questo f a t to n o n deve p r eoccupa rc i ; m a dobb iamo 
r i t o r n a r e col la men te al f enomeno osservato precedentemente , nel la descr iz ione dei 
t u r b e l l a r i ( 1 ) . L ' a f f i n i t à che passa f r a g l i i n f u s o r i e i t u r b e l l a r i , v e r m i i n f e r i o r i , è 

ind i scu t ib i l e e lo at testano i l co rpo i n t i e r a m e n t e c ig l i a to d i m o l t i i n f u s o r i , le ciglia 

Spirostomum ambiguum. 
a, grandezza naturale. 

(1) Noteremo tuttavia che la supposta proprietà dei turbellari venne messa in dubbio da molti 
naturalisti. 
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nelle l o r o var ie d i spos iz ion i e la presenza d i cer t i o r g a n i u r t i c a n t i , s i m i l i a m inusco l e 

verghet te , negl i o r g a n i s m i dei due g r u p p i . 
La massa d igerente del p ro top l a sma ci p a r r à meno s t rana , quando a v r e m o s t u 

diato i n seguito i n t i e r e classi d i a n i m a l i , che si n u t r o n o e d iger i scono m e d i a n t e i l 

p ro top lasma, i n m o d o anche p i ù sempl ice degl i i n f u s o r i . 
I co rpusco l i g iacen t i nel l 'endosarca eserci tano una par te i m p o r t a n t i s s i m a ne l 

r i c a m b i o de i m a t e r i a l i degl i i n f u s o r i . La l o r o mo le è d iversa , la s t r u t t u r a c o m p l i c a t a , 
i n q u a n t o c h è presentano una par te cent ra le p i ù scura ed uno s t ra to p e r i f e r i c o p i ù 

chiaro . L o d o v i c o R h u m b l e r , a l l i evo del Gotte d i S t rasburgo , fece a lcune in te ressan
tissime r icerche i n t o r n o a quest i co rpusco l i , s t ud i ando a p re fe renza u n i n f u s o r i o 

chiamato Colpoda cuculanus. Eg l i i i c h i a m a « co rpusco l i d i ass imi laz ione » , d à i l 
nome d i « zona d i ass imi laz ione » a l lo s t ra to p e r i f e r i c o , ch i a ro e d i « r i c i n t o » a l la 

massa i n t e r n a , oscura. 
I corpuscol i sono p i ù n u m e r o s i nei t r a t t i i n cu i si t r o v a n o i g l o b u l i d i c ibo n e l 

l 'endoplasma, c ioè a l l ' e s t r e m i t à pos te r io re de l c o r p o ; i l l o r o u f f i c i o consiste ne l t r a s f o r 
mare i n p r o t o p l a s m a le sostanze u t i l i z z a b i l i de l c ibo i n g e r i t o , m e n t r e que l le che n o n 

possono essere u t i l i zza te vengono espulse per mezzo de l l ' ano . « L ' a s s imi laz ione » , 
cont inua i l R h u m b l e r , « n o n p u ò aver luogo senza l ' i n t e r v e n t o d i un 'acqua ossige
nata, che pene t r i ne l co rpo degl i i n f u s o r i , pe rco r ra le zone ch ia re de i co rpusco l i d i 
assimilazione, e, dopo d i essersi spogl ia ta del l 'oss igeno ( r e sp i r az ione ) , venga n u o v a 
mente emessa da l la vacuola . I co rpusco l i d i a ss imi laz ione cedono i l p r o t o p l a s m a 
assimilato al r i m a n e n t e endoplasma del co rpo degl i i n f u s o r i , i n par te per le neo

fo rmaz ion i e i n par te per lo s v i l u p p o u l t e r i o r e d e l l ' a n i m a l e . Come u l t i m o p r o d o t t o 
del r i c a m b i o de i m a t e r i a l i , secernono nel la l o r o par te i n t e r n a una certa q u a n t i t à d i 
acido u r i c o , che v i si agg lomera e f inisce per d e c o m p o r l i . L a l o r o zona del p r o t o 

plasma esterno t o r n a a l lo ra ad essere ceduta a l l ' e n d o p l a s m a ; m a i m i n u z z o l i de i 
g lobul i d i acido u r i c o , decompos t i , vengono espulsi per mezzo della vacuola pulsante . 

Questa ha u n d o p p i o u f f i c i o . I n f a t t i espelle i l p r o d o t t o accessorio de l l ' a s s imi laz ione , 
l 'acido u r i c o , e p r o m u o v e i l passaggio del l ' acqua ossigenata a t t raverso a l l ' o r g a 
nismo d e l l ' i n f u s o r i o . P e r c i ò costi tuisce con temporaneamen te u n organo escretore 
ed un organo r e s p i r a t o r i o . L ' a s s imi laz ione e la resp i raz ione sono r i u n i t e i n questo 
processo » . 

Gl i i n f u s o r i n o n si possono d iv ide re i n c a r n i v o r i ed e r b i v o r i , p e r c h è mang iano t u t t i 
g l i o r g a n i s m i mic roscop i c i che si t r o v a n o a l la por ta ta de l la l o r o ape r tu ra boccale 
e a preferenza le p ian t ice l le p i ù r icche d i c l o r o f i l l a . G l i i n f u s o r i m i n o r i vengono d i v o 
ra t i dalle f o r m e at le t iche del la l o r o classe, m a so l tan to i n v i a eccezionale, p e r c h è 
generalmente si so t t raggono col la fuga a l la per icolosa cor ren te p rodo t t a dal le l o r o 
cigl ia . I l c ibo p r i n c i p a l e degl i i n f u s o r i consta d i p ian t ice l le i n f e r i o r i , come alghe u n i 

ce l lu la r i , naviculacee, osc i l l a to r ie e v ia d icendo. J fiocchi g r i g i a s t r i , che gal leggiano 
sulle acque s tagnant i duran te l 'estate, sono compos t i quasi esclus ivamente d i quest i 
o rgan i smi i n f e r i o r i , f r a i qua l i a l l igna e si s v i l u p p a a l o r o spese la schiera degl i 
i n f u s o r i . 

Massimo Meissner s t u d i ò l ' a l imen taz ione deg l i i n f u s o r i da l p u n t o d i v is ta s p e r i 

menta le . Egl i r i conobbe che m o l t i d i essi, quando mancano d i a l t r i c i b i , t r a s f o r m a n o 
l ' a m i d o assorb i to i n una sostanza speciale ( p r o b a b i l m e n t e des t r ina ) , la quale p i ù t a r d i 
si scioglie nel l o ro c o r p o . L ' o l i o p e r ò n o n si m o d i f i c a a f fa t to nel co rpo degl i i n f u s o r i . 
Invece l ' a l b u m i n a , vegetale e an imale , si d isc iogl ie f a c i l m e n t e ; b o l l i t a , non subisce 
nessuna m o d i f i c a z i o n e . 
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Gli i n f u s o r i nascono e si r i p r o d u c o n o per u n processo d i r i p r o d u z i o n e naturale , 
i l quale non r ich iede , come nelle classi degl i a n i m a l i p i ù e levat i , d ive r s i mesi , ma 
pochi g i o r n i e t a lvo l t a poche ore . I r a p p o r t i della r i p r o d u z i o n e sono interessantissimi 
i n quest i a n i m a l e t t i , sebbene incomple t amen te conosc iu t i finora. « La d iv is ione e la 

f o r m a z i o n e delle g e m m e » , dice i l B r o n n , r iassumendo le osservazioni fat te i n propo
s i to , « e forse anche la f o r m a z i o n e i n t e rna de i g e r m i , data la b r e v i t à del per iodo d i 

4 3 2 1 

Copulazione del Paramaeciam Aurelio,. Schematica. 

t empo r ichies to dagl i i n d i v i d u i g i o v a n i per acquistare la p r o p r i e t à d i r i p r o d u r s i , 
sarebbero inca l co l ab i l i , se l ' e saur imento d e l l ' i n d i v i d u o r i p r o d u t t o r e n o n mettesse un 
argine a questo processo. P e r c i ò bisogna d is t inguere da i casi eccezionali la r i p r o d u 
zione consueta, nel grado i n cu i venne osservata dai na tu r a l i s t i . La d iv is ione d i una 
vo r t i c e l l i na r ichiede so l tanto t re q u a r t i d 'ora o u n ' o r a ; m a , s iccome da p r i n c i p i o ogni 
parte del t u t t o p u ò d iv ide r s i a sua vo l t a , i n 10 ore po t rebbero f o r m a r s i 1 0 0 0 i n d i v i d u i 
e i n 20 ore un m i l i o n e d i i n d i v i d u i . I n r e a l t à g l i i n t e r v a l l i d i t empo che passano f ra 
una d iv i s ione e l ' a l t r a sono p e r ò assai p i ù l u n g h i e i n u l t i m o la d iv i s ione cessa affat to. 
P e r c i ò r i su l t a che i n 3 ore si f o r m a n o sol tanto 8 i n d i v i d u i , i n 0 ore 6 4 e i n 24 ore 
n o n p i ù d i 200 . I n a l t r i casi la d iv i s ione è p i ù lenta , m a si p r o l u n g a maggiormente . 
Cos ì , per esempio, i l Paramaecium A tire!in ( r a f f i g u r a t o nel testo) r ich iede a lmeno 
2 ed anche parecchie ore per d i v i d e r s i l o n g i t u d i n a l m e n t e ; i n 2 4 ore è i n grado di 
p r o d u r r e 8 i n d i v i d u i n u o v i , dai q u a l i , i n una se t t imana , po t r ebbe ro d e r i v a r n e 2 m i l i o n i . 

La Eylonychia p roduce i n 24 ore , median te u n processo d i d iv i s ione trasversale, 
t re p a r t i comple te , che d iven tano m a t u r e i n 24 ore e i n a l t re 2 4 fo rn i s cono 12 i n d i 
v i d u i ; i n 20 g i o r n i a v r e m m o anche q u i la p roduz ione d i u n m i l i o n e d i i n d i v i d u i » . 

Augusto Grube r fece alcune r icerche interessant iss ime i n t o r n o al la coniugazione 
del Paramoecium Aurelio,, i n f u s o r i o c o m u n i s s i m o , appar tenente a l la f a m i g l i a degli 

O l o t r i c h i . Eg l i descrive colle seguenti parole i processi o s se rva t i : « I Parameci , che 

si p reparano al la coniugazione , da p r i n c i p i o nuo tano qua e l à , passando a vicenda 
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gl i u n i i n t o r n o e sopra g l i a l t r i , si s f io rano , si f e r m a n o per qualche i s tante , si a l l o n 

tanano, po i t o r n a n o ad avv ic ina r s i e finalmente si r i u n i s c o n o . L ' u n i o n e ha l u o g o , 

anz i tu t to a n t e r i o r m e n t e , a l l ' e s t r e m i t à dei due i n f u s o r i , p o i nel p u n t o i n cu i si t r o v a n o 

le aper tu re bocca l i , c i o è p i ù v i c i n o al la par te pos te r iore . I due i n f u s o r i r i m a n g o n o 
s t re t tamente u n i t i i n quest i due p u n t i , m e n t r e le a l t re p a r t i de l l o r o co rpo c o n t i 

nuano ad essere staccate. Sono inc roc i a t i e n o n g iacciono su l lo stesso p iano . I pa ramec i 
appena con iuga t i presentano i l nucleo p r inc ipa l e ( N ) ed i l nucleo accessorio (n) i n una 
posizione r i spe t t iva , cara t ter i s t ica , m a i n breve i l nucleo n si a l l on t ana da l suo pos to 

e se ne va ( f i g . 2 ) ; p o i si a l lunga a lquan to e i g r a n u l i c o n t e n u t i ne l la sua par te 
in terna i n c o m i n c i a n o a d ispors i i n file l o n g i t u d i n a l i , para l le le . Questo è i l p r i n c i p i o 
della d iv is ione dei nuc le i accessori, i qua l i si a l l ungano u l t e r i o r m e n t e i n c o r p i e l l i t 
t i c i , al le cui e s t r e m i t à s i t r o v a n o special i agg lomeraz ion i d i c o r p i p i ù s cu r i e p r e sen 

tano i n o l t r e fibre l o n g i t u d i n a l i , d i s t in te ( f i g . 3, e). A l l o r a segue la d iv i s i one dei nuc l e i 
accessori, e, invece d i u n o , ne a b b i a m o due i n o g n i i n d i v i d u o ( f i g . 4 ) . I nuc le i acces
sori conservano la l o r o s t r u t t u r a s t r ia ta e l 'aspetto f u s i f o r m e ; due d i essi i n c o m i n 
ciano a re t rocedere sul p u n t o pos ter iore d i congiunz ione de i pa r amec i , dove i n t a n t o 
si è f o r m a t a i n ogn i coppia u n piccola infossa tura , che s ' in terna n e l l ' a l t r o i n d i v i d u o , 

f o rmandov i una fossicina co r r i sponden te ; quest i due in fossament i n o n si t r o v a n o su l lo 
stesso p iano, m a l ' uno sopra l ' a l t r o ; i due nucle i accessori vanno in t an to a v v i c i n a n 
dosi colle e s t r e m i t à da destra e da s in i s t ra ( f i g . 5 ) . Spingendosi con t ro la c o n v e s s i t à , 
pare che vog l i ano p e r f o r a r l a e passare ne l l ' a l t r a coppia ; l ' e s t r e m i t à del nucleo acces
sorio s ' incurva e i l nucleo stesso si appiat t isce a lquan to ( f ìg . 6 ) , m e n t r e da p r i n c i p i o 
era filiforme. Le e s t r e m i t à del le capsule dei nuc le i accessori m u t a n o aspetto, m a le 
altre pa r t i con t inuano ad essere f u s i f o r m i ; p i ù t a r d i p e r ò , c o l l ' a p p i a t t i r s i de l l ' e s t re 
mi tà an te r iore , si f o r m a n o due c o r p i foggia t i a guisa d i s i g i l l i ( f i g . 7, p), a p p l i c a t i 
colle e s t r e m i t à la rghe a l la parete convessa del la fossic ina. È p robab i l e che le es t re 
m i t à appiat t i te giacciano le une sulle a l t re , come le fossicine. A d ogn i m o d o i nuc l e i 
accessori si a v v i c i n a n o t an to , da f a rc i suppor re che abbia luogo uno scambio d i 
sostanze. Ma i due nuc le i accessori n o n si r i un i scono per s empre ; t o r n a n o a sepa
rarsi ed hanno a l l o r a l 'aspetto d i corpusco l i omogene i , v i c i n i s s i m i o sov rappos t i . 
Paiono a l lo ra r a g g r i n z a t i ed hanno pe rdu to a f fa t to l 'aspetto f u s i f o r m e e la s t r u t t u r a 
striata ( f i g . 8 ) . P i ù t a r d i t o r n a n o ad a l lungars i e si d i spongono para l l e lamente a l la 
linea l ong i tud ina l e degl i i n f u s o r i , m e n t r e , du ran t e la l o r o escursione, si t r o v a v a n o i n 
una posizione quasi ver t ica le a questa l inea . Quando i nucle i accessori, m o d i f i c a t i i n 
tal modo , si sono n u o v a m e n t e d i v i s i , g l i a l t r i due si avv ic inano a l o r o vo l t a e r i p e 

tono lo stesso processo ; si copu lano e t o r n a n o a separars i . I n t an to la p r i m a coppia 
si è sv i luppa ta a lquan to e cosi pure la seconda; i q u a t t r o nuc le i accessori d i v e n t a n o 
quattro g l o b u l i c h i a r i , omogene i ( f i g . 9 ) , d i s t r i b u i t i due per due i n ogn i i n f u s o r i o . La 
coniugazione è t e r m i n a t a e spesso s ' i n c o n t r a n o diverse coppie , i n p r o c i n t o d i sepa
rars i , m a ancora r i u n i t e col le sporgenze l a b i a l i . L a d iv i s ione p u ò aver luogo anche 
p iù t a rd i ; a l l o r a n o t i a m o che i g l o b u l i omogene i si sono t r a s f o r m a t i i n l u n g h i fus i 
s t r ia t i , o, con a l t r e paro le , i qua t t r o nuc le i accessori sono p r o s s i m i a separarsi ( f i g . 1 0 ) . 

« G l i i n d i v i d u i p r o d o t t i da l la coniugazione sono dunque m u n i t i d i q u a t t r o nuc l e i 

accessori; ma ques t i t o r n a n o a d i v i d e r s i quando sopravvengono ne l nucleo m a g g i o r e 
del paramecio ce r t i m u t a m e n t i , f o r i e r i d i una u l t e r i o r e d iv i s ione , c i o è quando i l nucleo 
maggiore i n c o m i n c i a a t r a s f o r m a r s i i n una fascia a t t o r c ig l i a t a . Si f o r m a n o i n questo 
modo i n f u s o r i m u n i t i d i o t to g l o b u l i , r i s u l t a n t i da l la d i v i s i o n e dei due nuc le i accessori 
p r i m i t i v i , che si sono con iuga t i a vicenda » . 
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La fascia si d i v i d e i n seguito i n ce r t i g lob i i r r e g o l a r i , d i va r i a grandezza, sparsi 
ne l corpo d e l l ' i n f u s o r i o , d ive r s i nel l 'aspet to dai nucle i accessori p i ù c h i a r i , contenenti 
numerose g r a n u l a z i o n i . Gl i o t to nucle i accessori sono d iv i s i i n g r u p p i d i due o d i 
q u a t t r o : g l i u n i , dice i l Gruber , si r i un i scono per f o r m a r e i l nuovo nucleo p r i n c i 
pale, g l i a l t r i i l nuovo nucleo accessorio; i l nucleo p r inc ipa l e di f fer isce nella s t ru t tura 
da l nucleo accessorio: è p i ù grosso, p i ù scuro e n o n contiene g ranu laz ion i . I residui 
de l vecchio nucleo p r inc ipa le si sono r i d o t t i a lquanto ed hanno finito per scompari re . 
I n t a n t o i l nucleo accessorio si avv ic ina a l nuovo g ruppo p r inc ipa le , s ' in t roduce per
fino nella sua sostanza e l ' i n f u s o r i o presenta i ca ra t t e r i che lo dis t inguevano p r ima 
del la coniugazione. 

A l t r e d i v i s i o n i dei due i n f u s o r i , che si sono con iuga t i , succedono a questa, ma non 
a l l ' i n f i n i t o , p o i c h é d i t r a t to i n t r a t to g l i i n d i v i d u i p r o d o t t i da u n processo d i d i v i 
s ione devono procedere a nuove con iugaz ion i . Se c iò non accade, dice i l Maupas, la 
discendenza degenera progress ivamente ; d iven ta sempre p i ù minusco la ; l 'aspetto del 
c o r p o e que l lo del nucleo si m o d i f i c a n o ; l ' ab i to c ig l ia to viene smesso in gran parte; 
la m o b i l i t à e la p o s s i b i l i t à d i a l imen ta r s i d i m i n u i s c o n o e i pove r i an ima le t t i muoiono 
d i esaur imento . La d iv i s ione senza la coniugazione ha le stesse conseguenze, che si 
osservano negli a l l evamen t i a r t i f i c i a l i degl i a n i m a l i d o m e s t i c i ; anche r ispet to agli 
i n f u s o r i bisogna « r i n n o v a r e i l sangue », come si suol d i r e per g l i a n i m a l i super ior i . 

Quando le acque si disseccano, m o l t i i n f u s o r i acquis tano u n i n v o l u c r o protettore 
e si a f fondano nella m e l m a secca, per aspettare d i r i svegl ia rs i al la v i t a ; i n a l t r i casi 
vengono t r a spor t a t i per m o n t i e per v a l l i a l lo stato d i polvere . Hanno comune con 
m o l t i a l t r i o r g a n i s m i i n f e r i o r i e coi l o ro g e r m i questa v i t a l i t à ; p e r c i ò agl i osserva
t o r i p i ù an t i ch i n o n pareva sol tanto s t rano, ma a d d i r i t t u r a i nc red ib i l e , che, i n seguito 
al le p r i m e pioggie, dopo una lunga s i c c i t à , i n pochi g i o r n i g l i s tagni e le pozze f o r m i 
colassero d i nuova v i t a . 

Le c is t i d i una sola e medes ima specie d i i n f u s o r i n o n sono d i ugual so r ta ; 
R h u m b l e r o s s e r v ò nei C O L P O D I (Colpoda) t re sorta d i c i s t i : c is t i pe rmanen t i , cisti 
d i d iv i s ione e sporocis t i . 

Le cis t i pe rmanen t i sono quel le che proteggono g l i i n f u s o r i dal caldo, dal freddo, 
da l l a mancanza d i acqua e d i ossigeno ; i co lpod i hanno i n a l t i s s imo grado la facol tà 
d i secernerle. La cist i pe rmanente , d i cui non è d i f f i c i l e p r o m u o v e r e a r t i f i c i a lmen te la 
f o rmaz ione , è una m e m b r a n a ro tonda , i n i n t e r r o t t a , da p r i n c i p i o gelat inosa, i n seguito 
s ' indurisce ed acquista la consistenza delle sostanze cornee. Lasciando evaporare len
tamente al microscopio l 'acqua in cui si t rovano a lcun i co lpod i , si vede che questi 
a n i m a l e t t i i ncominc i ano ad agi tars i e cercano d i l i be ra r s i dei g l o b u l i d i c ibo inger i t i 
poco p r i m a . Ma la l o r o a t t i v i t à non è d u r e v o l e ; cessa a l l ' i m p r o v v i s o e g l i i n fuso r i 
si f e r m a n o in un dato pun to , per g i r a r e i n t o r n o al l o r o asse, g l i u n i a destra e g l i 

a l t r i a s in i s t ra . In tan to si a r r o t o n d a n o come minusco le pa l lo t t o l i ne , r i t i r a n o le ciglia 
e secernono l ' i n v o l u c r o gela t inoso. Le pulsaz ioni del la vacuola d iven tano sempre più 
debol i e cessano affa t to appena la cist i s ' i n d u r i s c e ; la vacuola r i m a n e aperta alla 
e s t r e m i t à super iore del co rpo e si presenta come una vescica i r r ego la re , foggiata a 
s te l la . Lasciate nel l ' acqua, queste cis t i non subiscono nessuna m o d i f i c a z i o n e ; poste 

ad asciugare per due g i o r n i , mani fes tano con nuova a t t i v i t à la v i t a latente che v i si 
cela. Riposte ne l l ' acqua , dopo un 'o ra o due la vacuola r i c o m i n c i a a pulsare lenta

mente , a l u n g h i i n t e r v a l l i d i t e m p o . Poi la parete del la c i s t i si d i l a t a e dopo 6 ore 

si fende. Ma in t an to l ' an ima le che v i è contenuto ha acquis ta to tu t t e le sue ciglia. 
L a fo rmaz ione delle c igl ia i n c o m i n c i a con u n t r e m o l i o speciale, che si manifesta 
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alla super f ic ie del co rpo e si r i n f o r z a g r a d a t a m e n t e ; per e f fe t to de l la fo rza c e n t r i f u g a , 

le c ig l ia spun tano sul co rpo come appendic i del p r o t o p l a s m a . I n b reve acquis tano i l 
lo ro s v i l u p p o c o m p l e t o , e, me t tendos i i n m o t o , c o m u n i c a n o al con tenu to del la c i s t i 
un m o v i m e n t o r o t a t o r i o . L a cist i pe rmanen te , i n cu i l ' i n f u s o r i o r i m a n e i m m u t a t o , 

astrazione fa t ta da l r i v e s t i m e n t o d i c ig l i a , p u ò r i p a r a r e i l suo p ro t e t t o so l t an to per 

tre se t t imane nella stagione es t iva ; t rascorso questo pe r iodo d i t e m p o g l i i n f u s o r i 
non possono r i sveg l i a r s i a n u o v a v i t a ; p e r c i ò n o n bisogna credere che g l i i n f u s o r i 

incapsula t i (per lo m e n o i c o l p o d i ) conse rv ino ad infinitum una v i t a la ten te . 
Augusto Bauer descrive i n m o d o a f fa t to d iverso if processo, che d à luogo al la f o r 

mazione del la c is t i ne l l a Bursaria truncatella, i n f u s o r i o e t e ro t r i co . E g l i d e d i c ò una 
int iera g io rna t a a l l 'osservazione d i questo processo. Da p r i n c i p i o , g l i a n i m a l e t t i a f fa t to 

i n c o l o r i , appa rve ro d i co lor b ianco- la t t eo sot to la luce d i r e t t a , per la stessa rag ione 
che rende bianca la spuma del sapone; t u t t a la l o r o par te i n t e r n a era cos t i tu i t a d i 
minuscole vescichet te ; i l l o r o p a r e n c h i m a vacuo l izza to . I m o v i m e n t i n a t a t o r i ces
sarono; g l i i n f u s o r i si fissarono ad u n ogget to qualsiasi ; la bocca e l 'esofago d i v e n 
nero sempre p i ù p icco l i e p i ù s t r e t t i , po i s comparve ro a f fa t to e le grosse c ig l ia bocca l i 

vennero r i t i r a t e o smesse, e ad ogn i m o d o s comparve ro . 11 corpo d i m i n u ì d i v o l u m e 
ed a c q u i s t ò una f o r m a u n i f o r m e m e n t e a l lungata . G l i i n f u s o r i r i m a s e r o per qualche 
tempo i n ta l i c o n d i z i o n i , po i si a r r o t o n d a r o n o ; le piccole vacuole s c o m p a r v e r o e i l 
parenchima si t r a s f o r m ò i n una massa g ranu losa , m e n t r e le s o t t i l i c ig l i a de l c o r p o 
andarono perdu te . A questo p u n t o i n c o m i n c i ò la ve ra f o r m a z i o n e del la c i s t i , c o m 
posta, nel nos t ro caso, d i una d o p p i a m e m b r a n a . Una m e m b r a n a omogenea e l iscia 

sovrasta i m m e d i a t a m e n t e la massa i n t e r n a : u n ' a l t r a m e m b r a n a esterna si estende a 
qualche dis tanza dal la p r i m a , a cui è collegata da n u m e r o s i t r a m e z z i . Nei p u n t i i n 
cui questi t r a m e z z i toccano la m e m b r a n a esterna, questa si a f fonda ; p e r c i ò la sua 
supe r f ì c i e è b i t o r z o l u t a . È ch ia ro che l ' i n f u s o r i o secerne la m e m b r a n a esterna p r i m a 
d e l l ' a l t r a ; c o n t i n u a n d o a con t ra r s i f o r m a pure la m e m b r a n a in t e rna , che da p r i n c i p i o 
è mol l e . 

Le bursar ie osservate da l Bauer si incapsu la rono ne l mese di d i c e m b r e ; le p r i m e 
uscirono dal le c i s t i so l tan to a l la fine d i f ebbra io de l l ' anno successivo. 

Per descrivere i f e n o m e n i , che accompagnano la d iv i s ione e la f o r m a z i o n e del le 
sporocist i dei c o l p o d i , d o b b i a m o r i t o r n a r e ai predet t i r a p p o r t i del la r i p r o d u z i o n e ases
suale degl i i n f u s o r i . Osservando una schiera d i c o l p o d i , si nota subi to che a lcun i d i 
essi si m u o v o n o len tamente , senza una d i rez ione d e t e r m i n a t a , come se fossero asson
nati e s tanchi . T a l i i n d i v i d u i sono i n p r o c i n t o d i d i v i d e r s i . Cercano u n luogo t r a n 

qu i l l o , per esempio u n g r u p p o d i bac te r i . Appena lo hanno t r o v a t o , r i t i r a n o l ' e s t r e m i t à 
del la testa, acquis tano una f o r m a sfer ica o el l issoide e da p r i n c i p i o g i r ano i n t o r n o a l 
p ropr io asse, a l t e rna tamente , a destra e a s in i s t r a . I n t a n t o i l vacuolo si t r o v a sempre 
ad u n ' e s t r e m i t à dell 'asse d i ro taz ione . I n t o r n o al colpode g i r an te si f o r m a a n z i t u t t o u n 
invo luc ro gela t inoso, pe r fo ra to nel pun to i n cu i giace la vacuola . Questo espelle d i t r a t t o 
in t r a t to i l suo con tenu to , anche duran te la ro taz ione e impedisce p e r c i ò che la c i s t i 
s i o t t u r i nel p u n t o i n cu i si t r o v a la sua ape r tu ra d i emiss ione . P i ù t a r d i , quando la 
cisti ha acquis ta to la consistenza d i una sostanza cornea, i l suo con tenu to g i r a i n t o r n o 
ad ogn i asse poss ib i le . L ' a p e r t u r a del la c is t i p r o m u o v e i l r i c a m b i o dei m a t e r i a l i , che 
v i sono con tenu t i e pe rmet t e ai n u o v i c o l p o d i , r i s u l t a n t i da u n processo d i d iv i s i one 

d i usc i rne . La d iv i s i one n o n si compie sempre nel lo stesso m o d o : i l con tenu to del le 
cist i p i ù l unghe si d i v i d e i n due p a r t i ; que l lo delle c is t i p i ù a r ro tonda t e a lmeno i n 
q u a t t r o p a r t i o i n d i v i d u i . 

44. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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Le sporoc is t i sono a f fa t to chiuse ed hanno pare t i so t t i l i ; l 'acqua vacuolare , emessa 
d a l l ' i n f u s o r i o , si raccoglie ne l lo spazio compreso f r a l ' an ima le ed i l suo invo luc ro , che 
aumenta i n ragione d i r e t t a de l l ' a t ro f i zza r s i de l l ' an ima le . I corpuscol i sopra menz io
na t i ( co rpusco l i d i ass imi laz ione) vengono emessi per mezzo del vacuolo. Quando 
l ' an ima le è r i d o t t o a l la m e t à del la sua mo le p r i m i t i v a , le sue ro t az ion i cessano e così 
pure le pulsaz ioni del vacuo lo ; le c ig l i a vengono r i t i r a t e e l ' i n f u s o r i o si t rasforma 
in un g lobu lo d i p lasma omogeneo. Questo secerne un a l t ro i n v o l u c r o , assai p iù res i 
stente del p r i m o , che, dopo qualche ora , s ' indur i sce , f o r m a n d o una cisti robust iss ima. 
I n seguito compa iono sul la to esterno del la massa i n t e rna del la sporocis t i speciali 
co rpusco l i m i n u t i s s i m i , r i f r a n g e n t i , i l cu i n u m e r o va r i a f r a 8 e 30 . L a parete della 
cist i si screpola ; i l suo contenuto ne sgorga e si decompone, lasciando p e r ò in ta t t i 
i corpuscol i r i f r a n g e n t i . Nel l 'acqua ques t i ingrossano a lquanto , perdono le loro p r o 
p r i e t à r i f r a n g e n t i e la f o r m a r o t o n d a ; d iven tano angolosi e con t inuano a muta re l en 
tamente d i aspetto, acquis tando una f o r m a pentagonale , t r i ango la re e v ia dicendo. 
Col t e m p o , i n seguito alle m o d i f i c a z i o n i subi te , l i ved iamo t r a s f o r m a r s i i n appendici 
m o b i l i de l p lasma (pseudopodie ) : la neo fo rmaz ione è d iven ta ta u n amebo, c ioè una 
agglomerazione d i p ro top lasma m o b i l e , contenente 2-4- nuc le i , che non tardano a 
r i u n i r s i i n u n nucleo solo. P i ù t a r d i i m o v i m e n t i de l l ' amebo si r a l l en tano a lquanto ; 
esiste sol tanto una lunga a p o f ì s i flagelliforme, d i cu i l ' an ima le t t o si g iova per m u o 
vers i e per fissarsi ai co rp i estranei . F ina lmen te t u t t i i m o v i m e n t i cessano; l 'appen
dice flagelliforme viene r i t i r a t a ; si f o r m a una v a c u o l a ; po i compaiono le ciglia e 
l ' i n f u s o r i o i ncominc i a la sua rap ida ro taz ione . A l lungandos i a poco a poco, acquista 
l 'aspetto d i u n colpode giovane. 

P r i m a di prendere c o m m i a t o dagl i i n f u s o r i , r i v o l g e r e m o ancora a n o i stessi una 
d o m a n d a d i f f i c i l e e per ico losa : A qua l pun to si t r ova la vita psichica degli infusori? 
Siamo i n d o t t i a fare questa d o m a n d a dal le osservazioni d i Enge lmann , celebre fisio
logo, i l quale a t t r i b u ì agl i i n f u s o r i un notevole sv i l uppo del la psiche. Egl i o s s e r v ò i l 
distacco del le g e m m e delle vo r t i c e l l i ne e r i conobbe che andavano i n traccia degli 
i n d i v i d u i r i m a s t i sugl i a rbosce l l i , per con iugars i con essi. « Da p r i n c i p i o » , egli dice, 
« le gemme , s i m i l i nel la f o r m a alle consuete vo r t i ce l l e vagan t i , si aggiravano f r a le 
gocce d 'acqua con una v e l o c i t à abbastanza costante ( 0 , 0 - 1 m m . al m i n u t o secondo), 
g i r ando sempre i n t o r n o al lo ro asse l ong i tud ina l e , per lo p i ù i n l inea re t t a . Cont inua
vano la l o r o ro taz ione per 5 -10 m i n u t i , senza che accadesse nu l l a d i par t ico la re . Ma in 
seguito la scena cambiava a l l ' i m p r o v v i s o . Pervenuta presso una vo r t i ce l l a s tazionaria, 
la g e m m a m u t a v a d i rez ione con una svol ta i m p r o v v i s a ; poscia, a leggiando come una 
f a r f a l l a , i n t o r n o a un fiore, le sc ivolava accanto e al d i sopra , senza i n t e r r o m p e r e la 
ro taz ione i n t o r n o al p r o p r i o asse l o n g i t u d i n a l e . Dopo qualche m i n u t o la g e m m a si 
fissava, quasi sempre c o l l ' e s t r e m i t à aborale ( i n f e r i o r e ) , v i c i n o al peduncolo . U n quar to 
d 'ora bastava p e r c h è si potesse osservare i l processo d i fus ione , g i à avv ia to . 

« Osservai u n ' a l t r a vo l t a un fa t to fisiologico, anzi ps ico- f i s io log ico anche p i ù 
i m p o r t a n t e d i questo. Una g e m m a vagante tagl iava la v ia ad una grossa vor t ice l la , 
che si aggirava f r a le gocce con grande v e l o c i t à ed aveva deposto i l peduncolo nel 
m o d o consueto. 

« Nel m o m e n t o d e l l ' i n c o n t r o ( p o i c h é nel nos t ro caso n o n v i f u con ta t to d i sor ta) , 

la g e m m a m u t ò a l l ' i m p r o v v i s o d i r ez ione e s e g u ì la v o r t i c e l l a co l la mass ima v e l o c i t à . 

Ne s e g u ì una vera caccia, che d u r ò c i rca 5 m i n u t i secondi . I n tale pe r iodo d i tempo 
la g e m m a r imase d i e t ro la vo r t i ce l l a , a l la distanza d i Vis d i m i l l i m e t r o , m a non 

r i u s c ì a r agg iunger l a , anz i la perdet te d i vis ta , a l l o r c h é questa fece u n ' i m p r o v v i s a 
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deviazione. A l l o r a la g e m m a c o n t i n u ò la sua strada col la v e l o c i t à p r i m i t i v a , c i o è m e n o 

in f re t ta . Questi processi m e r i t a n o d i essere s t u d i a t i , p e r c h è denotano una percezione 

acuta e rap ida , una grande prontezza ne l decidere sul da f a r s i ed una g radua ta i n n e r 

vazione m o t o r i a ( 1 ) (sit venia verbo) » . 
I l grande fisiologo d i U t rech t a t t r i bu i sce d u n q u e al le vo r t i ce l l e u n complesso d i 

p r o p r i e t à psichiche assai sv i luppa te , p o i c h é n o n le crede so l tan to sens ib i l i , m a p u r e 

dotate d i percezione e d i v o l o n t à ; egl i è c o n v i n t o i n o l t r e che ques t i a n i m a l e t t i m e t 

tano senza i ndug io i n esecuzione le dec is ioni prese. N o n sarebbe d i f f i c i l e osservare 
ta l i processi anche i n a l t r i i n f u s o r i . Rispe t to a l la nos t ra v o r t i c e l l a , m i pare che la 

caccia descri t ta da E n g e l m a n n si possa spiegare nel seguente m o d o : l ' a n i m a l e t t o , 
ino l t randos i ne l l ' acqua , p roduce u n vo r t i c e , ne l quale v iene a t t i r a t o i n v o l o n t a r i a m e n t e 

l ' a l t ro i n f u s o r i o . L ' a l t r o caso è p i ù d i f f i c i l e da sp iegare ; m a non bisogna cons ide ra r lo 
isolatamente, per s è stesso, p e r c h è compend ia la grande quest ione del la s e n s i b i l i t à 
e delle f a c o l t à d i percezione, d i cu i sarebbero do ta t i quest i a n i m a l i , p r i v i d i n e r v i . 

Abb iamo g ià osservato t a n t i esempi d ' i n t e l l i g e n z a neg l i a n i m a l i s u p e r i o r i , che 

non saremo a l i en i d a l l ' a t t r i b u i r e anche agl i a n i m a l i i n f e r i o r i u n cer to s v i l u p p o i n t e l 
lettuale. I p o l i p i c i hanno condo t to i n una reg ione , i n cui c e r c h e r e m m o i n v a n o u n 
sistema nervoso; g l i i n f u s o r i , come g ià a b b i a m o veduto e come v e d r e m o i n segui to , 

sono assai p i ù sempl ic i dei p o l i p i . Quando p a r l i a m o d i v o l o n t à e d i azione r i spe t to a 
una f o r m i c a , a un cefa lopodo, ad u n g ranch io e p a r a g o n i a m o i l o ro a t t i d i r e t t i ad 

uno scopo d e t e r m i n a t o con q u e l l i d i un cane, d i una s c imia e p e r f i n o d e l l ' u o m o , n o n 
commet t iamo i l p i ù piccolo e r r o r e , p e r c h è t u t t i g l i i n v e r t e b r a t i p r ede t t i h a n n o u n 
sistema nervoso, paragonabi le nel le sue s ingole p a r t i a l l ' appa ra to nervoso e ag l i 
organi dei sensi dei v e r t e b r a t i e d e l l ' u o m o , da l quale poss iamo aspet tarci u n c o m 
plesso d i f u n z i o n i analoghe a quel le che osse rv iamo a p p u n t o ne i v e r t e b r a t i e n e l 
l 'uomo. Senza s tab i l i re nessuna decisione i n t o r n o a l la na tu ra del la psiche, pos s i amo 
accertare che i l s is tema nervoso ne è prec isamente l ' o rgano . P e r c i ò , nei casi i n cu i 
t rov iamo u n complesso d i n e r v i , possiamo r i n t r a c c i a r e va r i e p r o p r i e t à ps ich iche , 
dipendenti d a l l ' a t t i v i t à dei n e r v i . Questa è a p p u n t o la rag ione per cui la v i t a deg l i 
an imal i è cos ì e n o r m e m e n t e r icca nel le sue man i f e s t az ion i . 

Ma, quale s a r à la psiche d i queg l i a n i m a l i , che n o n hanno s is tema ne rvoso? Per 
rispondere a questa d o m a n d a ci si presenta la stessa d i f f i c o l t à , a cui a n d i a m o i n c o n t r o , 
volendo sapere i n quale pe r iodo d i t e m p o l ' a n i m a l e i n v i a d i s v i l u p p o , o i l f r u t t o 
della s t i rpe umana acquista una psiche. V e d i a m o sub i to che f r a le m a n i f e s t a z i o n i v i t a l i 
e i fenomeni ps ichic i n o n esiste u n l i m i t e d e t e r m i n a t o , che ad ogn i m o d o n o n pos 
siamo t racciare coi nos t r i concet t i d i psiche e d i o r g a n i p s i c h i c i . Possiamo tu t t av i a 
fo rmula re inversamente , con a l t r e paro le , la d o m a n d a che si r i fe r i sce a l r i s v e g l i o 
della psiche n e l l ' a n i m a l e i n v i a d i s v i l u p p o o nel fe to u m a n o : dove i n c o m i n c i a n o ne l 

mondo organico le man i f e s t az ion i , che si possono cons iderare come ps ich iche? I n 
questi u l t i m i t e m p i t o r n ò i n f avore l ' an t ica ipo tes i , secondo cu i g l i a t o m i sa rebbero 
dotat i d i psiche, d i s e n s i b i l i t à e d i v o l o n t à . Tale ipo tes i non è per n u l l a una r isposta 

alla nostra d o m a n d a . L a soluzione del p r o b l e m a si t roverebbe so l tan to se ci fosse 
possibile d is t inguere i m o v i m e n t i v o l o n t a r i del p r o t o p l a s m a degl i o r g a n i s m i i n f e r i o r i 

dei nos t r i p ro tozo i da i m o v i m e n t i i n v o l o n t a r i . No i cons ide r i amo come r i s u l t a l o d i u n 
m o v i m e n t o i n v o l o n t a r i o l ' a f f l u i r e del p ro top la sma nel le cel lule vege ta l i , p e r c h è c o n s i -

(1) L'innervazione motoria è la funzione degli organi locomotori, prodotta negli animali superiori 
dall'azione dei nervi sui muscoli. 
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de r i amo sol tanto come processi c h i m i c i e f i s i c i , q u e l l i che avvengono n e l l ' i n t e r n o della 
cel lula e spiegheremo sempre quest i f a t t i , f ondandoc i sulle nostre esperienze i n t o r n o 
al la s e n s i b i l i t à , a l la percezione ed a l la coscienza. 

T a l i m o v i m e n t i hanno pure luogo senza dubb io i n t u t t i i g r u p p i dei p ro tozo i . 
Essi si collegano p e r ò sempre a l la manifes taz ione d i qualche a t t i v i t à speciale, 
come per esempio a l l ' a l imen taz ione la quale, come abbiamo veduto negli a n i 

m a l i supe r io r i , r ichiede una 
certa s e n s i b i l i t à , non dis
g iun ta da una v o l o n t à te

nace. D i m e n t i c h i a m o t roppo 
sovente, che quelle sensa
z ion i piacevol i e spiacevoli 
d ipendono dal le impress ioni 
esterne, comunica te ad un 
organo par t icolare , i l centro 
de l sistema nervoso, dove si 
raccolgono e vengono tras
fo rma te i n s e n s i t i v i t à , per 
effet to d i u n processo tu t tora 
igno to . P u ò dars i che la 
sensazione riesca gradi ta al 
p ro top lasma ; ma , questa 
ipotes i ancora incer ta non 
permet te ai na tu ra l i s t i d i 
a t t r i b u i r e alle piante nessuna 
p r o p r i e t à psichica, conside
r ando l ' a l imentaz ione come 
una funz ione piacevole pei 
vegetal i . A b b i a m o fa t to tu t 
t av ia una osservazione i m 
por t an t i s s ima : ved iamo che 
nel ciclo de i p ro t i s t i , al quale 
vengono asc r i t t i g l i i n f u 
so r i , l ' e c c i t a b i l i t à de l p ro 

toplasma e la f a c o l t à d i r i spondere i n va r io m o d o ai d ivers i ecc i tament i , vanno 
d i pa r i passo. Da c iò r i su l t a i l lo ro v a r i o po r t amen to duran te lo sv i l uppo ul te

r i o r e e quando g iunge i l m o m e n t o d i f issarsi . Negl i i n f u s o r i la separazione della 
sostanza del corpo , ancora u n i f o r m e nel le classi i n f e r i o r i dei p r o t i s t i , è g i à cosi* 
p ronunz ia t a , che le str iscie m o b i l i del p ro top lasma n o n hanno p i ù nu l l a che fare 
col la massa digerente . Sono dotate d i ve r i o rgan i l o c o m o t o r i , nei q u a l i l 'eccita

b i l i t à è tanto aumenta ta , che sono i n g rado d i t rasmet te re l ' ecc i tamento col la stessa 
v e l o c i t à , con cui la t r a smet tono i n e r v i degl i a n i m a l i s u p e r i o r i . La cont raz ione d i 
u n arboscel lo d i v o r t i c e l l a m o l t o r a m i f i c a t o è f u l m i n e a . Eppure l ' ecc i tamento p ro 

do t to da un u r to sopra uno degl i i n d i v i d u i del la co lon ia , dovrebbe percor re re i l t ronco 

e i r a m i e perven i re ag l i i n d i v i d u i g iacent i sul la c i m a , p r i m a che potesse aver luogo 
la cont raz ione . 

Le nostre vor t i ce l l e sono dunque sens ib i l i? Hanno una sor ta d i coscienza? Sì e 
no. È probab i le che siano dotate d 'una certa s e n s i b i l i t à ed abb iano coscienza de l l ' u r to 
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soffer to . Ma la compos iz ione del co rpo , la d iv i s ione del l a v o r o n o n sono s u f f i c i e n t e 
mente progred i te p e r c h è la sensazione d e l l ' u r t o e la s e n s i t i v i t à t a t t i l e possano d i v i 

dersi da una cosidetta coscienza muscola re . L o stesso si p u ò d i r e de l gus to , p o i c h é 

una parte o una g ran par te dei processi , che accompagnano l ' a l imen taz ione , dev 'es
sere a t t r i b u i t a al le leggi c h i m i c h e del la cosidetta a f f i n i t à d i scelta. L ' i n f u s o r i o n o n 

p u ò renders i conto d i questo complesso d i sensazioni compl ica te ed oscure. Ma pos
siamo ammet t e r e che g l i i n f u s o r i e i g r u p p i 
di a n i m a l i a f f i n i , usando i n m o d o p a r t i 
colare cer t i t r a t t i d e t e r m i n a t i del l o r o 

strato cutaneo, abbiano promosso la f o r 
mazione d i appa ra t i ne rvos i s e m p l i c i s s i m i . 
E con c iò e n t r i a m o nel ciclo d i a n i m a l i , in 
c u i , secondo un 'espress ione t r i v i a l e , la 
psiche ha una sede. I n t e n d i a m o c i a lmeno 
col le t tore i n t o r n o al s ign i f ica to d i questa 
espressione: la psiche si sv i luppa duran te 
la vi ta del s ingolo i n d i v i d u o , come, d u 
rante lo sv i luppo s tor ico del m o n d o v i 
vente si s v i l u p p ò a poco a poco dagl i esseri 
in f in i t amente p i c c o l i . 

Podofria gemmipara (Podophrya gemmipara). 
Molto ingrandita. 

Le cogn iz ion i i m p e r f e t t e che a b b i a m o 
tut tora i n t o r n o ag l i i n f u s o r i , c i cos t r ingono 
spesso a classificare cer t i gener i o g r u p p i 
maggior i come « append ic i » delle classi 
distinte s i s temat icamente , p e r c h è i r a g 
guagli acquis ta t i i n t o r n o a l l o r o s v i l u p p o ed 
alla lo ro ana tomia , non sono abbastanza 
fondati per au to r i zza rc i a cons ide ra r l i 

come d e r i v a n t i da uno s t ip i t e comune . G l i i n f u s o r i si t r o v a n o i n t a l i c o n d i z i o n i r i spe t to 
a l l 'o rd ine del le A C I N E T E ( v e d i la figura a pag. 6 8 2 ) . Questi a n i m a l i m i c r o s c o p i c i s i 
fissano con u n pedunco lo sopra a l t r i a n i m a l i acqua t ic i ( g a m m a r i d i e i sopod i n e l 
l'acqua dolce, b r i o z o i e p o l i p i ne l l ' acqua salsa). I l co rpo c l a v i f o r m e , a l lunga to o t o n 
deggiante, si res t r inge sovente nel la par te a n t e r i o r e ; cont iene u n p r o t o p l a s m a denso 
e vi si osservano per l o p i ù u n nucleo abbastanza spiccato ed una o parecchie vesciche 
paragonabi l i alle vesciche c o n t r a t t i l i degl i i n f u s o r i , a i q u a l i si a v v i c i n a n o pure ne l l a 
presenza de l nucleo . A l l o stato adu l to ne d i f f e r i s cono tu t t av i a i n m o d o essenziale. 

I n f a t t i le acinete sono m u n i t e d i c ig l i a so l tan to i n u n b reve pe r iodo del la l o r o 

errabonda v i t a g i o v a n i l e . Appena si sono fissate, le c ig l i a s compa iono e a l l o r a a c q u i 
stano special i appendic i del p ro top l a sma , le q u a l i , mancando la bocca, t r a s m e t t o n o 
d cibo a l p r o t o p l a s m a . Sono disposte sul la par te an t e r io re del co rpo come r agg i 
p r o t r a t t i l i e r e t r a t t i l i ; t e r m i n a n o con una sor ta d i ventosa, app l ica ta d a l l ' a n i m a l e 
alla preda prescelta e t r a spor t ano i l l i q u i d o cosi assorbi to nel le ac inete . 

Ol t re le ventose suddette , H e r t w i g o s s e r v ò i n un 'ac ine ta t r o v a t a ad H e l g o l a n d a l t r i 
fili p r ens i l i , aguzzi , d i s t r u t t u r a a l t u t t o speciale. Eg l i r i f e r i sce i n p r o p o s i t o quan to 

segue : « Appena u n i n f u s o r i o si t r o v a a l la por ta ta de i fili p r e n s i l i , quest i s ' i ncu rvano e 

a f fe r rano la v i t t i m a . L ' e f f e t to del conta t to è de le te r io . L ' a cco rc i amen to dei fili p r e n s i l i 
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permet te a l l ' ac ine ta d ' avv ic ina re a s è i l corpo m o r t o della p o d o f r i a (Podophrya) e 
d i s f i o r a r l o coi b r e v i t u b i del le ventose. Queste ingrossano a l l ' e s t r e m i t à e si fissano 
sul la superf ic ie del co rpo . I l l o r o m o v i m e n t o ascendente e discendente avvic ina e 
a l lon tana l ' i n f u s o r i o m o r t o , i l quale s ' impiccol i sce a l l ' i m p r o v v i s o . In tan to f r a i l suo 
corpo e l ' i n t e r n o del la p o d o f r i a si è s t ab i l i t a una corrente . Gol p ro lungar s i dei t u b i 
del le ventose, i g r a n u l i ( o v v e r o la sostanza del p ro top lasma d e l l ' i n f u s o r i o ) v i pene
t r ano f ac i lmen te ; i l l o r o accorc iamento l i conduce ne l l ' i n t e rno de l l ' o rgan i smo occupato 

a n u t r i r s i » . 
H e r t w i g r i u s c ì i n o l t r e a osservare i l processo r i p r o d u t t i v o del l 'acineta d i Helgoland. 

« S u l l ' e s t r e m i t à an te r io re del corpo , f r a i tentacol i e i t u b i del le ventose, spuntano spor
genze special i , contenent i un 'appendice del nucleo. Queste sporgenze o r ig inano a l t re t 
tante gemme, c ioè c o r p i a p p i a t t i t i , che i n seguito si staccano e si m u o v o n o lentamente 
per mezzo d i c ig l ia . I n generale n o n si a l lon tanano m o l t o da l la l o ro p rogen i t r i ce ; 
p e r c i ò i t u b u l a r i , su i q u a l i queste acinete sogl iono s t ab i l i r s i , ne sono spesso i n t i e 

r amen te coper t i » . 
E b b i occasione d i osservare lo stesso an imale a Napo l i e d i r a f f i g u r a r l o . La mia 

figura, r i p r o d o t t a ne l testo, presenta tu t te le p a r t i c o l a r i t à descrit te da H e r t w i g . Vediamo 
sporgere da l corpo d iventa to quasi c a l i c i f o r m e due g e m m e pross ime a ma tu ra re ed 
una g e m m a i n v i a d i sv i luppo . I t en taco l i aguzzi e a l l unga t i hanno le stesse a t t r i b u 
z i o n i , che spettano a i pseudopodi dei r i z o p o d i , che descr iveremo p i ù t a r d i , m a se ne 
d i s t i nguono , p e r c h è , d iversamente da ques t i , r i m a n g o n o d i v i s i invece d i saldarsi. 
Presentano lo stesso m o v i m e n t o cara t ter is t ico dei g r a n u l i verso i l p ro top lasma denso 
e t rasparente . Le str iscie sco r ren t i sul corpo sono r ip iega tu re della pel le . Le striscie 
del peduncolo , che ne l la nos t ra figura ved i amo sol tanto i n par te , de r ivano da una 

sostanza granulosa da cui è occupata la c a v i t à del peduncolo . 
Anche quest i a n i m a l i sono esposti alle ins id ie d i m o l t i n e m i c i . I n s id i ano la podof r i a 

d i He lgo land « m o l t i crostacei m i n o r i e sopra t tu t to g l i a n f i p o d i , f r a i q u a l i pr imeggia 
la vorace caprel la ». Un i n f u s o r i o i p o t r i c o m o l t o fecondo s ' i n s inua n e l l ' i n t e r n o della 
p o d o f r i a e la d is t rugge, passando nel pun to i n cu i i l peduncolo si unisce al corpo, 

pun to indifeso da i t en taco l i . 

S O T T O C L A S S E S E C O N D A 

FLAGELLATI (FLAGELLATA) 

I FLAGELLATI comprendono un gruppo variopinto di forme, di cui è difficile di 

s t ab i l i r e l ' i d e n t i t à , p o i c h é i n m o l t i casi si d i r ebbe ro piante o s tadi d i sv i l uppo d i 

p ian te . 
In generale i f lage l la t i sono p i ù p icco l i dei c i g l i a t i ; n o n sono r i c o p e r t i d i c igl ia e 

presentano sol tanto ad una delle l o ro e s t r e m i t à uno o p i ù flagelli. Sotto i l flagello o i 
f l age l l i s i osserva nel la parele del co rpo un ' ape r tu r a , una bocca, che i l c ibo spinge 

nel p lasma i n t e r n o . Per lo p i ù esistono pure diverse vesciche c o n t r a t t i l i . I C O A N O -

F L A G E L L A T I (Choaiioflagellato) hanno l 'aspetto del le cel lule flagellate delle spugne, 

p e r c h è alla base dei flagelli si t r o v a un 'appendice c a l i c i f o r m e del co rpo . L a spiccata 
rassomigl ianza d i questi i n f u s o r i col le cel lule flagellate del le spugne indusse i n e r rore 

d ive r s i na tu r a l i s t i , i qua l i cons idera rono come spugne le colonie de i coanof lage l la t i . 
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Dinoflagellato (Dinoflagellata). Molto ingrandita. 

Le spugne sarebbero dunque p r o t o z o i , sebbene la s to r i a del l o r o s v i l u p p o d i m o s t r i 

con s o m m a evidenza che n o n possono appar tenere i n nessun m o d o a questa cate
goria d i a n i m a l i , senza tener conto dei l o r o ca ra t t e r i a n a t o m i c i . 

I D I N O F L A G E L L A T I (Dino flagellata) ( v e d i la figura) p resentano u n saldo i n t e g u 

mento cutaneo, d i f o r m a sovente s t r an i s s ima , e due flagelli: uno c o r r i s p o n d e n t e a l 

flagello o r d i n a r i o dei flagellati, d isposto l o n g i t u d i n a l m e n t e ed uno t rasversale che p u ò 

adagiarsi i n un solco d e l l ' i n t e g u m e n t o cutaneo. 

I flagellati p i ù interessant i sono i CiSTOFLkGELLkTi (Cystoflagellata) o N o t t i l u c h e . 

Il loro corpo ha l 'aspetto d i una pesca; da u n in fossamento speciale spun ta u n o rgano 
flagelliforme, m o b i l e , d i cu i l ' an ima le si 
giova per nuotare . Nel lo stesso p u n t o 
osserviamo pure un ' ape r tu ra , che conduce 
i mater ia l i del la n u t r i z i o n e nel la rete 
mutevole del sarcode i n t e r n o . Die t ro 
l 'apertura d ' ingresso si t r o v a una m a g 
giore agglomerazione d i sarcode, pa r 
tendo dal la quale le append ic i , che si 

ramif icano e s ' in t recc iano p i ù vo l t e , si 
estendono in tu t to lo spazio ce l lu la re , per 
applicarsi i n seguito alla parete del corpo , 

coi ramoscel l i m o l t o asso t t ig l ia t i . I n questa rete, pe r fe t t amente s i m i l e nel l ' aspet to e 
nei cara t ter i al la rete del p ro top la sma d i una cel lu la vegetale, penetra i l c ibo , che si 
unisce alla massa m o b i l e e viene da que l la d ige r i t o . 

Le not t i luche si r i p r o d u c o n o i n due m o d i . I n ce r t i casi u n i n d i v i d u o si d i v i d e 
semplicemente; i n a l t r i , dopo d i aver r i t i r a t i i flagelli, si a r r o t o n d a e i l suo con te 
nuto si d iv ide i n sporozoe o i n d i v i d u i e r r a b o n d i , s i m i l i ne l l ' aspet to ag l i e l m i de i 

cava l i e r i i n m i n i a t u r a , m u n i t i d i un flagello e d i u n ' a p 
pendice c i l i n d r i c a ; dopo d 'aver vagato per qualche t e m p o , 
quest i i n d i v i d u i si t r a s f o r m a n o i n n o t t i l u c h e . 

Le n o t t i l u c h e sono rappresenta te da v a r i e f o r m e o 
specie ne i m a r i del le zone t empera te e del la zona t o r 
r i d a . Cosi, per esempio, ne l m a r e del N o r d t r o v i a m o una 

specie d i questo g r u p p o {Noctiluca miliaris), d iversa 
dal la specie p r o p r i a del Medi te r raneo (Leptodiscus me-
dusioides). Le no t t i l uche si presentano per lo p i ù i n 
q u a n t i t à e n o r m i , a r rossando col la l o r o presenza estesi 
t r a t t i d i mare . Di not te sono fosforescent i , come a l t r i 

an imal i m a r i n i . I l m o v i m e n t o de l l ' acqua aumen ta la l o r o fos forescenza ; lo stesso 
avviene quando i l l o ro co rpo è soggetto ad uno s f r egamen to . 

E aff ine alle no t t i luche u n a n i m a l e t t o m a r i n o (Pyrocystis noctiluca), i n t o r n o al 
quale i l W y v i l l e T h o m s o n r i f e r ì a l cun i r agguag l i in te ressan t i . Ment re i l Challenger 
navigava f r a Madera e la costa de l Bras i le , i l nos t ro na tu ra l i s t a o s s e r v ò , che col 

discendere del la nave verso sud, i p i r o s o m i ed a l t r i a n i m a l i m a r i n i fosforescent i d i m i 
nu ivano d i n u m e r o e la luce p roven ien te da l l ' acqua , sebbene i n complesso fosse p i ù 
vivace d i p r i m a , era p i ù d i f f u s a ; p e r c i ò l 'acqua m a r i n a , deposta i n u n rec ip ien te e 

scossa con forza , s ' i m b i a n c a v a e p roduceva una luce s i m i l e a que l la che s i o t t iene da 

una fiamma accesa i n u n g lobo d i ve t ro b ianco , s m e r i g l i a t o . Posta i n u n b icch ie re , 

l 'acqua appa r iva t o r b i d a , e, c o n t r o luce, v i si scorgevano m o l t i s s i m i co rpusco l i 

Nottiluca (Noctiluca miliaris). 
Ingrandita 150 volte. 
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t r asparen t i , i q u a l i , n e l l ' o s c u r i t à , emanavano una luce v iv i s s ima e bianca, p i ù b r i l l an te 
alla m i n i m a scossa del l ' acqua. 

T a l i corpuscol i erano r o t o n d i e i l d i a m e t r o dei p iù grossi giungeva a 11 m m . Con
stavano d i una f rag i l e m e m b r a n a esterna, t roppo sot t i le p e r c h è se ne potesse d e t e r m i 
nare con sicurezza la na tura al mic roscop io , m a senza dubb io silicea ; i n f a t t i , spezzando 

con delicatezza f r a i l pol l ice e l ' i n d i c e uno d i quei 
g l o b u l i , si r o m p e v a come se fosse stato d i vetro . 
Questi corpuscol i , che n o n è d i f f i c i l e raccogliere 
col la rete sospesa, contengono per lo p i ù u n l iqu ido 
t rasparente ed una piccola q u a n t i t à d i sarcode 
b r u n o - g i a l l o appl ica to ad u n pun to de l l ' i nvo luc ro , 
sul suo lato i n t e r n o . Lasciando per qualche tempo 
i l g lobu lo nel l ' acqua m a r i n a , i l sarcode incominc ia 
a p r o d u r r e va r i e appendic i , da cui r i s u l l a a poco 
a poco una rete d i co r r en t i anastomizzate soprat
t u t t o i l la to i n t e rno d e l l ' i n v o l u c r o ; i n queste 
c o r r e n t i si osserva i l m o v i m e n t o speciale e carat
ter is t ico del p ro top lasma v iven te , p o i c h é lungo 
ogn i cor ren te scor rono gocciol ine d i grasso e cor

puscoli m i n u t i s s i m i . Con una fo r t e lente d ' i n g r a n d i m e n t o ved iamo che i l protoplasma 
consta d i una sostanza chiara e viscosa, d iv isa da l r i m a n e n t e contenuto l i q u i d o della 
cellula e m u n i t a d i g r anu laz ion i g ia l le , d i g l o b u l i , d i gocciol ine oleose e d i corpuscol i 
r i f r a n g e n t i . Verso i l cen t ro osserviamo sempre un nucleo grosso e spiccato cost i tui to 
d i un mater ia le u n po ' p iù so l ido , g r i g i o , che riesce faci le co lo r i r e leggermente con 
una soluzione d i c a r m i n o . 

I f l age l la t i si presentano iso la tamente , oppure f o r m a n o colonie , non sempre 
s tazionar ie , che t a lvo l t a si aggirano a n u o t o ne l m a r e . 

CLASSE SECONDA 

RIZOPODI (RHIZOPODA) 

Per osservare gli animali marini inferiori, fermiamoci in un punto qualsiasi della 
spiaggia del Medi te r raneo e raccogl iamo sopra una roccia coper ta d i alghe una m a n 
ciata d i p iante e t r a s p o r t i a m o l a tale e quale , col la sabbia e la m e l m a , che v i r i m a n 
gono appiccicate , nella nos t ra camera , dove la d e p o r r e m o i n u n a m p i o rec ip iente d i 

ve t ro , p ieno d 'acqua m a r i n a . N o n tocch iamola per qualche g i o r n o . A v e n d o in tenzione 
d i s tud ia re g l i i n f u s o r i , t og l i e r emo con una p inza da l rec ip ien te t u t t i g l i a n i m a l i p i ù 
gross i , v i s i b i l i a occhio n u d o ; gusci d i rissoe, g r a n c h i o l i n i , v e r m i e v i a d icendo. Esa

m i n a n d o i n seguito col la lente le pa r e t i de l vaso, v e d i a m o che qua e là v i sono app ic 
cicat i a l cun i g r a n u l i b r u n i c c i e che g l i e sempla r i m a g g i o r i presentano u n r i v e s t i 

men to composto d i una rete de l ica t i ss ima e d i una co rona d i r agg i , compos ta d i fili 
leggeri . Pon i amo con prudenza sot to i l mic roscop io uno d i ques t i c o r p i . L a rete d i 

fili è scomparsa , c i oè si è r i t i r a t a n e l l ' i n v o l u c r o ovale abbastanza elast ico, m a non 

Pyrocystis noctiluca. Ingr. 100 volte. 



Grumi a oviforme 6 9 7 

t a r d e r à a r i c o m p a r i r e , se a v r e m o la pazienza d i aspettare. La figura che p resen

t i amo al l e t to re rappresenta una G R O M I A O V I F O R M E {Gromia oviformis), d isegnata 

dal vero , appar tenente a l l ' o r d i n e dei f o r a m i n i f e r i , a n i m a l e t t o descr i t to egreg iamente 

colle seguenti parole da Max Schul tze , che fece m o l t e r icerche in teressant i s u i r i z o p o d i . 

« Dopo qualche t e m p o d i r i poso c o m p l e t o , i n c o m i n c i a n o a spun ta re dal la g r a n d e 
aper tura d e l l ' i n v o l u c r o ce r t i fili sot
t i l i , compos t i d i una massa i n c o l o r a , 

t rasparente e granulosa . I p r i m i 
vanno tastando qua e l à , finché n o n 
abbiano t rova to un co rpo , che nel 
nostro caso è la parete del r e c i 
piente d i ve t ro , sul quale possano 
applicarsi l o n g i t u d i n a l m e n t e . I p r i m i 
fili sono m o l t o so t t i l i ; i n breve p e r ò 

ne spuntano a l t r i , che si a l lungano 
in l inea ret ta come c o r d o n c i n i , r a m i 
ficandosi spesso ad angolo re t to 
durante i l l o r o percorso e prose
guendo i n c o m u n e la p r o p r i a s t rada ; 
giunt i al la l o ro lunghezza d e f i n i t i v a , 
superano quel la del co rpo da sei a 
otto vo l t e ; si estendono i n tu t te le 
direzioni e constano di una sostanza 
granulosa, i n c o l o r a e c o n t r a t t i l e . 
Quando cessano d i a l l u n g a r s i , le 
loro r a m i f i c a z i o n i si f a n n o p i ù n u 

merose e si r i un i scono a v icenda , 
per modo da f o r m a r e una sor ta d i 
rete, u n sistema d i m a g l i e v a r i a 
b i l i ». Noto che l ' a n i m a l e , quando 
è t r anqu i l l o e ha i l t empo d i f a r l o , 
riveste a poco a poco tu t ta la s u 
perficie esterna d e l l ' i n v o l u c r o d i u n 

sottile s t ra to r e t i f o r m e , composto 

della suddet ta massa m o b i l e . « Nei p u n t i i n c u i , su l la pe r i f e r i a del la rete d i sar

code, come ch i ameremo questo del ica to tessuto, parecchi fili si i n c o n t r a n o a v icenda , 
si f o r m a n o spesso alcune pias t re p i ù la rghe , composte del la sostanza che sempre 
v i aff luisce e da queste piastre p a r t o n o n u o v i fili i n va r i e d i r e z i o n i . E s a m i n a n d o i 

fili con m a g g i o r a t tenzione, v i si osservano specia l i g r a n u l a z i o n i p r o v e n i e n t i d a l 
l ' i n t e r n o del la conch ig l i a , le q u a l i s co r rono r a p i d a m e n t e verso la p e r i f e r i a l ungo 

i fili, m a , g iun te al le e s t r e m i t à d i ques t i , r i t o r n a n o i n d i e t r o . Siccome p e r ò a f f lu i s cono 
d i con t inuo nuove masse g r a n u l a r i , o g n i f i l o presenta due c o r r e n t i opposte . Nèi l a r g h i 
fili, che contengono u n m a g g i o r n u m e r o d i g r a n u l a z i o n i , le due c o r r e n t i si m a n i f e 
stano i n pa r i t e m p o ; ne i fili p i ù s o t t i l i , i l cu i d i a m e t r o è spesso m i n o r e d i que l lo de i 

g l o b u l i , quest i sono p i ù r a r i ; n o n si p resentano n e l l ' i n t e r n o del filo so t t i l e , m a scor

rono su l la sua super f ic ie . Se uno d i quest i g r a n u l i , du ran t e i l suo percorso , pe rv iene 

i n u n p u n t o d i d iv i s ione del filo, r i m a n e spesso i m m o b i l e per qualche t e m p o , p o i 

prende l ' una o l ' a l t r a d i r ez ione . Pe rco r rendo le c o n g i u n z i o n i dei fili, i g l o b u l i passano 

Gromia oviforme (Gromia oviformis) Ingr. 600 volte. 
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da u n f i l o a l l ' a l t r o e n o n d i r ado una corrente cen t r i fuga è soggiogata da una 
cor ren te cent r ipe ta e costret ta a r i t o r n a r e i n d i e t r o . D i t r a t t o i n t r a t to le co r ren t i 
si i n t e r r o m p o n o pure n e l l ' i n t e r n o de i fili p i ù l a r g h i e a lcun i corpuscol i r i t o rnano 
i n d i e t r o . 

« I fili constano d 'una sostanza fondamen ta l e composta d i g r a n u l i m i n u t i s s i m i . Non 
esiste a lcuna d i f fe renza f r a la pelle e i l suo contenuto . I l regolare m o v i m e n t o ascendente 
e discendente dei g l o b u l i si spiega sol tanto come una der ivaz ione del flusso e r if lusso 
del la sostanza provenien te d a l l ' i n t e r n o d e l l ' i n v o l u c r o , la quale è omogenea, con t ra t 
t i l e e s i m i l e a l la cera l i q u i d a ; ne l la m e t à d i ogni filo questa sostanza segue una d i re 
zione cen t r i fuga , ne l l ' a l t r a una d i rez ione cen t r i pe t a ; na tu ra lmen te t rascina seco i 
g l o b u l i p i ù grossi , che so l i ci d i m o s t r a n o l 'esistenza d i questo m o v i m e n t o . 

« A l l o r c h é , ne l l o r o percorso , i fili i n c o n t r a n o qualche corpo che possa servire d i 
a l imen to , una Bac i l l a r ia (a lga sil icea un ice l lu l a r e ) , u n filo osc i l l a to r io meno lungo, v i 
si attaccano e si a l largano, confondendos i co i fili v i c i n i . F o r m a n o i n questo modo 
i n t o r n o a l l 'ogget to i ncon t r a to una sorta d i i n v o l u c r o p i ù o meno perfe t to . Al lo ra 
la c i rcolazione dei g l o b u l i cessa, tan to nel l 'ogget to quan to nei fili. Questi s ' i n c u r 
vano e si i nc roc iano , f o r m a n d o coi l o r o m o v i m e n t i una rete sempre p i ù f i t t a , oppure 
alcune piastre p iù la rghe finché la preda n o n sia stata por t a t a presso l ' ape r tu ra de l 
l ' i n v o l u c r o , i n cui n o n t a rda a spa r i r e . Si osserva u n f enomeno analogo, quando i 
fili si r i t i r a n o per qualche a l t ra rag ione . La cor ren te granulosa, regolare , cessa; i 
fili si cont raggono, abbandonando la parete d i ve t ro a cu i si erano attaccati , si 
raccolgono in masse compat te e i n f i n e pe rvengono a l l ' ape r tu ra , nel la quale s ' ingol 
fano lentamente , come una massa i n f o r m e , cos t i tu i ta d i una sostanza decomposta » . 

Questa descrizione delle appendic i s co r r evo l i , v a r i a b i l i , che, s i m i l i ad u n intreccio 
d i r a d i c i , p rocacc iarono a i m e m b r i d e l l ' i n t i e r a classe i l n o m e d i R I Z O P O D I (Rhizo-
poda), è esatta per ogn i r i g u a r d o . Sapp iamo in t an to che i n quest i a n i m a l i una mede
s ima sostanza i n f o r m e p rovvede a l la locomoz ione , a l la n u t r i z i o n e e a l la s e n s i t i v i t à . 
Le appendic i v a r i a b i l i , s f iora te da qualche corpo estraneo, si con t raggono e si p r o 
tendono come v e r i t en taco l i . L a s e n s i t i v i t à d i cu i sono sede è assai l i m i t a t a , p e r c h è 
la s e m p l i c i t à de l l ' o rgan i smo i n t i e r o cancella i l i m i t i f r a una vera s e n s i t i v i t à per quanto 
m i n i m a possa essere, ed una sempl ice i r r i t a b i l i t à . I l guscio del la nost ra g r o m i a con
tiene in t e rnamen te sol tanto una sostanza con t r a t t i l e . V i si osservano i n o l t r e n u m e 
rose vesciche m u t e v o l i e sul f o n d o a l cun i g e r m i s fe r i c i , i q u a l i , secondo ogn i p r o b a b i l i t à , 
sono des t ina t i a l la r i p r o d u z i o n e . 

O R D I N E P R I M O 

RADIOLARI (RADI OLA RI A) 

Nessun gruppo di Rizopodi, anzi nessun gruppo di animali, ad eccezione degli 
inse t t i , presenta una magg io re r icchezza d i f o r m e e d i v a r i e t à d i que l l a che osser

v i a m o nei R A D I O L A R I (Radiolaria), i q u a l i devono essere cons idera t i per la l o ro 

s t r u t t u r a come i p r o t o z o i p i ù e l eva t i . 
I l l o ro corpo consta d i due p a r t i p r i n c i p a l i : la capsula centrale e la massa 

esterna. La capsula cent ra le è i l nucleo d e l l ' a n i m a l e un ice l lu l a re e assai p i ù p ic

cola del la massa esterna. È avvo l t a i n una m e m b r a n a so t t i l e , che i n generale compare 
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assai per t empo nel lo sv i luppo e si conserva per t u t t a la v i t a ; i n ce r t i casi p e r ò 

si f o r m a sol tanto p r i m a del la r i p r o d u z i o n e . Nel la capsula cen t ra le si t r o v a a n z i t u t t o 

una seconda capsula con pare t i s o t t i l i , la capsula i n t e r n a , c o r p o nuc leare de l la c e l 

lu la , che p e r ò p u ò essere rappresenta ta da parecch i n u c l e i s o l i d i . L a capsula cent ra le 

circonda i n o l t r e i l p ro top la sma e v a r i spazi cav i p i e n i d i u n l i q u i d o t rasparen te come 

l 'acqua (vacuo l i ) , gocciol ine oleose, co rpusco l i d i p i g m e n t o , f o r m a z i o n i p s e u d o c r i s t a l 

l ine, m a organiche ( c r i s t a l l o i d i ) e v e r i c r i s t a l l i . Per v e r o d i r e ques t i sono r a r i , d i co lo r 
azzurro-celeste e constano d i s t ronz iana o celest ina, f a t t o u n i c o i n t u t t a la f auna t e r 

restre. Questa capsula centrale è i n f a t t i l ' o rgano cent ra le d i t u t t o i l r a d i o l a r i o e de t e r 
mina la r i p r o d u z i o n e , anche senza tener con to del la d i v i s i o n e , a l m e n o i n que l l e f o r m e 

che, invece della capsula i n t e rna , hanno corpusco l i o m o g e n e i . Quando i n c o m i n c i a la 
r ip roduz ione , quest i eserci tano un ' a t t r az ione sul p r o t o p l a s m a c i rcos tan te , i l qua le s i 

raccoglie i n t o r n o ad essi i n masse o v a l i , conserva u n i n v o l u c r o f r a g i l e ed u n solo e 
lungo f l age l lo ; t a lvo l t a contiene i n o l t r e uno dei c r i s t a l l o i d i sudde t t i , che se rvono p u r e 
come m a t e r i a l i d i r i se rva per la p ro le f u t u r a . G i u n t a la p r o l e a questo p u n t o de l suo 

svi luppo, la capsula centrale si screpola e ne escono le spore , da l le q u a l i a poco a 

poco si sv i luppano i r a d i o l a r i . 
La m e m b r a n a capsulare è sparsa d i n u m e r o s i p o r i m i n u t i s s i m i , o p p u r e m u n i t a 

di varie aper tu re p i ù grosse (genera lmente t r e ) , o d i una sola ape r tu r a magg io re . 
Mediante queste aper tu re i l con tenu to del la capsula cent ra le c o m u n i c a col la massa 
esterna c i rcostante . Anche questa n o n ha una s t r u t t u r a sempl ice , m a presenta p i u t 

tosto una t r i p l i ce s t ra t i f i caz ione . I n t e r n a m e n t e , sopra la capsula centra le giace uno 
strato g ranuloso ,compos to d ' u n l i q u i d o denso, ch iamato S A R C O M A T R I C E (Sarcomatrix), 
comunicante col contenuto del la capsula cent ra le , m e d i a n t e le ape r tu re t e s t é m e n 
zionate. A questo s t ra to segue la G A L I M M A (Calymma), p r o d o t t o d i secrezione de l 
protoplasma esterno r i m a n e n t e . La c a l i m m a supera ne l lo spessore lo s t ra to prece
dente, è acquosa, a l b u m i n o s a o gelat inosa, u n i f o r m e o spumosa pe i n u m e r o s i a l v e o l i 
che contiene. Sul la c a l i m m a giace uno s t ra to d i p ro top la sma m o l t o g ranu loso , sparso 
di numeros i a lveo l i e f o r m a n t e una rete, ch i ama to S A R C O D I T T I O (Sarcodictyum). La 
Sarcomatrix e i l Sarcodictyum c o m u n i c a n o a v icenda , m e d i a n t e n u m e r o s i e so t 
t i l i ss imi f i l a m e n t i de l p ro top la sma , che p e r c o r r o n o la c a l i m m a . Dal Sarcodictyum 
spuntano i l u n g h i e f r a g i l i pseudopodi , che spesso si saldano g l i u n i cog l i a l t r i . M o l t o 
sovente i r a d i o l a r i pelagic i contengono special i e l emen t i , cons ide ra t i i n passato come 

component i i n t e g r a n t i d i quest i a n i m a l i e c h i a m a t i cellule gialle. Ciò p e r ò n o n è v e r o ; 
queste cellule gial le n o n sono a l t ro che alghe parassi tar ie , u n i c e l l u l a r i (Zooxantìiella). 

A l c u n i r a d i o l a r i , v i v e n t i i so la tamente o i n co lon ie , sono r i c c h i d i a lveo l i e c o n t e n 
gono parecchie capsule cen t r a l i . 

I r a d i o l a r i p r i v i d i scheletro sono r a r i s s ime eccezioni . L o scheletro è quasi s empre 
si l iceo; o l t r e ad una piccola par te d i sostanza organica f o n d a m e n t a l e , cont iene c i o è 

una grande q u a n t i t à d i acido s i l ic ico ; so l tan to i n v i a eccezionale consta esc lus iva
mente d i una sostanza organica speciale, ossia d i acant ina (sostanza aculea ta) . I l 
Marshal l r i fe r i sce quan to segue i n t o r n o a queste f o r m a z i o n i de l lo sche le t ro : « I n 

certi casi sono f o r m a z i o n i a c u l e i f o r m i , i sola te , disposte secondo la tangente ; i n a l t r i 
si r i un i scono f o r m a n d o eleganti g l o b u l i , cope r t i d i acule i r e g o l a r i . N o n d i r ado quest i 

g lobu l i s ' i n c o n t r a n o concent r icamente e sono r i u n i t i da f o r m a z i o n i s i l icee. V e d i a m o 
a l t rove i n c o n t r a r s i nel cent ro de l l ' an ima le l u n g h i ragg i r a d i a r i , s empre i n n u m e r o 

di 2 0 ; t a l i raggi a t t raversano la capsula cent ra le e t u t t o i l p r o t o p l a s m a esterno, e 

si r i un i s cono sopra i l suo lato esterno m e d i a n t e u n in t r ecc io s i l iceo p i ù o m e n o 
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regolare . Queste f o r m a z i o n i acquis tano i n cer t i r a d i o l a r i u n aspetto fantast ico, v a r i a 
b i l i s s i m o : i n f a t t i o ra si presentano i n f o r m a d i e l m i , o ra i n f o r m a d i canestr i , d i 
l an te rne o d i r e t i ; ora pa iono f i o r i d i c a r d i ; ora si sv i luppano nel lo stesso piano 
come croci i n t e r r o t t e a qua t t ro o a t r e braccia , come dischi , gusci, borch ie , spore e 
v ia dicendo, acquis tando ta lo ra aspett i i n d e s c r i v i b i l i . Ma tut te queste f o r m e sono ele
gan t i e spesso be l l i s s ime ; l 'opera d i Haeckel i n t o r n o ai r a d i o l a r i non dovrebbe 
mancare i n nessuna scuola d ' a r t e decora t iva , p e r c h è contiene u n vero tesoro d i 
m o t i v i , sva r i a t i s s imi e d i s o m m a eleganza, che nessuna fantasia umana riesce ad 

i m m a g i n a r e » . 
La nos t ra Tavola dei « R a d i o l a r i » n o n p u ò dare cer tamente a l le t tore la p iù p ic

cola idea del la l o ro r icchezza d i f o r m e . Egl i p o t r à a m m i r a r e tu t t av ia l 'eleganza della 
Rhizosphaera leptomita ( f i g . 1) e lo scheletro de l lo Sphaerozoum Ovidomare ( f i g . 2 ) , 
composto d i aculei tangenzia l i poco s v i l u p p a t i , d i f o r m a carat ter is t ica . VActinomma 
drymodes ( f i g . 3) r i c o r d a i l a v o r i i n avor io f a t t i dai Cinesi , essendo composta d i tre 
pa l lo t to l ine cave, concentr iche . I l Lithomespilus flammabundus ( f i g . 4 ) e YOmmato-
campe nereides ( f ìg . 5 ) possono se rv i re come m o d e l l i per aghi da lana. I l Carpo-
canium Diadema ( f i g . 6 ) , i l Clathrocyclas Jonis ( f i g . 9 ) e i l Dictyophimus Tripus 
( f ìg . 10 ) pa iono e legant i campanel le o grazios i Canestr ini . I l Challengeron Wille-
moesii ( f i g . 7 ) è una vera f o r m a abissale; YHeliospaera inermis ( f i g . 8 ) si dist ingue 
per l 'e legant iss imo scheletro re t i co la to , regolare . 

Haeckel d iv ide i r a d i o l a r i i n due sottoclassi , suddivise a l o r o vo l t a i n due leg ioni : 
l a Sottoclasse: Porulosa, Holotrypasta, capsula centrale ro tonda , pe r fora ta da nume
ros i p o r i : l a Leg ione : Spumellaria, p o r i del la capsula centrale i n n u m e r e v o l i , d i s t r i 
b u i t i ovunque senza r e g o l a r i t à , scheletro incostante , i l quale n o n penetra nella capsula 
cen t ra le ; 2 a Leg ione : Acantharia, p o r i del la capsula centrale dispost i regolarmente 
e n u m e r a b i l i , scheletro composto sempre d i acant ina den t ro la capsula centrale. 
2 a Sottoclasse: Osculosa, Monotrypasta, capsula centra le non p i ù ro tonda , ma a l l u n 
gata, p o r i d ispost i sul po lo boccale. l a L e g i o n e : Nassellaria, capsula centrale sem
pl ice , polo boccale c r ive l l a to d i v a r i p o l i ; 2 a Leg ione : Phaeodaria, capsula centrale 
sfer ica con dopp ia m e m b r a n a , polo boccale m u n i t o d i un ' ape r tu r a p r inc ipa le con 
m a r g i n e intaccato ; nella c a l i m m a si t r o v a una par te del F E O D A R I O (Phaeodarium) 
p a r t i c o l a r m e n t e sv i luppa ta , r i cca d i p i g m e n t o verde o b r u n i c c i o , che c i rconda l 'estre
m i t à del polo boccale de l la capsula . 

I r a d i o l a r i v i v o n o esclus ivamente ne l mare . Sono rappresen ta t i da m o l t e specie: 
Haeckel ne descrisse 4 3 1 8 , d i s t r i b u i t e i n 739 gener i . 

Nel mare i r a d i o l a r i sono d i f f u s i i n t re r eg ion i successive, che procedono dal l ' a l to 

al basso. L a regione pelagica o regione superf ic ia le è abi tata da f o r m e special i , rappre
sentate da m o l t i i n d i v i d u i , che p e r ò si t r a t t engono a no tevo l i distanze dal la costa. 
Nelle l a t i t u d i n i p i ù calde i l n u m e r o del le specie dei r a d i o l a r i aumen ta m a i l numero 
degl i i n d i v i d u i è p i ù scarso che non nel le l a t i t u d i n i p i ù f redde . A l l a regione super f i 

ciale segue la regione zonariale, d iv i sa a sua vo l ta i n un g ran n u m e r o d i sot to
reg ion i o s t r a t i , che a lbergano f o r m e cara t te r i s t i che . Quasi t u t t i i r a d i o l a r i appar

tengono p e r ò al la regione batibica,d\\e g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e . Una buona m e t à delle 
specie descri t te da Haeckel f u es f ra t ta da l la par te centra le de l Paci f ico , da una p r o 
f o n d i t à va r i ab i l e f r a 3 0 0 0 e 7 4 0 0 m . LeOscuLOSE (Osculosa) sono f o r m e p re t t amente 
ab i s sa l i ; le PORTJLOSE (Porulosa) p i ù supe r f i c i a l i . 

Gl i schele t r i s i l ice i dei r a d i o l a r i non mancano i n nessun depos i to m a r i n o , ma 

sono p i ù a b b o n d a n t i nei depos i t i del le p r o f o n d i t à m a r i n e . Cosi, per esempio , l i 



R a d i o l a r i . 
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t r o v i a m o nel la p r o p o r z i o n e d e l l ' 8 0 % nei depos i t i del f o n d o de l Pac i f ico , f r a le p r o f o n 
d i t à d i 3 0 0 0 e 8 0 0 0 m e t r i ; i n c e r t i t r a t t i t a l i deposi t i constano esc lus ivamente d i gusci 
d i r a d i o l a r i ; p e r c i ò presero i l n o m e d i Depositi di radiolari. 

O R D I N E S E C O N D O 

E3L.IOZOI (HELIOZOA) 

Gli ELIOZOI o RADIOLARI D'ACQUA DOLCE sono animaletti diffusi nell'acqua dolce, 
conosciut i da l l a fine del secolo XV11I. I tedeschi l i c h i a m a n o v o l g a r m e n t e A S T R I , 

p e r c h è , sot to la lente d ' i n g r a n d i m e n t o , 
nella cosidet ta sezione o t t i ca , si p r e 

sentano i n f o r m a d i d i sche t t i r o t o n d i , 
dai qua l i spuntano t u t t ' a l l ' i n t o r n o n u 
meros i ragg i l u n g h i e s o t t i l i , per cu i 

paiono a s t r i i n m i n i a t u r a . E s a m i n a n 
do l i con magg io re a t tenzione si r i c o 
nosce che constano d i p r o t o p l a s m a , d i 
natura compos ta , vale a d i r e cos t i tu i to 
di una sostanza m i d o l l a r e e d i una 

sostanza esterna (endosarcode e e t t o -
sarcode). La sostanza m i d o l l a r e è c o l 
locata t a l v o l t a ne l cen t ro d e l l ' a n i m a l e , 
ma per Io p i ù eccentr ica , è omogenea 
e contiene uno o parecch i nuc l e i . L o 

strato esterno è m e n o r i f r a n g e n t e , 
fluido, m a denso, i n c e r t i casi s p u 

moso e cont iene uno o p i ù vacuo l i p u l 
santi , g l o b u l i d i sostanza a l i m e n t a r e , 
gocciol ine d i g r a s s o , g r a n u l i d i a m i d o , 
corpuscol i v e r d i e piccole g r a n u l a z i o n i 
mo l to r i f r a n g e n t i ( p r o d o t t i d i secre
zione c o s t i t u i t i d i ossalato d i calce) d i 

var io n u m e r o e d imens ione . Da questo 
corpo del p iccolo astro s i staccano i n 
tutte le d i r e z i o n i ragg i e pseudopodi 
so t t i l i , che spesso r agg iungono una 
lunghezza q u a d r u p l a d i que l l a del disco 
del c o r p o . Queste p r o d u z i o n i hanno 
una cer ta r i g i d i t à , d e r i v a n t e da u n 
asse filiforme, i a l i n o , che le sorregge, 
trae o r i g i n e da l l a sostanza m i d o l l a r e 

Clatrulina elegante (Clathrulina elegans). 
Ingrandita 350 volte. 

ed è r i c o p e r t o d i u n i n v o l u c r o d i p r o t o p l a s m a granu loso . Questi pseudopod i , t e r 
m i n a n t i i n ce r t i casi a l l ' e s t r e m i t à l i be r a i n u n p iccolo ing rossamen to , n o n si r i u 

niscono m a i per m o d o da f o r m a r e una r e t e : sono assopodi. Eugenio Penard r i f e r i sce 
quan to segue i n t o r n o ai f e n o m e n i d i l ocomoz ione deg l i e l i ozo i , d e r i v a n t i da quest i 
assopodi . L ' a n i m a l e distende a l cun i dei p r o p r i fili, i qua l i pe rdono m o m e n t a n e a m e n t e 
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la l o r o r i g i d i t à , p o i t o r n a n o ad i r r i g i d i r s i e si t raggono d ie t ro i l co rpo , piegandosi 
leggermente da l l ' a l t o al basso; a l t r i fili sost i tuiscono i p r i m i e si t endono per p r o p r i o 
conto , per m o d o che ne l corso del f enomeno l ' an ima le r o t o l a come una pal la sopra 
una tavo la , e t a lvo l t a con tale v e l o c i t à che pare d i veder lo cor rere come u n ragno. 
Per questo r i g u a r d o v i sono g r a n d i d i f fe renze f r a l 'una e l ' a l t r a specie: men t re , per 
esempio, i l Ciliophrys è senza dubb io ameboide e VActinophrys si m u o v e con grande 

/ 
Acanthocystis turfacea. Molto ingrandita. 

lentezza, gli ACANTOCISTI (vedi la figura) percorrono in un minuto un cammino che 
supera dod ic i vo l te la lunghezza del l o r o d i a m e t r o . N e i l ' A d o d i s c u s Scdtani i m o v i 
m e n t i sono v i v a c i s s i m i ; questo a n i m a l e t t o sal te l la a destra e a s in i s t ra , innanzi e 
i nd i e t ro con una m o b i l i t à s t r a o r d i n a r i a . 

« I n generale s i crede che i pseudopodi eserc i t ino una par te m o l t o a t t iva nella 
ca t tura del la p reda ; si p u ò accertare t u t t av i a che questa par te è so l t an to secondaria. 

Appena u n piccolo o r g a n i s m o viene t r a t t enu to coi pseudopodi , quest i si r i t i r a n o ed 
avv i c inano la preda a l c o r p o ; m a i n t a n t o la preda si a v v i c i n a per lo p i ù spontanea
mente al l 'e t tosarcode e questo pro tende u n p r o l u n g a m e n t o amebo ide , sovente conico, 
che a poco a poco l ' avvolge e la i n t roduce nel co rpo » . 

Le f o r m a z i o n i a foggia d i schele t ro sono assai d i f fuse neg l i e l i ozo i . Nel caso più 
semplice constano d i u n a l to s t ra to mucoso, che p u ò i n d u r i r s i su l la s u p e r f ì c i e , f o r 
mando una sorta d i corazza (Lithocolla), per la presenza d i co rpusco l i estranei, 

g r a n u l i d i quarzo e v i a d icendo . Sovente quest i e l e m e n t i de l lo scheletro sono d i natura 
si l icea, d i spos t i r a d i a l m e n t e e t angenz ia lmen te ; nel p r i m o caso sono b i f o r c a t i alla 
e s t r e m i t à l i be ra . I n a l t r i casi, come nei r a d i o l a r i , lo scheletro si presenta i n f o r m a di 

una capsula sparsa d i ape r tu re r o t o n d e ; cosi accade, per esempio , ne l la C L A T R U R I N A 

E L E G A N T E (Glathrulma elegans), che r a f f i g u r i a m o nel testo. È questa i n o l t r e una 
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f o r m a s tazionar ia , p e r c h è m u n i t a d i u n pedunco lo , c o s t i t u i t o , a quan to pare , d i u n 

plasma i n d u r i t o . Quasi tu t te le a l t r e f o r m e m e n a n o invece v i t a l i be r a , come i l n o t i s s i m o 
A T T I N O S F E R I O (Actinosphaerium Eichhorni). 

Varie specie f o r m a n o t a l v o l t a p iccole co lon ie . Cos ì , per esempio , la C l a t r u r i n a 

elegante por ta seco sul guscio v a r i i n d i v i d u i de l la stessa specie e V Actinophrys sol 
si r iunisce sovente i n aggregazioni compos te d i 10-20 i n d i v i d u i , sa ldat i i n cer to m o d o 

in una sola massa. Queste r i u n i o n i n o n hanno nessun r a p p o r t o col la r i p r o d u z i o n e , 

p e r c h è , i n generale, g l i e l i ozo i , p recedentemente r i u n i t i , t o r n a n o a separars i , senza 

presentare la p i ù piccola m o d i f i c a z i o n e ne l nuc leo o nel co rpo . L a r i u n i o n e d i due 
i n d i v i d u i e sop ra t tu t to d i u n i n d i v i d u o p i ù grosso, nuclea to , e d i u n i n d i v i d u o m i n o r e 

senza nucleo, è f r e q u e n t i s s i m a . L ' i n d i v i d u o p i ù grosso d i v o r a i n cer to m o d o i l p i ù 
piccolo, i l quale p e r ò n o n soccombe, p e r c h è i l suo p r o t o p l a s m a , s i m i l e i n o g n i pa r t e 
a quello d e l l ' i n d i v i d u o magg io re , è i n c o r p o r a t o v i v o da questo e v i v o r i m a n e . 

Gli e l iozoi s i r i p r o d u c o n o per d i v i s i o n e . Dopo una precedente d iv i s i one de l nuc leo , 
un i n d i v i d u o si d i v i d e i n due p a r t i ( d iv i s i one ne l ve ro senso de l la p a r o l a ) , o p p u r e 
produce alcune p o r z i o n i p i ù p iccole , che se ne staccano ( g e m m a z i o n e ) . La Glathrulina 
si r iproduce i n due m o d i . Nel p r i m o caso i l co rpo m o l l e con tenu to ne l g l o b u l o si 
divide i n due p a r t i . Una r i m a n e i n possesso de l guscio, l ' a l t r a ne esce da una del le 
maglie, e, nel corso d i u n ' o r a , si t r a s f o r m a i n una Glathrulina pe r fe t t a , i n segui to 
alla secrezione del guscio e del pedunco lo . I n questo processo d i r i p r o d u z i o n e p u ò 
accadere che la par te m i g r a n t e vada a s t a b i l i r s i su l la par te m a t e r n a . 

Ne l l ' a l t ro caso i l co rpo m o l l e produce i l mate r ia le necessario per la f o r m a z i o n e 
di 8-10 r a m p o l l i , che acquis tano n e l l ' i n t e r n o del g lobu lo u n i n v o l u c r o d u r o , p o i ne 
sgusciano e lasciano i l g l o b u l o . Sono a l l o r a p r o v v e d u t i d i o r g a n i c i g l i a t i , m a lo s tad io 
vagante n o n d u r a a l u n g o . 

Nel l ' au tunno g l i e l iozo i r i t i r a n o i l o ro pseudopodi , si avvo lgono d i una capsula 
gelatinosa e i l l o r o con tenu to si d i v i d e i n una q u a n t i t à d i pa r t i ce l l e , m u n i t e d i u n 
nucleo e d i u n f r ag i l e i n v o l u c r o . I n p r i m a v e r a la capsula si screpola e la p ro l e i n c o m i n c i a 
la sua v i t a e r ran te . 

Gli e l iozoi v i v o n o ne l l ' acqua dolce o sa lmas t ra e p re fe r i scono l 'acqua l i m p i d a e 
pura a l l 'acqua t o r b i d a . S ' i ncon t rano senza f a l l o nel le pozze de i boschi compos t i d i 
piante a fogl ie caduche, che cadono sul t e r r eno e lo r i c o p r o n o , negl i s tagni e nel le 
paludi torbose. Sono r a r i ne i suo l i ca lcare i . Mangiano t u t t o c iò che pare l o r o m a n g i a b i l e 
e ciò d i cu i r iescono a i m p a d r o n i r s i , da l l e d i a tomee ai r o t i f e r i . 

O R D I N E T E R Z O 

FORAMINIFERI (FORAMINIFERA) 

Alle gronde descritte precedentemente come rizopodi muniti di un semplice invo
lucro (Monothalamia), seguono i n u m e r o s i s s i m i P O L I T A L A M I (Polythalamia), i n cu i 

si osservano mo l t e concameraz ion i . I l l o r o guscio , quas i s empre calcareo, i n c e r t i 
g rupp i consta pu re d i s i l i ce ; si c o m p o n e d i parecchie o d i m o l t e c o n c a m e r a z i o n i , pu re 

indicate es ternamente . L a l o r o d iversa d i spos iz ione e r i u n i o n e d e t e r m i n a la f o r m a 

var iab i l i s s ima del guscio. I n certe f a m i g l i e le c o n c a m e r a z i o n i sono disposte i n l inea 

retta le une d i e t r o le a l t r e ; i n a l t re f o r m a n o u n c o n g l o m e r a t o i r r e g o l a r e , m a per l o 

p iù paiono graziose conchig l ie . Cosi, per es., v e d i a m o che la Guttulina communis, 
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fossile, f o r m a , con poche concameraz ion i , che vanno ingrossando, una sola c i r con
vo luz ione . Sol tanto l ' u l t i m a concamerazione presenta un ' ape r tu ra pel passaggio delle 
appendic i . I n t e rnamen te le concameraz ion i sono p e r ò r i u n i t e da aper ture cons imi l i . 

La D E N D R I T I C A fossile ci presenta u n esempio d i quel le f o r m e eleganti , prodot te 
da l l a disposizione a sp i ra le , a f f ine a que l la che osserviamo ne i n a u t i l i e nelle a m m o 

n i t i . Anche questo g r u p p o spetta al la divisione 
i n cu i si osserva un ' ape r tu ra n e l l ' u l t i m a conca
meraz ione . Abbondano po i a lquanto le forme 
i n cui le pare t i d i tu t t e le concameraz ioni sono 
c r ive l l a t e d i fiorellini, da i qua l i spuntano le ap
pendic i v a r i a b i l i ; t a l i f o r i diedero or ig ine al 
n o m e che dis t ingue l ' i n t i e r a d iv is ione dei F O R A 

M I N I F E R I . 

Sciogl iendo con prudenza i l guscio calcareo 
i n u n acido a l lunga to , si riesce faci lmente a 

procacciars i i l corpo m o l l e . I l m i o collega Schulze d i Graz, ora residente a Ber l ino , 
m i r e g a l ò u n be l l i s s imo prepara to d i Polystornella striatopunctata, disegnato dal 
p ro f . Gotte. I l p ro top lasma occupa tu t te le concameraz ion i , e f r a l ' i m a concame
razione e l ' a l t r a si estendono appendic i e fili s o t t i l i ( s t o l o n i ) . Una delle concamera
z i o n i contiene pure un nucleo d i s t i n to (a). I n a l t r i casi vennero osservati diversi 

Guttulina communis. a, ò, c, veduta 
da diverse parti. Ingrandita. 

Dendritina elegans. a, profilo; b, fronte. 
Ingrandita. 

Corpo molle della Polystomella striatopunctata. 
Ingrandita 200 volte. 

nuc le i . I l complesso d i questo a n i m a l e t t o n o n dev'essere cons idera to come una 
co lon ia s i m i l e a quel le dei p o l i p i , m a come u n o r g a n i s m o solo, come un ind iv iduo 

isolato. Nel la mole questi a n i m a l e t t i v a r i a n o f r a i l d i a m e t r o d i Vio d i m i l l i m e t r o e 
que l lo d i una moneta d i c inque m a r c h i . Queste f o r m e m a g g i o r i appar tengono però 
tu t t e , senza eccezione, ad una f a m i g l i a pre i s tor ica , que l la dei N u m m u l i t i . V i sono 

tu t t av ia anche oggi var ie specie del d i a m e t r o d i m m . 3 0 . 
Sebbene si conoscano a t tua lmen te c i rca 2 0 0 0 specie d i p o l i t a l a m i fossi l i e v ivent i , 

i n avveni re questo n u m e r o d o v r à essere assai r i d o t t o , p o i c h é sapp iamo g i à che molte 
del le supposte specie d i s t in te e f o r m e d i gusci debbono essere disposte i n serie, con 
tu t te le t r ans i z ion i o p p o r t u n e e graduate . 

Giova notare i n o l t r e che certe specie e sop ra t tu t t o quel le m u n i t e d i m o l t e conca

m e r a z i o n i , presentano nei v a r i g r a d i del l o ro s v i l u p p o u n aspetto d ive r so , p o i c h é le 
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concameraz ion i non ingrossano sol tanto nel la m i s u r a d e t e r m i n a t a da l l a l o r o pos iz ione , 

essendo c i o è sempre p i ù a m p i a la p i ù recente, ma sop ravvengono a l t r e c o m p l i c a z i o n i , 

come r i s u l t a da l la fig. 3 . Questa rappresenta una sezione rad ia le d e l l ' Orbitolites com
planata e venne estrat ta dal la sp lend ida m o n o g r a f i a dei f o r a m i n i f e r i d i G u g l i e l m o 
Garpenter. Le 5 p r i m e zone, che si susseguono ne l la figura (mm1 m%m3 w i 4 ) , c i r 

condano la concameraz ione c i rco la re (ce) giacente i n t o r n o al la camera cen t ra le (p)i 

Orbitolites complanata. 1, veduta di sopra; 2, sezionata: di grandezza naturale. 
3, parte sinistra di una sezione: ingrandita. 

queste c inque zone hanno la medes ima s t r u t t u r a e appar tengono prec isamente al 
tipo de l l ' a rch i te t tu ra delle concameraz ion i , presentato d a l l ' O r b i t o l i t e s marginalis; 
comunicano colle concameraz ion i v i c i n e , a destra e a s in i s t ra (a), e a n t e r i o r m e n t e (r) 
mediante una sola ape r tu ra . Poi seguono t re zone (ddld*), nel le qua l i ogn i camera 

ha soltanto una comunicaz ione per par te a destra e a s in i s t ra , ma due nella par te 
anteriore pel passaggio degl i s t o l o n i . La s t r u t t u r a d i queste camere è cara t te r i s t ica e 

permanente n e l f ' O r b i t o l i t e s duplex. Ma nel le camere delle due zone successive (e ed e 1 ) 
le aperture d i comunicaz ione l a t e ra l i (ac a c l ) sono r a d d o p p i a t e ; p e r ò la pat te cen
trale delle camere (n) comunica ancora l i be r amen te colla par te super io re (s) e col la 
parte i n f e r io re ( s 1 ) : r imase a questo pun to d i s v i l u p p o l ' O r b i t o l i t e s complanata deg l i 
strati t e rz i a r i d i Par ig i ; ma nella f o r m a m o d e r n a ( f f l f* f 3 ) v ed i amo che la c a v i t à 

è chiusa con t ro s ed s 1 da f o n d i sporgen t i e presenta so l tan to una piccola ape r tu ra 

pel passaggio d i uno s tolone. F i n a l m e n t e nel le u l t i m e c i r c o n v o l u z i o n i la c a v i t à n si 
incurva a l l ' i n n a n z i per modo da a l t e rna r s i con s ed s 1 Tale è l ' a r ch i t e t t u ra del le 

camere p i ù per i fe r iche , che si osservano nel guscio d e l l ' o d i e r n a Orbitolites compla
nata. L ' O r b i t o l i t e s marginalis, duplex e complanata f o r m a n o una serie d i f o r m e e 

non è facile s t ab i l i r e se i n u n dato caso si t r a t t i d i un marginalis adu l to , o d i una 
complanata g iovane. 

45. — BREHM. Animali. Voi. X. 
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Massimo Schultze r i fer i sce quan to segue i n t o r n o al la presenza e ai l u o g h i abi ta t i 
da i m o n o t a l a m i e dai p o l i t a l a m i o d i e r n i : « L ' e n o r m e q u a n t i t à d i gusci d i r izopodi 

Poh/slomella strigillala. Ingrandita 200 volte. 

f r a m m i s t i a l la sabbia m a r i n a d i certe coste f u oggetto d i grande m e r a v i g l i a pei na tu 
r a l i s t i . Nel 1739 Janus Plancius , g iovandos i d i una debole lente d ' i n g r a n d i m e n t o , 

ne c o n t ò 0 0 0 0 i n un ' onc i a d i sabbia, raccol ta a R i m i n i s u l l ' A d r i a t i c o ; D ' O r b i g n y fa 
a m m o n t a r e questa c i f r a a 3 .840 .000 i n una uguale q u a n t i t à d i sabbia del le An t i l l e . 
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Dopo di aver fa t to passare ad u n setaccio so t t i le la sabbia racco l ta sul m o l o d i Geatd , 
esaminai i l r i m a n e n t e a l m i c r o s c o p i o e r i c o n o b b i che a lmeno per m e t à constava d i 

gusci d i r i z o p o d i ben c o n s e r v a t i ; l ' a l t r a m e t à era cos t i tu i ta d i f r a m m e n t i d i sostanze 
m i n e r a l i e o rganiche , p r o p o r z i o n e considera ta come f avo revo l i s s ima anche da l 

D 'Orbigny . I n u n c e n t i g r a m m o d i questa sabbia fina t r o v a i 5 0 0 gusci d i r i z o p o d i ; 
un 'oncia (30 g r a m m i ) ne cont iene p e r c i ò 1 .500 .000. I l n u m e r o calcolato da l D ' O r b i g n y 
è dunque m o l t o esagerato. 

« Visto che la sabbia del la costa cont iene una g rande q u a n t i t à d i gusci d i p o l i -
t a l ami , bisogna andare i n cerca d i e sempla r i v i v e n t i a poca dis tanza da l la r i v a , su l 

fondo del mare . V i c i n o ad Ancona , dove i l p o r t o e la costa se t t en t r iona le , p iana , p r e 
sentano sul f o n d o una sabbia r i cch i s s ima d i t a l i gusci , ne raccols i a lcun i sacchett i 

alla p r o f o n d i t à d i c i rca 6 m . e la conservai per qualche t e m p o i n r e c i p i e n t i d i v e t r o ; 
ma non m i accadde m a i d i t r o v a r v i un i n d i v i d u o v i v o , che strisciasse sul la parete d i 
vetro. Esaminando la sabbia r i c o n o b b i che so l tan to poch i s s imi gusci contenevano 
ancora qualche res iduo d i sostanza o rgan ica . A l l o r a di ress i le m i e r i ce rche ad una 
isoletta rocciosa, coper ta d i alghe, giacente a sud del p o r t o , e i n c o m i n c i a i a raschiare 
i l fondo col la rete, a poca p r o f o n d i t à , e pe r f i no i n ce r t i p u n t i , che r i m a n g o n o i n secco 
durante i l r i f lusso . I l m i scug l io estrat to da l m a r e conteneva sostanze a n i m a l i e vege
t a l i ; lasciando deposi tare la sabbia, dopo qualche ora v i d i s t r i sc iare sul le pare t i del 
recipiente m o l t i r i z o p o d i , p o l i t a l a m i v i v i e p i en i d i sostanza organ ica . L o stesso m i 
accadde a Venezia. L a sabbia de l l i d o , raccol ta a qualche dis tanza da l la costa, non 
mi p r o c a c c i ò m a i u n esemplare v i v o , m en t r e la m e l m a del la laguna , i m p r e g n a t a d i 
alghe, una vo l t a depura ta degl i avanz i o rgan ic i f ac i lmen te d e c o m p o n i b i l i , m i f o r n ì 
molte ro ta l ie , m i l i o l i d e e g r o n d e v i v e n t i . I r i z o p o d i m a r i n i scelgono a preferenza pel 
loro soggiorno quel le l o c a l i t à i n cui la vegetazione l i protegge dal le onde e dove i l o r o 
f ragi l i o rgan i l o c o m o t o r i t r o v a n o o p p o r t u n i sostegni . Anche i l c ibo abbonda i n que i 
luoghi , r i cch i d i p iante m a r i n e , a cui si appicc icano i n g r a n n u m e r o le d ia tomee e 
gl i i n fuso r i » . 

Mol t i s s imi p o l i t a l a m i v i v o n o sul le spugne d 'ogn i specie, dove t r ovano p ro tez ione 
e cibo abbondante . 

Ehrenberg e s a m i n ò g i à m o l t i a n n i o r sono m o l t e cent ina ia d i c a m p i o n i d i m e l m a , 
raccolti i n t u t t i i m a r i , spesso ad una p r o f o n d i t à v a r i a b i l e f r a 3 0 0 0 e 5 0 0 0 m . , d u r a n t e 
i l collocamento dei cav i s o t t o m a r i n i . I gusci de i p o l i t a l a m i f o r m a n o una percentua le 
notevole del fondo s o t t o m a r i n o , c iò che n o n riesce s t rano , cons iderando l ' abbondanza 
in cui si presentano nei bassi f o n d i del la spiaggia . I l g rande na tu ra l i s t a ber l inese 
t rovò spesso nei gusci r acco l t i co l lo scandagl io m o l t i avanz i del co rpo m o l l e dei l o r o 
antichi i n q u i l i n i ; p e r c i ò si credette au tor izza to ad asserire che i p o l i t a l a m i v i v e v a n o 

anche « là sotto » e c o n t r i b u i r o n o co l la l o ro e n o r m e m o l t i p l i c a z i o n e a l i v e l l a r e g r a 
datamente le v a l l i so t tomar ine . 

Le d i l i gen t i r icerche prat icate i n quest i u l t i m i t e m p i i n t o r n o al le p r o f o n d i t à m a r i n e 

e ai componen t i de l fondo del m a r e , hanno c o n f e r m a t o la par te i m p o r t a n t i s s i m a 
esercitata da i gusci dei p o l i t a l a m i ne l la f o r m a z i o n e del la m e l m a m a r i n a , da l l a zona 

artica alla zona an ta r t i ca . V i conco r rono parecchi gener i d i p o l i t a l a m i , che f o r n i s c o n o 

una piccola percentuale e i n modo pa r t i co l a re i gener i G L O B I G E R I N A e O R B U L I N A , i 

cui gusci constano d i g l o b u l i che a u m e n t a n o d i grossezza (ved i la figura) e g l o b u l i 
sempl ic i , r ego la r i . 

Gl i avanzi dei lo ro gusci sono ve ramente i n n u m e r e v o l i sopra m i g l i a i a d i m i g l i a 

quadrate del fondo del mare , d i cu i f o r m a n o u n componen te ca ra t t e r i s t i co , m o l t o 
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i m p o r t a n t e ; p e r c i ò i l f ondo d i quel le l o c a l i t à è ch iamato sempl icemente « F o n d o d i 
g lob ige r ina » e « Deposito d i g lob ige r ina » ( 1 ) . 

I na tu ra l i s t i della spedizione del Challenger dedicarono la l o ro at tenzione a questo 
i m p o r t a n t i s s i m o ed interessante a rgomen to , s tudiato colla mass ima cura da Murray 
e W y v i l l e T h o m s o n ; q u e s t ' u l t i m o r i f e r ì i r i su l t a t i delle sue osservazioni al la Soc ie t à 
dei N a t u r a l i s t i inglesi ne l l ' au tunno del 1870, espr imendos i nel seguente m o d o : 

« La p r o f o n d i t à media dell 'Oceano va r i a f r a 2 0 0 0 e 2500 tese. Una g ran parte del 
mare è u n po ' meno p ro fonda e la p r o f o n d i t à d i 2000 tese v i si p u ò d i re usuale. Nei 

luogh i i n cui aumenta f ino a 
2 5 0 0 - 3 0 0 0 tese, è probabi le 
che i l fondo sia sparso di spe
cia l i a v v a l l a m e n t i so t tomar in i , 
meno la parte settentrionale 
del Pacif ico, dove si incontrano 
e n o r m i t r a t t i d i acqua p r o 
fonda p iù d i 3000 tese. Nella 
par te set tentr ionale de l l 'A t l an 
t ico la p r o f o n d i t à media è d i 
c i rca 2 0 0 0 tese; tu t t av ia v i 
scorre u n r i a lzo centrale i l 
quale , par tendo dal la Groen
landia mer id iona le , si estende 
ai v a r i g r u p p i d ' i so le e alle 
isolette sparse nel mare fino 
a T r i s t an d ' A c u n h a e forse 
anche p i ù i n là . Questo r ialzo, 
i l cosidetto Banco d i Dolphin 

(Dolphin Rise), i n onore della nave amer icana che lo m i s u r ò per la p r i m a vo l ta , scende 
d ' ambo i l a t i da una p r o f o n d i t à d i o l t r e 3 0 0 0 tese; quest i abbassamenti scorrono 
para l le lamente all'asse d e l l ' A m e r i c a mer id iona l e e d e l l ' A f r i c a . Tale fondo m a r i n o , 
cara t ter izzato nelle sue l inee genera l i dalla diversa p r o f o n d i t à , è coper to d i deposit i 
specia l i . T u t t o i l fondo del mare , come abb iamo r i conosc iu to dagl i s t u d i f a t t i , riceve 
grada tamente cer t i depos i t i , che, agg lomerandos i , d à n n o luogo a f o r m a z i o n i par t ico
l a r i che saranno g l i s t r a t i rocciosi de l l ' avven i re . La geologia ha d i m o s t r a t o che tutta 
l ' od ie rna te r ra emersa, meno alcune rocce vulcaniche , consta d i deposi t i s t r a t i f i ca t i , che 
si f o r m a r o n o sul fondo del mare . Sappiamo che i componen t i d i questi s t r a t i der ivano, 
a lmeno i n par te , dal la d i s t ruz ione progressiva della t e r ra e cons ide r i amo l'oceano 
come i l grande serbatoio del mate r ia le , che s e r v i r à p iù t a rd i a f o r m a r e isole e c o n t i 
nen t i , quando i l fondo m a r i n o si s o l l e v e r à sopra i l l i ve l lo del mare . Tut ta la superficie 
del fondo del mare r iceve ta l i depos i t i , e uno degli scopi p r i n c i p a l i del la spedizione 

del Challenger consisteva appun to nel la de te rminaz ione d i quei depos i t i , nel r i cono 
scere in qua l i circostanze si f o r m a n o e i n qua l i r a p p o r t i si t r ovano coi deposi t i an t i ch i . 
Considerando i f enomen i t e s t é i n d i c a t i , o r m a i no t i a t u t t i , n o n f u m m o per nul la 
m e r a v i g l i a t i nel r iconoscere che i f r a n t u m i della terra emersa si estendevano nel 

m a r e fino alla distanza d i parecchie cent inaia d i m i g l i a inglesi dal la costa. T r o v a m m o 

(1) Coli;; parola « deposito » traduciamo il vocabolo inglese « ooze », mentre la parola « mitd » 
significa melma e la parola « ehty » argilla. 
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s t ra t i d i a rg i l l a e d i v e r s i deposi t i ca ra t te r izza t i da l ma te r i a l e da cu i d e r i v a v a n o e 

contenent i i r e s idu i d i queg l i a n i m a l i che v i v e v a n o nei l u o g h i i n cu i si e rano f o r m a t i 

appunto t a l i depos i t i . In poche paro le , t r o v a m m o f i n o a una cer ta dis tanza da l l a 
costa que i depos i t i , che si c o m p o n g o n o per la m a g g i o r par te del ma te r i a l e del la costa. 

« Mol t i a n n i o r sono, p r i m a che si prat icassero i sondaggi f a t t i nel c o l l o c a m e n t o 

del cavo s o t t o m a r i n o d e l l ' A t l a n t i c o , si r i conobbe che i l f o n d o del la par te se t t en t r iona le 
de l l 'A t l an t i co consta per una buona par te d i u n deposi to , conosciuto o g g i d ì co! n o m e 
di « Deposito d i g lob ige r ina » . Questo deposi to si c o m p o n e dei gusci dei f o r a m i n i f e r i 
i n f e r i o r i e p r i n c i p a l m e n t e d i una Globigerina. Disseccata, que l l a m e l m a aveva 
l 'aspetto che presenta i l m i d o l l o del c e r f u g l i o n e ; i s i ngo l i gusci , d i s so lvendos i , d e n o 
tavano d i essere p r e s s o c h é i so l i c o m p o n e n t i del depos i lo . Raccogl iendo con u n appa 
recchio speciale u n po ' d i m e l m a m e n o super f ic ia le , o s se rvam m o che i gusci de l le 
g lobiger ine erano t u t t i r o t t i e r i u n i t i per m o d o da f o r m a r e u n complesso u n i f o r m e . 
Non erano p e r ò r a r i s s i m i i gusci i n t a t t i e i f r a m m e n t i d i gusci r i c o n o s c i b i l i . L ' i n t i e r a 
massa constava quasi esc lus ivamente d i ca rbona to d i calcio e i l solo m i n e r a l e che se 
ne poteva es t rar re era senza d u b b i o u n calcare. C o n c l u d e m m o p e r c i ò che questo 
calcare doveva essersi deposto sopra u n t r a t t o assai esteso del la reg ione a t lan t ica 
se t tent r ionale e sopra m o l t i a l t r i t r a t t i del la superf ic ie del g lobo . A l t r e osse rvaz ion i 
d imos t r a rono che la creta è compos ta p r e s s o c h é de l lo stesso ma te r i a l e e la c o n c o m i 
tanza f r a i l deposi to o d i e r n o e la creta ci pa rve i nd i s cu t i b i l e . Duran te i l v i agg io de l 
Challenger c i si p r e s e n t ò spesso l 'occasione d i raccogl iere questa creta od i e rna e 
di r ivo lgere a n o i stessi una domanda , a cu i avevamo sperato d i poter r i spondere dopo 

gl i s tudi che a v r e m m o fa t to ne l la t raversata . 
« Dove v i v o n o quest i a n i m a l i ? Sul fondo del mare , o a l l a superf ice de l l ' acqua , 

d'onde i l o ro gusci v u o t i d iscendono p o i sul f o n d o ? Nessuno l i aveva t r o v a t i v i v i a l la 
superfice de l l ' acqua , f u o r c h é i n v i a eccezionale, e l ' ipotes i generale era che vivessero 
sul fondo , dove se ne r i n t r a c c i a v a n o i gusc i . Uno dei m i e i c o m p a g n i d i v i agg io , i l 
Mur ray , r ivo l se la sua a t tenzione a l lo s tud io de l ma te r i a l e estrat to da l f o n d o de l m a r e , 
cercando d i s cop r i rne la compos iz ione e l ' o r i g i n e . E g l i adoperava t an to la re te a 
strascico, quan to l ' appara to d i sondaggio e o t tenne una conclus ione , u n r i s u l t a t o 
in to rno al quale s iamo t u t t i c o n c o r d i . T rasc inando la rete a l la superf ice de l l ' acqua , o 
megl io ancora , lasciandola a f fondare fino al la p r o f o n d i t à d i 100 tese, si raccogl ie u n a 
q u a n t i t à e n o r m e d i quest i f o r a m i n i f e r i v i v i , che f o r m a n o i l deposi to d i g l o b i g e r i n a . 
Le g lob iger ine stesse sono comun i s s ime i n m o l t i m a r i e i l l o r o aspetto cara t te r i s t ico 
è al t u t to d ive r so da que l lo dei gusci g iacen t i sul f o n d o ; p e r c i ò , a m i o parere , è cer to 
che quest i f o r a m i n i f e r i v i v o n o presso la superf ice de l l ' acqua e che i gusci depos i t a t i 
sul fondo v i sono cadu t i d a l l ' a l t o . I gusci , t a l i e q u a l i l i t r o v i a m o su l f o n d o , sono 
m i n u t i s s i m i g l o b u l i , r i u n i t i g l i u n i ag l i a l t r i , con superf ice r u v i d a e f o r e l l i n i m i c r o 
scopici. L a l o r o c a v i t à cont iene una massa rossiccia , che c o n s i d e r a m m o come i l r e s iduo 
del corpo a n i m a l e . Raccol ta al la superf ice del m a r e , la g lob ige r ina ha la stessa f o r m a 
del guscio, m a questo n o n è b ianco ed opaco, m a af fa t to i n c o l o r o e t rasparen te . O g n i 
poro è c i rconda to da una p iccola sporgenza esagonale, da i cu i ango l i spunta u n lungo 
aculeo, per m o d o che i l guscio è aculeato i n tu t te le d i r e z i o n i e g l i acule i s ' i ncon t r ano 
nel cent ro di o g n i concameraz ione . 11 p r o t o p l a s m a , la sostanza v i t a l e del le g l o b i g e 
r ine , esce dal le ape r tu re e scorre lungo le spine fino al le l o r o e s t r e m i t à , dove assorbe 
le part icel le d i c ibo , che si t r o v a n o a l la sua po r t a t a . L e g lob ige r ine n o n sono p i ù 
pesanti de l l ' acqua , p o i c h é i l l o ro peso è compensato dal le gocc io l ine oleose, che c o n 
tengono i n t e rnamen te . Nuo tano a m i r i a d i a l la superf ice de l l ' acqua , m e n t r e g l i i n d i v i d u i 
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m o r t i o m o r e n t i d iscendono sul f o n d o . Vis to che s ' incont rano v i v e i n q u a n t i t à così 
e n o r m i a poca distanza da l l i v e l l o de l l ' acqua , men t r e nessuna viene r in t racc ia ta v iva 
sul f ondo , si p u ò asserire che i l deposito d i g lob ige r ina consta d i un 'agglomerazione 
d i gusci v u o t i , cadut i sul f o n d o dal la superf ice del l ' acqua o da una p r o f o n d i t à mediocre . 
Se c iò fosse vero , d o v r e m m o aspet tarci d i vedere estendersi i l l o r o deposito i n t u t t i i 
l u o g h i da esse a b i t a t i . Invece questo non accade ed è uno dei f a t t i p i ù s t ran i confer
m a t i dal la spedizione del Challenger. Discendendo Ano ad una p r o f o n d i t à d i circa 
2 0 0 0 tese, t r o v i a m o che i gusci pa iono logora t i e present ino una t i n t a gial lognola ; 
n o n sono p i ù cos ì b i a n c h i e t r asparen t i come q u e l l i dei bassi f o n d i ; a l la p r o f o n d i t à 
d i 2 5 0 0 tese i gusci mancano af fa t to e i l f o n d o consta d i u n ' a r g i l l a rossa, u n i f o r m e , 
p r i v a d i carbonato d i calc io . Ora , s iccome una g ran par te del l 'oceano ha una p r o f o n 
d i t à super iore a 2 0 0 0 tese, è p robab i l e che anche la magg io r par te del fondo mar ino 
sia coperta d i a r g i l l a rossa e n o n d i f o r m a z i o n i calcaree. Ma i n qual m o d o i l deposito 
calcareo, ad una certa p r o f o n d i t à , ha ceduto i l posto a l l ' a r g i l l a rossa? Senza dubbio 
i l deposito calcareo non ha po tu to sussistere, p e r c h è i l ca rbonato d i calcio dei gusci 
delle g lob iger ine venne decomposto per effe t to d i u n processo t u t t o r a igno to . Questo 
fa t to si ve r i f i ca a p a r t i r e da una data p r o f o n d i t à e a l l o r a a b b i a m o l ' a rg i l l a rossa. Ma 
d 'onde viene questa a rg i l l a rossa? L ' a r g i l l a rossa consta d i s i l ice e compos t i d i fe r ro . 
I gusci contengono quest i c o r p i , i n tale compos iz ione par t i co la re sol tanto i n una quan
t i t à t rascurabi le » . Siccome le r icerche c h i m i c h e c i a l lon tanerebbero t roppo da l nostro 
a rgomen to , non le segui remo f i n c h é non saranno ben ch ia r i t e le cause d i questo 

f enomeno . 
D i m o s t r a n d o che i f o r a m i n i f e r i pa r t ec ipa rono con m o l t a efficacia al la formazione 

degl i s t ra t i t e r r e s t r i , i n a tu r a l i s t i inglesi non fecero a l t r o che c o n f e r m a r e le scoperte 
precedent i d i Ehrenberg , i l quale aveva g i à r i conosc iu ta la concomi tanza d i m o l t i 
f o r a m i n i f e r i v i v e n t i a i nos t r i g i o r n i con q u e l l i , che f o r n i r o n o i l mater ia le necessario 
a i deposi t i cretacei e p a r l ò d i « a n i m a l e t t i cretacei v i v e n t i » . Nel 1 8 3 0 questo pareva 
u n paradosso, un ' ipo tes i r i v o l u z i o n a r i a ; o g g i d ì n o n ci pare p i ù tale i n seguito alla 
scoperta delle pen tacr in i te e delle exa t t ine l l ide . A b b i a m o veduto che la parte del 
leone i n questo p ro lunga r s i del l ' epoca cretacea fino al l 'epoca a t tuale spetta a i nostr i 
p o l i t a l a m i , i q u a l i hanno c o n t r i b u i t o al la f o r m a z i o n e del la crosta terres t re p iù d i 
tu t te le piante e d i t u t t i g l i a l t r i a n i m a l i pres i ins ieme . I g r a n d i deposi t i d i car
bone, g l i scogli c o r a l l i f e r i , g l i a t o l l i e i depos i t i d i ossa del la costa s iber iana non 
devono essere d i m e n t i c a t i i n questa enunciazione, p e r c h è par tec iparono al la f a b b r i 
cazione del mater ia le della crosta t e r res t re da i calcarei s i l u r i c i fino a l la creta. Non 
meno considerevole e forse anche p iù cons iderevole « è i l l o r o n u m e r o negl i eoceni 
( i n f e r i o r i ) , m i n e r a l i t e r z i a r i ; fondandos i sul la q u a l i t à dei r i z o p o d i , i na tu ra l i s t i d i s t i n 

sero nel bacino d i Par ig i un calcare d i M i l i o l i t i , nel la F ranc i a occidentale u n cal 
care d i A l v e o l i n e e finalmente i n una lunga e larga zona, che scorre sui due la t i 
del Medi te r raneo e si p r o l u n g a fin den t ro l ' I m a l a i a , i l calcare d i N u m m u l i t i ; t u t t i 
quest i s t ra t i calcarei constano per la magg io r par te d ì avanz i d i g u s c i ; quel lo d i 
N u m m u l i t i è cos t i tu i to d i sol i gusci ed ha uno spessore d i parecchie cent inaia d i 
m e t r i » ( B r o n n ) . 

A b b i a m o veduto precedentemente che le spugne si d i v i d o n o i n t re g r u p p i : spugne 
calcaree, spugne si l icee e spugne cornee, secondo le sostanze d i cu i si compone i l 
l o ro schelet ro . Sapp iamo i n o l t r e che i filamenti del le spugne cornee sono r i n f o r z a t i 

da co rp i es t ranei , pene t ra t i nel l o r o co rpo . L o stesso si p u ò d i r e r i g u a r d o ai gusci 
dei f o r a m i n i f e r i . Quasi t u t t i hanno gusci ca lcare i , che, nel le g r a n d i p r o f o n d i t à m a r i n e . 
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ricche d i acido carbonico e scarse d i calce, d iven t ano sempre p i ù s o t t i l i e finalmente 

si t r a s fo rmano i n m e m b r a n e l l e del ica te , che si screpolano disseccando. Le p r o f o n d i t à 

mar ine a lbergano t u t t a v i a un g r u p p o pure rappresenta to ne l l ' acqua m e n o p r o f o n d a , 
corr ispondente al le cosidette spugne cornee del la sabbia . Sono i F O R A M I N I F E R I D E L L A 

S A B B I A , d i v i s i ne l le t r e f a m i g l i e seguen t i : A s t r o r i z i d i , L i t u o l i d i e una par te dei 

Tex tu l a r i i d i . I n ques t i u l t i m i i l guscio è r i n f o r z a t o da c o r p i es t ranei , oppure esc lu
sivamente compos to d i c o r p i es t ranei . La f o r m a dei f o r a m i n i f e r i de l la sabbia é 
v a r i a b i l i s s i m a : t r o v i a m o i n f a t t i i n questo g r u p p o g l o b u l i senza ape r tu ra p r i n c i p a l e , 

1, Hyperamnia ramosa; 2 e 3, Astrorhiza limicola; 2, guscio intatto; 3, guscio aperto. 
Grandezza naturale. 

ma sparsi d i p o r i d ispos t i i r r e g o l a r m e n t e , pel passaggio dei p s e u d o p o d i ; sacchett i 
e bott igl ie minusco le con ape r tu r a p r inc ipa l e , t e r m i n a l e e v i a d icendo . I n ce r t i casi , 
dalla p r i m a concameraz ione ro tonda , spun ta u n t ubo sempl ice o r a m i f i c a t o con 
e s t r e m i t à aper te ; a l t r e f o r m e si presentano come stelle i r r e g o l a r i , da l cu i cen t ro , 
ingrossato o no , spun tano 3, 4 o 5 ragg i d i lunghezza d isuguale , le cu i e s t r e m i t à 
libere sono i r r e g o l a r i . I l genere Saganella f o r m a una rete con t u b i anas tomizza t i . 

I f o r a m i n i f e r i del la sabbia sono r a r a m e n t e c o n c a m e r a t i ; cos ì per esempio i l genere 
Aschemonella presenta so l tanto es te rnamente qualche t racc ia d i concameraz ione 
e i larghi t u b i del genere Botellina sono d i v i s i i n concameraz ion i da t r a m e z z i 
trasversali d i sabbia. Nel genere Sorospaera v e d i a m o , per ve ro d i r e , r i u n i t i m o l 
t iss imi g l o b u l i ; m a i l contenuto del p r o t o p l a s m a d i ogn i g l o b u l o c o m u n i c a con 
quello del g lobu lo v i c i n o ; p e r c i ò questo genere f o r m a in te re co lonie d i f o r a m i n i 
fe r i con una sola camera , m a n o n è ve ramen te p o l i t a l a m i o . 

Il g ruppo dei f o r a m i n i f e r i del la sabbia cont iene i m e m b r i p i ù giganteschi d e l 

l 'ordine i n t e ro . La Bathysiphonia filiformis p roven i en t e da l la p r o f o n d i t à d i 2 6 0 0 m . 
è una sola camera tubulosa , lunga 5 0 m m . , assot t ig l ia ta ad una del le e s t r e m i t à , m a 
aperta d ' ambo le p a r t i , adorna es ternamente d i s tr iscie t rasversa l i , i n cer to m o d o 

di striscie d i cresciuta . La Syringamina fragilissima, estratta da l l a p r o f o n d i t à d i 
1800 m . , si presenta i n f o r m a d i una piccola agg lomeraz ione d i sabbia del d i a m e t r o 
di 38 m i l l i m e t r i . 
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Le diverse f o r m e sono af fa t to l ibere , oppure saldate con una delle e s t r e m i t à o 
con uno dei l a t i p i a n i . 

Var ie f o r m e edif icano gusci special i , cos t i t u i t i per lo p iù d i una sostanza orga
nica, cornea ( c h i t i n a ) , d i sabbia f ina o d i spicule d i spugne. Questi gusci hanno 
una consistenza m o l t o d i v e r s a : a l cun i sono d u r i come sassi, a l t r i f r a g i l i , a l t r i fles
s i b i l i , p e r c h è compos t i per la m a g g i o r par te d i sostanza cornea, come nel genere 
Saganella. I n certe f o r m e i l p ro top lasma è p ieno d i c o r p i estranei e f o r m a in certo 
m o d o u n tessuto sul fondo circostante del mare . Le nostre f igure po t ranno dare 
al le t tore un ' idea d i quest i f o r a m i n i f e r i del la sabbia. 

F u ammesso che diverse specie adoper ino rea lmente un mater ia le diverso per 
r i n f o r z a r e i l l o r o scheletro e si c e r c ò d i d is t inguere le specie appunto secondo i l 
mate r ia le da esse adoperato . Questo è p e r ò un po ' t r o p p o a r r i sch ia to . Secondo ogni 
p r o b a b i l i t à , i n o s t r i a n i m a l e t t i si g iovano del ma te r i a l e p iù v i c ino d i cui possono 
d i s p o r r e : sul deposi to d i g lob ige r ina adoperano i f r a m m e n t i dei gusci d i a l t r i fo ra 
m i n i f e r i ; sul la sabbia co ra l l i na i c o r a l l i s b r i c c i o l a t i ; su l l ' a rg i l l a rossa le spicule delle 
spugne, i r a d i o l a r i e v ia dicendo. L a s is tematica, ossia i l va lore dei generi e delle 
specie, s t ab i l i to dal Brady nel la sua be l l i s s ima m o n o g r a f i a i n t o r n o al mater ia le dei 
f o r a m i n i f e r i della sabbia raccol to dal Challenger, è spesso assai problemat ico e 
non p u ò essere considerato come fisso e i n v a r i a b i l e . La q u a n t i t à e la q u a l i t à dei 
co rp i estranei , adopera t i nel la cos t ruzione dei gusci , n o n fo rn i scono cara t te r i suf-
fìcenti per classificare le diverse specie. L o stesso possiamo d i re dell 'aspetto esterno. 
Del resto, nei f o r a m i n i f e r i con guscio calcareo i l concetto annesso al la parola specie 
è t u t t ' a l t r o che fisso e va soggetto a no t evo l i m o d i f i c a z i o n i , secondo i l punto d i 
vista da cu i pa r tono i na tu r a l i s t i . 

O R D I N E Q U A R T O 

J± 1S/L EBE (LOBOSA) 

Le AMEBE conosciute fin dalla metà del secolo XVIII per mezzo di Bòsel di 
Bosenhof, sono i n par te nude e i n par te m u n i t e d i u n gusc io ; essendo queste u l t ime 
p i ù elevate delle a l t re , le scegl ieremo per i n c o m i n c i a r e i l nos t ro discorso. 

Chi non ha avu to occasione d i a m m i r a r e la merav ig l iosa a t t i v i t à del la rete degli 
pseudopodi d i una g r o m i a , t r o v a f ac i lmen te un amico , abi le nel maneggio del m i c r o 
scopio, che p o t r à f a r g l i vedere un an imale af f ine d 'acqua dolce, I ' A R C E L L A (Arcella). 
A l l o stato adu l to questo p ro tozoo è c i r conda to da un guscio b r u n o , opaco, con
vesso sul lato dorsale e m u n i t o sul lato a d d o m i n a l e d i u n ' a p e r t u r a circolare . I l 
t u t to ha l 'aspetto d i un 'elegante scatolet ta. Da l l ' ape r tu ra spunta una par te del corpo 
mol l e , rappresentata da b r e v i append ic i , v a r i a b i l i . Questo corpo mo l l e ha i l valore 
d i una cel lula , p e r c h è cont iene sempre un nucleo con parecchi corpusco l i nucleari , 
men t re i l guscio cor r i sponde al la m e m b r a n a ce l lu lare . Gl i e sempla r i g i o v a n i sono 
t r a s p a r e n t i ; p e r c i ò si possono osservare beniss imo i c o r p i m o b i l i del protoplasma. 
Si vede ino l t r e che i l guscio, cos t i tu i to p r i m i t i v a m e n t e d i una sostanza u n i f o r m e , 

si t r a s fo rma a poco a poco i n u n complesso d i g r a n u l a z i o n i b r u n e o faccette. 
Enge lmann , che, come a b b i a m o veduto p i ù sopra, a t t r ibu i sce agl i i n f u s o r i una 

v i t a psichica assai sv i luppa ta , è pure p roc l ive ad a t t r i b u i r e a l la nos t ra arcel la una 
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v o l o n t à decisa e u n m o d o d i agi re c o n f o r m e a scopi d e t e r m i n a t i . E n g e l m a n n o s s e r v ò 

che le arcelle contenute i n una goccia d 'acqua sotto i l m i c r o s c o p i o presentano ne l 

p ro top lasma numerose bo l l i c i ne aeree, che le sol levano a l la supert ice de l l ' acqua . 

A l t r e invece si a f fondano , dopo l 'espuls ione del le b o l l i c i n e d i gas da l guscio. Come 

abbiamo det to , i l nos t ro fisiologo considera quest i f a t t i come e f fe t t i d i a t t i de te r 

m i n a t i , d e r i v a n t i dal le p r o p r i e t à psichiche del p ro top l a sma . N o n poss iamo accor 
darc i con Enge lmann neppure i n questo caso. Rispet to a l fa t to che i n certe c i rcostanze 
si f o r m a n o nel co rpo del le arcelle e d i a l t r i a n i m a l e t t i a f f i n i special i bo l l i c i ne d i 

gas, che ne mod i f i c ano la pos iz ione , n o n c ' è nu l l a da d i r e . Ma, s iccome questo f a t to 
ha luogo anche nel la v i t a l i be ra e n o n sol tanto sot to i l m ic roscop io , c i o è i n una 
posizione i n c o m o d a , E n g e l m a n n avrebbe d o v u t o spiegar lo i n m o d o meno fantas t ico . 

Dobbiamo r i c o r d a r e i n questa circostanza 
l ' a t t i v i t à del le vesciche c o n t r a t t i l i degl i i n f u 
sor i , che è i n r a p p o r t o col l 'oss igeno. Anche 

le vesciche d i gas del le arcel le de r ivano senza 
dubbio da processi p u r a m e n t e c h i m i c i . Non 
è i l caso di anne t te r le a nessun fa t to psichico, 
cosciente o incosciente. 

I n a l t re f o r m e , come per esempio n e l -
l ' E u g l y p h a alveolata, i l guscio è sacc i fo rme, 
ha i l marg ine l i be ro intaccato e la superf ice 
elegantemente e r ego la rmen te coperta d i 
piastrette o v a l i , i cu i o r l i s ' i ncon t rano a v i - . ,. . . . „ . . . D . 
~ ' Arcella giovane (Arcella vulgaris). a, Porzione 
cenda. Le appendic i de l p ro top la sma , che in d e l g u s c i o . i n g r a n d i t a 600 volte. 
questa f o r m a spun tano d a l l ' a p e r t u r a del 
guscio, n o n sono b r e v i come n e d ' A r c e l l a , lobose e s e m p l i c i , m a abbastanza lunghe , 
f ragi l i e per lo p i ù b i fo rca te a l l ' e s t r e m i t à , i l Gruber , che si o c c u p ò i n m o d o pa r t i co la re 
dello s tudio del le amebe, fece alcune interessant i osservazioni i n t o r n o a i s i n g o l a r i s s i m i 
processi d i d iv i s ione d e l l ' E u g l y p h a alveolata e a i f e n o m e n i che accompagnano la 

formazione del suo guscio. 
Negl i i n d i v i d u i r obus t i d i questa ameba si vedono nel la par te pos te r io re del co rpo 

del p ro top lasma , v i c i n o al nuc leo , a l cun i co rpusco l i convesso-concavi d i f o r m a ova le . 
Gli i n d i v i d u i d i ta l sor ta sono m a t u r i per la d iv i s ione . Questa n o n i n c o m i n c i a col la 
fo rmaz ione d i s o t t i l i pseudopodi , m a col la comparsa d i una massa d i p ro top l a sma , 
ar ro tondata , che spunta d a l l ' a p e r t u r a de l guscio. I n seguito, anche le p ias t re l le t raspa
ren t i , p r i m i t i v e , si me t tono i n m o v i m e n t o e procedono a l lo i n n a n z i , po i escono e si 
dispongono sul lato super iore del lobo del p ro top l a sma d i n e o - f o r m a z i o n e , per m o d o 
da inse r i r s i ad una ad una sot to le in tacca ture d e l l ' a p e r t u r a del p r o t o p l a s m a . Si f o r m a 
i n questa man ie r a una p r i m a fila d i p ias t re l le embr i ca t e . Queste f o r m a z i o n i con t inuano 
a sv i luppars i e nel corso d i u n ' o r a o d i u n ' o r a e mezza tu t t e quel le preesis tent i n e l -
YEuglypha ( c i rca 80 ) sono disposte come le squame d i una p igna sul la super f ic ie 
della massa del p ro top lasma , che va a u m e n t a n d o progress ivamente , m e n t r e le p i a 

s trel le , disposte i n file r e g o l a r i , a l ternate , f o r m a n o u n secondo guscio, i l qua le , m e 
diante le in tacca ture del m a r g i n e de l la p r o p r i a ape r tu ra , s ' incastra i n que l l e del 

guscio preesistente. In tan to anche i l guscio de l l ' eug l i f a m a d r e si d i v i d e e passa ne l 

p ro top lasma de l l ' eug l i fa figlia. A l l o r a la m a d r e cessa d i essere u n i t a a l la figlia; da i 
m a r g i n i r i u n i t i del la m a d r e i n c o m i n c i a n o a spunta re i pseudopodi e finalmente la 
d iv i s ione comple ta si compie . 
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A b b i a m o t rova to t r a i f o r a m i n i f e r i va r i e f o r m e abissal i , nel le qua l i i l guscio è 
r i n f o r z a t o da c o r p i es t ranei d 'ogn i so r t a ; anche le amebe d'acqua dolce contengono 
f o r m e a f f i n i , come, per esempio, le comuniss ime specie del genere Difflugia. I l 
B i i t s ch l i , d i l i gen t i s s imo osservatore de i p r o t o z o i , crede « che i l mater ia le estraneo 
adoperato nel la cos t ruzione del guscio, venga estrat to dal la massa protoplasmat ica 
delle d i f f l ug i e e t r aspor ta to l en tamente a l la superf ic ie per la costruzione del guscio ». 

F ra le arcelle e le A M E B E N U D E n o n c ' è che un passo, sebbene ci tragga f u o r i del 
campo dei r i z o p o d i m u n i t i d i guscio. Osservando con una for te lente d ' i ng rand imen to 
la m e l m a estrat ta da un 'acqua stagnante, o i l deposi to d i un condot to qualsiasi , v i si 

Ameba (Amoeba). Ingrandita 600 volle, a e b, rappresentano lo stesso animale 
in un'altra posizione. 

notano subito certi grumi di muco vivente, simili in complesso al corpo molle del-
l 'arcel la e nuclea t i come questo. Dalla p iccola agg lomeraz ione d i muco spuntano qua 
e là alcune append ic i , nelle q u a l i si p ro lunga e si r ive r sa la r i m a n e n t e massa del 
corpo . In questo modo la massa l i qu ida sc ivola ne l l ' una o ne l l ' a l t r a d i rez ione e si 
nu t r e d i o r g a n i s m i ancora p iù m i n u t i , che vengono accol t i n e l l ' i n t e r n o e d i g e r i t i dal 
p ro top la sma . 

Sappiamo da Greeff e Grube r che esistono numeros i s s ime f o r m e d i amebe nude, le 
qua l i « non rappresentano sol tanto stadi passeggeri d i una sola specie d i aspetto 

mol tep l ice , m a una q u a n t i t à d i specie d i s t in te ed esat tamente d e f i n i b i l i » (Grube r ) . 
Le s ingole specie si d i s t i nguono sopra t tu t to per la s t r u t t u r a dei nuc l e i . 

« Le notevol i ss ime v a r i a z i o n i , che osserv iamo nel solo genere Amoeba » , cont inua 

i l Gruber , « d i m o s t r a n o che i l p ro top l a sma è un ma te r i a l e a t to a p lasmars i ne i m o d i p iù 

d i v e r s i ; s ene i nos t ro caso le d i f fe renze p iù i n s i g n i f i c a n t i ne l la sua cos t i tuz ione bastano 
ad au tor izzarc i a d i s t inguere una specie nuova , n o n d o v r e m o p i ù m e r a v i g l i a r c i della 
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grandiss ima v a r i a b i l i t à deg l i a d a t t a m e n t i , che osse rv iamo ne l le cel lule dei Metazoi , 

r i u n i t i i n associazioni ». 
Le r icerche del G r u b e r d i m o s t r a r o n o i n o l t r e che i l co rpo del le amebe n o n presenta 

nessuna diversa q u a l i t à d i p lasma, disposto a zone sovrapposte le une a l le a l t r e : 

« I l corpo delle amebe è sempre compos to d i una massa d i p lasma omogeneo , ne l l a 
quale sono sospesi d ive r s i c o r p i : g r a n u l a z i o n i , v a c u o l i , nuc l e i , c r i s t a l l i , m i n u z z o l i d i 

c ibo; se i l p lasma è f l u i d o , ma denso, ques t i c o m p o n e n t i , compres i i l nucleo ed i 

Amoeba proteus. Molto ingrandita. 

vacuoli , si espandono i n t u t t o i l co rpo fino a l la p e r i f e r i a ; se invece i l p lasma ha una 

maggiore consistenza, n o n si con fondono tan to f ac i lmen te e n o n si p r ec ip i t ano con 
tanta r a p i d i t à nel le append ic i e ne i pseudopodi , dove t a l v o l t a n o n passano a f fa t to . 
Perc iò si ha l ' impress ione d i t r o v a r s i d i f r o n t e ad u n ectoplasma i a l i n o e ad u n 
endoplasma granu loso » . 

Certe specie del la f a m i g l i a del le amebe hanno una m o l e r e l a t i v a m e n t e cons idere 
vole, come, per esempio, la Pelomyxa villosa, i l cu i d i a m e t r o g iunge a 2 m i l l i m e t r i . 

II Gruber t e n t ò d i d iv ide re a r t i f i c i a l m e n t e anche le amebe. I suoi e s p e r i m e n t i 
in fo rno a l l ' A m o e b a proteus, specie conosciuta da m o l t o t e m p o , sono i m p o r t a n t i s s i m i : 
« L ' A m o e b a proteus ha un solo nucleo, abbastanza grosso, e per questa rag ione si 
p u ò d iv idere senza t r o p p a d i f f i co l t à i n due p a r t i , una nucleata e l ' a l t r a p r i v a d i nuc leo . 
Se la sezione riesce e si i solano le due p a r t i d iv i se , si vede che una c o n t i n u a a p r o 
t rar re e a r i t i r a r e i pseudopodi , come se n u l l a fosse, c i o è n o n m o d i f i c a per nu l l a le 
sue a b i t u d i n i , men t r e n e l l ' a l t r a i pseudopodi s compa iono e co l t e m p o la par te stessa 
perde la sua v i t a l i t à » . Questa par te era la p o r z i o n e p r i v a d i nucleo de l l ' ameba . « L a 
mancanza del nucleo », con t inua i l Grube r , « p roduce i n o l t r e un ' a l t e raz ione nel le 
a t t i t ud in i l o c o m o t r i c i , che n o n ha luogo neg l i i n f u s o r i e ne l la m a g g i o r par te dei p r o 
tozoi . Ma g l i e f fe t t i p r o d o t t i dal la mancanza del nucleo i n t u t t i i p r o t i s t i ( o r g a n i s m i 

un ice l lu la r i i n f e r i o r i , a n i m a l i e p iante ad u n t e m p o ) e i n ogn i ce l lu la i n generale, c o n 

sistono n e l l ' i m p o s s i b i l i t à d i r i cupera re le p a r t i pe rdu te , p roducendo nuove f o r m a z i o n i . 
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Come p r i m a , anche i n questo caso t r o v i a m o confe rma to empi r i camen te i l fa t to i n d i 
scut ib i le , che i l nucleo è i l componen te p i ù i m p o r t a n t e della cel lula e che dobbiamo 
a t t r i b u i r g l i la mass ima i m p o r t a n z a ne i processi del la r i p r o d u z i o n e e d e l l ' e r e d i t à , come 
fecero parecchi na tu r a l i s t i m o d e r n i » . 

Le amebe sono cosmopol i t e e p r o b a b i l m e n t e lo sono pure le singole specie. T r o 
v i a m o per lo meno le medes ime f o r m e nel la German ia e n e l l ' A m e r i c a settentrionale. 
Quasi tu t te le specie v i v o n o ne l l ' acqua dolce, m a n o n mancano neppure le forme 

Protomixa rosso-aranciata (Protomyxa aurantiaca). Ingrandita 140 volte. 

marine; alcune sono perfino terragnole e s'incontrano in luoghi perfettamente asciutti: 
« sotto i musch i , i l i chen i ed a l t r i r e s idu i d i vege ta l i , che a l l ignano sulle rocce, sulle 
murag l i e , sugli a lber i e sui t e t t i delle case, c i oè i n l u o g h i esposti al sole ed a l l ' a r ia e 
suscet t ib i l i p e r c i ò d i u n totale disseccamento. N o n d i rado passano in te re settimane 
senza che possano essere i n u m i d i t e , f u o r c h é d a l l ' a r i a . Eppure la l o ro a t t i v i t à vitale 
non s ' i n t e r rompe per questo. Nelle m i e r icerche sul le amebe te r ragnole non m i 
accadde m a i d i osservare che s ' incist izzassero per resistere al disseccamento, perc iò 

credo d i poter escludere senz 'a l t ro la ve r i f i caz ione d i questo f a t to » (Gree f f ) . 
M o l t i na tu ra l i s t i m o d e r n i hanno cessato d i cons iderare i r i z o p o d i come v e r i an i 

m a l i p r o p r i a m e n t e d e t t i ; lo stesso accadde i n passato r i spe t to alle spugne. L ' ecc i t ab i l i t à 

del sarcode non basta ai n o s t r i co l l egh i per a t t r i b u i r e a queste p r o d u z i o n i della natura 
una psiche, anche l i m i t a t i s s i m a , la cui a t t i v i t à e levi i r i z o p o d i al d i sopra dell 'eccita

b i l i t à meccanica delle m i m o s e . Se ci fosse concesso di descr ivere la s to r i a della vita 
e de l lo s v i l u p p o d i un g r u p p o speciale d i o r g a n i s m i (Myxomycetes), d i cui la natura, 
i n p r edominanza vegetale, è finora poco conosciu ta , i n c o n t r e r e m m o ce r t i s tadi del 

p r o t o p l a s m a , nei qua l i si r i pe tono t u t t i i f e n o m e n i del le append ic i m u t e v o l i che 

a b b i a m o incon t r a to nei r i z o p o d i . 
I ca ra t t e r i i n c e r t i d i t a l i o r g a n i s m i c i i n d u c o n o a r i f l e t t e r e sui f a t t i , che diedero 

o r i g i n e al la teor ia del la discendenza, fon te dei g r a n d i progress i f a t t i recentemente 
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dalla zoologia e dal la botanica . T u t t i i r i z o p o d i a f f i n i a i r a d i o l a r i e a i p o l i t a l a m i 

contengono un o rgan i smo , c i o è u n corpo compos to d i va r i e p a r t i od o r g a n i , s empl i ce 

ma contenente nel sarcode vescichette e nuc le i specia l i . N o n mancano p e r ò g l i o r g a 
nismi senza o r g a n i , anz i ve ne sono m o l t i , per q u a n t o c iò possa parere u n paradosso . 

A questi « o r g a n i s m i senza o r g a n i , i q u a l i , a l lo stato d i s v i l u p p o pe r f e t t o , f o r m a n o u n 

corpo di sarcode m o b i l e , nudo , a f fa t to p r i v o d i s t r u t t u r a e omogeneo » , Haecke l , che 
l i descrisse i n una m o n o g r a f i a , diede i l n o m e d i M O N E R E . Malgrado la l o r o s e m p l i c i t à , 

le Monere d i f fe r i scono a lquan to nel l ' aspet to , ne l le r a m i f i c a z i o n i dei pseudopod i , n e l l o 

svi luppo e nel modo d i v i v e r e ; p e r c i ò f u r o n o d iv ise i n n o n meno d i sette g r u p p i , 
cost i tu i t i , per ve ro d i r e , quasi t u t t i d i una sola specie. A b b i a m o scelto per la nos t ra 

f igura la P R O T O M Y X A G I A L L O - R A N C I A T A , scoperta da Haeckel su l la costa de l l ' i so l a 
Lanzarota, appar tenente al g r u p p o del le Canarie. Questa specie consta d i u n sempl ice 

corpo d i p ro top lasma , i n f o r m e , m u n i t o d i pseudopodi r a m i f i c a t i e sa lda t i g l i u n i 
agli a l t r i . 

La descrizione par t ico la reggia ta dei f e n o m e n i v i t a l i d i quest i o r g a n i s m i ci c o n 
durrebbe f u o r i dei l i m i t i s u b i t i t i da l la « V i t a deg l i a n i m a l i » ; m a a b b i a m o d o v u t o 

parlarne brevemente per agg i r a rc i nel l a b i r i n t o del la fauna i n f e r i o r e . L a figura del la 
Protomyxa aurantiaca rappresenta per no i u n s i m b o l o , u n astro, u n sole i n m i n i a 
tura, che i l l u m i n a i l sent iero de l lo s v i l u p p o seguito da t u t t o i l m o n d o o rgan ico , u n 
simbolo della mass ima s e m p l i c i t à e de l la p o s s i b i l i t à d i un u l t e r i o r e e m o l t e p l i c e 
perfezionamento. 
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I N D I C E A L F A B E T I C O 

A 

Abyina, 17. 
Acalephae, 580. 
Acantharia, 700. 
Acanthocephaìi', 155. 
Acanthocercus, 93. 
Acanthozone tricarinata, 70. 
Acantocefali, 155. 
Acantocerco comune, 93. 

— maggiore, 93. 
Acantocisti, 702. 
Acatine, 348. 
Acephala, 434. 
Acera buttata, 318. 
Achatina, 345, 348. 

— immaculata, 349. 
— lubrica, 349. 
— mauritiana, 349. 
— perdix, 349. 

Aciculide, 383. 
Acinete, 693. 
Acme, 383. 
Actinia cari, 594. 
— effoeta, 595. 
— equina, 593, 594. 
— mesembryanthemum, 563. 

Actinometra, 546. 
JLetinomma drymodes, 700. 
Aetinophrys, 702. 

— so/, 703. 
Actinosphaeriam, Eickhorni, 

703. 
Actodiscus Saltani, 702. 
Acylus inquietus, 107. 
Adamsia pallata, 594, 595. 
Adania gigantea, 69. 
Aeo^'s, 329. 

— a/èa, 330. 
— drummondii', 330, 
— papillosa, 329. 

Afroditee, 124. 
Aiptasia luutabilis, 594. 
Albantonenia mirabile, 161. 
Alcionari, 611. 
Alcioni, 611. 
Aleippe, 72. 
Alcyonaria, 611. 
Alcyonium, 611. 
Alicondriade, 618. 
Al io t id i , 416. _ 
Alisarche, 655. 
Amalia gagates, 352 : 

Amalia marginata, 351. 
Amarucium dei/su>n, 258. 

Amebe, 712. 
— nude, 714. 

Ammoconide, 654. 
Ammolyntlius prototypus, 654. 
Amoeba, 714. 

— proteus, 715. 
Amphicora, 136. 
Amphidetus cordati/s, 538. 

j Amphipcplea, 358. 
i — glutinosa, 358. 
i Ampli ipoda, 23, 66. 

Amphistomum, 212. 
— subelavatum, 212. 

Ampi/Ilaria, 383. 
Anccus, 65. 
Anelila, 393. 
Ancille, 393. 
Ancilo, 359. 
Ancula, 326. 

— crestata, 326. 
Ancula, 326. 

— cristata, 326. 
Ancylus, 359. 

! — laciistris, 359. 
Andania gigantea, 69. 
Anelasma squalicola, 73, 76. 
Anell idi , 115. 
Anemoni di mare, 594. 
Ancuionia sulcata, 594. 
Antipodi, 23, 66. 

— parassiti, 69. 
Anguillula del frumento, 163. 

— del glutine, 158. 
— dell'aceto, 158. 

Anguillula aceti, 158. 
— ylidinis, 158. 
— tritici, 163. 

Angustilingui, 392. 
Annelides, 115. 
Anodonta, 490. 

— cellensis, 491. 
— cygnea, 490. 

Anodonte, 490. 
Anontaloeera pater soni i, 81. 
Anomia epliippium, 452. 
Anomura, 22, 311. 
Anomuri, 39. 
Anopla, 214. 
Anople, 214. 
Anoplodiurn, 221. 
Antedon rosaceus, 546. 
Anthea cereus, 563. 
Anthocotyle merlaceli, 204. 
Arithozoa, 585. 
Antipatacee, 601. 

Antipathes, 601. 
Antozoi, 585. 
Aphroeallistes Boccagri, 668. 
Aphrodite, 124. 

— aculeata, 124. 
Apltroditea, 124. 
Apiocrinit i , 545. 

I Aplijsia depiìans, 321. 
j Apo, 90. 

Apoda, 523. 
Aporraide, 411. 
Aporraidi, 411. 
Aporrhais, 411. 

— pe.s peli cani, 411. 
j Appendicularie, 261. 

Ajpws, 90. 
— cai ter iforni is, 91. 

Aragosta comune, 46. 
Aragoste, 46. 
Arcella, 712. 
Arcella, 712. 
Are ni a, 129. 
Arenicola dei pescatori, 127. 
Arenicola piscatori/m, 127. 
Argiope, 244. 
Argonauta, 286. 
Argonauta Argo, 286. 
Argui i , 82. 
Argulo comune, 82. 
Argulus, 83. 

— foliacens, 82. 
A n o » , 350. 

— empiricorum, 162, 350. 
— hortensis, 339. 
— tcnellus, 339. 

Armadil l i , 63. 
Armadillo, 5. 
Armadillus, 63. 
Arpatt idi , 80. 
Artemia Ondenyi, 21. 

— salina, 19. 
Artemisia salina, 87. 
Ascaltis botryoides, 646. 
Ascaridi, 16H. 
Aa-caris hinibrieoìdes, 166. 

— meyalocephala, 167. 
— mystax, 167. 

Ascetta clatlirus, 646. 
Aschemonella, 711, 

j Asci di, 255. 
Ascidia microcosmus, 255. 
Aseidiac, 255. 
Ascidie composte, 258. 

— sociali, 258. 
J.sco«es, 646. 
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Asconi, '> 10. 
Aseopera gigantea, 257. 
Asellidae, 64. 
Asellidi, 64. 
Asello comune, 64. 
Asellus aquaticus. 64. 
Asipl/ou tata, AVA). 
Asjiergilltt in. 503. 
Aspidogc/ster eouei/ieola, 204. 
Aspi dosiptìion, 113. 
Astacidac 47. 
Astacidi, 47. 
Astaco fluviale dei torrenti, 49. 
Astacus augulosiis, 50. 

- fluriatilis, 48. 
— — nobilis, 49. 
— — torrentiuni, 49. 
— Icptodaetyl us, 49. 
— marinus, 51. 

- paclujpus, 50. 
Astenosoma istrice, 533. 
Asterias arenicola, 542. 

— glaciali*, 513. 
— tenuispiua. 551. 
— te unissi ma, 551. 

Asteridae, 540. 
Asteridi, 540. 
Astcronyx Loraii. 542. 
Asthenosoma. 533. 

- Ittjstrix, 528, 533. 
— un us. 528. 

A.SIVCMY/. 610. 
— pallida. (ilO. 

Astraeaceae, 602. 
Astreacei, 602. 
Astree, 610. 
Astroide calicolare, 603. 
Astroides caii/cularis, 603. 
Astropeeten aurantiacus, 550. 
Astropyga Freaenberyii, 529. 
Atie, 25. 
Atlanta, 308. 

— Ker andrai ti, 369. 
— Peronii, 369. 

Atlante, 308. 
Atol l i , 028, 
Atractonema gibbosum, 163. 
Attinia di Carus, 594. 

— equina, 563, 593, 594. 
Attinie, 591. 

— fogliate, 597. 
Attinosferio, 703. 
.1///7/, 25. 
Aulaeostontu in gaio, 1 19. 
Aurei ia attrita, 5SO, 581. 
Aurie/ila, 354. 

— coni forni is, 354. 
— J/tt/ue 354. 

- minima, 35 1. 
- niynsotis, 354. 

— nitens, 354. 
- seari/bus, 354. 

Auriculacee, 351. 
A uronette, 5(37. 
Antol ytits, 1 IO. 
— eoruutus, 1 IO. 

Avicularie, 'J38, 
Avieulitlae, 456. 
Aviculide, 45(3. 

Axinella polipoide, 657. 
Axinella ciana> nomea. 599. 

- polypoides, 657. 
- rem/cosa, 599. 

.I.i7't<s stirhyncì/its, 15. 

B 
j Balan id/te, 20, 74. 

Balanidi, 74. 
Iki/auoyloss/ts clariycrus, 115. 

- Balantiuiu, 314. 
j Balanus balanoides, 74. 

— psittaats, 74. 
— tintinnabulitm, 74. 

Bathygorgia prof/inda, 618. 
Battiyuomits yitjanteus, 11. 
Jhttliyst phouia filiformis, 711. 
Batinomo gigante, 11. 
Beroe, 560. 
Beroe, 560. 

— Forstali, 560. 
lìeryx, 666. 

! Bipalium, 227. 
— ketrense, 227. 

Birgo, 44. 
Biryus latro, 44. 
Ho/ina hijdatina, 560. 
Bottai ia fusi far ni is, 257. 

: Bonellia. 110, 111. 
I — viridis, 111. 

Bopiridi, 65. 
j Bopyridae, 65. 

Botellina, 711. 
fiot/trioecphalidae, 196. 
Bothriocephalus cordatus, 198. 

j /<7<MS, 196. 
— liyuloides. 198. 

1 Botriocefalidi, 196. 
Botriocefalo, 196. 
Botryllus albieans, 259. 
Bourguetticrinus. 545. 
Brac/tiella, 84. 
Ilraeìiyiirti, 22. 
Uraneliiopoda, S6, 233, 241. 
Branchiopodi, 86, 233, 241. 
Branchipi, 87. 
Branchi]») salino, 87. 
Branchi pus, 86, 87. 
Briozoi, 233. 
Brisinyu, 551. 

— eudceacnemos, 542. 
Bryozoa, 233. 
Buccinidi, 39 I . 
Buccino ondato, 391. 
Bucciriunì andatimi, 394. 
Bulimi, 347. 
Bulinm montano, 348. 
Il a li ni u s, 345, 347. 
— aetitus, 348. 

- deeo/latus, 34S. 
- derelietus, 339. 

- - gallina sultana, 337. 
— Iiuemaslomus, 348. 

- u/oufanus, 348. 
— spora ti'ir us, 340. 

lì iti Iacee, 317. 
•Bui-sarta, 684. 

truncatella, 689. 
Bytltotrepltes, 93. 

C 

Calamari, 293. 
—• uncinati, 295. 

Calamaro comune, 293. 
— dalla freccia, 294. 

Calanidae, 80. 
Calanidi, 79, 80. 
Calanus flnmarehietts, 79. 
Calappa granulata. 36. 
Calcispongiae, 644. 
Calcispugne, 644. 
Calicozoe, 584. 
Caligo, 83. 
Caligus, 83. 202. 
Calimma, 699. 
Caìiptraea. 384. 
Caliptree, 384. 
Callianassa, 14. 
Callidina magna, 108. 
— paralitica, 107. 

Caireria, 533. 
Calyco;oa, 584. 
Caly ni ma. 699. 

| Cambarus, 50. 
— Bortoniì, 50. 
— Dioyenes, 50. 
— pellucidits, 13. 

Canea- pagurus. 33. 
Condona, 14. 
Capite/la., 123. 
Capitelle, 123. 
Capitellidae, 122. 

I Capitellidi, 122. 
CY/̂ /< /6ranch iati, 130. 
Capre/la. 71. 
Caprellidae, 14. 19. 
Caprellidi. 14. 
Capitiidae, 384. 
Capulidi, 384. 
Capulo ungarico. 384. 
Cu pulii s, 384. 
— hungarietts, 384. 

Cara, 48.' 
Carcini, 31. 
Carcino, 8. 
Carcinus, 31. 
— maenas, 8. 

Cardiacei, 504. 
Cardio edule, 506. 

— spinoso, 505. 
Cardium, 504. 
— echinati/ni, 505. 
— e<7»/r, 506. 
— ritstieitm, 505. 

Carididae, 55. 
Carididi, 55. 
Carinaria, 370. 
Carpoeaniuni Diadema, 700. 
Carychium, 342. 
Cart/oplit/llaeits, 199. 
Caschi, 410. 
Cassiopea, 582. 
Cte /* , 410. 
— cornuta, 411. 

Caulastraea furcata, 592. 
Cauri, 407, 
Cefalofori, 305, 
Cefalopodi, 269. 
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Celenterati, 557. 
Centribranchi, 417. 
Cephalophora, 305. 
Cephalopoda, 260. 
( 'ercarie, 206. 
Cereaetis aurantiaea, 594. 
Cerianthus me in branaceus, 

594. 
Cn-ìtliium. 388. 
— truiicatwm, 388. 

Cestodes, 186. 
Cestodi, 186. 
Cesata, 560. 
— Veneris, 561. 

Cliaetoijnster, 122. 
diaphanus, 122. 

Ckactogiiatae, 156. 
Chaetopoda, 116. 
Chaetopteridae, 129. 
Chaetopterus, 129. 
Ohallegeron Willemoesii, 700, 
C'Aoro, 48. 
Chelura terebrans, 69. 
Chelura terebrante, 69. 
Chetognati, 156. 
Chetopodi, 116. 
Chetotteri, 129. 
Chevreulius, 255. 
Ghilodon, 684. 
Chiocciola comune, 342. 

— coronata, 392. 
— dal manto, 358. 
— degli arbusti, 346. 

- degli orti, 346. 
— nemorale, 346. 
i— screziata, 344. 

Chiocciole circolari, 414. 
Chilostomi, 238. 
Chiton, 425. 
— marginatus, 426. 

C/iitonidae, 425. 
Chitonidi, 425. 
C/ioanoflagellata, 694. 
Chondrosia, 655. 
Chrysaora ocellata, 580. 
Chrysogorgonidae, 618. 
Clami, 71. 
Ciclomiari, 264. 
Ciclopidi, 80. 
Ciclostoma elegante, 382. 
Ciclostomi, 239. 
Ciclostomidi, 382. 
Cigliati, 678. 
Ciliata, 678. 
Ciìiati, 233. 
Ciliophrys, 702. 
Cimbuliacee, 311. 
Cimotoidi, 65. 
Cinto di Venere, 561. 
Ciprea, 405. 
— moneta, 407. 
— tigrina, 406. 

arruiatium concrescens, 259 
Cirripedi, 24, 72. 
Cirripedia, 24, 72. 
Cistoflagellati, 695. 
Cladactis Costae, 594. 
Cladocera cespitosa, 609. 
Cladocera, 91. 

Cladocera caespitosa, 609. 
Cladoceri, 91. 
Cladomena, 568. 
Clasipode, 521. 
Clathria morisca, 657. 
Clathrocylas Jonis, 700. 
Clathridina elegans, 702. 
Clatrulina elegante, 702. 
Clausilia ventricosa, 350. 
Clausilia, 342. 
— parvula, 339. 
— ventricosa, 350. 

Clavagella, 503. 
Clavatella prolifera, 568. 
Clavella, 10. 
Clavellina lepadiformis, 258. 
Cleodora, 310. 
Clepsine, 150. 
Clepsinidae, 150. 
Clepsinide, 150. 
Climeme, 129. 
C?/o, 812. 
— borealis, 312. 

Cliodee, 312. 
Clipeastridi, 535. 
Clypeaster, 535. 
Clypeastridae, 535. 
Cnidari, 562. 
Cnidaria, 562. 
Coanoflagellati, 694. 
Cochlea maxima illyrica, 345 
Cochlorine hamata, 75. 
Cochlosolenia, 424. 
Coelenterata, 557. 
Coenobita, 40. 
Coenospongiae, 648. 
Colpoda cuculanus, 685. 
Colpodi, 688. 
Comatula, 546. 
— mediterranea, 546. 
— phalangium, 550. 
— rosacea, 546. 

Conchiglia perlifera, 456. 
Conchiglie alate, 411. 
— anatre, 490. 
— martello, 456. 

Condrosie, 655. 
Coni, 404. 
Conochili, 109. 
Conoehilus, 109. 
Conoidea, 404. 
Conus eedonulli, 404. 
— marmoratus, 404. 

Convoluta, 219. 
— paradoxa, 219. 
— roseoffiensis, 219. 

Copepoda, 24, 78. 
Copepodi, 10, 24, 78. 

— semiparassiti, 79. 
Coralli con scheletro poroso, 

602. 
— cornei, 617. 
— costruttori di scogli, 622. 
— dalla corteccia, 616. 

Corallium rubrum, 618. 
Corallo nobile, 618. 

— rosso, 618. 
Cordilofora lacustre, 575. 
Cordylophora lacustris, 575. 

Coregono, 92. 
Coregonus Wartmanni, 92. 
Corephium aculeata ut. 426. 
Coriccidi, 80. 
Coristide, 663. 
Coronala balaenaris, 75. 
Corymorpha nutans, 570. 
Costi/era, 558. 
Crambactis, 597. 
Crangon comune, 56. 
Crangon, 56. 
— vulgaris, 56. 

Crania, 248. 
— anomala, 248. 

Cranie, 248. 
Cremidofori, 425. 
Creìn idophora, 425. 
Creseis, 310. 
Crinoidea, 544. 
Crinoidi, 544. 
Criodilus lacuum, 121. 
Cristatella, 236. 
Cristatelle, 236. 
Crostacei, 5. 
Crustacea, 5. 
Cryptophialus, 72. 
Ctenobranchi 
Ctenobranchiati, 376. 
Ctenofori, 558. 
Ctenophora, 558. 
Cuculiano elegante, 174. 
Cucullanus elegans, 174. 
Cucumaria doliolum, 515. 
— Hyndmanni, 515. 

Culceolus, 257. 
— Moseleyi, 257. 

Cumacea, 62. 
Cumacei, 22. 
Cyamus, 71. 
Cyanea capillata, 582. 
(>e'as, 492. 
— cornea, 492. 
— rivicola, 492. 

Cyclatella annelidicola, 201. 
Cyclopidae, 80. 
Cyclops, 81. 
Cyclostoma elegans, 382. 
Cyclostomidae, 382. 
Cycnus, 10. 
Cydippe, 559. 
Cylichna, 321. 
— truncata, 321. 

Cymbium, 392. 
— aethiopicum, 392. 

Cymothoidae, 65. 
Cypraea, 405. 
— moneta, 407. 
— i%r*'s, 406. 

Q/pr/*, 14, 16. 
— "rum. 86. 

Cystechiuus cesica, 533. 
Gysticercus, 190. 
Oystoflagellata, 695. 
Cystosoma Neptuni, 70. 

D 

Dactyloctijle pollachii, 204. 
Dafnidi, 91. 

46. — BREHM, Animali. Voi. X. 
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Da pia iia, 93. 
Dasybrauchus caducus, 122. 
Dattero di mare, 467. 
Deeapoda, 27, 287. 
Decapodi, 27, 287. 

— anomuri, 22. 
— brachiuri, 22. 

Delphinula, 415. 
Dendritina, 704. 
Dendroceli, 223. 
Dendrocoela, 223. 
Dendronoto arborescente, 328. 
Dendronotus, 328. 

— arborcscens, 328. 
Dendrophyllia ramea, 602. 
Dentalii, 427. 
Dentalium vulgare, 427. 
Dero, 122. 
Desmacidon, 655, 657. 
Desmoniari, 264. 
Diadema, 75. 

— balaenaris, 75. 
Diatematidi, 529. 
Dibranchiata, 275. 
Dibranchiati, 275. 
Dichelestina, 84. 
Diciemidi, 221). 
Dicgema, 229. 
Dicyemeunea, 229. 
Dietyopìiimus Tripus, 700. 
Didemnuni eereum, 258. 
Difjlugt'a, 714. 
Dimiari, 439, 475. 
Dimyaria, 439, 475. 
Dinoflagellata, 695. 
Dinotlagellati, 695. 
Dip>hyicola, 20. 
Diplozoo, 202. 
Diplir.oon paradoxum, 202. 
Diporpa. 202. 
Discina, 249. 
Discine, 249. 
Discinide, 249. 
Diseomrdiisae, 580. 
Discomeduse, 580. 
Distoma epatico, 208. 

— lanceolato, 210. 
Distomeae, 200. 
Distomi, 200. 
Distomum eonjnnctum. 210. 

— iiepatieii'ui, 208. 
— Iieterophyes, 210. 
— laureola!uni, 210. 
— utticrostomuin, 207. 
— lì ut ho misi'ì', 210. 
— spall/ula fu in, 210. 

Dittionine, 664. 
Doelt ut ius, 173. 

— duodenalis, 172. 
— irigonocepiudus, 172. 

Docmio duodenale, 172. 
Dodeeas e/out/ata. 71. 
Doìabelìa, 323. 

— I!umpliii, 323. 
Dola ini, 409. 
Dolutili galea, 409. 
Douax, Ì92. 
Doride pelosa, 325. 
Doride rossa, 325. 

Doridi, 325. 
Dorididi 325. 
Dorippe lanata, 36. 
Doris, 325. 

— nutricata, 326. 
— pilosa, 325. 
— prò.rima, 325. 
— tuberculata, 326. 

Dori/lai mas papillatus, 158. 
Dreyssena, 469. 

— polymorpha, 469. 
Drilophaga bucephalus, 107. 
Dromia, 36. 
Dromia vulgaris, 36. 
Dromie, 36. 

E 

Ecìdnaster, 513. 
Echini, 526. 
Echinococco, 195. 
Echinococcus, 195. 
Echinodermata, 511. 
Echinodermi, 511. 
Echinoidea, 526. 
Echinoidi, 526. 
Echinorhynchus, 155. 

— gigas, 155. 
— monoliferus, 155. 
— poly morpìius, 156. 
— proteus, 155. 

Echiuus, 526. 
— actttus, 540. 
— elegans, 540. 
— Flemm ingii, 533. 
— Pattasti, 113. 
— saxatilis, 530. 

Ectoprocta, 240. 
JE/iw-e, 584. 
Elaphoearis, 59. 
Eledone, 276, 284. 

— moscato, 284. 
Eledone moschata, 284. 
Eleutlieria, 568. 
Eliattide, 594. 
Elicidi, 342. 
Elicinide, 383. 
Eliozoi, 701. 
Elisia verde, 332. 
Eloactis Ma \ eli/, 594. 

— splendida, 333. 
1 — r/r/W/.s-, 332. 
j /•;///>•/«, 331. 

Emarginula fissarci, 417. 
- reticulata, 417. 

! Ematozoo, 171. 
Emopieo voraci1, 149. 

| Endoproeta, 239. 
| Euoji/a, 213. 

Enoploteuthis, 296. 
Enoplus, 157. 
Enteropuensta, 114. 
Enteropneusti, 114. 
Eutoeo/ax, 419. 
— Ij/tdotìigii, 424. 

Eutoeoneha, 419. 
— mirabilis. 421. 

Entomostraca, 26. 
Entomostraci, 26. 

Eutou iscidae, 65. 
Entoniscidi, 65, 66. 
Eolididi. 328. 
Epibdella, 201. 

— hippoglossi, 201. 
Epistili, 680. 
Epistyllis, 680. 
Epixoanthus, 600. 
Erranti, 123. 
Errantia, 123. 
Esattinellide, 663. 
Esattinie, 593. 
Esperiopsis Challenger!, 657. 
Eterodera, 164. 
Eteromiari, 456, 471. 
Eteropodi, 368. 
Ethusa granulata, 37. 
Etusa granulata, 37. 
Eucharis ntulticornis, 560. 
Eucopepoda, 79. 
Eucopepodi, 79. 
Euglypha alveolata, 713. 
Eulima, 419. 
Euplectella, 666. 
Euplectella. 668. 

— aspery illuni, 666. 
Euplectellide, 666. 
Euryale verrucosa, 543. 
Euspongia, 649. 

— adriatica, 649. 
— nitens, 649. 

Euspongie, 648. 
Eustrongilo gigante, 173. 
Eustrongylus, 173. 

— gigas, 173. 
Exaetinellidae, 663. 

Fabia chilensis, 31. 
Fama Haeckel ii, 664. 
Feodario, 700. 
Ficaia, 402. 
iYcws, 402. 
Filaria di Medina, 169. 
Filaria, 169. 

— bancrofti, 170. 
— medinensis, 169. 
— sanguinis liominis. 1<1. 

Fillodocee, 126. 
Fillopodi, 21, 87. 
Fìllosome, 46. 
Filodinee, 107. 
Fisalie, 566. 
Fisofora, 564. 
Fisofore, 564. 
Fissurelìa. 416. 

— graeea, 416. 
| — reticulata, 416. 

Fissurelle, 416. 
Flabelli, 608. 

i Flabello variabile, 608. 
Flabellum, 608. 

— variabile, 608. 
Flagellata, 694. 
Flagellati, 677, 694. 
Floscularia, 109. 

j — ornata, 103. 
i Floscularia, 109. 
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yiuMttlurìti ornato, 103. 
l'Inora folìuera. 238. 
K.,|;, 1:. 4'Jl. 
Foro mi in fera, i 03,. 
bramini feri. 70.3. 

rifila sai,Ina, 711. 
Fu mpu. 601. 
Fniii/nl/is. '27H. 
Fusus ant 'iijiins. 40*2, 

HtilTeifiens, -102. 
Tartani. 402. 

Gr 

Gala-ree. I I. 
ti al ut lira. 14, 44. 

sponyìroUt, 668. 
srjii<tinìfcra, 44. 
sfrii/risa, 44. 

(Talea. Idi», 
Gnli-iv portoghesi, 566. 
Gamberi, 47. 

- della sabbia, 57. 
- delb' rocce, 57. 

( ìrjmbero comune, 48. 
— fluviale, 48. 

- fluviale nobile, 49. 
inarino, 51. 

tifi in maraeantlius loricatus, 
19. 25. 

Guuimaritlac, 67. 
Gammaridi, 67. 
('animare comune, 67. 
< hnii utarus locusta, 68. 

— pultx, 67. 
(jtistrochacna, 503. 

modiniiuà, 503. 
Ga-strochenacee, 503. 
Gastropodo, 305. 
Gastropodi, 305. 
Gastrotrieba, 110. 
Gusti-otri,-he, 110. 
<lustrala. 534. 
OV/>/<7 stirliyuehus, 14. 
Gecarcini, 28. 
Gecarcino comune, 29. 
< leetircinus rari cola, 29. 
Gefiivi, 110. 
G"lasimi, 29. 
< lei asini us, 28, 29. 
(IcndesuiiiH hiìineatus, 226. 
ti codi a, 002. 
— .'"'/">. 662. 

'•eoi/emertes, 214. 
ìli "/dona, 226. 

nifirentris, 227. 
— subierrauca, 227. 

Gè,,piane, 226. 
de pi///rea, HO. 
ilepliip'ii, HO. 
Geran-inidi, 28. 
Gerurelnus, 28. 
Glicere. 127. 
<ìl"h'njrr'tna, 707, 
tìImiieris, 5. 
''/.'/'•'/</. 127, 142. 
G7//Cf /-r^, 127, 
tluritrrpliunsia \ohi, 61. 
'l'ipluita polonica. 14. 

Gordii, 179. 
Gordii da e, 179. 
Gordius, 180. 
— aquaticus, 179, 180. 
— subbifitrcus. 180. 

Gorgonia verrucosa, 617. 
Gorgonia rcrriieosa, 617. 
Gorgon itine, 616. 
Gorgonidi, 616. 

[ — dorati, 018. 
Graffila ut urieieo/la, 221. 
Granchi rotondi, 35 

— triangolari, 33. 
Granchio paguro, 33. 

- pudibondo, 35. 
Grapstis, 28. 
— rarius, 39. 

Gromia oviforme, 697. 
Gromia oriformis, 697. 
Gitinaria, 358. 
G/tttti/iua commini is, 703. 
G ym noia e aiata, 238. 
G i)riaccophorus haematobius, 

'211. 
H 

Haeehelia. rubra, 559. 
Hacuieuteria mexicaua, 151. 
Hacmobaplies, 84. 
Haemopis rorax, 149. 
f/rv//e/Vo/c tir io due, 648. 
Ilalicriipitis spiuttlosits, 114. 
Haliotis, 416. 

— tubercolata, 416. 
Halisarea, 655. 
HaplostjUis spongicola, 140. 
Harpa, 393. 
Harpacticus, 81. 

— e/telifer, 81. 
— fuirus, 79. 

Heetoeottjhts, 297. 
Heliaeti's bellis, 594. 
Hel t'astra eri heliopora, 610. 
Heticidae, 342. 
Helieina, 383. 
Heliospacra ineruiis, 700. 
Helio\oa, 701. 
Helix. 342. 
— adspersa, 337, 344, 345. 

I — Alonensis, 337. 
— arbustorum, 346. 
— desertoru'in, 337. 
— hìeroghj pìtie ala, 339. 
— hortensis, 339, 346. 
— laetea, 337. 
— ìigata, 345. 
— In coru m, 345. 
— Mawullii, 345. 
— naticoides, 3 15. 
— nemoralis, 340. 
— personata, 347. 
— pisana, 345. 
~ pomatia, 339. 342. 
— rupestris, 339. 
— seccrtienila, 345. 
— sieana, 346. 
— rermieitlatti. 345. 
— virgata, 348. 

ilem Ulster, 537. 

Hemiasfer Fhilippìi, 514. 
Hermclla alceolata, 130. 
Hermione liystrix, 124. 
Herptjllobius, 85, 
Heterocyatus, 114. 
Heterodera Seliaclttii, 164. 
Heteronereis Oersted!i, 124. 
Heteropoda, 368. 
Heterojisa m uria, 113. 

— Michel ini. 113. 
Heterotrieha, 081. 
Hexaetiuia, 593.. 
Hcxurthra polyplera, 107 
Hir uditine. 144. 
Hi rudi nca, 144. 
Hi rutlo, 144, 149. 

— ce y ionica, 150. 
— granulosa, 149. 
— med lei iteti is, 149. 
— uttjsoute/as, I l i ) . 
— offìei/ia/is, 149. 
— trarli nu, 149. 

Hisfiot/teufis Biìppeli, 273. 
Holopus, 545. 
Holothuria, 516. 

— c//r« Jaeger, 517. 
— lìodotriae, 521. 
— fusus, 520. 
— iutjiaticus Farsi;, 517. 
— rctjalis, 515. 
— scabra, 520. 
— tubulosa, 515. 
— ragabuitila Se/., 517. 

Holothuroidea, 515. 
Holotrieha, 684. 
Holatrypttsta, 700. 
Homarns anierieanus, 53. 

— rulyaris, 51. 
Homo/a, 39. 

— Furieri, 39. 
Hormiphara piumosa, 560. 
Hyalea, 310. 

— balantium, 314. 
— gibbosa, 310. 
— tridentata, 310. 

Hyalonema, 664, 666. 
— mirabile, 599, 665. 

iJ?/as coaretatus, 15. 
Hydalina senta, 105. 
llydnt iliaca, 105. 
Hydra, 575. 

— y rise a, 575. 
— riridis, 575. 
— rulyaris, 575. 

Hydraeti'aia echinata, 572. 
Hydroidea, 568. 
Hydromeditsa, 568. 
Hylouye/tia, 686. 
Hyperia, 70. 
Ilyperì"niac, 69. 
Hypo/iythius caiyeotles, 257. 
llijpocouelia sahulosa, 37. 
llypolricltu, 678. 

I 
I6/a, 73. 
Ieliistiieeplialtis sulidiis. 198. 
Icìit/iydiuae. ] 10. 
Matinee, 105. 
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724 Indice alfabetico 

Idothea entomon, 19, 25. 
— tricuspidata, 7. 

Idra comune, 575. 
— grigia, 575. 
— verde, 575, 

Idre, 575. 
Idrocoralli, 573. 
Idromeduse, 568. 
Infusori, 674. 
In fusoria, 674. 
Ipotriche, 678. 
Irudinei, 144. 
Isidigorgia Pourtalesii, 618. 
Isis, 618. 
Isole corallifere, 628. 
Isopoda, 62. 
Isopoda, 23, 62. 
Isopodi, 23, 62. 

— nuotatori, 64. 
Ittidine, 110. 

J 

Jaleacee, 310. 
Jalonema mirabile, 599. 
Janthina, 389. 
Jantina azzurra, 389. 
Jantinide, 389. 

L 

Lacuna, 381. 
— dicaricata, 381. 

Laemadipoda, 71. 
Lamellaria, 388. 

— perforatum, 389. 
— perspicua, 389. 
— tentaculata, 389. 

Lamellaridae, 388. 
Lamellibra neh lata, 432. 
Lamellibranchiati, 432. 
Lattice conchilega, 133. 
Lapides eancrorum, 21. 
Laterobranchi, 317. 
Latreilia elegans, 34. 
Lemadipodi, 71. 
Lepadidae, 73. 
Lepadidi, 73. 
Lepas, 73. 

— anatifera, 73. 
— anserifera, 73. 
— pedinata, 73. 

Lepre marina,, 321. 
Lcptoehiton benthtts, 427. 
Leptoconchus, 397. 
Leptodera, 158. 
Leptodiscus medusioides, 695. 
Leptodora, 94. 

— h gal ina, 93. 
Leptodore, 94. 
Leptopenus discus, 609. 
Leptoplana, 225. 
Leptostraca, 72. 
Leptostraci, 72. 
Lepus uiariuits, 321. 
Lernaeidae, 25. 
Lernaeoceridae, 84. 
Lernaeomidae, 84. 
Lcrnaeonen/a monilaris, 84. 

Lernanthropus, 10, 84. 
Lernantropo, 84. 
Lerneidi, 25. 
Leucandra penicillata, 646. 
Leucochloridium paradoxum, 

207. 
Leueones, 646. 
Leuconi, 646. 
Licassine, 664. 
Ligula, 199. 
Ligula simplicissima, 199. 
Lima, 453. 
Lima hians, 453. 
Limacce, 350. 
Limaccia agreste, 350; 

— maggiore, 350. 
— rossa, 350. 
— silvana, 350. 

Limacea, 350; 
Limacina, 312. 

— arctica, 312. 
Limax, 350. 

— agrestis, 350. 
— maximus, 350. 

Limivora, 138. 
Limivori , 138. 
Limnadia, 91. 
Limnaea, 355. 
Limnea auricularis, 356, 358. 

— elongata, 358. 
— minuta, 358. 
— ovata, 358. 
— palustris, 358. 
— peregra, 358. 
— silesiaca, 358. 
— stagnalis, 356. 
— vulgaris, 358. 

Limnaeacea, 355. 
Limnaeus, 337, 355. 
Limnea auricolare, 356. 

— comune, 356. 
— palustre, 356. 
— stagnale, 356. 

Limneacee, 355. 
Limnee, 355. 
Lim noria lign orum, 69. 

—• terebrans, 21. 
Limulus, 4. 
Line/eia multiflora, 551. 
Lingue a freccia, 4Ó3. 
Lingula, 249. 

— p//ramidata,2A9. 
Lingule, 249. 
Lingulide, 249. 
Liponcma multiporum, 598. 
Lissa, 34. 
Lithodendra, 585. 
Litìtodes, 39. 
Lithodomus, 467. 

— lithophagus, 467. 
Lithomespiltts fla mmabuttdus, 

700. 
l/tthothrtja, 74. 
Litiopa, 388. 
Litistide, 663. 
Litodomi, 195. 
Litodomo, 467. 
Litoridina Gandichandii, 374. 
Litorina, 379. 

Litoritta litorea, 380. 
— obtusa, 381. 
— petraea, 380. 

Lobosa, 712. 
Loligini , 293. 
Lo%o , 293, 292. 

— sagittata, 294. 
— todarus, 295. 
— vulgaris, 293. 

Loligopsis, 295. 
— Veranyi, 295. 
— vermicularis, 295. 

Lombricidi, 116. 
Lombricini, 119. 
Lophospongiae, 664. 
Loricata, 45. 
Loricati, 45, 60, 62, 72. 
Loxosoma, 240. 

— cochlear, 240. 
Lucifer, 59. 
Lueiferinae, 59. 
Luciferini, 59. 
Luidia, 550. 

— ciliaris, 551. 
Lumbricidae, 116. 
Lumbricina, 119. 
Luntbriculus, 122. 
Lumbricus, 120. 

— agricola, 117, 120. 
— anatomicus, 120. 
— chloroticus, 120. 
— phoetidus, 120. 
— pater, 120. 
— rubellus, 120. 

Lysmetta seticanda, 58. 

M 

Macrocheira Kaempferi, 17. 
Macrura, 22, 45. 
Macruri, 22, 45. 
Maerurus Halosaurus, 666. 
Madrepora, 606, 625. 
Madrepora cervicornis. 625. 

— palmata, 625. 
Madrepore, 606. 
Maeandrina, 625. 

— labt/rinthiea, 628. 
Magilus, 396, 397. 

— antiquus, 397. 
Maia, 35. 
Maja squinado, 35. 
Malaeobdella, 217. 
Malacostraca, 26. 
Malacostraci, 2(5. 
Malleacca, 456. 
Malleacee, 456. 
Mandorla di mare, 321. 
Manicai, 493. 
Margaritina margarìt ifera, 477. 
Margaritina tnargaritif., 477. 
Mar gì nella, 392. 
Marsenìidae, 388. 
Marseniidi, 388. 
Meandrine, 610. 
Meehelia, 214. 

— somatotoma, 214. 
Medusa attrita, 581. 
Meduse azzurre, 580. 
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Meduse dall'ombrello, 580. 
Megalasma striatimi, 74. 
Maja Ioni a sto ni a, 388. 
Meyalotrocha, 107. 
Mei/aseofex. 120. 
Melania, 378. 
Melariie, 37S. 
Meleagrina, 456. 
Meleagrina, 456. 
— ìueleagris, 458. 

Md.in tesselata, 44. 
Me/iurta pilula, 109. 
Mermis, ISO. 

— albicati s, 182. 
Mcrniitldae, 182. 
Mermitidi, 182. 
Mertcusia, 561. 
Mesostomum, 220. 
— CI/re liberali, 220. 
— personatum, 220. 
— tetragonum, 220. 

Metaxoa, 673. 
Microdeutopus //randlinanus, 

69. 
Mieroplana eunnicola, 220. 
Microstoiiium, 222. 
Mignatta del cavallo, 149. 

— delle razze, 152. 
— medicinale, 148. 
— officinale, 149. 

Mignatte, 144. 
— medicinali, 144. 

Milleporidi, 573. 
Mitilacei, 463. 
M i r a , 392. 

— episcopalis, 393. 
— papaìis, 393. 

Mizostomatidi, 143. 
Modiola, 466. 
Modiola cestita, 467. 
Moina rectirostris, 93. 
Mollusco, 267. 
Molluschi, 267. 

— acefali, 434. 
Molluscoidea, 233. 
Molluscoidi, 233. 
Monaetinellidae, 655. 
Monattinellide, 655. 
Monoeaulus Imperator, 571. 
Monocelis, 222. 
Monolistra caeca, 64. 
Monomiari, 439. 
Mononujarla, 439. 
Monostomum, 212. 

— mutabile, 212. 
Monothalamia, 703. 
Monotri/pasta, 700. 
Monoxenìa Darwinii, 588. 
Moscardino, 284. 
Murex, 397. 
— brandaris, 397, 401. 
— crinace/ts, 401. 
— truncu/us. 397, 401. 

Murici. 397. 
Afyff, 493. 

— arenaria, 493. 
Myrianida, 139. 
Mysis occulta, 19, 25. 
Mytllacca, 463. 

Mytilus edulis, 463. 
— polymorphus, 469. 

Myzostoma gigas, 143. 

N 

Naiadi, 475. 
Naide proboscidata, 121. 

— senza proboscide, 122. 
Naidi, 121. 
Naidina, 121. 
Nais proboscidea, 121. 
Najades, 475. 
Nassa reticolata, 395. 
Nassa, 395. 

— reticulata, 395. 
Nassellaria, 7Ó0. 
Natica, 385. 

— heros, 375. 
— helieoides, 385. 

Nautilus, 300. 
— pompllius, 300. 

Navicella, 414. 
Navicelle, 414. 
Nebalia, 72. 
Nefrope norvegese, 54. 
Nematelminti, 152, 153. 
Nemathelminthes, 152, 153. 
Nematocarcino gracilipe, 59. 
Nematocarcinus, 13. 

— graeilipes, 59. 
Nematodi, 157. 
Nematodes, 157. 
Nematoxys, 154. 
Nemertes, 214. 
Nemertini, 213. 
Nephelis vulgaris, 145, 150. 
Nephrops norvegicus, 54, 142. 
Ner eidea, 125. 
Nereidi, 125. 
Nereis Dumerilii, 125. 

— fucata, 138. 
— incerta, 125. 
— succinea, 138. 

Nerita fluviale, 413. 
Nerita, 413. 

— fluviatilis, 413. 
— minor, 414. 

Neurobranchi, 382. 
Neurobranchia, 382. 
iY5jea edulis, 7. 
Niphargus, 69. 
Noctiluca miliaris, 695. 
Noteus quadrieornis, 102. 
Notodelphys, 81. 
Notodromus monachus, 14. 
Notommata, 106. 

— myrmeleo, 106. 
— parasitica, 107. 
— petromyzon, 107. 

Notommate, 106. 
Notopterophorus, 8, 75. 
Nottiluche, 695. 
Nudibranchi, 325. 

O 
Ocipode, 30. 
Octattinia, ( i l i . 
Octattinie, 611. 

Octopus, 276. 
— carena, 297. 
— catcnulatus, 283. 
— macropus, 283. 
— vulgaris, 276. 

Oculina, 625. 
Ocypoda, 30. 
Ofioglifi, 550. 
Ofiuri, 543. 
Ofiuridi, 542. 
Oligochaeta, 116. 
Oliva, 393. 
Olive, 393. 
Ollulanus tricuspis, 173. 
Oloturia reale, 515. 

— tubulosa, 515. 
Oloturie pedicellate, 520. 

— polmonate, 520. 
— senza pedicelli, 523. 

Oloturoidi, 515. 
Omaro, 51. 

— dell'America settentrionale, 
53. 

Ombellico marino, 415. 
Ommatocampe nereides, 700. 
Ommatostrephes, 295. 
Onchidium, 352. 
Onici, 597. 
Oniscidae, 63. 
Oniscidi, 63. 
Onisco dei muri, 63. 

— delle cantine, 63. 
Oniscus murarius, 63. 
— scaber, 63. 

GW.c marina, 392. 
Onychoteuthis, 295. 
— Lichtensteinii, 295. 

Ophiactis virens, 551. 
Ophidiaster, 513. 
Ophioglypha, 550. 
Ophiurac, 543. 
Ophiuridae, 542. 
Opisthobranchia, 315. 
Opistobranchi, 315. 
Orbitolites complanata, 705. 
— duplex, 705. 
—• marginalis, 705. 

Orbulìna, 707. 
Orchestia, 69. 
— cavlmana, 19. 
— litoralis, 69. 

Orciolo, 415. 
Orecchie marine, 416. 
Ortonettidi, 228. 
Osculosa, 700. 
Osculose, 700. 
Ossiuro, 167. 
Ostracoda, 24, 86. 
Ostracodi, 24, 86, 
Ostrea, 439. 
— edulis, 439. 
— virglniana, 451. 

Ostrica, 439. 
— comune, 439. 
— della Virginia, 451. 

O t a , 73. 
Ottopodi, 275. 
Ovicelle, 239. 
GW<r, 408. 
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Onda ori-formi*, 4OS, 
Oxypoda, 12. 
Oxyjxide, 28. 
Oxyuris, 107. 

- vermleu/arls, 167. 

P 

Pagoda, 415. 
Payurldae, 39. 
Paguridi, 39. 
Pagurus, 41. 

— Bernardtts, 41. 
— Prideauxii, 41. 
— striatila, 595. 

Palaemon, 58. 
—• autennarlus, 12. 
— serratus, 57, 59. 

Palaemon squilla, 59. 
Palaemonetes rariaus, 16. 
Paleemon, 668. 
Palemone, 59. 
Palemonidi, 58. 
Palinurus, 46. 
Palinurus quadricornis, 15. 
— vulgaris, 46. 

Palolo, 125. 
Palolo viridis, 125. 
Paludicella, 237. 

— Ehrenberyii, 233. 
Paludina acatina, 377. 

— impura, 377. 
— vivipara, 377. 

Paludina, 376. 
— achatina, 377. 
— impura, 377. 
— vivipara, 377. 

l'aludiriacea, 376. 
Paludinacee, 376. 
Paludine, 376. 
Palythoa, 598. 

— fatua, 599. 
Pandulus annulieortils, 6. 
Paramaecium Aurelio, 686. 
Parapayurus abyssoruin, 43. 
Par asita, 82. 
Parassiti, 82. 
Parastacidae, 50. 
Partiienoj>ea sul/terranea, 78. 
Patella comune, 418. 
Patella, 417. 

— pellucida, 419. 
— rulyaris, 417. 
— vulgata, 418. 

Patelle,' 117. 
Pecilopodi, 3. 
/Vr/™, 455. 
— opercularis, 456. 

Peetido antartica, 569. 
Peetis autor etica, 569. 
Beilipes, 351. 
Pelayoneruertes Uollcstor/i, 21 f i . 
l'eluderà, 158. 
l'elomt/xa villosa, 715. 
Peltidi, SO. 
Pettoyaster, 77. 
— curvatus., 77. 

l'e u «e us, 16. 
Pinella, S4. 

Pennatula fosforea, 613. 
Pennatula, 613. 
— phosphorea, 614. 

Pennatulidi, 611. 
Penne di mare, 611. 
Pentacheles spinosa, 55. 
Pentacrinus, 545. 

— caput Medusa/:, 544. 
— Wgville Thomsoni, 544, 

545. 
Perforati, 602. 
Periphragella Blisac, 664. 
Peripliglla mirabilis, 582. 
Pcrltrie/ia, 679. 
Peritriclie, 679. 
Perle, 482. 
Pettini, 455. 
Pettinidi, 569. 
Phaeodaria, 700. 
Phaeodarlum, 700. 
Phallusia intestlnalis, 254. 

— mamillaris, 256. 
Phascolosoma, 112. 

— granulatimi, 112. 
Phasìanella, 416. 
Pheronema Carpente-ri, 668. 
Philine, 321. 

— aperta, 321. 
Philodlna roseola, 109. 
Pliilodinaea, 107. 
Pholadomya, 493. 
Pholas, 494. 

— dactylus, 494. 
Phormosoma uranus, 522. 
Phreoryctes Mcnkeanits. 120. 
Phronimidae, 69. 
Phylaetolaemala, 236. 
Pliyllirhoe, 373. 
— bucephala, 373. 

Phyllodoee laminosa, 126. 
Pligllodocea, 126. 
Phyllopoda, 24, 87. 
Phyllosoma, 46. 
Physa, 358. 

— fontlnalìs, 3)88. 
Physalia, 566. 

— pelayìea, 566. 
Physophora, 564. 

— (listieha, 564. 
Pilidium, 21S. 
Pinna, 471. 
— squamosa, 472. 

Pinne, 471. 
Pinne-tori, 30. 
Pinnotheres, 30, 58. 

- plsuui, 13. 
— veterani, 31. 

Pirosome, 260, 
Pirula, 402, 
F/.srt, 31. 

Gi/ibsìl, 34. 
Plsldlum, 492. 
Planaria bianco-lattea, 224. 
Planarla, 1S4, 224. 

— coni ut//, 225. 
- gonocephala, 184. 

laetea, 224. 
— lerrestris, 226. 

- f w m , 224. 

Planarie marine, 225. 
— terragnole, 226. 

Planorbi, 359. 
Planorbis, 359. 

— earìnatus, 359. 
— ooriKiis, 359, 364. 
— marginatila, 359. 
— vortex, 359, 

Planorbo, 361. 
— maggiore, 359. 

Platelminti, 183. 
Plathelminthes, 183. 
Pleurobranchi, 323. 
Pìeurobranchus, 316, 323. 

— aurantiacus, 323. 
— ocellati!s, 323. 
— Peronii, 323. 

Pleurotoma, 405. 
Pleurotome, 405. 
Pneumodermon, 313. 
— cilìatum, 313. 

Podophthalmus, 11. 
Poecilopoda, 3. 
Polia, 214. 

— crucigera, 215. 
Polia crucigera, 215. 
Policere, 326. 
Polichelidi, 55. 
Policheti, 122. 
Policicli, 593. 
Polipomeduse, 564. 
Polistomi, 200. 
Politalami,703. 
Pollicipcs, 74. 
— cornucopia, 20. 

Polmonati, 334. 
Polpi, 276. 
Polpo comune, 276. 
Polybostrlchus 140. 
Polycelis, 224. 
— cornuta, 225, 
— laevlgata, 224. 
— nlgra, 224. 

Polycera, 326. 
— ocellata, 326. 

Polychaetac, 122. 
Polychelcs eruelfer. 55. 
Polycyclia. 593. 
Poli/parlam ambulans. 601. 
Polyphemus, 93. 
Polypomcditsac. 564. 
Polysiphonia, 598. 
Polystomeae, 200. 
Poli/stornella striatopunctata, 

' 704. 
Po/gstom u m Integerrimi! ni, 

' 205. 
Polgthalanila, 703. 
Pomatlas, 3N3. 
Pomatobranchi, 317. 
Pontellidi, 79. 
Pontobdella, 152. 
Pontobdella nutricata. 152. 
Pontolimace, 333. 
Pontolimaei, 333. 
Pontolini a e Ida e, 333. 
Pontolimacidi, 333. 
Politoli max, 333. 

•— capitatus, 333. 
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Pontiniin tyrrheita, 58, 
Poutopori in affiti*, 19, 25. 
l'arre liana dalle chele larghe,! I . 
l'drrrllnita, 44. 

jilafi/e/ieles, 44. 
i'ercellane, 44. 
/'orer/lauastrridae, 541. 
Ptirc'Ilanasteridi, 541. 
l'ori firn. 639. 
Porites, 607. 

- furcatus, 607. 
l'orfituus inarmoreus, 31. 
l'orti Iosa, 700. 
['erniose, 700. 
Pota in obi"ulac, 50. 
Potumospouyt'ae. 659. 
I'ottrtalesiu layuneulg, 539 
Pourlulesie, 538. 
Pro ni-; a, 65. 
— Halidayi, 20. 

Prin/ut/ns, 113. 
Prosobranchi, 373. 
Prosobra ncltia, 373. 
Prostomum, 219. 
Protoniyxa aurantiaca, 717. 

yin/lo-rauciata, 717. 
PrafoKoa, 673. 
Protozoi, 673. 
Psamntrcliinus ntierotubercii-

latus, 532. 
Psa invi i uidae, 653. 
Psamminide, 653. 
Psolus ephippiger, 514. 
Pfcrocerà, 412. 
Pterodi, 309. 
Pteroide spinosa, 613. 
Pteroides, 613. 
— spinósa, 613. 

Pteroidi, 613. 
Pteropnda. 309. 
Pterotrachea, 370. 
Pterotrachee, 370. 
Pugilatori, 412. 
Bug/Ics, 412. 
Putinoncita, 334. 
.Pupa, 342. 
Pupa pagodula, 355. 
Purpura, 396, 401. 

- Itaeii/astouta, 401. 
- lapillus, 396, 401. 

— madreporarum, 396. 
Pyrocystis noctiluca, 695 
Pt/roso ni a, 260. 
Pi/ruta. 402. 

E 

Rabdoceli, 218. 
Radiolari, 698. 

— d'acqua, 701. 
lìadiolaria, OON. 
Rugaetis piilelira, 594. 
Iìapaces, 138. 
Rapaci, 138. , 
Retepora cellulosa, 234. 
Retepora cellulosa, 234 
Rhabditis, 161. 
— stereora/is. 161. | 

Rhabdocoela. 218. ! 

liltabdonenia. 160. 
— n iyroveuosum, 161. 
— strongyloides, 161. 

/,'//•/</07lassa. 413. 
lìlt i',arephaln, 76. 
Rhi-ioehilus, 396. 

— Antyiathum, 396. 
L'Ili:;ocrinits, 545. 
lìhi-.opjoda, 696. 
h'hiiospliaera leptomita, 700. 
Rhizostoma, 580. 

— Gttrieri, 582. 
Rhopalodina lat/en iforni is, 521. 
— Xeurtali, 521. 

Iihopalodinidae, 521. 
lì ho pai uni Giardii, 229. 

— Sutoschi, 229. 
ir7?tjnchodesm ussijlcatìeus, 226. 

— terrestri*, 226. 
Tthij neon ella, 248. 

— psittaeea, 248. 
Ricci di mare, 527. 
Rinconellide, 248. 
Ripidoglossa, 413. 
Rissoa costata, 379. 
Rissoa, 379. 

— costata, 379. 
— parrà, 379. 

Rissoe, 379. 
Rizocefali 76. 
Rizocrino, 545. 
Rizopodi, 696. 
Ropalodinide, 521. 
Bossia, 288. 
Rotatoria, 102. 
Rotifer rulqaris, 105. 
Rotiferi, 102. 

S 

Sabella pcnicillus, 132. 
— unispira, 136. 

Sabellaria spinulosa, 133. 
Sacconereis, 140. 
Saccuiina carcini, 76. 
Saffirina, 81. 
Saganella, 711, 712. 
Sagartia ignea, 598. 

— pellucida, 598. 
Sagitta bipunctata, 156. 
Salmo puri etatus, 21. 
Salpa maxima, 264. 
Salpe, 262. 
Sappliirina fu/gens, 81. 
Sarcodietifum, 699. 
Sarcoditto, 699. 
Sarcomatrice. 699. 
Sarcomatrix, 699. 
Saxicava rugosa. 493. 
Scafopodi, 427. 
Scalarla pretiosa, 392. 
Scalane, 391. 
Scalpellimi, 7.3. 
Scapihopoda, 427. 
Scarabus imbrium, 354. 
Sehistoeephalus solidus. 198. 
Schizopoda, 22, 60. 
Schizopodi, 22, 60. 
Schizostomi, 221. 

i Selcrofhautuu.s Glausii, 664. 
Scotoplaua globosa, 523. 
Scyllarus, 47. 

— aretus. 47. 
Scyphistoma, 583. 
Sedentari, 127. 
Sedentaria, 127. 
Semperclla Scliult-.er, 664. 
.S'epm, 288. 

— biserialis, 292. 
— elegans, 292. 
— officinalis, 2SS. 

Sepiola Rondeletii, 270, 288. 
Seppia, 288. 

— comune, 288. 
— officinale, 288. 

Sergestes, 59. 
— magni ficus, 13. 

Serolis, 65. 
- Bronleyana, 23. 

Serpula, L35. 
Serpi/Iacea, 135. 
Serpulacee, 135. 
Sferoma, 64. 
Sferomatidi, 64. 
Sferomi, 64. 
Siconi, 646. 
Sicyouis, 598. 
Sifonofori, 564. 
Siliquaria, 387. 
Siliquaria, 387. 

— anyuina, 388. 
Silopaguro, 45. 
Sinapte, 420, 515, 523. 
Siphonìata, 439. 
Siphonophora, 564. 
Siphoturia, 521. 
Sipunculo, 113. 

— nudo, 113. 
Sipunculus, 113. 

— nitdiis, 113. 
Siringopori, 621. 
Solario, 382. 
Solarium, 382. 

493. 
— cusis, 494. 
— marginatus, 494. 
— siliqua, 494. 
— vagina, 494. 

Sorospaera, 711. 
Spatangidae, 537. 
Spatangidi, 537. 
Sphaerom,a, 64. 

— serratimi, 64. 
<S'y>/^acromaticiue, 64. 
Sphaero\oum Ovidomare, 700. 
Sphacrularia, 163. 
AS/>/O, 123. 
Spirostomi, 683. 
Spirostomum, 683. 

— ambiguum, 683. 
Spirula, 296. 
Spinila, 296. 
Spondili, 456. 
Spondylus, 456, 658. 

— gaederopus, 456. 
Sponyelia pallescens, 657. 
Spongiae, 639. 
Spugne, 639. 
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Spugne comuni, 648. 
— coriacee, 655. 
— cornee, 648, 
— d'acqua dolce, 659. 
— perforatrici, 657. 

Spuntellarla, 700. 
Squilla mantide del Mediter

raneo, 62. 
Seruilla Dcsmarcstii, 62. 

— mantis, 62. 
Statoblasti, 237. 
Stelle Meduse, 543. 
Stenostoma, 222. 
Stenostomum monocelis, 222. 
Stentor, 681. 
Stephalia corona, 567. 
Stichopus, 516. 

— naso, 517. 
Stilasteridi, 573. 
Stolone, 238. 
Stomatopoda, 22, 61. 
Stomatopodi, 22, 61. 
Streptocaulus pulcherrimus, 

618. 
Strobila, 584. 
Strombus, 412. 

— gigas, 413. 
Strongilidi, 172. 
Strongylidae, 172. 
Strongylocentrotus Droeba-

chiensis, 534. 
— lividus, 530. 

Stylina, 419. 
Stylonychia, 678. 

— 'mytilus, 678. 
Succinea, 349. 

— amphibia, 349. 
— oblonga, 349. 
— Pfeifferi, 349. 
— putris, 207. 

Succinee, 349. 
Sycon, 661. 

—• raphanus, 644. 
Syeones, 646. 
Syllis ramosa, 141. 
Synapta, 420, 523. 

— Bessc/ii, 525. 
— digitata, 523. 

- glabra, 525. 
— h ispida, 523. 
— iu/taereus, 523. 

Syngamus, 175. 
traehealis, 175. 

Sgringami na fragilissima, 
711. 

Syringopora, 621. 

T 

Taenia, 190. 
eocnurits, 194. 
erassieol/is, 194. 
CUCII uterina, 194, 196. 
echinococcus, 195. 

- flit ropu notata, 194. 
lundagaseariensts, 191. 
mari/inala, 194. 
nana, 193. 

— saginata, 186. 

Taenia serrata, 194. 
— solium, 186, 190. 

Taeniadae, 186. 
Taenioglossa, 376. 
Talamite, 31. 
Talitro, 69. 
Talitrus locusta, 69. 
Telifera, 562. 
Te^wa, 492. 
Tellinaeea, 491. 
Tellinacee, 491. 
Telline, 492. 
Telphusa, .30. 
•— fluviatilis, 30. 

Tenia, 190. 
— nana, 193. 

Temidi, 186. 
Tenioglossi, 376, 405. 
Tenura, 21. 
Terebella conchilega, 132. 
— emmalina, 132. 
— figulus, 134. 
— nebulosa, 132, 135, 139. 

Terebellacea, 132. 
Terebelle, 132. 
Terebellides Stroemii, 142. 
Terebratula vitrea, 245. 
Terebratule, 245. 
Terebratulidae, 242. 
Terebratulide, 242. 
Teredine, 497. 
Tererio, 497. 
— fatalis, 498. 
— navalis, 498. 

Tessera princeps, 584. 
Tesseridae, 584. 
Tesseride, 584. 
Testacella, 352. 
— haliotidea, 352. 
— scutulum, 352. 

Testraslemma, 214. 
r<?%</, 655. 
Tethys fimbria, 330. 
Tetide, 330. 
Tetie, 655. 
Tetrabranchiata, 300. 
Tetrabranchiati, 300. 
TetractinelUdae, 662. 
Tctraphyllidea, 199. 
Tetrastemma agricola, 214. 
Tetrastemma agricola, 214. 
— obscurum, 213. 

Tetrattinellide, 602. 
Thalamita, 31. 
Thaliacea, 262. 
Thauntatoche/es Za/euea, 50. 
Theeidinm, 243. 

- mediterrancum, 243. 
Thecocyathus cyli)idraceus,iiO\. 
Thyca eetocon, 385. 
Thysano ; oon, 225. 
Tichogouia, 469. 
Tiedemannia, 311. 
— neapolitana, 311. 

Tisanozoo, 225. 
Tithuuctes fencriensis, 13. 
Torrea vitrea, 127, 138. 
Toxopneustes brevispinosus, 

531. 

Trematodes, 200. 
Trematodi, 200. 

— endoparassiti, 206. 
Tremoctopus violaceus, 297. 
Trichina, 175. 
Trichina spiralis, 175. 
Trichine intestinali, 177. 
Trichocephalus affìnis, 179. 
— crenatus, 179. 
— dispar, 179. 

Tricocefalo, 175, 179. 
Tricoplax adhaerens, 669. 
Tricotrachelidi, 175. 
Tridacna gigante, 472. 
Tridacna elongata, 474. 
— gigas, 472. 

Tridacnacee, 472. 
Tristomum, 201. 
Tritoni, 408. 
Tritonidi, 408. 
Tritonium, 408. 
— nodiferum, 408. 
— variegatum, 409. 

Trochopus tubiporus, 201. 
Trochus, 415. 
— xixiphinus, 415. 

Trocopo, 201. 
Trogloceros Schmidtii, 55. 
Trombetta, 681. 
Tubicinella, 75. 
Tubicolae, 127, 494. 
Tubicoli, 127, 494. 
Tubifex rivulorum, 121. 
Tubificina, 121. 
Tubifìcine, 121. 
Tubipora, 621. 
Tubiporidae, 621. 
Tubiporidi, 621. 
Tubularia indivisa. 571. 
Tubulìpora, 239. 
Tunicata, 253. 
TunicatiT_ 253. 
Tunicato, 253. 
Turbellari, 212. 
Turbellarii, 212. 
Turbinolidi, 608. 
Turbo, 415. 
— olearius, 415. 
— pagodus, 415. 
— rugosus, 415. 

Turritella, 388. 
Turritcllacca, 388. 
Turritellacee, 388. 
Typton spongicola, 58. 

U 

Tra, 28. 
TJdonelle, 202. 
Umbellula, 616, 
— encrinits, 616. 
— groenlandica, 615. 
— leptocaulis, 616. 
— min iacea, 616. 
— Thomsont\ 616. 

Umbilicus marinus, 415. 
Umbrella, 325. 
— mediterranea, 325. 

Unguis, 397. 
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l'uio hatunis, 477. 
- crossila, 476. 
- tleeiirviitua, 477. 

lotigirostria, 477. 
pic/orum, 476. 4SI). 

— ptati/rhijncliua, 476. 
- timii/ns, 476. 

{'ninnaceli, 475, 
I nione, 477. 

dei pittori, 4SI). 
f'ruater rubcus, 550. 
f 'rota bea, 157. 
• Volali], 157. 

Valvata. 378. 
Vulrata piscinoli*, 378. 
O/W/ff, 568. 
Vcivili dar, 56S. 
Wlellide, 56S. 
JV/̂ .s-, 491. 
\rcrct illuni, 611. 
Virino Loa, 171. 

Vermes, 99. 
Vermetacea, 388. 

Vermeto, 385. 
— comune, 385. 

Vermetus, 385. 
— gigas, 385-
— lumbricalis, 3S5. 
— subcancellatus, 385. 
— triqueter, 385. 

Vermi, 99. 
Vertigo, 342. 

Vibricularie, 239. 
Fica, 657. 
— celata, 658. 
— Jonhstonii, 658. 

Vitrina, 349. 
— elongata, 349. 
— pellucida, 349. 

Vitrine, 349. 
Fo/Mta, 392. 
Volutacea, 392. 
Volutacee, 392. 
Forter, 221. 
— truneatus, 221. 

Vorticella, 679, 

Vorticella ripiegata, 680. 
Vorticelle, 679. 

W 

Waldheimia era ni uni. 246. 
Willemoesia leptodaatijla, 55. 

Xiphuridae, 3. 
Xylopagurus rectus, 45. 

ypsilothuria, 521. 
— attenuata, 521. 

Zoantarie, 598. 
Zoantharia, 598. 
Zoanthus, 598. 
^oè'a, 15. 
Zoecie, 238. 
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