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Questo lavoro, cominciato il 1882, fu in gran parte eseguito nella Stazione
Zoologica di NapQli: pei primi due anni senza interruzioni, pei successivi
nei soli mesi d' estate e d' autunno. N orninato nel 1884 direttore di guesto
Gabinetto di Zoologia, attesi anche qui alIa continuazione delle mie ricerche.

Sono quindi specialmente grato all'illustre Prof. A. DOHRN, il quale, con
l' usata sua cortesia intelligente ed inesauribile, volle mettere a mia disposi
zione tutti i potenti mezzi di studio ond' e fornito il cospicuo Istituto che egli
fondo e in breve tempo condusse a cosl mirabile altezza; e, con lui, ai signori
Assistenti suoi, segnatamente all' amico carissimo Prof. P. MAYER, che mi fu largo
d' ogni maniera di consigli e d' aiut i.

Una segnalata parola di ringraziarnento devo pure al Conservatore di quella
Stazione signor S. LOBIANCO, per la rice rea delle sp~cie del Golfo di Napoli; il
suo occhio esperto ed acuto seppe scoprire per me tra le alghe e gli altri
materiali, apportati ogni giorno dai pescatori in copia confusa, molte notevoli
specie di Gammarini, qualcuna anche nuova. E mi e grato dovere esprirnere
pubblicamente la mia riconoscenza ai signori Professori A. TARGIONI-rrOZZETTI e
G. OAVANNA, che mi permisero di fare ricerche bibliografiche nella ricca biblio
teca del R. Museo di Storia Naturale di Firenze; e ai tanti altri gentili amici
e corrispondenti, che mi furon larghi donatori di libri e di collezioni ricercate
in mari italiani e stranieri, onde a me fu possibile la breve revisione generale,
aggiunta a questa Monografia, delle specie di Garnmarini note sinora. Il Dott.
A. VALLE mi spedl molte specie delle coste di Trieste; il compianto Dott.
P. NINNI me ne mando da Venezia; e ne raccolsero per me il Prof. D. OARAZZI
nel Golfo di Spezia; il Dott. V. RAGAZZI e il sig. R. BESSON in quello di Genova;
il Prof. P. DODERLEIN a Palerrno; il sig. H. LINDEN sulle coste delle isole Lipari
e diMessina; il sig. S. LOBIANCO a Trapani; il Prof. O. LEPORI a Oagliari; il Prof.
A. F. MARION a Marsiglia; il Prof. F. S. MONTICELLI a Wimereux; il cortesissimo
Rev. Oanon A. M. NORMAN rn'invio una collezione quasi completa delle specie



iIiglesi, insieme con alcune specie americane; e un' altra colleziolle di specie
inglesi il Rev. R. R. STEBBING; ed altri Gammarini mi dono il Prof. DOHRN presi
da lui direttamente suIle coste dell'Inghilterra; mentre molte specie delle coste
settentrionali della Norvegia mi spediva il Dott. J. SPARRE SOHNEIDER, Oonserva
tore del Museo di Tromso. Per i mari estraeuropei, ho potuto esaminare la bella
collezione messa insieme dal capitano G. OHIERCHIA nel viaggio di circumna
vigazione da lui compiuto negli anni 1882-1885 a bordo della " Vettor Pisani " ;
quella fatta nel Mar Rosso dai tenenti di vascello signori ORSINI e P. P ARENTI
e dal Dott. V. RAGAZZI; ed anche alcune specie spedite dal Giappone al Prof.
DOHRN dal Prof. MITSUKURI. E finalmente mi mandarono molte specie dalla Nuova
Zelanda il Prof. G. M. THOMSON e il Rev. O. OHILTON; e dall' Australia il Prof. A.
W. HASWELL.

I disegni a colori e la maggior parte di quelli ombreggiati son dovuti alla
valentia dell' artista Gav. O. MERCULIANO; gli altri disegni ad ombre sono stati
eseguiti dal Prof. G. SOLI, Assistente presso questo Istituto Zoologico.

R. Universita di Modena, Giugno 1893.

ANTONIO DELLA VALLE.
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ANATO~fIA, SVII--JUPPO E BIOLOGIA.

Struttura dell' animale adulto.

CAPO 1.

Fornle esterne.

BIBLIOGRAFIA. -1856. BA'fE, Brit. Edriophth.; in: Rep. :Orit. Ass. 1855, p. 24- 38.

1872. BOEcK, Skand. Amph., p. 3-13.

1875. SCHIODTE, Krebsdyrenes Sugel11und; in: Naturhist. Tidsskr., (3) vol. 10, p. 222-242. t. 5 e 7.

1883. BOAS, Verwandtschaftsbez. d. l\falak.; in: lVIorph. ;Jahrb., vol. 8, p. 485-579, t. 21-24.

1885. CMUS, Neue Beitriige z. lVIorph. d. Crust.; in: Arb. Zool. Inst. Wien, vol. 6, p. 1-108, t. 1-7.

1886. H. J. HANSEN, Vorl. lVIitth. Dijl11p)ma; in: Zool. Anz., 9. J ahrg. p. 640-641.

1886. H. J. HANSEN, Overs. Dijl11phna Krebsdyr, p. 29-30, t. 21, f. 5, 5 et, e altrove.

La, descrizione comparativa delIa forma esterna, del COl'PO e delle sue appendici nei

Ga~nmarinie stata fatta soltanto da due Autori, cioe da C. SPENCE BATE nel 1856, e da

AXEL BOECK nel 1872, da entramhi in confronto degl'Iperini e dei Lemodipodi. Le osser

vazioni piil complete e pill originali sono quelle dovute al BATE, il quale discusse ancora

H,hbastanza dell' omologia delle varie parti, mentre che il BOEcK, piil che una morfologia

comparata, c1iede soltanto un' anatomia comparata delle parti esterne del COl'pO e delle sue

appenc1ici. La principale conclusione, a cui arrivb il BATE in questo lavoro, riguarda it cos1

detto « epimero » dei piecli toracici, il quale egli dimostr() evidentemente non essere altro

se non il 1.0 articolo dei piedi c1ilatato. Pill tarc1i, nel 1876, il BATE ripetE~ press' a poco

letteralmente questo capitolo di morfologia nelI'introduzione alIa, descrizione degli Edrioftalmi

britannici. A questi due si aggiunge come terzo anche 10 SCHIODTE, ma limitatamente alIe

parti boccali eli talune poche specie. E finalmente si potrebbero ricorelare anche il BOAS

e il CLADS, se non fosse l' ohbiezione, che nei 101'0 lavori, mentre abbon<1ano, e sovmbbondano,

le considerazioni comparative, raramente invece occorre eli xiconoscere qualche osservazione

ol'iginale di fatto intorno ai Gamma,rini. Lo HANSEN nota la, presenza, eli articoli rudimentali
nelle ma,scelle.

Zool. St9.tion z. NeapeJ,Fauna uncI Flora, Golf v. Neapel. Gammarini. 1.



2 Anatomia. :Forme esterne.

1. Aspetto g·enerale.

L' aspetto genel'ale dei Gammarinie abbastanza uniforni8, almeno nella maSSllna parte

·delle specie finora conosciute. 11 corpo, mediocremente allungato, assottigliato ai due estremi,

alquanto compresso nei lati, e cli solito piegato ad arco. Dal capo sporgono liberamente in

aval1ti le antenne anteriori, 0 pal'allele fr.a 101'0, ovvcro leggermente divaricate ad angolo,
.eppure, cio nonostante, COS1 dirette cla potersi dire in continuaziolle dell' asse principalc del

corpo; ed ai lati il secondo paio di appendici articolate, cioe le antenne posteriori, che
mostrano piu spiccata la tcnc1enza a rivolgersi ad arco all'infuori cd anche all'indietro. Nel

tronco, clalla parte inferiote, eSC0110 i piedi ambulatorii, alcuni rivolti direttamente in basso,

'altri indietro, e qualcuno anche in alto, ripiegato verso il dorso; mentrc che sotto il ventre
1 piecli addominali anteriori congiunti a paia battono l' acqua con movimcnti incessanti,

e la coda, curva verso il ventre, e semprc pronta a clare un guizzo c scattare come una molla.
Ma la compressione laterale deUa forma esterna presenta delle differenze nelle diverse

fam-iglie, anzi puo anche talora mancare, ed essere sostitnita da una depressione. Ed i Gam

marini piu com.pressi si trovano fra le Lisianasse· e le Ampelischc, i meno fra. quelli clei
generi Corophittm, PlatophittJn) e Siphonoecetes) nei quali, piuttosto che compresso, il corpo
.si m.anifcsta cilindroicleo, anzi quat.i depresso. Ne mancanodei Gamm.arini che a prima

giunta si direhhero anche Isopodi, 0 per avere il corpo tozzo, largo c breve, come' le Urothoe)
ovvero il corpo schiacciato, e' i piedi molto divaricati in fuori, siccome sipresentano i Pere
ionottts. Del resto la compressione clel COl'pO, a guardarla in com.plesso clall' esterno, nu,ia

pure sccondo le diverse parti che si osservano anche nello stesso animale; e propriam.ente
apparisce maggiore nel torace e nell' adclome, e minorc nel capo e nella coda. Se non che,

in verita, non si tratta d' altro sc non eli una semplice apparenza, clerivante, nel torace, elalla
presenza eli speciali espansioni dei primi articoli dei piecli, e, nell' aeldome, elai prolungamenfi

cleHe pal'eti laterali del corpo; il vero tronco, siccome riesce evidente nelle sezioni trasversali,
ha un contorno cilinclroideo, quasi sempre abhastanza reg·olare., ~

Guarelato clall' alto, un Gammarino, insieme alle antenne anteriori ed agli scudi dorsali

<:lel capo, clel torace, e clell' addome, cli solito non fa veclere quasi altro, essenclo le zampe

anteriori toraciche per 10 piu sotto il ventre, e le antenne posteriori, le parti hoccali, i piedi

. addom-inali e tutta la coc1a. occultati, 0 per la secle che occupano, 0 per l' atteggiamento

:ad arco dell' anill1.ale. Soli fanno eccezione i piedi toracici delle ultime tre paia, che si

dil'igono in fuori ed' indietro, e, piu di tutti, quelli del quinto paio, che spesso sono rivolti
anche verso il dorso.

Poco piu che dal dorso si scorge quando si guardi l' animale g'iacente suI fianco (Tav. 41,

Fig. 37); perche in questa posizionc, meno che gli occhi, e gli Bpimeri veri e falsi, niente ancora

appare del resto del COl'pO, se l' anfipodo cessa per un momento dal muovere i piedi addo

nl.inali. Altrimenti, alle parti gia accennatc si aggmngono ancora, fra gli organi dell' animale
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veduto di lato, giacente naturalmente e non disturbato da manipolazioni artificiali, anche

le estremita, dei sudc1etti piecli addominali natatori e respiratori, i quali compaiono come
tre pennelli sfloccati sotto il ventre, fra la coda. ripiegata e le zampe toraciche.

Diversamente, invece, vanno le cose, quando si osservi il corpo cli un Gammarino dalla

Ruperflcie ventrale. L'impressiQne che si riceve, guardando la superficie inferiore nel S11O

cornplesso, e che essa rappresenti come una lunga doccia; giacche, se facciamo eccezione
per la coda, in tutto il resto del corpo, tanto nel capo, quanto nel torace, e nell' ac1dome.

dni lati degli anelli si abbassano quasi verticalmente 0 speciali prolungamenti laminari,
come nel capo e ne11' adc1ome, ovvero le prime parti dei piedi, come nel torace.

In questa doccia sono accolte, e protette, le inserzioni delle antenne posteriori, la

bOCCH, con tutti gli organi c1ella masticazione, gli oxgani clella respirazione e' le parti:
esterne clella riproduzione, e flnalmente i piecli natatori, il cui uffieio e pure tanto impor

tante pel rinnovamento dell' acqua c1ella respirazione. Nella femmina, la cloccia, insieme agli

altri ufficii comuni anche al Inaschio, ne adempie anche un altro speciale importantissimo,

in quanto che serve pure come organo protettore delle uova, e poi degli embrionie dei

giovani, i quali, come e 'noto, rimangono per lungo tempo insieme alIa mach-e. E la profon

dita, del canale varia molto, anzi e precisamente in istretta relazione con la compressione del

corpo c1i cui si e detto avanti: massima nei Lisianassidi e nelle Ampelische, minima nelle

Chelure e nei Corofii. La larghezza e pure molto varia, soprattutto per 10 spazio che resta

libero, non solo seconc1o le diverse specie, e quincli e massima nelle specie a corpo largo,

p. es. nei Pereionotus e nelle Urothoe) eel eminima, invece, nei Gammarini a eorpo compresso,

ma anche secondo le diverse regioni elel corpo deIlo stesso inelivic1uo. Cosi, nel capo, essa e
tutta occupata clalle antenne posteriori, e c1agli organi boccali, e, neIl' ac1elome, eristretta di

molto cbi piecli natatori, ma pur non tanto che non possa servire quasi cli vagina alIa parte

ventrale c1eIla coda, quando questa, come di solito, si ripiega sotto c1el COl'pO. In guisa che1

in ultimo, resta la sola regione toracica che offre un po' c1i spazio libero, e quincli una

condizione opportuna per la libera rinnovazione dell' acqua intorno aIle branchie; quantunque,
anche in essa, 10 spazio sia ristretto neIla parte anteriore clai piecli clel 1.0 e del 2.° paio, che

neIla 101'0 conclizione ordinaria se ne stanno aclagiati contro del petto, nascosti in guisa

che neIla maggior parte dei casi non si vedono daIl' esterno. Inflne, si aggiunga ancora la
massa boccale degli organi masticatori propriamente detti, e pill di tutti il paio dei piedi

masceIlari, che vicme ad ac1agiarsi neW estrem,oanteriore cleIla cloccia toracica, approfon-:

c1enc1ovisi c1i piu quando l' animale, come spesso fa, tiene il corpo incurvato ad arco.

2. SegIllen1;azione del eorpo.

Virtualmente, siccome dimostrero in seguito, a proposito clello sviluppo del corpo del
l' embrione e delle sue appendici, il COl'PO dei Gammarini risulta di venti segmenti, ciascuno

forllito del suop~io di appendici, ed in istretto rapporto col rispettivo paio di gangli nervosi.
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Ma, nell' adulto, dei venti segmenti virtuali soltanto tredici, nella mag-g-lOr parte dei eaSl,

e propriamente i tredici posteriori, rimangono liberi e indipendenti l' uno dall' altra; e sette,

cioe i sette anteriori, si fondono insieme in un solo pezzo, per formare 51 COS1 detto capo.
Dei tredici posteriori quasi tutti i Carcinologi fanno due g-ruppi: torace ed aclclome j chia

mando col nome di torace i primi sette, ossia quelli che seguono subito dopo del capo, e
~on quello di addome g-li ultimi sei. Se non che la differenza che si trova nella forma

stessa degli articoli, ed anche quella che si riconosce nelle appendici, quantunque costl'uite

queste suI medesimo tipo g-enerale, obblig-a a stabilire una distinzione nell' addome dei Gam

mal'ini e deg-I'Iperini in parte anteriore e parte posteriore.

In questa Monog-rafia, per mag-giore semplicita, e per comodo di descrizione indico
gli anelli di cui risulta il corpo dei Gammal'ini, nella maniera seguente:

Capo
Torace
Addome

Coda

Segmenti virtuali

I-VII
VIII-XIV
XV-XVII

XVIII-XX

Numero
dei segmenti elIettivi

1
7

3
3

14

In tal modo il numero degli articoli libm'i di cui si compone il corpo dei Gammarini

ani'lTa a quattordici. Ai quali alcuni aggiungono come quindicesim.o anche il telson; ma

per le 1'agioni che diro nel capitolo suddetto dell' Embriolog'ia, a me, nei Gam.marini, pare

mig-liore l' opinione di colo1'o che conside1'ano il telson non come segmento vero e proprio

del corpo, ma semplicemente come appendice del segmento ventesimo.

In nessun caso i Gmnmarini del nostro Go1£o presentano la fusione dei segmenti tora
cici fra 101'0, siccome vediaulO che avviene spesso nelle Dulichie fra il 6.° ed il 7.° seg

mento, oyvero talora fra il 1.0 ed il 2.° come negI'Iperini, e tanto m.eno la fusione del 1.°,

segmento del torace col capo, come e carattere delle Caprelle e dei Tanaidi. Similmente

l' addome risulta, sem.pre di tre seguwnti c1istinti. Ma varia la coda; glacche, laddove nella

grande magg-ioranza dei casi essa e form.ata di tre sOl11iti distinti, talora invece si accosta piu

a quella degI'Iperini, presentando la fusione di due anelli insieme, e talvolta si estende anche

piu oltre, fondendosi insieme tutti e tre i segmenti codali in un sol pezzo. lTI'll, i Gammarini

del nostro Golfo la fusione del 2.° segmento codale col 3.° e presentata dai generi Dexcl11tine,
Atylus, Tritaeta ed Ampelisca j quella di tutti e tre i segmenti si vede in due sp,ecie.soltanto,

cioe nel Corophiwn acherusicwn, e nella Chelura terebrans. Tuttavia, alIa fusione dei segmenti
codali non si puo dare grancle importanza, g-iacche la vediamo variare nei limiti di uno

stesso genere, e, per dir piu esattamente, in animali che del resto sono perfettamente

sOIniglianti, vale a dire nello stesso genere COJ'ophiu'I11 , in cui il C. achentsicwn ha la coda

composta di un sol pezzo, e le altre specie presentano i tre somiti nettamente distinti.
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11 Pere.ionotus testuclo, UlllCO esempio fra i Gammarini del nostro mare, presenta, al pari

delle Dulichie, la coda formata di due soli articoli, con sole due paia di piedi, e quindi
senza traccia dell' altro segmento, probabilmente del secondo, il quale· si deve considerare

del tutto sparito. (Cf. in seguito p. 10).

A. Capo.

11 capo in tutti i Gammarini risulta di un sol pezzo, interamente libero, Slccome si e

detto, e indipendente dal limitrofo 1.0 segmento toracico. Le sue dimensioni, rispetto a quelle
del resto del cQrpo, si possono dire mediocri, se le confrontiamo con quelle deg1'Iperini in

generaleo deV Lemodipodi, non raggiungendo n1.ai le enormi proporzioni che vediamo in

alcuni dei primi, p. es. nelle Fronime, 0 nei Thyropus, ne le minime chedistinguono il capo
delle Caprelle. CalcolandQ dal punto d'inserzione delle antenne anteriori, la lunghezzadella

linea dorsale del capo e sempre magg,iore di quella della linea dOrsale del 1.0 segmento

toracico; ed in generale si pub dire che ne e circa il doppio: ma non mancano dei casi

in cui supera 0 non raggiung'e questa misura,dipendendo il rapporto soprattutto dalla

grossezza dei segmenti toracici, che, come si dira in seguito (p. 8), e molto varia.
La forma del capo, se eccettuiamo la regione anteriore, non e soggetta a molte differenze,

giacche quasi sempre si presenta cuboide, convessa nella superficie dOl'sale a guisa di semi

cilindro, ma irregolare nella parte anteriore ei1.ell' inferiore. 11 contorno del margine

posteriore e liscio e sempre regolarmente troncato, senza avere mai nulla all' esterno di

caratteristico, ne sporgenze, ne appendici. Inveee il contorno anteriore ed i due inferiori,
fanno notare varie differenze particolari degne c1i menzione. Prima di tutto il margine

anteriore nel mezzo della parte dorsale presenta di solito due piccole insenature che per

mettono il movimento in sopra delle antenne anteriori. Fra le insenature. sorge sovente una
piccola eminenza acuminata, che in moltissimi casi diviene invece molto sviluppata, c1isten

dendosi in avanti, suilati, e in basso. Ed e quest' eminenza il rostro jrontale, che talora si

presenta spiniforme e rettilineo, come nel Siphonoecetes, 0" curvato in basso, come nella

Dexa1nine) ed altre volte unguiforme, come' nell' Harpinia plumosa) ed in molti Oediceridi.

Caratteristica sopra tutto e la forma del rostro dell' Halimeclon 1'ectirostris j che in questa

specie, piu che il margine frontale solamente, invece e tutta la parte anteriore del capo

che s~ prolunga, trascinando con se gli occhi che si trovano precisamente poco prin\a

dell' estremita anteriore di COS1 fatto speciale prolungamento cefalico. Oltre alle insenature
per le antenne anteriori, il margine anteriore del segmento cefalico presenta per ciascun lato

un' altra profonda insenatura per le antenne posteriori, che nelle Urothoe si continua anche

in uno speciale canaletto smwato sulla parte anteriore dello scudo cefalico, e destinato ad

accogliere parte del pechmcolo delle antenne inferiori, che in questi Anfipodi, piu che in altre

specie, si dirigono appunto verso la parte superiore. Finalmente quella parte del margine

anteriore del capo, che resta fra l' insenatura superiore e l'inferiore, di solito e anche essa

proll1ngata in avanti, e pub distinguersi col nomedi lobo interantennale, spesso notevole pel
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suo conto1'no, che talont e semici1'cola1'e,ed altre volte semiellittico, ment1'e che in qualche
caso (Pereionotus) termina con un prolungamento spiniforme. I margini laterali inferiori

dello scudo cefalico non sono perfettamente regolari. ma legge1'mente sinuosi, e distinti per

una cornice chitinosa che li rinforza e cUt COS1 valido appoggio all'inserzione delle antenne.
e delle parti boccali. Dei quattro angoli gli anteriori, ehe fanno seguito immediatamente

ag1' incavi per le antenne posteriOTi, sono sottili; i posteriori invece sono ottusi ed inspessiti,

e dan,no appoggio alle pa1'ti boccali.
Del resto lasupe1'ficie esterna del segmento cefalico, specialmente nello scudo c1orsale,

non p1'esenta ingenerale alcuna traccia di solchi, che accennino a sudclivisione del segmento

stesso ne1 n11mero primitivo e virtuale dei segmenti che compongono il capo. Solo nelle

Orchestie, a differenza di tutti gli altri Gammarini, la fusione dei segmenti cefalici non e
completa (Tav. 42, Fig. 12 e 13), COS1 che si possono riconoscere facilmente le tracce
del segmento mandibolare, del mascellare anteriore, del mascellare posteriore, e finalmente

del segmeJt~ei piec1i mascellari, essenc10 queste parti accennate cla speciali solchi e c1a
speciali inspessil;1nti e ,cOl'doni chitiliosi, che decorrono ai lati c1ella massa boccale e nella
gola. 11 segmento meglio conservato e il' posteriore, ossia quello che corrisponc1e ai piedi

mascellari. Mentre in tutti gli altri Gammarini il pezzo basilare impari dei piedimascellari

nella sua parte posteriore si contj}~~ una lamina omogenea sottile, flessibile, s010 rin
forzata nel mezzo da un sottile nastrino cl' inspessimento, invece nelle Orchestie l' inspes

simento si estencle a tutto il tratto cli congiunzione. E COS1 ne risulta una lamina valicla 10,

c1i forma quadrilatera, piegata a gronda, che occupa tutta la gola dell' animale, spingenc10
1'inserzione c1ei piec1i mascellari molto .in avanti.

Meno evidenti sono gli altri tre segmenti c1egli organi boccali, che in verit~t appena sono'

accennati da tre paia c1i lamine di diverse forme e c1imensioni che si vec1ono sormontate

c1a speciali solchi ai lati del collo. Le lamine manc1ibolari z sono le piu granc1i; hanno forma
allungata retta,ngolare e si estenc1ono in alto fino all' epistoma. Le lamine corl'isponc1enti ai

segmenti mascellari sono una c1i forma trapezoic1ale, e l' altra ellittica; con un altro solco
nel mezzo. La trapezoic1ale occupa il lato esterno, ec1 e incuneata fra la lamina mandibolare

e quella dei piedi mascellari; l' ellitticasta invece dal lato interno, presso all'inserzione

della mascella anteriore. Lo spostamento c1elle parti non permette di decidere a quale delle

paia di mascelle appartenga la lamina ellittica, ed a quale la trapezoidale.

In quanto alIa superficie inferiore 0 ventrale del capo, essa nella parte posteriore e
abbastanza irregola1'e, per le molteplici articola'Zioni delle parti boccali che ivi si trovano.

Nella parte anteriore, invece, 0 epistorna) e piu regolare, ed e di solitorappresentata da una
larga .lamina piano-convessa a contorno triangolare, che mentre con la base rivolta in avanti

cUt articolazione al labbro superiore, colI' apice invece molto allungato e sottile si estende fra

le antenne molto in avanti, come si pno' vedere specialmente nelle Stenothoe) nei Cerapu8
e nelle Leucothoe (Tay. 19, Fig. 11). NOl'tdimeno fra tutti i Gammarini meritano speciale

menzione per l' epistoma i Lisianassidi, in molti dei quali questa parte della superficie

inferiore del capo non e gitt piana, 0 piano-col1vessa, ma sporge molto in giu, anzi e pro-
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lung-ata in una lung-a' e larg-a lamina verticale, la cui estremiHtanteriore, affatto libera, e
terminata a contorno semicircolare, e si avamla fin tra le antenne posteriori. Verso la parte

estrema del margine inferiore notasi uno speciale inspessimento triang-olare, unguiforme. con
l' apice rivolto in avanti e separato dal resto del marg-ine mediante un'intaccatura. Indietro

il mara-ine J)osteriore di questo speciale epistoma si deprime di nuovo cd inspessisce, dando
b .

inserzione, come al solito, al lahhro superiore ('rav. 42, Fig-. 18, ep).
Anche la superficie anteriore del capo delle Orchestie ('rav. 42, Fig-. 12) e deg-na di

nota speciale per la forma particolare dell' epistoma, il quale lascia considerare quattro parti,
c1istinte fra 101'0 da avvallamenti, 0 vere solcature, disposte l' una in seguito dell' a ltra. Volendo

farne l' enumerazione di hasso in sopra, vediamo che di queste parti la prima. cioe quella che

cUt attacco allahhro superiore, e la meno ampia, col margine inferiore, 0 labiale, rettilineo,
e col superiore concavo. Nella concavith viene ad insinuarsi il 2.° pezzo. ep, che ha forma

romhoidale, colI' asse mag-giore diretto in senso trasversale. n 'pezzo x che segue e il pill

am.pio e quasi in forma d' .il, con i due rami di qnesta lettera diretti in hasso ed in fuori,
ciascuno in relazione con gli accenni laterali del segmento cefalico mandibolare di cui si e

c1etto avanti; l' apertura dell' A e occupata clal 2.° pezzo dell' epistoma ep. Finahnente il pezzo

snperiore y,disposto all' estremita superiore dell' A e claviforme; lai'go in hasso, stretto in
alto, fra le antenne posteriori, e sempre piu assottig-liato fino a svanire fra le antenne anteriori.

n resto della superficie· anteriore del capo e rappresentato da due grosse entinenze I, poste ai

lati del pezzo ipsiloide dell' epistoma, e da altre due" di forma irregolare Il, che si vedono ai

lati del pezz() claviforme. 00S1 le eminenze prima accemlate come le ultime corrisponc1011o
adaltrettanti articoli delle antenne posteriori, cioe al primo ed al secondo, non interamente

fusi con i tegumenti propri del capo.

n capo delle Ampelische e anche esso distinto da. quello deglialtri Gammarini per

alcuni caratteri particolari, fra i quali qui e da notare la grande distanza che passa fl'a l'in
serzione delle antenne anteriori e quella delle antenne posteriori; ed inoltre pel grande

ravvicinamento dell' inserzione delle antenne anteriori, e la mancanza di ogni accenno di
rostro frontale (Tav. 38, Figg. 1-3).

Parlando del capo oocorre dire ancora qualche cosa sugli occhi, come quelli che servono
molto a modificare l' aspetto di questo primo segmento del corpo, rimandando ad un altro

capitolo l' esposizione minuta dell' apparato visivo. Prima di tutto si nota che vari Gammarini

mancano d' occhi interamente, 0 quasi, 'po es. il Niphargus puteanus e l' Harpinia plumosa.
In altri, gli occhi sono COS1 avvicinati fra 101'0 sulla linea mediana, che sembra che ve ne sia

uno solo. Ed uno solo appunto, quantunque piu 0 meno bilobo, finalmente si ha nell'individuo

adulto della maggior parte degli Oediceridi, per la fusione reciproca dei due. La grande

magg-ioranza dei Ganimarini ha invece g-li occhi ben distinti, uno per lato, situati per 10
piu presso al margine anteriore,' nel lobo interantennale, ovvero alquanto pill indietro ed

insopra, piu vicini quindi all'inserzione delle antenne anteriori: Fino ad un certo punto e

caratteristica anche la forma e la grandezza; essendo gli oeelli ora circolari, ora ellittici,

o reniformi, e talvolta piccolissimi relativamente al capo, come nei 'ralitri, altre volte g-ran-
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dissimi, come nelle Lisiariasse. Nelle Ampelische, unica ecceZlOne fra tutti i Gammarini,

esistono non due occhi soltanto, ma quattro, e talora anche sei, due 0 tre per lato;e questi

piccoli e, come diro a suo luogo, distinti anche per speciale struttura, e per una cornea

lenticolare, che fa ricordare quella degli ocelli.

B. r'L'orace.

(Tav. 41, Fig. 37, T' TVIl).

Il torace, continuazione immecliata del capo, non preceduta mal da alcun restringi

mento che si possa paragonare 301 cOSl detto «collo» dei Caprellicli, e degI' Iperini, consta

sempre, nei Gammarini che vivono nel nostro Golfo: di sette seg;menti, tutti liberi e indi....;

pendenti cosl fra 101'0, come anche dal capo: e dalla coda. Di solito, consideranclo i segmenti
dal dorso, gli anteriori sono alquanto piu corti dei posteriori, siccome si vede fra gli altri

nelle Dexamine: e vanno gradatamente crescendo dal 1.0 al 7. 0
, per seguitare poi 0 con la

stessa ampiezza, ovvero anche leggermente crescendo, con gli anelli dell' addome. Nelle Urothoe

invece gli ultimi anelli toracici sono i piu grossi delcorpo, e quincli anche piu grossi
degli anelli addominali. Nell' Harpinia, d' accordo col pocosviluppo dei piedi del 7. 0 paio,
anche il 7.0 articolo del torace e piu sottile del precedente. In generale tutta la lunghezza

,del torace preso insieme si vede che corrisponde alIa metu. della lunghezza dell' intero
animale, senza comprendere le antenne e i piedi saltatori.

La faccia sternale del torace -in regola comune e senipre liscia; nondimeno l~on mancano

dei casi 1), in cui anch' essa presenta delle spine. Tra i Gammarini napoletani ho veduto

1) Fra .i Gammarini estranei alla Fauna del nostro Golfo trovo fatto cenno di somiglianti appendici nel

ventre,' quantunque non spiniformi, solo da G. O. SARS e da S. J. S~IITH, e da entrambi per Gammarini di acqua"

dolce. Cos1 il SARS (Crust. d' eau douce de Norvege 1867, p. 79), a proposito del Gammamcctntlms loricatus, dice:

« Dne autre particularite, que d' ailleurs nous trouverons egalement chez l'Amphipode (Pollt~poreia affinis), que

nous allons decrire plus tard, est aussi que, sur les 2", 3e, et 4e segments, oil sort du milieu de la face ventrale un

proces mou, assez grand, cylindrique, a bout arrondi, qui dans l' esprit de vin, se montre rempli d' un contenu opaque

et granuleux (l pI. 7 j, fig. 5 a) ». Di poi, descrivendo la PontJporeic~ affinis, aggiunge, a p. 88: « chacun des

segments thoI'11'ciques presente au milieu de la face ventl'ale, comme chez le Gammm'acctnthus, un proces (pI. 7, fig. 22)

assez grand, linguiforme et dirige en bas, qui, par im puissant grossissement et par la ccmpression, se montre

compose de grandes' et nombreuses cellules (fig. 22') ». Lo SMITH (Crust. fresh waters D. S. 1874, p. 648-651) pill volte,

nella descrizione di due specie di Pontoporeia, si ferma sulle « peculiar, elongated" papilliform appendages upon

the sternal portion of the thoracic segments », di cui ha trovato spesso fino a sE1tte pet ogni individuo, distribuite

cos1: 1 suI 2.0 segmento, e 2 per ciascuno dei segmenti 3.0
, 4.0 e 5.0

• Intanto alcuni individui erano provveduti di

un numero minore di tali appendici, e qualcuno non ne aveva affatto; sicche l' A. conchiude che tutto ci&

« would seem to indicate that these appendages are not of so much importance as might at first be supposed ».

Grazie alla cortesia del Rev. Can.A. J\<I.NORMAN, anch'io ho potuto esaminare alcuni individui di Pontoponia

Hoyi, provenienti direttamente dalloS~IITH. Ed ho constatato con questo Autore la, variabilita della grandezza e

del numero disimili appendici nei diversi individui da me veduti, dei quali nondimeno il meglio provveduto non

giungeva a 7 appendici, ma si limitava soltanto a 5, cioe 1 suI 2. 0 segmento toracico, 2 pel 3.0
, e 2 pel 4.". Riguardo

alla struttura, posso confermare quel oche dice il SARS, cioe che queste appendici risultino di sole cellule; an~i

aggiungero chele appendici toraciche da me vedute, e di cui do una figura (Tav. 54, Fig. 1), non differiscono

in nulla da una branchia rudimentale: essendo come questa niente altro che un' estroflessione sacciforme dell'ipoderma.
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sviluppatj cli simili prolungamenti specialmente nel llfic1'odeutopus algicola) e nell' Autonoe

spiniventris jecl alcuni pure, ma meno. numerosi, nell' Arnpelisca diadema.

In quanto alIa forma speciale, che- ciascun segmento toracico presenta, quanclo evecluto

seconc1o una sezione trasversale all' asse clel COl'pO, si nota costantemente che essa poco cliffe

risce clalla cilinclrica, in qUaI~to che solo nella parte ventrale e leggermente appiattita. Nei
. fianchi la parete clei singoli segmenti si continua clirettamente con le pareti clegli epimeri.

La superficie clorsale nei Gammarini clel nostro Golfo e, meno qualche rara eccezione,.

sempre Bscia e levigata,anche se l' aclclome e munito c1i prolungamenti spiniformi, senz[\,

che pero mai si. notino quelle punte che sono tanto sviluppate in certi Gammarini dei mari

freddi, e, seeonclo il DYBOWSKY, anche in quelli elel higo Baileal. Una clelle eecezioni e
rappresentata dall'Iphimecliopsis ,r;eniculata)nella quale, oltre alle coppie di prolungamenti

spiniformi che armano i segmenti clell' aclclome, ve n' e una nnche nel margine postel'iore del

7. 0 segmento toracico. Il Pereionotlts testudo si elistingue cla tutti gli altri per avere il dorso

carenato, ossia prolungato in una vera cresta che, guarelata c1i profilo, ha la forma cli una

sega grossolana, giacche si i'ialza in un grosso clente in corrisponclenza del mezzo 0

dell'estremo posteriore di ogni anello clel torace e dei primi clue segm.enti adclominali; il

primo segmento toracico, invece cli un clente solo, ne ha due (,rav. 31, Fig. 5).

I lati del torace fanno vedere i rami cliscenclenti degli archi clei singoli anelli, ed inoltre gli

epimeri dei piecli anteriori, nonche i piecli posteriori, col 101'0 seconclo articolo c1ilatato. In quanto
agli aI'chi clegli anelli e cIa notare la tenc1enza dei rami c1iscendenti di ciascun ai-co a prolun

gaI'si alquanto indietro e specialmente in corrisponclenza del margine infel'iore, il quale cosi e

sempre piu largo clel resto clell' arco, anzi presenta un vero clente ottuso, che si aclatta ad
embrice suI margine anteriore clell' arco prececlente, come del resto fa tutto il margine infel'iore,

quantunque meno evidentemente, siccoll1e yedremo. La condizione ordinaria di questa su-

. pel'ficie laterale clegli anelli clel torace eche sia del tutto liscia ; nonclimeno anche qui fa

eccezione il Pereionotus) perche presenta una proll1inenza che s'innalza c1a ciaseun anello.

Gli epill1eri non sono separati c1alla superficie laterale, clegli anelli se non cIa un piccolo solco,
il quale in vari casi si ric1uce a tali minime proporzioni, che veramente si puo cIire che

gli epimeri sono continuazione c1iretta della supCl'fieie laterale clel corpo. Ma cli essi sar~L .

pill tarc1i c1iscorso cli proposito. (V. p. 28).

C. AddoH.le.

(Tav. 41, Figg, 34-37, AI - Am).

L' aclclome, con i suoi tre segmenti forniti di piecli cli forma speciale, si puo dire la parte

pill caratteristica clel corpo dei Gammarini e clegl'Iperini, soprattutto se si mettono questi

Anfipoc1i in confronto dei Lemoclipocli. I tre anelli hanno per caTattere comune il granc1e

volume, eel il prolungarsi sn'lati in forma cli veri epimeri. Circa al volume si noti che quasi

sempre, cioe meno che nelle Urothoe, i segmenti aclclominali sono i meglio sviluppati clel corpo,

Zool. Station z. NeapeJ, Fauna und Flora, Golf v, 'Neapel. Gammarini.
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piu ancora del 7.° segmento toracico, e del 1.0 codale. Del resto, a cagione della straordinaria

larghezza' della nlem.brana congiungente dei singoli anelli, questi possono coprirsi in gran

parte l' uno l' altro, in guisa che la massima 101'0 lungItezza apparisce solo quando la coda
e ripiegata sotto il ventre. In questo caso si vede pure cIte i tre segmenti addominali sono

Selllpre tutti di eguale lunghezza. I prolungamenti spiniformi, che quasi sempre abbiamo
trovato mancanti nel torace clei Gammarini, armano invece in vari casi la superficie dorsale ..

degli anelli acldominali, e piu frequentemente la parte superiore del margine posteriore del
3.° anello. 'Esempi di essi vediamo fra g'li altri nei genei'i Atyhrs e Melita) ma pill nel-

I' Iphimediopsis: ed in ambedue i casi si trovano in numeri pari, piu sviluppati nei segmenti

posteriori che neg:li anteriori, e forniti di larga base, ma terminati in punte acutissime.
Oltre alle 'spine vi e pure un esempio di cresta ac1clominale, come continuazione clella

toracica; ma cli essa si e gia detto precedentemente, a proposito dei Pereionotns. 1)
Un' altra differenza la presenta il margine posteriore dei tre epimeri. Il quale, mentre

che nel prima segmentoe quasi sempre semicircolare, e solo qualche volta termina in punta,

o armato di apofisi spiniforme poco prima del confine, pel; esempio nella Iphimediopsis)

invece, nel 3.° segmento la clove s' unisce il margine posteriore coll'inferiore dell' epimero,
anche in animali molto affini si notano varie differenze. Oosl delle tre specie di .Ampeliscu

che vivono nel Golfo di Napoli una ha questa parte del margine liscia e semicircolare,
l' altra l' ha terminata in punta non molto acuta, col margine posteriore leg'germente con

cavo, e la terza presenta l' epimero prolungato col suo margine posteriore inferiore' in forma
di uncino, che si dirige verso il dOl'SO, e si adagia suI fianco del 1.0 anello codale (rrav. 38,

Figg. 13, 15 e 16). Altre differenze si vedono ancora nel genere Leucothoe) siccome viene
dimostrato dalla rl'av. 19, Figg. 20) 21,' 28 e 33.

D. Coda.

('fav. 41, Figg. 16-37, Cl - Cm).

La coda, di solito quasi della forma di una piramid«, 11l generale e piu sviluppata

nei Gammarini che neg'l' Iperini; e consta, siccome si e detto avanti, nella magg'ior parte dei

casi, di tre articoli, di cui il prima e sempre il piu grande, mentre che, per contrario,il

secondo spesso e piu piccolo anche del terzo, e talvolta anzi affatto rudimentale, p. es. nei
Platophium. Un passo avanti e il segmento manca del tutto, come si, vede nei Pereionotus)

somiglianti per questo carattere alle Dulichie dove lacoda risulta di due soliarticoli, con

due sole paia di piedi. Il prima segmento codale spesso, ma piu specialmente nelle famiglie

dei Lisianassidi e degli Ampeliscidi; presenta nel mezzo clella sua superficie dorsale un' in-

1) Le gl'al1di dimel1siol1i degli anelli addominali, che del resto costituiscono una proprieta comune al1che agli
Iperini, danno ai Gammaril1i una certa somiglianza co' Decapodi macruri, somiglial1za accresciuta anche pel grande
syiluppo muscolare, e per la conseguente energia dei corpi di coda di cui sono capaci.
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senatura in forma di sella, che prende maggiori propol'zioni nei maschi adulti, tanto che,
per la mancanza di conoscenza di questo fatto, m.olte specie di Lisianassicli, ecl anche quaI

cuna di Ampeliscidi, sono state mal fondate, essenc10si descritti come diverse specie il giovane,

la f~mmina, e iI maschio adulto. Quando nell' addome esistono delle apofisi spiniformi che si

prolungano daI margine posteriore del c1orso, quasi sempre se ne trovano cli simili anche nel
. 1. 0 articolo codale. Anzi, spesso, su questo invece d' una 'serie sola ve ne sono due, I' una al

soIito neI margille posteriore, I' altra Ht dove corrisponde iI principio dell' avvallamento. Gli

aJtri due segmenti della coda non presentano mai sporgenze. NeW Iphi11tecliopsis geniculata il

margine posteriore del 1.0 anello codale e interamente privo di sporgenze, mentre che, per

converso, e armato il margine omologo dei tre ~nelli adclominali, ed anche quello del 7. 0

segmento tor~cico..
A differenza dei segmenti dell' acldome, quelli della coda non SI prolunganomaI SUI

Iati percostituire veri epim.eri ('rav. 54, Figg. 2 e 3).

E. Telson.

(Tay. 41, Figg. 16-36, t).

\

11 telson) 0 appendice coclale, che da alcuni viene considerata come 21.0 segmento del

corpo, varia molto nei Gammarini. Qualche volta come nelle Amphithoe e nei Poclocerus e
semplicissima, essendo rappresentata da una piccola lamina ovale, integra, glabra 0 fornita di

setole, ed altre volte e invece pill 0 meno divisa in due meta Iongituclinali. IIi tal caso la

divisione 0 pub· essere accennata da un semplice intacco, p. es. nella Lysianassa punctata) 0 pub

giungere fino a dividere quasi completamente I' appendice in due parti eguali, come si vede

nei Gammarus) Maera) Ceraclocus) ed in generale in. molti altri Ganlluaridi genuini. Nei

Jlicrocleutopus, pur rimanendo integra, presenta nondimeno sulla sua superficie c10rsale due

rilievi c1iretti in dentro e in a:vanti, per cui a prima giunta appariscono come due intacchi.
Negli Erichthonius I' appendice codale e molto estesa nei Iati, ed armata di clue tubercoli

caratteristici, muniti di piccole spine. 1)

3. Appencliei.

Le appenclici articolate dei Gammarini sono nella grancle magglOranza dei caSI Il1 nu

'mero di 19 paia, c1istribuite COS1: 6 neI capo, 7 neI torace, 3 nell' ac1c1ome, e 3 nella .coda.

Eccole distinte per Ol'dine, cominciando clalle anteriori,·e segnando accanto a CIascun paw
iI somite c1a cui c1ipende: i

1) 'Anche il :NIAYER (Caprel1. p. 102), sotto il nome di « Afterklappe », descrive, nell'addome delle Caprelle,
un'appendice, che io credo un vero telson, omologo a quello dei Gammarini. -- Circa al valore del telson come
segmento v. Embriologia.
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Appendici articolate

N.O d' ordille
progressivo
delle paia

di appendici
articolat~

I ( Occhi)

II 0 ..,.; { Antenne allteriori 1.0
P-< :::

IH c:l ..-.:: » posteriori 2.°C)

.......
CAPO. IV '" Mandibole " °'"0

'"2 0.

I v :§ C)

JYlascelle anteriori 4.°<>
'"0 0
::: ,..c

VI '" • .-< posteriori 5.°P-< .... »

\
P-< ....

VII <rj ~

\ Piedi mascellari 6.°\p,

VIII ..,.; { Piedi toracici del 1.0 paio 7.°
'" c:l
C) :::

IX c:l Cl . » 2.° » 8.°....
0

X +> no 9.°» 0. »
(i)

'fORACE XI '"0 • .-<

4.° 10.°'"0 » »• .-< 0
C) P-<xrt .-,;;j 0 » 5.° » 11.°• .-<:::: '"'" ....

12.°XIII P..; '" » 6.0 »P..; p,

XIV
""'1

7.° 13.°» »

·1

XV c:l ;g IPi,di addominali del 1.0 paio 14.°'"0
0

ADDOj\[E XVI
C) P..; 2.° 15.°0 » »

ro '"XVII Q) p::;, » . 3.° » 16:'
.-ci

·1
XVIII .-;:; Piedi codali del 1.0 paio 17.°c:l ''-<'

'"0

(JODA. XIX .-ci 0
2.° 18.°P-< » »

6 0
>-<

XX P..; P 3.° 19.°<rj » »

A. Appendici del capo.

Si dividono naturalu18nte 11l antenneJ e pcwti boccali.

Antenne.
(Tay. 39, Figg. 1-26).

'futti i Gammarilli, COSI i l11.aschi come le femmine, hanno due paia di antenne, che per
la 101'0 posizione si possono disting'uere col nome di anteriori e ]JosterioriJovvero di superiori
ed inferioriJ 0 finalmenteinterne eel esterne. Di solito queste appendici relatival11.ente al
vohnne del corpo sono molto sviluppate, amti in alcuni casi, vale a dire nell' Haploops
ittbicola (Tav. 3, Fig. 2), e nei maschi di molti Oediceridi, Phoxidi e Lisianassid,i, si
vedono superare la lunghezza del corpo. Per 10 piu invece la lung'hezza riesce minore; senza
maneare dei casi in cui le antenne,e propriamente le anteriori, come si vede ne11e Orchestie;
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SOilO di brevissime dimensioni (,rav. 2, Figg. 5, 8 ell). Per 10 piu le due paia di ailtenne
sono di lunghezza differente, ora essendo piu lunghe le posteriori, come si vede nei Tali

tridi, nei Corophi~lm) nei Siphonoecetes) nei Cheirocratus ed in altri molti, ed ora invece pill

lunghe le anteriori, come nei Gammaridi in generale. Fra i Dexaminidi si trovaIio vari

generi in cui le 'a,ntenne hanno lunghezza press' a poco eguale.
Le antenne sono fra gli organi dei Gammarini che piu variano secondo 1 sessi, senza

che pero si giunga mai al caso degI' 1perini, in taluni dei quali la differenza sessllale puo

essere tanta, siccome e noto, da produrre l' assenza quasi completa delle antenne poste
riori nelle femmine. Nei Gammarini le differenze ora riguardano le sole antenne anteriori,

ora le sole posteriori, ora COS1 le une come le altre. Del resto non sono rari i casi nei

quali non e possibile veramente fttre una buona distinzione fra le antenne dei maschi e

quelle clelle femmine. Tali sono clifatti p. es. i Gammarini clei generi Garmnarus) JJlelita)

Elasmopus) e si pub dire di tutti i veri Gammaridi ed anche clei Siphonoecetes) e cli molti

Dexaminidi. 1nvece, in generale, si trova ripetuta nei libri che parlano cli Gammarini una cosa

non del tutto esatta, cioe che le antenne, particolarmente le antenne anteriori, sono meglio

sviluppate nel maschio che nella femmina; mentre che nel caso pratico si riconosce che questa

maggiore robustezza e in armonia con tutto i1 resto del COl"PO del maschio, che, siccome ho

detto, nei Gammarini e piu robusto che nella femmina. Nei casi clubbi, cioe quando per

altri caratteri esterni non si possa giungere a conoscere se si abbia all' esame un maschio

debole 0 una femmina robusta, nessun carattere clelle ailtenne vardt a far riconoscere a

quale sesso veramente l' appenclice in questione appartenga. Dubbio invece "non ve n' e

punto nei Lisianassicli per entrambe le paia cli antenne, e, soprattutto, per le posteriori,

giacche queste ultime nei maschi, almeno nei maschi achtlti, sono lunghissime, assai piu

delle anteriori, e nelle femmine, ed anche nei maschi giovani, sono brevissime, piu clelle
anteriori; e Cif) oltre agoli ornamenti che le antenne acquistano nella maturita sessua1e. Nei

C01'ophium le antenne posteriori sono assai piu robuste nei maschi che nelle femmine, ed

anche diversamente conformate ed armate; le antenne anterIori invece variano anche
""seconclo le specie, poiche da una parte nel Cm"ophium achenlsicum le antenne del maschio

non mostrano alcuna differenza cla quelle della femmina, e clall' altra) nel C: runcicorne,

la; clifferenza e molto chiara, avenclo le femmine il prima articolo cilindrico e semplice,

e i1 maschio invece l' articolo stesso cilinclrico, ma armato alIa base cl' una grossa appendice

a ronca, oncle il nome. Gli Oedicericli, e le Bathyporeia) presentano clifferenze solo nelle

antenne posteriori: lunghissime nei maschi, e brevissime nelle femmine; carattere questo

comune anche a molti 1perini, e sopratutto ag1i Oxicefalidi. Altre differenze si veclono pure

nelle antenne dei due sessi di alcuni Ati1icli, e Ampeliscidi; ma riguardano quasi solo gli
ornamenti, onde ne sara discorso altrove.

Anche circa alIa 101'0 inserzione suI capo, le antenne fanno notare delle clifferenze

nei vari Gammarini. Per 10 piu I'inserzione clelle anteriori non e molto lontana da quella delle

posteriori, anche quando il capo si prohmga in un rostro come in alcune specie di Oec1iceric1i.

Nonc1imeno negli Ampeliscidi, cl' accorclo colI' eccezionale svi1uppo c1ella parte aIlteriore del
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capo, anche la distanza fra le due inserzioni, delle antenne Cray. 38, Figg. 1-3)e molto

maggiore del solito. Guardando dall' alto, cioe dalla superficie dorsale, si yede soltanto

l'inserzione delle antenne anteriori, le quali sono sempre situate nella parte piu prominente

del segmento cefalico, e rayvicinatissime fra 101'0, anzi contigue. Esistendo il rostro frontale,.

questo ora non copre punto le inserzioni suddette, come ne11e DexaJnine e l1.ei Siphonoecetest

o nelle Urothoe) ora invece le copre in parte, come fa negli Oediceridi. Dal dorso,

nonclimeno riesce sempre impossibile vedere l'inserzione delle antenne posteriori, come

quella che avviene propriamente nella. faccia inferiore del capo. Per le stesse ragioni, anche

osservando un Gammarino giacente suI fianco, mentre e scoperto sempre tutto il peduncolo
delle antenne anteriori, quello invece c1elle antenne posteriori non si puo mai veder tutto.

Ed infine, volendo consideral'e anche la direzione delle due paia di antenne relativa

mente 311 COl'pO, si nota costantemente una certa differenza fra le anteriori e le posteriori,

peI'che le prime dirigono il 101'0 peduncolo sempre avanti,siccome si e detto gia altrove, (p. 2),
e le posteriori invece si piegano in fuori, ed anche un poco indietro. La flessione indietro si

nota specialmente nelle antenne dei maschi, nei Gammarini in cui e grande c1im.orfismo

sessuale, e' quinc1i p. es. nella Bathypor~ia) nei Lisianassic1i, negli Oec1iceric1i, e nei Phoxidi, e

corrisponde precisamente all' articolazione del 3.0 col 4;0 articolo. Tutto il resto del pedun

colo e tutto il £lagello e direttamente rivolto indietro, par3illelamente all' asse del corpo,
anZl OCC1Jpa sempre una posizione ventrale.

a. Antenne anteriori.

Queste fanno c1istinguere (rrav. 42, Fig. 6 a') una parte posteriore triarticolata,

conosciuta comunemente col nome di pecluncolo) ed una anteriore, pluriarticolata, che si
dice flagello. Spesso si aggiunge anche il flagello accessorio) il quale e inserito suI 3.0 articolo
del peduncolo, nella meta superiore c1ella porzione interna del margine distttle. Per 10

piu e facile distinguere il ped\mcolo dal flagello, essenc10 il prima costituito cIa articoli assai

piu voluminosi dell' altro; ma non' son molto rari i casi, in cui, se nOl1· soccorressero altri

criteri, e si volesse giudicare solo c1alle dimensioni c1ei singoli articoli, una vera distinzion8

fra peduncolo e £lagello sarebbe impossibile. E questo avviene, ora perche, come nelle
Dexamine) il 3.0 articoloc1el pec1uncolo e assai piu breve degli altri due, ed eguale 0 'anche

minore dell. 0 del £lagello, che nonclimeno e ancora relativai11.ente piccolo; ora perche

questo, cioe il prima articolo del flagello, e enormemente svill1ppato, sicche non vi sarebbe
alcuna c1ifficolta, per considerarlo come ultimo articolo c1el pec1uncolo.

Un grande sviluppo del prima articolo c1el ~agello si trova p. es. nella maggior parte

dei Lisianassic1i (Tav. 39,' Fig. 19), i quali per questo carattere si vedono rassomigliarsi

alle Vibilie, e acl una gran parte degli altri I perini, sopratutto del gruppo dei Platiscelidi,

come vengono d~scritti e disegnati dal CLADS. Che anzi quest' Autore, almeno per gl'Iperini,
vorrebbe consic1erare quale forma fondamentale delle antenne anteriori non il peduncolo stesso

col flttgello, ma direttamente il 1.0 articolo del flagello, da lui creduto vera parte del pec1uncolo.
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Riferisco le sue parole: « Del' Schaft besteht aus einem kraftigen, meist il1l Bogen gekrUml1lteIi

Basalglied, einem oder zwei kurzen Zwischengliedern und einem gestreckten, il1l mannlichen

Geschlechte ausserordentlich verdickten EndsW_ck, dessen Oberflaehe, mit diehten Reihen

langer Spttrhaare besetzt, die stark verjttngte kUl'ze Geissel tragt (Taf. Il, Fig. 5, 'raf. V,
Fig. 2). Als Grundform del' Antenne dUrfte ein gestreckter Schlaueh zu betrachten sein, an

dessen Basis sich ein kurzes Glied abgesetzt hat (PhTonima) vVeibchen). Oberhalb dieses

Basalglicdes gelangt ein (oder zwei) Z-w-ischengliecl, an del' Spitze des Schlauches die

Geisselanlage sur Sonderung. In diesel' Weise etwa kommt die in beiden Geschlechtern

nahezu -Ubereinstimmende Antenne del' Jugendform zur Erscheinung (Taf. Il, Fig. 1,
'raf. XXI, Fig. 11 [4]). In einzelnen Fallen werden die Zwischenringe gebildet, ohne dass

an del' Spitze des gestreckten, keulenfonnig verdickten (Paraphronima) oder sichelformig
gebogenen Schlauches (Cyllopus) Themisto) Geisselglieder zur Aillage kommen, in anderen
Fallen werden diese wieder rUckgebildet (Vibilia). »1)

Se non che se, invece dei soli Anfipodi anol1lali, si tenga conto, e principalmente,

siccome si deve, della condizione degli Anfipodi normali, si conchillde subito che questa forma

fondal1lentale del CLAUS non si pub al1ll1lettere come giustal1lente tipica, ma invece si deve

l'itenere come appena accidentale, dipendente elallo straordinario sviluppo preso dal 1.0 articolo

del flagello, 0, se ,si vuole dire piu esattamente, dall' eccessivo sviluppo e mancata segl1le~1

tazione della parte prossimale delflagello principale. 2
) Che l' articolo in questione appartenga

davvero al flagello e non al peduncolo e dil1l0strato chiaramente dalla l1laggior parte dei

Lisianassidi muniti di flagello accessorio, eel insieme distinti dal 1.0 articolo del flagello

tumido ed allungato; perche si vede che al1lbedue questi org'ani, cioe l' articolo tUl1lido del

flagello principale ed il 1.0 articolo del flagello accessorio, sono inseriti allo stesso livello, ossia

all' estrel1lita del 3.° articolo del peduncolo. La stesso si nota pure nella Gzterinia nicaeensis)

ed in generalenei Trischizostol1lidi, i quali d' altra parte presentano pure tanti altri punti

di s0l1liglianza co'ver,i Iperini.

Circa alle dil1lensioni relative del peduncolo -rispetto al flageUo si ham10 tutte le

proporzioni; in quanto che talora -le due parti hanno uguaie lunghezza, ed altre volte prevale

Dr la lunghezza dell' una, ora quella dell' altra. In alcuni casi, come nel gen. Orchestia e

piu ancora nei Pereionotus, il flagello e ridotto a pochissil1li articoli 0 e del tutto r~ldimentale.

Nelpeduncolo stesso i tre articoli non sono mai eguali fea 101'0. Per grossezza di
diametro il 1.0 articolo supera ciascuno dei due successivi, ma non li supera sempre per

la lunghezza; giacche, p. es; in vari Gammaridi e Dexaminidi, il 2.° articolo e piu lungo

del 1.0, ed in aItri casi gli e per 10 meno uguale. Nel gen. Podocents poi, per eccez'lone

I) Cuus, Die Platysceliden, 1887, p. 5 - 6.

2) Una simigliante mancata segmentazione del flage110 si vedB anche ne11e antenne anteriori de11a Oaprelht
attenuata, siccome nota-anche il DANA (U. -So Exped. p. 817, t. 55, f. 1). Il MAYER (Caprell. p.67) aggiunge
che questa particolarita de11a divisione potenziale, ma non attuale,del flage110 e esclusiva del maschio adulto, e
mauca nel maschio giovane, e ne11e femmine.
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fra tutti i Gammarini, il 1.0 articolo -e piu breve non soloc1el 2.°, ma anche c1el 3.9.

Quest' ultimo invece presenta proporzioni quasi sempre assai moc1este, sicche talora, siccome
si ,e cletto, non si saprebbe c1istinguere c1al 1.0 articolo c1el flagello. 'rale e il caso special.....

mente c1elle Dexamine. 11 massim}) sviluppo c1el 1.0 articolo si vec1e nei Lisianassic1i, dove.

anzi, tutto il pec1uncolo si pub quasi dire rappresentato clal solo 1.° articolo; gli altri c1ue

seguenti essendopiu piccoli e talora affatto rudimentali. 11 1.° articolo e anche quello

che piu spesso clegli altri c1ue presenta caratteri particolari. rrale e p. es. l' apofisi runci.....

forme c1el maschio del Corophittm r'ttncicorne) tali gli aculei c1el C.acherusicwn, tale pure
la spina caratteristica c1ell'estremo c1istale nella Dexamine spinosa e c1ella Lysianassa longicomis.

Nella Bathyporeict l' articolazione del 2.° articolo non si ta, comedi solito negli altri Gam

marini, all' estremita c1ell' articolo 1.°, ma invece un poco prima dell' estremo c1istale di

quest' ultimo, nella superficie inferiore, COS1 che l' estremo stesso risulta libero, sporgente a
guisa di mammellone arrotondito, e tutto il peduncolo sembra .piegato a ginocchio.

I1flagello consta per 10 piu cli una dozzina, 0 due di articoli di mediocre gJ.'ossezza e

lunghezza, ma in generale' decrescenti dalla base a11' apice, dei quali i pill importanti ne1

sens,o morfologico e fisiologico sono certam.ente i due estremi: il prima perche sede costante

e preferita c1ei bastonce11i ialini, l' ultimo perche terminante con un gruppetto caratteristico

di piccole setole. Ho gia notato (p. 15) il grancle sviluppo che prende in molti Lisianassicli
il prima articolo del .flage110, come pure la fitta selva di bastonce11i ialini che vi sono inseriti

sopra; ora aggiungo che questi cilindretti non mancano neppure n8g1i altri articoli seguenti,
senzapero esservi costanti.L' ultim,o articolo c1e\ flagello ne 1l1anca sempre. 1)

11 flagello accessorio manca in vari casi, come nei Talitridi, nelle Dexamine) e nei

COl'ophium) eel in molti Stenotoicli ec1 Oec1iceTidi. In altri Gam.marini invece esiste a110

stato rudimentale, come llei generi Atylus, Leucothoe ed ELtsirus) dove e rappresentato,
COS1 nel gio-vane come nell' ac1ulto, c1a un articolo minutissimo, piu piccolo di molto del

1.0 articolo c1el flage110 principale. In altri casi,p. es. nel Niphargus puteanus) a questo primo
articolo se ne aggiunge un 2.°, ed a110ra l' articolo c1istale e lllolto piu piccolo del prossimale.

Nel gen. ]Y[aera il numero c1egli articoli f;l' aumenta, e puo giungere a sette e piu, mentre che

in taluniLisianassidi il flage110 accessorio, q uantunque abbastanza lungo, pure consta di soli,

tre articoli, di cui il prinlo spesso e molto piusviluppato dei seguenti.11 massimo sviluppo

relativo del flage110 accessorio si vede nei gen. Lill./eborgia, Phoxus) Harpinia) Urothoe;

dove emula il flage110 principale. Del resto la presellza 0 mancallza di flage110 accessorio e
UII- carattere c1i non grancle importanza, perche si trovano differenze in anim.ali che nel resto

sisomigliano interamente. Valga per tutti la Grubia largimana e l' Amphithoe rubricata) in cui,

qua~ltunque siano animali somigliantissimi fra 101'0, pure si nota che la prima e IH'ovvec1uta di

un piccolo flage110 accessorio, e l' altra c1i questa appenclice non presenta nemmeno la traccia.

'rutta l' antenna poi, pec1uneolo e flage110, e cli solito munita c1i setole, ovvero c1i spine,

le qualioceupano per 10 piu l' estremita c1ista1e cli ciascun artico10. clove son c1isposte in

" 1) Per roaggiori particolarita suI numero, sede e forma di questi bastoucelli, y. Pelle e sue appendici (p. 56).
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giro e spesso anche in due fascettini. Altre spine 0 setole si trovano pure qua e la neIIa

lunghezza dei singoli articoli: specialmente del 1.0 e del 2} peduncolo. Gli Stenotoidi, e

le Leucotoe si fanno notare per scarsezza 0 mancanza assoluta di setole.

(3. Antenne posteriori.

Le antenne posteriori in alcuni Gammarini sono molto gracili e delicate, p. es. nel1e·

Ampelische, nel1e Dexamine) negli Atylu8/ in altri invece, come nei Podoceri, e piu di

tutto nei Corophium) nei Siphonoecetes) e nel1e Ohelure, sono grosse e solidissime. Oonstano·
al~che esse, come le anteriori, di un peduncolo e eli un f1.agel1o; ma non sono mai provvedute

eli f1.agel1o accessorio. A differenza del1e antenne anteriori presentano granele varieta di

proporzioni fra peeluncolo e f1.agello, e sove:ilte granelissima, elifferenza sessuale. In generale

possiamo elire che salvo poche eccezioni, eli eui si parlera in seguito, la parte principale e i1

peduncol?: cos1. per la sua robustezza, come per la sua lunghezza.
11 numero elegli articoli del peduncolo e di cinque (Tav. 42, Fig. 6 a2

) di cui

due solamente, i due ultimi, sono bene sviluppati e percib costituiscono la parte principale
del1' organo. 11 meelio e eti solitomolto breve; ed i elue primi, detti ancora nel1' jnsieme dal

OLAusparte coxale del1e antenne, quantunque molto grossi, tuttavia eli solito sono poco distinti,.

COS1 ela confonclersi col capo. Anzi nel1e O1'chestie i clue articoli in esame sono a dirittura

saldati con la superficie infe1'io1'e del capo: dove appariscono, specialmente i primi, come

p1'otube1'anza accanto all' epistoma. La stessa concrescenza si nota pure nel1e Fronime e in

molti Oxicefalidi.

11 maggiore sviluppo, e le forme piu distinte il 1.° a1'ticolo le presenta nei veri Gam

mal'icli, e nel gen. Gammcvrus sop1'attutto, clove, osservando eli lato l' animale, salta subito

all' occhio, immecliatamente diet1'o del lobo interantennale, un g1'osso mammellone, che appunto
altro non e se non i1 prima a1'ticolo dell' antenna posteriore. - 11 2.° a1'ticolo e ca1'atte1'izzato

cla un' apofisi conica cava e tubola1'e che si stacca elalla supe1'ficie interna ed e va1'iamente

sviluppata, COS1 chement1'e manca interamente nel1e O1'chestie, ovvero vi si pub 1'iconosce1'e
rapp1'esentata appena da una piccola spo1'genza conica (Tav. 42, Fig. 12 a2

. Il ),\ invece

raggiunge le massime dimensioni nel gen. J.l1elita) e piu ancora nel Ceraclocus orchestiipes. Nei

Oo1'ofii la spOl:genza esiste, ma non e tubola1'e, quantunque ivi oltrepassi tutta la lunghezza

del 3.° a1'ticolo. Negli alt1'i casi la punta giunge ..?> livello del1' a1'ticolazione del 2.° a1'ticolo

col te1'zo. Per la st1'uttu1'a v. Glanclola antennale. - Il 3.° a1'ticolo non presenta nul1a di

straorclinario. E sempre pill breve dei clue seguenti; ma esemp1'e libero, anche nel1e01'chestie

Crav. 42, Fig. 12, a2 Ill), sebbene qui il BOEcK.lo dica invece fuso col capo, insieme
al 1.0 eel al 2.° a1'ticolo. - Per cont1'a1'io il 4.° e il 5.° sono quelli che nei casi frequenti

di elimorfismo sessuale delle antenne presentano le massime differenze fra i clue sessi. Un

esempio bel1issimo ce 10 mostrano i Corophium) e specialmente i1 C. acherusicum / in cui,

mentre che nella femmina i due artic01i sono robusti, ma non eccessivamente, e ci1in<1rici,

e spinosi, ma senza apofisi, nel maschio, invece, i1 4.° e robustissimo, ed ingrossato ne1 mezzo,

Zoo1. Station 7.. Neapel, Fauna uud Flora, Golf v.Neapel. Gammariui. 3.
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e si prolunga in una grossa apofisi uncinata, chelimita quindi una forca in cui Vlene ad

adattarsi un particolare dente dell' ultimo articolo, trasformando COS! l' antenna inorgano

·di presa. Altre differenze sessuali si notano in quasi tutti i Lisianassidi, nelle Urothoe
J

negli
Oediceridi e nelle Bathyporeia jnei quali Gammarini le·femmine hanno le antenne posteriori

·col 4.° e 5.° articolo piccoli, e cilindroidi; e i maschihanno questi due articoli dilatati, e

propriamentecon una gibbosita cheoccupa tutto il margine posteriore. I maschi del gen.

An'lpeliscaJ equelli del gen. AtylusJ si distinguono per tanti ciuffetti di setole situati nella
superficie posteriore di questi due articoli, ciuffetti che la femmina non ha. Negli altri

Gammarini i due ultimi articoli sono cilindrici, e piuttosto gracili, senza presentare differenze

nei due sessi.
11 flagello nei maschi degli Oediceridi, dei Lisianassidi, dei Phoxidi e della Bathyporeia

'e lunghissi:rno, gracile, e composto d' un numero grandissim? di articoli, brevissim.i presso
al peduncolo, lunghi e gracili presso alIa punta. Invece nelle femminedi queste stesse specie

il flagello e molto breve, piu del peduncolo, e si distingue da quello del maschio anche

per la forma dei singoli articoli, tutti brevi e tozzi. Molto lungo e il flagello delle a,ntenne

posteriori delle DexamineJ ma gli articoli sono tutti bl~evi, e non variano nei due sessi.
Nei Gammaridi il flagello ha lunghezza quasi pari a quella del peduncolo, ed e formato

di articoli in nulla dissomiglianti da quelli dell'antenna anteriore. Nei Podoceridi il flagello

e in regola breve, e fatto di pochi anelli. Nei Corophium e, nei .Siphonoecetes si riduce a
due 0 tre articoli: il prima lunghissimo e molto robusto, continuazione diretta del robusto
peduncolo, gli altri due brevi, e tozzi, ma anch' essi molto robusti. Finalmente nelle Chelure

il flagello e rappresentato da un solo articolo lungo, grossolano, volum.inoso,.senza nessuna
traccia di segmentazione..

Parti bocoali.
(Tavv. 39, 40 e 42).

Sotto questo nome comprendero non solo le quattro paia di appel1dici articolate im,e

rite suI capo che concorrono alIa masticazione, ma ancora le appendici non articolate che

si trovano limitrofe alIa bocca, e che si conoscono sotto ilnol11.e di « labbra» 0 « paragnati ».

E ne discorro qui, come in luogo opportuno, giaeche appunto fra le parti boccali articolate

esse occorrono sempre ogni volta che si dissoci con gli aghi una testa di Gammarino, ovvero

si guardi il complesso delle parti boccali di lato 0 di prospetto.

Procedendo dalla parte anteriore alIa posteriore s'incontrano le seguenti appendici:

11 labbro superiore;
Le mandibole;

11 labbro inferiore;
Le mascelle anteriori;

Le mascelle "posteriori;

I piedi mascellari.
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Oonsiderati tuttiinsieme, questi pezzi costituiscono un ammasso fitto di forma irregolare,

sporgenteal disotto del capo, in parte coperti dai pezzi epimerali del prima paio dipiedi

toracici. Da quest' ammasso, visto di lato, quattro pezzi sporgono in avanti piu degli altri, e
sono i COS1 detti« palpi » delle mandibole, 0' quelli dei piedi mascellari; i primi c1iretti in
avanti,e aclagiati fra le basi delle antenne anteriori, gli altri anche essi di1'etti in avanti, mft

rivolti con le 101'0 estremita unguiformi in hasso ecl in dentro. Del resto, guarclando solo di lato

l' appa1'ecchio, mentre appaiono chia1'amente la successione delle varie parti, 0' il 101'0 decOl'so
nel senso antero-posteriore, d' altra parte s' acquista un'iclea molto imcompleta c1ella forma

delle singole appendici, essendo queste, in generale, laminari, 0' depresse dall' alto in basso. 00S1
si nota che gliestremi clelle due lahbra si toccano quasi fra 101'0, coprendo la massima parte

del corpo delle mandibole, il quale rimane COS1 incuneato nello spazio prisniatico limitato

dalle suddette due appenc1ici non articolate; 0' si nota pure che le mascelle anteriori giungono
con tutte le 101'0 spine 0' co'denti a coadillvare I' azione c1elle mandibole, mentre le mascelle

posteriori, se pur non si guardinG in un animale vivo, nel momento che sono mosse, non

appariscono chiaramente, quantunque sia facile sempre riconoscere la 101'0 inserzione posteriore,

sopra dei piecli mascellari. Finalmente si vecle che quest' ultimo paio c1elle appendici boccali

sono, come si e detto, quelle che pill sporgono in avanti; mentre che inc1ietro si ripiegano
ad arco, 0' van:q.o ad inserirsi alIa base del s.egmento cefalico. Ma delle singale inse1'zioni

dirb piu avanti (p. 44).
Osservandoinvece la massa boccale c1i prospetto, cioe c1alla superficie inferio1'e, 0

ventrale, si nota prima d' ogni altra cosa che i piecli mascellari coprono quasitutto. Solo

ailati sporge qualche estremita c1elle mascelle, qualche lembo del la-bbro inferiore 0' la

superficie esterna c1ei corpi mandibola1'i; 0' nella parte anteriore sono visibili i palpi clelle

manc1ihole che rimontano ai lati c1el labhro superiore. Ripiegando in basso i piecli mascellari,

compariscono invece suhito tutte le altre parti: le mascelle posteriori inc1ietro che sono

adagiate sulla faccia ventrale delle anteriori, 0' queste che si estenc1ono molto in avanti e

sui lati, 0' coprono a 101'0 volta il labhro inferiote. Oltre a cib si vec1ono tutte 0' due le

mandihole nella 101'0 parte convessa, con le punte convergenti verso l' apertura hoccale; e

finalmente il limite s~e1'iote}'appresentato $&;1 2hb1'o supe1'iore. In questo modo I' apertura
boccale riesce tutta ~ss~~t:I'Cia una fitta folii di setole, di spine, 0' di lamine taglienti e

laceranti, eel insieme c1a masse contunc1enti, che ci c1anno buona spiegazione dello stato eli

fina triturazione in cui si trov~t il ciho nel canale digerente.

'ruttavia non mancano delle eccezioni a questo riguarc1o; che non tutti i Gammarini hanno

organi adatti a triturare il loroalimento. Gia una prima moc1ificazione viene accennata nei
Lisianassicli, dalla mancanza c1i seghettature nei processi incisivi c1elle manc1ihole; ma una

1'ic1uzionehen piu avanzata si riscontra in quelle specie, che, anche per le 101'0 abituc1ini, si

possono consic1erare come vere parassite. 00S1 avviene che fra queste, per citare solo delle

specieche vivono nel nostro Golfo, nel Lafystius sturionis) nell'Iphimediopsis geniculata 0' nel

l'Acidostomum obesum) le parti boccali COS1 per la 101'0 forma allungata, come per la scarsezza

di setole 0' spine, si po,~sono considerare piuttosto come orgam pungenti, che laceranti.
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Circapoi allo sviluppo delle varie parti boccali, rispetto a quello che si vede negli
altri Anfipodi, troviamo che i Gammarini sono assai meglioprovveduti degl'Iperini per

-cio che riguarda l' estensione e la _complicazione delle singole a ppendici, come pure per le

armature di cui sono fornite. Le Caprelle, invece, non presentano differenza notevole dai
Hamluarini.

a. Labbro superio're.

(Tay. 39, Figg. 27-30).

E una lamina grossa e robusta, per 10 piu di forma circolare, 0 ovalare, la quale col

:suo margine aI1teriore si continua col margine frontale 0 interantel1nale, senza interruzione,
.se ne eccettuiamo un piccolo avvallamento trasversale, che corrisponde Ht dove il labbro

.s' articola al capo. Qualche volta, il mal'gine suddetto si continua, in avanti formando una

.specie di rostro, ora mediocre, come nelle Le~tcothoe) negli Erichthonius) eel in qii.alche

.Stenotoide, ora molto piu sviluppato come in varii Lisianassidi, dove e rappresentato dalla

,grossa lamina verticale, a margine tagliente che si estende innanzi al labbi'o, e di cui gia

:si e detto (p. 6-7). Il margine posteriore del labbro e el' ordinario integro, alquanto rigonfio,

quasi a mo' di cercine, che di solito e fornito. di una spazzolina di piccole setole. In alcuni
,casi il margine posteriore e inciso, e ladivisione varia m.olto, essendo talvolta appena iniziata,

:altra volta molto estesa. Intanto in ogni labbro conviene distinguere due parti: una piu

,superficiale, 0 esterna, ed una pill profonela, 0 interna, perche questa, doe, la profonda, che

costituisce la faccia boccale e membrallosa, e presmita poche differenze, l' altra, la libera,
,e rigiela, e varia alquanto di forma. Spesso ripete la forma generale, vale a dire l' ovalure;

.altre volte ha il margme posteriore bifido. (V. pure App. digerente).

{J. Mandibole.

(Tay. 39, Figg. 31-36 e Tay. 42; Figg. 7 e 15).

~.~~.:,~ ~P:>-f>-/.e.1f7'1#S"?
Le mandibole sono validissimi organieli lacerazion~e contuslOn~ e compiono la prima

funzione con la parte anteriore dell' organo, che per analogia con quello che si vede negli

animali superiori si e chiamata parte incisiva j la seconda, cioe la cOlltusione, prevalen

temente con la parte posteriore, detta percio partemolare) 0 tubercolo molaTe. In quanto

.alIa form~ di questo primo paio di appendici boccali,dessa (Tav. 42, Figg. 7 e 15 md)

puo paragonarsi in generale ad un largo cuneo curvo, che ri;f~;v la convessita \n basso,

la hase all' esterno ed indietro, sulla superficie inferiore del capo, e l' apice indentro e9-
/ in avanti. Sulla superficie convessa, verso la meta del margine anteriore, s'insel'isce il palpo,

-quando questo esiste. La posizione ordinaria delle mandibole etale che la superficieconca,Ta

di quella d' un lato, con le rispettive protuheranze 0 denti, g'uarda quella dell' altro lato,

.facendo cosl restare quasi a contatto le due superficie molari, e le ~ue estremita incisive.



Sulla superficie concava, procedendo dall' estremo prossimale al distale, si notano le

seguenti parti: la cavita articolare) il tubercolo molare) le spine incisive, il processo incisivo

accessorio) il processo incisivo principale.
La cavita articolare e in generale mediocremente estesa, ed ha contorni irregolari; ma

qualche volta, come nelle Leucothoe) e molto ampia, e limitata da una cornice chitinosa di
forma triangolare, con la base rivolta -all' inserzione delle mandibole, e coll' apice prolungato

infuori in una speciale apofisi. - La tuberosita molare per 10 piu e 1l10lto sviluppata, e

sorge con ampia base, verso il margine posteriore dell' organo, fra il terzo m_edio ed il
terzo prossiillale, in forma d' un tronco di cono a basi parallele, che si dirige quasi orizzon

talmente verso la parte interna e posteriore. La base minore del cono, che e appunto Itt
libera, sovente e armata eli molte serie di piccole punte a guisa d' una raspa, e porta suI

,lato intei'no posteriore una lunga setola con ciglia ruvide, per nulla differente da ogni altra

setola ruviela ordinaria, e tale q uindi che puo servire solamente ad aiutare le altre parti boccali

nel dirigere il bolo alimentare verso l' apertura boccale 1). _In altri6la~,·"i£;1ece di punte, la
. , 1 1 1'· h 1 1 ~ . < d' 'd 1tuberoslta mo are la semp ICl rug e, ovvero anc le presenta so 0 spazzo me I ruvI e seto e.

-- Il processo incisivo principale e rappresentato dallo stesso apice della piramide, che nella

maggior parte dei casie- sueldiviso in molti denti, alcuni piu grandi ed altri piu piccoli;
combinati in guisa quelli elella mandibola destra da ingraimrsi con quelli della mandibola

sinistra. - Il processo incisivo accessorio e articolato mobilmente suHa superficie concava

del processo principale, e varia di volume e eli forma secondo i lati, giacche quello eli

destra e sempre piu piccolo di quello di sinistra eel anche eli forma diversa; carattere

elel resto comune anche ag1' Iperini ed aHe Caprelle, 1'lOn ehe a vari altri Malacostraci.

Per 10 piu il sinistro e una semplice lamina piatta, quadrilatera, col margine libero diviso

in4 denti; il elestro invece ha una forma piramielale, colla base libera sudd~visa in piit

punte seghettate e situate in eliversi piani, e variamente sviluppate. - SuI margine posteriore,

quasi continuazione elel processo incisivo accessori3P'~ inserite alcune grosse sp~~~~,

spine incisive) eli varia forma, per 10 piu in forma di sciabola, col margine tagliente segKett

In generale sono piu numerose a sinistra che a elestra. Non ho mai veeluto nelle Orchestie,
ne altrove, quelle appenelici biforcute che FRIEDRICH MULLER 2) disegna nella superficie interIm

eli una manelibola.

Fratutti i Gammarini i Lisianassieli fanno eccezione per le mandibole; giacche eli

solito in essi mancano, 0 sono pochissimo sviluppate, le spine e il pro'cesso incisivo accessorio,

eel inoltre il processo incisivo principale non e dentato, e la tuberosita,molare non presenta

mai la superficie triturante conformata a raspa.
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1) Illvece SPENCE BATE e WESTWOOD (Brit. sessile-ey. Crust. Vol. 1. pag. XIV) la vorrebbero considerare come

possibilmente « associated with the sense of taste'»; senza pero assegnarne alcuna ragione.
2) FRIEDl~ICH MULLER, Orchestia Euchore und Gryphus; in: Arch. f. Naturg, 1848, 14. Jahrg. t. 4, f. 2. Questo

carattere, secondo il MULLER, -si troverebbe neIl' Orcltestia eucltore, specie che evidentemente e identica coll' Orcltesti(b
gamm~trelhts, e che quindi si trova anche nelle nostre coste. Or le nostre O. gammctrellus non presentano nulla di
simile a quello cheil MULLER attribuisce alla sua O. eucllOre.
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In quanto aI significato del processo incisivo accessorio, claI vedere la sua mobilita,

vari Carcinologi, fra i quali il BOECK, vorrebberoconchiudere che si possa considerarlo
come ramo di biforcazione del processo incisivo principale, tanto piu che, secondo il medesimo

Autore, a questo processo' si attaccherebbero due muscoli speciali, uno flessore, piu robusto,

e I' altro estensore, piu debole. A me, 0 sia la poca traspal:enza delle parti, anche se macerate

dalla potassa, 0 rischiarate dalla gIic~rina, 0 sia proprio la mancanza davvero degli organi /
in questione - cosa che mi sembra assai piu probabile - non e mai riuscito vedere

nessuna traccia ne di fibre muscolari, ne c1i tendini che s'inseriscano aI processo in quistione;
quantunque c1ue tenc1ini appunto, e molto evic1enti, siano c1isegnati c1allo SCIUODTE 1) alIa

base c1eI processo incisivo accessorio c1eIla Capl'ella septentrionalis Kr. Anzi c1iro c1i piu, che

iI processo incisivo accessorio c1ei Gammarini mi ha fatto sempre l' impressionesoltanto come

c1i una semplice spina, c1i forma, e vero, speciale, ma pur sempre spina, omologa aIle spine
dentate, che sono insetite suI resto c1eI margine interno. .

Il palpo) continuazione c1iretta dell' arto manc1iboIare, manca solo in pochi Gammarini,

e precisamente negli Orchestic1i, ed in alcuni Dexaminic1i, e Stenotoic1i, senza presentare
differenze sessuali, anzi, quasi come nei OapreIlic1i, anche senza c1imostrare in generale grac1i

,intermec1i c1i sviluppo. Difatti, 0 iI palpo' esiste, ec1 e bene sviluppato con tutti i suoi tre
articoli, siccome -avviene nella granc1e maggioranza dei casi; ovvero non esiste, e non Iascia:

neppure una traccia c1ella sua esistenza. Solo neI gen. Siphonoecetes iI palpo si potrebbe c1ire

quasi risultantec1i un solo articolo, e propl~iamente del mec1io, essenc10 i c1ue estremi ric10tti
a tracce appena c1iscernibili. Per conseguenza non vie luogo a fare le c1istinzioni che i1
lVI. EmvARDs crec1ette potere stabilil~e fra iI gen. Talitrus ec1 01'chestia da un. Iato, e tutti

gIi altri Gammarini c1aIl' altro, assegnanclo a quelli c1ei vestig'i c1i palpo, ec1 a questi « une
tige palpiform.e tres longue » 2). Dei tre articoli del palpo il 1. 0 e sempre il pill breve,

a differenza deg1' Iperini, nei quali sovellte avviene che c1esso e, invece, appunto iI piu
Iungo. Gli altri c1ue variano c1i Iunghe~za, ora essenc10 maggiore I' uno, ec1 ora I' altro; eel

anche eli forma,quantunque iI piu variabile si c1imostri sempre iI 3.", giacche talvolta e
c1ilatato come spatola, p. es. negli Erichthonius) e nei Poclocerus) altra volta va assottighan
c10si verso la pUllta, come neI Gammants locusta) e negli EZqsmopus. 3)

1) J. C. SCHIODTE, Krebsdyr-Sugem .• t. 5, f.7 e 8.

2) H. 1\'1. EDWARDS, Hjst. Crust. 1840, vo!. 3, p. 11. Forse a questa conchiusione il :NIrLNE EDWARDS e arri

vato tenendo conto delle figure del SAVIGNY, che nella t. 11, f.7 i indica nella mandibola dell' Orchestict' Montagui.

un rudimento di palpo. Non potendo discutere, per la mancanza dell' oggetto tipico disegnato dall' A., dell' esattezza

dell'interpretazione di cio che si vede, mi limitero qui a constatare che in nessun Orchestide, ne della nosh'a Fauna,

ne straniero, ho trovato mai nulla che si rassomigli ad un palpo.

3) Fra i Gammarini estranei al nostro Golfo meritano di essere ricordati a questo proposito quelli del genere'

Syrrhoe, in cui il 3.° articolo del palpo e ridotto ad un piccolo nodo, ed anche gli Anfi'podi del n. g. Pct1'elasmopus,
Stebbing, come quelli che danno esempio di grande riduzione nel 2.° articolo.



11 labbl'o injeriore) molto piu ampio del labbro superiore, s'inserisce immediatamente

dietro deUa boeca, e risultadaUa riunione principalmentedi due lamine, una destra e
l' altra sinistra, fuse in parte nell' estrelI}-o posteriore. DaUa fessura limitata dalle due lamine

sipassa direttamente nella bocca; onde il nome di labbra e bene adattato, piu di quello di

paragnati che altri hanno voluto preferire. Ogni lamina ha il margine libero anteriore,
regolare, sem.icircolare, e per 10 piu integro; l' esterno invece irregolare, prolungato in una

speciale appendice, che presenta un principio di torsione ad elica, e che si adatta sulla

lamina esterna delle mascelle anteriori. Nei generiGrubia ed Amphithoe il margine anteriare

si fa distingucre per una grossa Incisura.
Oltre alle due lam.ine gia, ricordate, molti Podoceridi ecc. ne aggiungono altre due,

lamine accessorie) situate dietro clelle 'prime, e piu piccole. In tutti i casi queste lamine acces

sorie hanno forma ovale, e margine integro.
Circa al significato morfologico del labbro injeriore) oparagnati) io non credo che si

possa mettere in dubbio quello di considerarlo semplicemente come pieghe esterne dello

stomodeo, quantunque il CLAUS I), dal vedere i paragnati dell' Euphausia fusi insieme alIa

base m.ediante un ponte carenato, e nei lati incontinuazione immeeliata con le mascelle
anteriori, vorrebbe poter conchiudere che ~( die Paragnathen del' Malakostraken ihrem

Ursprul1g nach zu den voreleren Maxillen gehoren und elm'en nach vorn gertickte, selbst

stanelig gewordene Basal-Laden reprasEmtiren ». E non .posso. accordarmi con lui precisa
mente, perche, come egli' stesso dice, in tutti gli altri Malacostraci non esiste questa con

nessione dei paragnati con le mascelle; ossia, in altri termini, perche si puo piu facilmente

conchiudere che il caso dell' E~{phausia) piuttosto che rappresentare un fatto primitivo, sia

invece il risultato di lma- concrescenza speciale posteriore. Ma v' ha di piu contro 1'ipotesi

del CLAUS, giacche, anche nell' embrione i paragnati sono interamente divisi dalle mascelle,
e se mai si volesse considerarli come dipendenti da altri organi di formazione pill precoce

nell' embrione, questi organi non potrebbero essere altro che le mandibole, alIa cui base

le due mota,' del labbro si vedono comparire, nelle Oi"chestie, dapprima come due piccole
sporgenze. 2

)

Appendici. Labbro infel'iore.

r. Labbl'O inferiore.

(Tay. 39, Figg. 37-41, e Tay. 42, Figg. 3 e 11, li).
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I) CLAUS, Neue Beitrage, p. 15.

2) Del l'esto anche nel nauplio della stessa Eupltausia, la cuifigura, presa dal JYIETSCHNIKOFF, e pubblicata
pure di nuoyo nel testo dal CLAUS (Crustaceensyst. p. 7), e poi anche nelle varie larve dell' animale medesimo

i .

(disegnate dall' A. nella Tav. 1, del citato lavoro), si vede chiaramente 1'indipendellza dell' origine dellabbro illfe-
rioredalle mascelle anteriori.



24 . Anatomia. Forme esterne.

Mascelle.

. .

Le mascelle sono costituite secondo un tipo diverso da quello delle mandibole; giacche

non sono rigonfiate come il corpo delle mandibole, ma si estendono in superficie, e sono
depresse, come tante lamine. Le mascelle anteriori sono assai piu robuste delle posteriori;

nondimeno COS1 ~e une come le altre presentano dei pezzi basilari rudimentali, e delle lamine

distali munite di spine, di setole, 0 altri mezzi laceranti. Su i pezzi basilari, siccome gia ho
detto pl:ima (p. 1), ha richiamato specialmente l' attenzione in questi ultimi tempi 10 HANSEN.

iJ. Mascelle anter'ior'i.

(Tav. 39, Figg; 42-52.!l. e Tav. 42, Figg. 1 e 2 ms').

Le parti basilari delle mascelle anteriori (Tav:42, Fig. 2, ms' I) II) si riducono a due
piccoli pezzi di forma irregolare, uniti fra 101'0 da parti membranose, che li congiungono

ancora alle lamine. Queste sono al piu tre, e sono conosciute col nome cli,lamina internaJ lamina

esternaJ e palpo. La lamina interna (<< lacinia fallax» del BOAS) e la pill debole e pub anche
mancare, come si vede nei Corophium. Invece spesso e ridotta aclunapiecolae delicata

appendice col margine libero arrotondato, fornito di alcune setole, 0 affatto nudo, mentre
che nelle Orchestie ha la formapiuttosto di un cilinc1retto,abbastanza robusto con due setole

ruvide, ciliate, impiantate sull' estremo c1istale. Il suo massimo sviluppo l' acquista nei generi

GammarusJ ]faeraJ .111elitaJ ed affini, dove e rapl;resentat3 c1a una lamina ovale, che indietro

si continua in un sottile prohmgamento in guisa di coda, e va ad articolarsi col primo pezzo
basilare, c1i ~ui si pub consideraTe comecontinuazione 0 appendice. Il margine libero, distale,

e grande parte del margine interno, sono muniti c1i un certo numero di setole ciliate.

La lamina esternaJ a differenza dell'interna, sempre assai robusta e sviluppata, s' articoh
al 2. 0 pezzo basilare, e si curvaalquanto, rivolgenc1o la concavita verso l' apertm'a della bocca.

Il suo margine (listale e sempre armato di spine r01mstissime,che renclono all' animale nello

sminuzzamento del cibo ser,vizio non 111eno importante dei processi incisivi delle manc1ibole.

Le spine c1i questo marginesi distinguono pure spessoper la 101'0 forma caratteristica, vale
a dire per avere, dal lats> che guarda labocca, delle appendici in forma di pettine.

La terza lamina, 0 palpoJe articolata validamente sulla lamina esterna, 0 per dire piu esat

tamente, sulla parte basilare di quest' ultima. In generale consta c1i due articoli (IV, V), di cui
il prima e per 10 piu molto breve, l' altro oltrepassa c1i solito la lunghezza della lamina esterna.

Nelle Orchestie il palpo manca, oppure si pub consideI.'are come tale una piccola appendice

che ne occupa il posto; nei generi DexamineJ IIyaleJ Phoxus e uniarticolato. La c1irezione
cli q nest' ultima parte c1ella mascella anteriore e incurvata, quasi acl elica, e propriamente

COS1 dfu rivolgere la superficie convessa verso I' esterJ;o, la concava all'interno. Il mal'gine

libero distale solo raramente e munito c1i setole; piu spesso invece porta forti denti seghettati,

o corte, ma valide spine. Queste armature sono asimDletriche nei clue lati in vari generi di



c. Mascelle posteri01·i.

(Tay. 39, Figg. 53-57, e Tay. 42, Fig. 1).

Gammaridi, ma piu di tutto nei Dexaminidi (Tav. 18, Figg. 25 e 29) e negli Atylus) dove

a sinistra il palpo porta validi denti, ed a destra invece piccole spine.

Appendici. Mascelle posteriori. Piedi mascellar.i. 25

Come del resto e regola generale negli Edrioftalmi, nei Gammarini le lnascelle posteriori

si possono dire appena rlldimentali rispetto a quello che si vede in altri Malacostraci. E nei
Gammarini constano di due pezzi hasilari rudimentali, e di due lamine, quasi egualmente

svilllppate, distinte in Sistematica coi nomi di lamina estel'na) e lamina interna) articolate

la prima sulla seconda. Dei pezzi basilari il primo, che si scopre difficilmente, e si articola

direttamente alIa faccia sternale del capo, non presenta alcuna relazione con le lamine ~

l' altro si articola con ambeclue le lamine, anzi si pub dire quasi continuazione clella lamina

interna. Di solito le lamine hanno forma qlladrilatera, allungata, ma con gli. angoli liberi

arrotondati; il margine distale' e munito di setole ciliate, di solito mediocremente robuste,

mache nondimeno in qualche caso, come nel gen. Aristias) c1iventano pure abbastanza valic1e.
,;[1 Pereionotus testuclo e la Stenothoe polyp1'ion fanno eccezione Ira tutti gli altri Gammarini,

giacche presentano il caso della fusione delle due lamine delle mascelle posteriori in un

solo pezzo, che nel Pereionotus e bifido nell' estremo libero, con lobi quasi ugllali, ed invece

llella Stenothoe e intero, ma con un piccolo lobo verso il margine interno, clove accenna pure
ad una divisione in due pezzi.

Le mascelle posteriori nei Gammarini, intanto, rimangono sempre libere quella di destra

dall' altra cli sinistra, senza fondersi mai nella linea mediana, come avviene, secondo il CLAUS,

in qualche caso nei Platiscelidi, clove costituiscono COS! una specie cli labbro inferiore interno
che chiude di dietro l' atrio della bocca,

r;. Pielli 1'}utscella'pi.

(Tay. 40, Figg. 1-10 e Tay. 42, Figg. 6, 8-10).

I piecli mascellari dei Gammarini, al ~pari di quelli dei Caprellidi, differiscono ben poco

dalla forma ordinaria delle due paia toraciche seguenti, cioe dai gnatopodi; sicche si fanno
riconoscere facilmente. come rappresentanti del prima fra le otto paia dei piedi del tronco
( «Piedi toracici » del CLAUS, 0 « Cormopodi » del BOAS).

Solo di raro non e conservato il numero tipico di sette articoli (Tav. 42, Figg. 6, 8-10);
e vediamo questo difetto p. es. nelle lfimedie, dove manca l' ultimo, ed ancora piu nei Lafistii

(Tav. 40, Fig. 1), i quali mancando e del 7.° e del 6.° articolo, rappresentano il limite
estremo della riduzione del palpo nei Gammarini.

La fusione tot.ale del primoarticolo del piede destro con quello del piede sinistro,
carattere costante degli Anfipodi insieme alIa mancanza dell' epipodite, e perfetta in tutti i

Gammarini senza eccezione. Nello stesso modo gli articoli seguenti, ossia il secondo articolo

ZJo1. Station z. Neapel,Fauna und FlorJ, Golf Y. Neapel. Gammarini. 4
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del piede destro e il secondo del piede sinistro, si saldano IllSleme anche nei Gammarini,

ma non completamente come negl' Iperini, sibbene solo in parte, cioe solo nell' estremo

prossimale, come nelle Caprelle. Come era naturalmente da aspettarsi, III seguito dell'intima

connessione dei piedi dei due lati, nei Gammarini come del resto in tutti gli Anfipodi,

mancano i retinacoli.
Considerati quindi nell' insieme i piedi mascellari d' entrambi i lati, si' presentano

costituiti da un pezzo basilare impari mediano, e da due meta laterali articolate su quello.

11 pezzo basiiare ha la forma di una gTossa lamina trapezoidale curvata a doccia, e colla

base rivolta inc1ietro ed articolata a quella parte dell' aninlale che si potrebbe dire la gola;

i margini laterali liberi sono alquanto curvi in dentro. I pezzi laterali si articolano sulmarg'ine

anteriore del pezzo basilare, ma anche essi hanno fuse in parte le 101'0 estremita posteriori.

Dopo questo 2.° articolo ciascuna parte, osservata dalla superficie convessa, si-.vede formata
dalla successione. di quattro 0 cinque pezzi cilindro-conici, articolati l' uno all' estremo del

l' altro. Facendo l' esame dalla superficie superiore, cioe COl!CaVa, si notano altre particolarita

molto interessanti, e prima di tutto le COS1 dette lamine) e~terne ed interne, prolungamenti
,del margine intel'llo e superiore del 2.° e del 3.° articolo. Pili piccole sono le lamine posteriori,

conosciute in Sistematica col nome di lamine interne) pill grandi quelle del 3.° articolo, coperte

nella parte interna dalle lamine posteriori, ma scoperte nella parte esterna, onde prendono.
il nome di lamine e8terne. Varia molto 10 sviluppo c1i tali lamine l}ei diversi Anfipodi; ma

in generale sono molto ampie, sopratutto le esterne. 11 massimo sviluppo si xiscontranei

Lisianassidi, il minimo neg'li Stenotoidi, negli Eusints e nelle Leucothoe)' anzi in quest' ul
timo genere si pub dire che di lamine esterne non c' e quasi traccia. Notevolissime sono le

armature del margine interno deHe lamine esterne, e che per 10 piu consistono in robuste

spine falciformi, 0 piatte" e larghe, e talvolta seghettate (Tav. 13, Fig. 6, Amphithoe), le quali
vanno a mano -mano allargandosi dalla parte posteriore all' anteriore, perdendo nondimeno in

grossezza quello che guadagnano in hmghezza, e trasformandosi in spine anch' esse sempre

piu lunghe, ma meno valide fino all' ultima, situata nel mezzo del margine anteriore, e
semplice setola pungente, piuttosto che vera spina. 1)

Nondimimo questa serie di spine e lungi dall' essere costante. COS! nei generi Chelu1'a)

Leptocheints) Orchestia" ed altri ancora, invece di denti le lamine esterne portano semplici

robuste setole, per nulla paragonabili a denti 0 a spine, simili, intanto, a quelle che si vedono

anche in alcune Caprelle 2). Meno sviluppate ancora sono le setole in altri Gammarini, p. es.

nei generi Iphimediopsis e LajystittS j ne sono rari i casi in cui mancano affatto. Uno dei

casi piu spiccaticli questa condizione e quello che si vede nel Pereionotus)' mentre che, 1ll

vari Lisianassidi, il margine, pur rimanendo nudo, e inspessito, e dippiu talora orlatodi
tanti nodi, che accennano ad organi spiniformi rudimentali.

1) 11 GRIMl\I (Arch. f. Naturg. 1880, 46. Jahrg., p. 123-124) interpreta appunto queste spine ed i tubercoli della

lamina esterna dei piedi mascellari dell' «. Onesimus » nientemeno che come organi di senso; anzi le chiama a

dirittura «. Geschmackscylillder »!

2) V. MAYER, Caprell. t. 5.



Le lamine interne spesso portano sui loro margini pochi denti, per 10 pill solamente

trei i quali sono impiantati nell' estremo periferico, accompagnati e circondati da un gran
numero di setole ciliate. In alcuni· Lisianassidi, come pure in altri Gammarini d' aItre

famiglie, mancano· i denti, ed invece l' angolo interno del margine distale si prolunga in

una punta tozza, 0 anche spiniforme. OItre it cia 8 da notare nelle lamine interne, che i 101'0
margini interni, che sono contigui, si prolungano diventando membranosi, ed i prolungamenti

adagiandosi I' uno contro dell' altro costituiscono una lamina verticale (Tav. 42, :b-'ig. 10 x),
che s'insinua fra le mascelle posteriori. Per 10 piu il margine lipero del prolungamento

sudcletto- porta alcune· setole con ruvideciglie.

Gli articoli che seguono a quelli prolungati per dare le lamine, sono propriamente

quattro e costituiscono insieme quello che in Sistematica si dice palpo. Di questi 9-uattro ar#coli

il primo 8 quasi sempre breve e presenta d' importante la sua articolazione a sghembo

coll'articolo successivo, per cui manifesta la sua stretta affinita co' gnatopodi seguenti;

invece nell'Iphimecliopsis il 1.° articolo 8 pill lungo dei seguenti. Il 2.° articolo 8 di solito

il piu lungo e di forma cilindrica; ma nelle Orchestie, nelle Urothoe e nelle Bathyporeia

si dilata per costituire un terzo paio c1i lamine. Il terzo articolo 8 piu 0 meno ovoide 0

piriforme, munito talvoIta c1i un prolungamento, 0 apofisi di rinforzo, che, si c1irebbe

clestinata a difenc1ere meglio la giuntura dell' ultimo articolo. Finalmente questo p~r 10

pill ,8 conico; ma nei Podoceric1i 8 cilinc1roic1e, talvolta armato c1i grosse spine. Manca nelIe

Dexamine) nelle Ifimedie, nel Pereionohts) nel Lafystius' ed in qualche altro caso.

Appendici: Piedi toracici. 27

B. Pieclitoracici.

(Tav. 41, Fig. 37, pt1_pf).

Tutti i piecli toracici propriamente c1etti sono formati di sette articoli, 11,1 pari dei piec1i

mascellari, meno una sola eccezione, vale a dire quella dei gnatopodi posteriori c1ella BathyporeiaJ

in cui, mancando l' unghia, gli articoli si riducono a sei. Tutti questi articoli sono mobili,

anche il 1.°, quantunque tutti g~i Autori s' accorc1ino nel dirlo immobile; ma di questo diro
pill avanti nel eapitolo delle articolazioni, ed in quello dei muscoli. In quanto a forme e

c1ilhensioni dei singoli articoli, in tutti i piecli il 1.0 articolo 8 sempre dilatato in forma c1i

lamina; il 2.° 8 molto lungo, ora largo ora sottile; il 3.°, meno che nei gnatopoc1i posteriori
dei Lisianassidi, in tutti gli altri casi 8 brevissimo, quasi cubico, destinato soItanto ad

agevolare il meccanismo dell' articolo seguente. Quest' ultimo, Ci08 il 4.°, insieme al 5.° e

al 6.°, presentano le maggiori differenze secondo le varie specie. Il 7.° 8 per 10 pill falciforme,
e porta il nome c1i unghia.

Il BOAS (1. c., p. 515), parlando del 7'.° articolo dei piedi toracici dei DecapQdi, 10

mette in contrapposto con quello dei Misidei, Cumacei, Isopoc1i .ed Anfipodi, dicendo che

mentre in questi ultimi I' estremo articolo dei piedi 8 acuminato per la presenza di una

spina indipendente (<< selbstandiger Dorn »), invece nei Dec~podi la forma acuminata 8 dovuta
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quasi sempre ad un senipliceassottigHarsi in punta dell' articolo. Or basta guardare l' estre

mita dei piedi toracici di un Gammarino qualunque per conyincersi subito che questa

spina indicata non v' e; m.entre d' altra parte l' esam.e dei giovani contenuti ancora ne1

guscio dell' uovo mostra chiaramente il successivo alhmgarsi ed assottigliarsi in punta. Una

sola eccezione a questa regola generale la presentano i piedi mascellari, se vogliamo riunire

insieme questi piedi ai veri piedi toracici; perche, in gen:erale, ma pure non sempre, la
punta dell' ultinlo articoloe armata di una 0 piu spine.

Per la struttura, e anche per l' atteggiamento, tutte le sette paia si possono distillguere

in tre gruppi: i1 prinlo formato dalle due paia di piedi anteriori, quelli che dal BATE

furono denominati« gnatopodi»; il secondo dal 3.° e 4.° paio; e il terzo dalleultime tre paia.

I primi due gruppi hanno di comune fra 101'0 la forma speciale del 1.0 articolo e il verso
dei movimenti dell' articolazione. Difatti in tutte e quattro le paia anteriori il 1.0 artieolo

e un' ampia lamina, che a guisa di scudo attaccato al margine laterale del segmento

eorrispondente pende dai fianchi dell' animale quasi come continuazione .dell' arco dorsale; COS1

che insieme co' congeneri edanche con parti analoghe del quinto paio di piedi e con la

superficie ventrale, concone a formare le pareti di quella vasta cavita piu 0 menD profonda,

destinata nella femmina alIa magg'iore protezione de11a prole.

E Cel'to, appunto per questa sua conformazione speciale laminare, come pure per la

posizione che esso occupa, almeno ne11e prime quattro paia dei pi~di toracici, al dis?pra,
0, meglio, al di fuori della parte veramente, ambulatoria dei piecli, questo prima articolo
ne11e suddette prime quattro paia dei piedi ebbe il nome di« epimero.», e ,tale 10 conservo

per lungo tempo. Ma discutero piu tardi le ragioni messe avanti dal BATE per considerarlo

COll1.e semplice rappresentante del prill1.o articolo dei piedi, e quelle degli altri Autori che,

invece, sostengono un' opinione diversa. Intanto, per cOll1.odo di descrizione e di nomenclatura,

'continuero a dare anch'io alIa lamina in quistione il nome di epimero, 0 lamincl epimemleJ

ed anche, piu '8emplicemente, ql1e11o di 1.0 articolo dei piedi. 00S1, per conseguenza, il prima

articolo veramente mobile, quello che per la maggior parte degH Autori che descrivono
specie, e il 1.0 articolo dei piedi, nella miadescrizione invece riesce il 2.° articolo; e il

secondo degli Autori per me riesce il 3.°; e progressivanl~nte in maniera somigliante £.no

all' ultimo che per altri e il sesto, e per me diventa il 7. 1).

1) Del resto ciascuno di questi articoli dei vari Carcinologi ricevettero nomi abbastanza diversi, Slccome si
vede dal seguente elenco, che io qui riferisco per mettere in riscontro le indicazioni da me adoperate con queUe

che si trovano nei vari Autori.
I numeri romani I-VII indicano l' ordine degli articoli, siccome sono segnati nei piedi toracici deUa Tav. 41,

Fig. 37; i nomi segnati' in corsivo corrispondono a quelli che anche a me e sembrato bene adottare, almeno in
certi casi speciali.

1. Epimero, 0 lamij2a epimemle, coxopodite, coxa, erste Coxalplatte, femur, hanche, Hiiftglied, Seitenplatte,
Basalglied.

II. Basipodite, basis, first joint, oprimo articolo, hanche, trochanter superieuI', femur, thigh, second coxal plate,

Hiifte, Arm, Oberarm, Schenkel, tibia.



Varia molto la grandezza degli epimeri nei diversi Gammarini, poiche talvolta essl SI

riducono a piccole lamine che appena coprono il principio del 2.° articolo, come si vede nei
Corofidi, ed altre volte per contrario SOllO tanto grandi da estendersi non solo su tutto il 2.°

articolo ma anche sopra quasi tutto il piecle. Nei Lisianassicli e caratteristico, e pero comune, ,
a tutta la famiglia, questo enorme sviluppo; ma nondim.eno le proporzioni relative sono

maggiori in ~lcuni.Stenotoicli. In generale la grandezza clegli epimeri va crescenclo clal 1.°

al quarto. Per forma variano poco i clue medii, cli solito subrettangolari; invece i clue estremi
sono per 10 piu cliversi, soprattl1tto il 4.°, che spesso presenta una larga incisura nella

meta superiore clel margine posteriore, clestinata ad accogliere parte. clel 1.0 articolo dei

piedi del 5.° paio.
Acl ognuna di queste lamine, nel terzo superiore, in prossimita clel margine posteriore,

earticolato il 2.° segmento, che per consegueilza viene ad essere coperto cos1 in tutto 0 in

parte dall' articolo scutiforme 0 epimerale. Anche questo 2.° articolo, in tutte le quattro

paia di piedi anteriori, e allungato, e in generale anche poco largo, a clifferenza clei posteriori,

in cui e abbastanza lungo, e per 10 piu anche notevole per la sua ampiezza. L' altro

carattere comune alle quattro paia anteriori di piedi e, siccome ho cletto, la direzione delle

articolazioni, per cuiavviene che il 4.° articolo si piega in essi sempre in avanti, mentre

che, invece, e sempre rivolto inclietro nelle tre paia cli piedi posteriori.

I piedi clel primo gruppo, cioe i gnatopodi, si distinguono cla quelli clel 2.°, cioe clai

toracici medii, principalmente per l' aspetto genCl~ale, e poi anche per la positura 101'0 orcli
nari~, nOllche per le climensioni relative' a quelle degli altri piecli. Circa alIa. formaessi

son s'empre cliversi da quelli cle12.0 gruppo; e ql1:esta differenza vien clata specialmente

cla clue circostanze, cli cui una e costante, e l' altra frequentissima, ma non comune a tutte
le specie. La moclificazione comune costante riguarcla l' articolazione clel 4.° pezzo col 5.°;

la quale non e, come in tutti gli altri piecli, fatta semplicemente estremita contro estremita,

con troncature perpenclicolari all' asse clell' arto, ma invece e a sghembo, giacche l' estremita
clistale del 4.° articolo, tagliata obliquam.ente clall' esterno all'interno, e clall' estremo clistale

al prossimale, si aclagia contro l' estremita dell' articolo seguente, tagliata pure nello stesso

moclo. Per questa ragione avviene pure che, misuranclo la lunghezza relativa clegli articoli,
quella clel 4.° si trova maggiore clal lato esterno che clall' interno; e quella clel 5.° viceversa.

,
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Ill. Ischiopodite, ischium, second joint, 0 secondo articolo, knee, trochanter, second trochanter, Drehgelenk, Rollstiick,
genu, 'ischium, rotula, trochlea, tarsus.

IV. Meropodite, meros, third joint, 0 terzo articolo, bras, cuisse, Schenkel, Schienbein, Unterarm, metacarpus, tibia.
V. Cctrpo, carpopodite, fourth joint, 0 quarto articolo, wrist, jambe, carpe, genou, Handwurzel, Afterhandwurzel,

Pusswurzei, pseudocarpus, tarsus, metatarsus.
VI. Mano, propodite, propodos, propus. fifth joint, 0 quinto articolo, jambe, tarsus, metatarsus, Afterhand, Puss

stuck, pselldomanus, metacarpus.
VII. Unghia, dactylopodite, dactylos, sixth joint, 0 sesto articolo, claw, finger, nail, crochet, doigt, griffe, tarse, Klaue,

Endklalle.

V. STEBBING, Rep. « Challenger », 1888, p. 1728-1736 (Coxopodite, Basipoclite, Ischiopodite, Meropodite, Carpo
podite, Propodite, Dactylopodite).
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Nei Gorophi'ttm giunge a tale questo scorrere del 4;° articolo contro il margine posteriore

del 5.°, che i due articoli quasi si saldano insieme (Tav. 40, Fig. 29).
L' altra differenza che presentano i piedi del gruppo anteriore rispetto· a quelli degli

altri due gruppi e la 101'0 positura abituale, e I' atteggiamento.Difatti nelle condizioni

ordinarie dell' animale, cioe nel riposo, ed anche nel nuoto,· 0 nel eammino, i piedi del

primo e del secondo paio rimangono sempre nascosti nella doccia sottotoracica, ripiegati in

guisa che le 101'0 unghie siano tl1tte dirette obliqnamente verso la linea mediana del corpo,

nello stesso modo che fanno i piedi mascellari, ai quali essi tanto rassomigliano. Solo in condi

zioni molto straordinarie, come quando l' animale e stretto da una pinzetta, nel disordine dei
movimenti che si provoca in tutte le appendici del corpo, anche i piedi del gruppo anteriote

vengono talvolta distesi. Del resto il 101'0 ufficio e .quello di collaborare potentemente

nell' alimentazione come organi di presa, e spesso di rapina, a guisa di altrettanti piedi

mascellari, ricordando anche cos1 la 101'0 omologia co' piedi mascellari dei Decapodi. Per

questa ragione il nome di « gnatopodi » dato ad essi dal BATE e bene giustificato.

I piedi del gruppo posteriore (5°, 6°, 7°) hanno il 101'0 primo articolo foggiato sopra
un tipo diverso da quello delle prime quattro paia, giacche, quantunqne sia anche esso dilatato;

nondimeno non scende come scudo acoprire il resto dell' articolo, ma si arresta subito, almeno
nella massima parte dei casi, sicche l' articolazione del pezzo seguente si fa al suo mm'gine

inferiore, che quasi sempre e diviso in du~ lobi disuguali. A <1ues1;O carattere se ne aggiunge
eli solito anche un altro, perfarlo distinguei'e clai due gruppi anteriori di piedi, ed e la

elilatazione del 2.° articolo,che fa quasi continuazione diretta col pl'imo. Cos1 ai fianchi

del torace si continuano le pareti laterali della doccia ventrale, che poi vanno a finire con
i veri epimeri dei segmentiaddominali.

a.G'f'UppO ctnterio'f'e dei piedi to'f'ctcici, 0 gncttopocli.

(Tav. 40, Figg. 11-34).

Le prime due paia di piedi sono gli organi piu variabili nel sottordine dei Gammarini,

giacche presentano delle modificazioni non solo da specie· a specie, ma ancora secondo l' eta, e

. sovente anchenei diversi sessi; cos1 che da molti Autori sono stati considerati come specie

differenti i due sessi d' una stessa specie. Questo dimorfismo sessuale talvolta riguarda sem
plicementeil volume dell' arto, altra volta il volume e la forma: e in taluni casi comprende

il primo paio di piedi, come si vede nel gen. Aol'a) e meglio ancora nel gen. l1ficrodeutopus,

altre volte solo il 2.°, cpme hei g"en. ErichthoniusJ Podocents) Gammants) Amphithoe)' e
finalmente altre volte ambedue le paia di piedi, come nel gen. Gerapopsis. Tali modificazioni

sessuali riguardano per la piu soltanto il' penultimo articolo, e l' antepenultimo; in qualche

caso, cioe nellallfelita palmata ('rav. 23, Fig. 26), e nell'lIyale aquilina (Tav. 16, Fig. 43 ),
t.:- _ .' . _. .

VI partecipa anche I' unghia.

Coirre regola generale si pub dire che il 1.0 paio di piedi e piu breve del 2.°; ma il
gen. Gerapopsis con moltiMicrodeutopidi, sopratutto se masehi adulti,vi fa eccezione. Nel
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mao'o'ior numero dei caSI 1 gnatopodi anterior! sono anche meno robusti, ma invece nei
ob ~

Microdeutopidi, ed' anche nei Lisianassidi, quantunque il 2.° paio di piedi sia piu lungo,

nondimeno non puo dirsi il piu robusto, giaeehe e lungo e sottile, laddove il 1.° paio di
piedi e breve, ma relativamente robusto. La maggiol~e differenza di dimensioni fra i piedi
del 1.0 paio e quelli del 2.° si vede nelle Bathypot'eia) dove i piedi del 1.0 paio si possono

dire quasi rudimentali,mentre ehe i posteriori sono abbastanza sviluppati.
Finahnente i piedi del gruppo anteriore si possono distinguere da qllelli degli altri due

gruppi per le dimensioni relative; giaeche per 10 piu differiscono da quelli del gruppo

medio perche piu voluminosi, soprattutto nei maschi. In pochi casi per contrario, come
nelle Iflmedie, i gnatopodi sono meno sviluppati degli altri piecli, ripetendo COS1 la cOlllli

zione che troviamo comune nel sottordine degi'Ipetini.
Una forma molto comune nei gnatopodi, e particolarmente nei posteriori, e la COS1 dettn

subchelata (Tav. 40, Fig. 22), nella quale il pellultimo artieolo, eioe la «mano», e molto ingros
sato, si da prendere la forma d' una mandorla, eolla parte prossimale grossa, ed aecolta in un
avvallamento del' 5.° articolo, e con la distale sottile. All' apice della mano si unisce l' ultimo

articolo, ossia l' unghia, che di solito viene a battere contro la meta distale del margine

interno della mano stessa (margine unguicolal'e) 0 mal'gine pl'ensile), ma altre volte s' adagia

invece direttan1.ente sulla faccia intel'na. Poco piu avanti dell' ~ngolo (angolo pl'ensile), dove
batte la punta dell' unghia, il margine unguicolare presenta varie grosse spine (spine prensili ),

,per 10 piu due nella faccia esterna e una ne11' interna, tra le quali propriamente la punta

viene a cadere. Qualche volta, oltre a queste spine grosse, suI margine stesso se ne vedono

altre molie piu piccole, messe in doppia serie ai due lati del margine che si estende dalle

suddette spine grosse fino quasi all' articolazione dell' unghia. Ne11' Hyale pontica tali piccole.

spine sono robuste e dritte, nell' Eusirus (Fig. 23) sono sottili e uncinate.

L' unghia pure con la sua forma generale, e speeialmente con le modificazioni del suo

marg'ine eoncavo, contribuisce potentemente ad accrescere la facolta prensile dell' organo.
COS1 nella Lilljeborgia (Fig. 22) il margine concavo dell' unghia di entrambe le paia di

gnatopodi e fortemente seghettato; mentre nella Maera scissimana) e ne11' Orchestia gamtna

rellus il margine suddetto presenta un tubercolo che s'incastra in una speciale incisura del

margine prensile.

La parte del margine dove la punta dell' unghia viene a battere, ossia quella parte che
ho voluto' indicare per brevita sotto ilnome di angf}lo prensile) talora si solleva in una piccola

sporgenza acuta, in guisa di un dente. Danllo esempio di questa modificazione parecchi Gam

marini, con tutte le gradazioni possibili, fra cui vogliamo citare i gen. Harpinia) e Phoxus.

Da questi Gammarini si passa facilmente alla forma pseudo-chelata del piede, che vediamo.

p. es. nel maschio del Podocerus falcatus) dell' 01'chestia Deshayesii (Fig. 26) e de11a Cerapopsis

(Fig. 11), ed in cui l' estremita posteriore del margine unguicolare e molto prolungata, in,

guisadi dito contro cui viene a battere l' unghia, quasi come in una chela didattile.

Sono invece vere chele didattili, perche costruite su110 stesso tipo di quelle COS1 pro

priamente detto dei CrQstacei decapodi, le chele della Chelura terebrans (Figg. 16 e 30),_
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delle lfimedie e dei PontocratesJ e forse pure quelle del 2.° paw eli piedi delle Lysianassa

( Fig. 15), degl' IchnopusJ eel infine anche dei Talitri, e delle Orchestie femmine. Nondimeno,
eccetto che nella CheluraJ elove la robustezza degli .organi e ancora sufficiente, negli altri,
meno la forma, tutto l' organo vale p13CO a far l' ufficio di chela.

Le Leitcothoe (Fig. 34), mentre hanno i gnatopodi posteriori subchelati, pt"esentano
invece gli anteriori muniti d' una chela composta, nella quale il dito contro cui batte I' unghia
non e gia il prolungamento solito elella mano, ossia I' angolo prensileJ ma invece e un' apofisi
(sperone carpale) dell' articolo precedente, cioe del carpo, la quale rimonta lungo il margine
posteriore del suddetto articolo 6.°, fino a raggiungere l' altezza dell' articolazione dell' unghia.
Analogamente sono anche costruite le chele composte di molti Oediceridi, e particolarmente
dell' Qed. longirnanus (Fig. 18), con la differenza che nelle Leucothoe il dito risultante si trova
libero interamente dalla mano, da cui dista per un certo tratto; eel invece negli Oediceridi
e adagiato contro I' articolo nominato, anzi talvolta e anche piu 0 meno intimamente
saldato. Di fatto nei Pontocrates (Tav. 34, Fig. 28), se ben si consideri la sporgenza contro
cui viene a battere. il elito, si vede che essa appartiene non al 6.° articolo, ma al 5.o che e
col 6.° intimamente saldato. Per contrario nei maschi dei gen. Erichthonius e MicrocleutopusJ

rimanendo relativamente sottile iI 6.° articolo, la sporgenza del 5.° e breve, e diretta ob
bliquamente in fuori.

.p. Gl'U,ppO me(Uo dei pielli toracici.

(Tav. 40, Figg. 35-41).

Il 3.° e 4.° paio di piedi in molti casi si somigliano tanto fra 101'0,\ die, quando sono
isolati, non si possono distinguere I' uno dall' altro. La differenza piu frequente, quando ne
presentano qualcuna, si trova nel 1.0 articolo, 0 epi:i:nero1 iI quale di solito nei piedi del
4.° paio e molto piu dilatato che in quelli del 3.°, e prolunga la met~t inferiore del margine
posteriore alquanto indietro, e talvolta n1.oltissimo, aI di so~to del 1.°. articolo dei piedi del
5.° paio. -Questo prolungamento e sviluppato specialmente nei Lisianassidi.

Molto piu raramente i piedi del 3.° paio differiscono da queIli del 4.° perche piu
piccoli, ed anche pel minore 01'namento di setole; e cia si vede, fra i Gammarini del nostro
Golfo, nelIe Ampelische e nell' Atyhts 8warnrnerdarniij anzi in quest'ultimo i piedi del 4.° paio
presentano anche una differenza sessuale, in quanto che l' ornamento di setole eassai mag
giore nel maschio che nella femmina. Nelle Ampelische i piedi non variano nei due sessi.

Circa aIla proporzione dei singoli articoli, rispetto al corpo, ed agli altri piedi, e da
notare anzi tutto che il prima articolo dei piedi del 4.° paio nelle specie a Iarghi epimeri
e sempre il piu dilatato. La famiglia di Gammarini in cui l' epimero e piu ampio, equella
dei Lisianassidi; ma nondimeno, come ho gia detto, in alcune 8tenothoe le proporzioni rie
scono ancora assai maggiori, sicche il prima articolo dei piedi del 3.° paio riunito a queIlo dei
piedi del 4.°, copre quasi tutta la superficie laterale del corpo a guisa d' un ampio scudo. Le
minori proporzioni si trovano nei Corofidi, e soprattutto nei gen. PlatophiwnJ e 8iphonoecetes.
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Il 2.° articolo eper 10 piu allungato e ristretto; ma nei generi Siphonoecetes ed El~ichthonius

eabbastanza dilatato. Il 3.° articolo e sempre breve e di forma CILboide, come nei piedi

degli altri due gruppi. Il 4.° articolo e quasi sempreil piu Iungo dei tre penultimi; mentre
che invece iI5.0 e iI piu breve, e talora, come neI gen. Siphonoecetes) e a dirittura rudimentale.

I Sifoneceti si fanno notare ancora per la grande Iarghezza dell' articolo 4.°
L'ultiIno articolo, ossia I' unghia, varia molto di sviluppo e di forma, soprattutto in

riguardo all' ufficio a cui deve adempire. In generale per la forma delle unghie dei piec1i
toracici medii si possono fare due categorie: una che e costituita daI' maggior numero di

specie, e comprende quei Gammarini in cui l' ultimo articolo e foggiato ac1 artiglio, breve
e robusto; I' altra, piu rara, e che risulta di gran parte delle specie gIutinifere, dove I' unghia

fa da organo c1i iniezione, e prende I' aspetto d' una Iesina (Tav. 40, Pigg. 38-40). Nondimeno

giova ricordare come non sempre alIa presenza di gIandole neI piede corrisponda anche

un' unghia Iunga e sottile. Difatti nelIe Amphithoe p. es. l' unghia dei piedi del gruppo media
e pill somigliante ad un artiglio che ad una Iesina, con tutto che i piedi siano ben prov

veduti di gIandole (Tav. 13, Pigg. 11 e 23).

y. Gru,ppo posteriore dei piedi toracici.

(Tav. 41, Figg. 1-10).

I piecli del 5.°, 6.° e 7.° paio sono in generale piu robusti dei piedi del gruppo

precedente, e di soIito vanno crescendo c1i dimensioni daI 5.° aI 7.°. La Iunghezza maggiore

del 7.° paio, in confronto dei precedenti, e raggiunta negli Oediceric1i, ec1 anche nei Corofii,
e nei Microc1eutopi. Invece nei Dexaminic1i, ec1 anche negli' Ampeliscic1i, non vi e sensibile

c1ifferenza c1i lunghezza ha iI 5.°, 6.° e 7.° paio.

Pochi G-ammarilli hanno i piecli c1eI 7.° paio meno sviluppati c1i queIli c1eI 6.°, e sono

quasi tutti i Phoxic1i, gli Ampeliscic1i, ed anche alcuni Stenotoidi, come la Guernea coalita
J

i quali per questo carattere costituiscono cosl un grado di passaggio fra i Gammarini e

gol'Iperini, dove e appunto frequente iI minore sviluppo dei piedi del 7.° paio in confronto
dei precedenti 1).

Il prima articolo e. quello che di soIito piu varia nelIe tre paia. NeI 5.° paio, dove

ha le maggiori dimensioni, ed anche si potrebbe dire la maggiore perfezione, quest' articolo

e rappresentato c1a una lamina quadrilatera, quasi rettangolare, che, come il prima articolo
dei piecli medii e dei gnatopocli, pende daI segmento toracico corrispondente, ma in basso

presenta un margine profondamente bilobato, co' due lobi situati in guisa che I' anteriore

copra la parte prossimale dell' articolo seguente, e il posteriore ne resti coperto (Tav. 42,

Pig. 17). Nei piedi del 6.° paio i due lobi sono molto ineguali, essendo iI posteriore poco

meno sviluppato in con£ronto di quelIo del 5.° paio, e I' anteriore appena accennato. PinaI-

1) Questo fatto e anche, fino ad un certo punto, in armonia coll' altro che SI verifica spesso negl' Isopodi,
cioe dello sviluppo tardivo del 7.. paio di piedi.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf v. Neapel. Gammarini.
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mente nel 7.° paio esiste un sol lobo, il posteriore, e questo anche molto breve rispetto

agli omologhi dei .piedi precedenti. - Il 2.° articolo clei piedi toracici posteriori pres~nta

la sua espansione propriamente nel lato posteriore, con partecipazione anche di uno degli

estremi, cioe dell'inferiore, ovvero, come piu spesso avviene, anche cli ambeclue, i quali SI

estendono cosi in alto e, specialm.ente, in basso, coprendo in parte gli articoli seguenti. Il
massimo sviluppo si vec1e nei Lisianassicli, e pill ancora nel gen. AmpeliscaJ senza rag

giungeremaileenormiclimensioilichesitrovanoneiPlatiscelicli.Inqualchecaso.p.es.

in vari Oedicel'idi (Tav. 33, Fig. 11 e 23 ), l' allargam3nto e maggiore nell' estremo superiore
e va a mano a mano diminuendo nell' inferiore: in alt~i avviene il contrario, come nel 5.°

e 6.° paio dei Siphonoecetes e dei Cm'ophium (Tav. 7 e 8). Finalmente non mancano dei
casi in cui l' articolo rimane lungo e sottile, come se ne vedono esempi nel 5.° paio del

l' Urothoe irrostrataJ ecl in vari Stcnotoidi.
11 3.° articolo e sempre breve e non presenta nulla di strc1,Ordinario. Gli altri sono

lll0ltO variabili di forma e di lunghezza, soprattutto il 4.°, il 5.° e il 6.°. Per 10 piu

l' ultimo di questi e il piu lungo, e il 4.° e il piu breve; ma questa regola, che e buona pel
settimo paio dei piedi toracici ed anche qui non senza eccezione, e invece di ancor minor

valore per le due paia ariteriori, dove, come si vede p. es. nei gen. CheluraJ Corophium e
BiphonoecetesJ il 5.° articolo e molto breve. Nei clue ultimi generi il suddetto articolo nella

;superficie esterna e anche armato di due serie di uncini, che servono all' animale per tenersi

fermo nel tubo da lui costruito eel abitato. Merita el' essere ricordata la condizione speciale

dell'Isaea J in cui il 6.° articolo cli tutte ~ tre le paia e relativamente molto largo, sicche
pub offrire un lungo margine per l' unghia che s' abbassa, costituenclo una specie di organo

prensile. - 11 7.° articolo, cioe' l' unghia, per 10 piu e della forma solita ad uncino, 0
faleetta. Non giunge mai ad essere lesiniforme; ma nel 7.° paio di pieeli degli Oedicerieli

si distende in forma di stiletto diritto, allungatissimo, che termina con una grossa setola,
diritta anch' essa, lunga, ed acuminata, la quale fa diretta continuazione colI' articolo.

Come contrapposto a questo articolo stiliforme, possiamo l'icorela,re le unghie dei piedi

del 5.° e del 6.° paio delle Ampelische, particolarmente dell'A. brevicomis (Tav. 38, Fig. 5 e 6),
in cui sono brevissime. Notevoli son pure queUe del 7.° paio delle Ampelische medesime,

perche lunghe, e diritte, ma nello stesso tempo molto larghe, e terminate in punta aguzza

a guisa della lama di una daga.

C. Piedi addon:l.inali anteriori, 0 Pleopodi.

(Tav. 41, Figg. 11-15).

Questi piedi, al numero di ire paia, sono tutti costruiti sullo stesso tipo, e spesso cosi
somiglianti fra 101'0 che non solo non si pub riconoscere quelli d'un paio da quelli dell' altro,

ma arlCora non si possono' distinguere quelli di una specie da quelli dell' altra, anche se

appartenenti a famiglie diverse. Non ho mai notato clifferenze sessuali, come invece, secondo



il CLAUS se ne trovano nel Fronimidi, dove i piedi addominali sono piu sviluppati nel, ,
maschio che nella femmina. In generale ogni piede consta di un pezzo basilare, non segmentato,

e di due rami pluriarticolati. I pezzi basilari c1ei c1ue piecli sono ravvicinati alIa linea mec1iana,
e tenuti fermi insieme cla uncini che s' inseriscono .sull' estremita inferiore del 101'0 margine

illterno. Per 10 piu gli uncini, 0 retinacoli, sono clue per lato; ma, talora, .invece di due
uno dei piecE ne ha tre; e non mancano dei casi, come nel Platophium brasiliense e nelht

lvlelita brevicaudata) in cui i1 numero cliviene molt6 maggiore (fino a 8 e 9 e piu). - Per

la 101'0 forma varia v. ?elle e sue appendici.
La forma dei pezzi basilari e di solito quella cli cilinclri, la cui grossezza intant0 varia.

abbastanza, ec1 e in accorelo con la potenza eli nuoto, cosl che, mentre non raggiungono

in nessun caso il c1iametro c1i quelli degl' Iperini pelagici, sono nonc1imeno relativamente
piu sviluppati nei Gammarini, che nuotano abbastanza frequentemente, come l' Atylus Swam

merdamii) ec1 invece per contral~io si presentano stiliformi nelle Orchestie, che, vivenc10 nella
sabbia umida, raramente hanno bisogno c1i ricorrere a quest' organo c1i Iocomozione. La.

scanalatnra posteriore, cosl profonc1a neg1' Iperini (Tav. 43, Figg. 14, 15), e nei Gammarini

appel1a accennata. Nelle specie in cui l' ac1c1ome e molto largo, i pezzi basilari dei piec1i
ac1clominali sono dilatati in forma di Iamine. A questo adattamento per 10 piu prende parte

solo iI margine interno, in guisa che l'inserzione dei rami riman~ del tutto ai lati, come si

vecle nei Corophiwn) nei Siphonoecetes) e piu ancora nei Pereionotus (Tav. 41, Figg. 12, 14, 15).
I m,al'gini laterali dei pezzi basilari molto spesso sono sforniti di ogni appendice; ma In

altri casi portano inserite molte seto1e ciliate, anzi nelle Orchestie Cfav. 41, Fig. 13) ecl
anche in altri Gammarini, invece di setole si vec1ono forti spine c1isposte in serie.

I rami, per 10 piu ch lunghezza ineguale, essendo piu lunghi ora l' interno eel ora
l' esterno, hanno forma lailceolata, colla base rivolta in sopra ed articolata col pezzo basilare,

e l' apice in basso, libero. Il ramo interno e sempre articolato in guisa che nello stato di
riposo viene a trovarsi situato dietro dell' esterno, siccome c1el resto si vede anche negli

I perini. Pet evitare di trasmodare nei movimenti cli lateralita, in qualche caso come negli

Atylus) similmente a quello che si vecle talora anche in altri Crostacei, il ramo esterno

presenta un'apofisi contro cui iI ramo interno va a battere (Tav. 17, Fig. 18).

Il numero c1egli articoli in cui e diviso ogni ramo e vario, anche secondo l' eta; ma in
generale nell' aclulto i pezzi raggiungono la dozzinl:!., quantnnque in alcnni casi diventino mo1to

pill numerosi. A cagione della forma del ramo gli articoli stessi vanno diminuenc10 dalla.
base all' apice; mala c1iminuzione si fa a sbalzi, cosl che i due margini del ramo sono fatti

~), gradinata. Su d' ogni gradino s'inserisce una robnsta e Iunga setola ciliata, in guisa che

ogni articolo viene a sostenerne due, una per Iato. In nessun caso i piecli acldominali dei

Gammarini, nello stesso modo che neppure quelli deg1' Iperini, prendono parte all' appa

recchio de11a riproduzione, SlCcome aVVlene invece ne11e Caprelle 1), negli Isopocli, ed in
tanti altri Malacostraci.
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I) V. MAYER, CaprelI.p. 102-103.
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D. Piedi codali, 0, Uropodi.

(Tay. 41, Figg. 16-36).

Siccom.e ho gia detto altrove (p. 10), il numero di tre paia di piedi codali, per unica

eccezione fra i Gammal:ini del nostro mare, si riduce a due nei Pereionotus (Tav. 41, Fig. 25).

Del resto in molti altri casi il penultil~o paio e molto ridotto; mentre che in nlOlti altri e
invece rudimentale il terzo. 11 tipo, intanto, sucui sono costruiti i piedi codali e 10 stesso
di quello dei piedi addominali: vale a dire che il piede consta di un pezzo basilare, e di

due rami. Se non ehe questi ultimi non sono mai pluriarticolati, anzi in generale si pub

dire neppure biarticolati, se si eccettuano pochi casi per il ramo esterno dei piecE dell' ultimo

paio. ,Nel maggior llllmero delle specie il pezzo basilare dei piedi delle prime due paia e
allungato, e cilindroide, presentando nondimeno il lato interno concavo in form.a di doccia

per adattarsi contra il margine laterale esterno del pjede seguente. I due rami sono anche

essi cilindrici, 0 appena depressi; ma sempre robusti, ed armati di spine, talvolta validissime,
anche quando, come, nei .Lisianassidi, le spine sono molto scarse 0 mancano affatto nei piedi

anteriori. Anche i margini clella doccia laterale sono armati di spine. Merita poi menzione

speciale U~la lunghissima e validissima spina, che in quasi tutti i Gammarini si trova inserita
sull' estremita distale del pezzo basilare fra i due rami. .

Le Ohelure,' mentre non presentano caratteri anormali nei piedi codali delle ultime .clue

paia, fa,nno invece eccezione per la forma singolare dei piedi del 1.0 paio, i cui rami sono

molto brevi ma larghi, mentre che il pezzo basilare, che e pm'e molto breve, presenta un

enorme prolungamento dal lato esterno. 11 margine esterno di questo prolllngaInento si
mostra fortemente dentato, con denti che negl' individui piu adulti diventano ottusi, come
queHi d' una ruota d'ingranaggio, e fanno conchiudereche siano stati consumati nella tritu

raziony' del legno. Nell' Haploops il ramo esterno e pill lungo dell' interno, e lesiniforme, e

munito di piccoli fori per l' eiaculazione della materia glutinosa.

11 2.° paio di piedi e fatto suI tipo ordinario, ma non e mai il piu sviluppato.
11 3.° e il piu variabile, e le c1ifferenze riguardano soprattutto i rami, chepossono

essere di tutte le forme e dimeJ,lsioni, e armati di spine e c1i denti, 0 muniti di delicate

setole ciliate; anzi abbastanza sovente," e soprattutto in vari Lisianassidi, come Scopelocheirus

Hopei
J

e Lysianassa longicornisJ le setole pennate sono un carattere sessuale secondario

del maschio. In alcuni Gammaridi uno dei rami, e precisamente l'interno, e rudimentale,

l' altro si sviluppa enormemente. Ne danno esempio i gen. NiphargusJ Melita J PhotisJ Chelum j

mentre che altri Anfipodi come i genn. Stenothoe) Metopa) OrchestiaJ Siphonoecetes) CorophiUln

non presentano alcuna traccia del ramo interno. Nel gen. Siphonoecetes 1) si direbbe che il pezzo
basilare desse un compenso alla nutncanza del ramo interno, emettelldo un prolungamento

del suo angolo posteriore interno, che simula perfettamente, e fa le funzioni del ramo

I) 10 stesso si yede anche nel gen.' Unciola, finora non rinyenuto nel nostro Golfo.



mancante. Un' altra circostanza degna di nota e che nel caso di sviluppo enorme, 0 esclusivo
del ramo esterno, questo si presenta biarticolato. siccome sivede con varie gradazioni nei

gen. Photis
J

StenothoeJ e con maggiore distinzione nel gen. Nipha1·gu8. Del resto un accenno
a questa divisione del ramo esterno in due articoli chi bene osservi potr}L vederlo anche in

altri Gammarini, come nei Gammal'U8J e ne11e AnonyxJ dove il 2.°. articolo del ramo esterno·

e rappresentato cla un piccolo pezzo, che facilmente si puo scambiare con una vera spina.

Uropodi. - Tronco. 37

CAPO n.

Dermascheletro in generale, e sue articolazioni.

BIBLIOGRAFIA. 1856, C. S. BATE, Brit. Edriophth.; in: Rep. Brit. Ass. 1855, p. 26-27, t. 12.
1877, TH. H. HUXLEY, A JYlanual of the Anatomy of invertebrated Animals, p. 361.
1878, G. ZADDACH, Die Meeres-Fauna an der preussischen Kiiste; in: Schriften der physik. okonom.·

Ges., XIX. Jahrg., p. 20.

DiverRalllente dai Poctoftalllli, su cui, cominciando dalIe classiche ricerche delI'EDwARDs,

si sono avute in piu occasioni degli studi accurati su:lla struttura de110 scheletro tegulllen

tario, gli Anfipodi, anzi tutti gli Edrioftalllli in generale, sono stati quasi del tutto trascurati

sotto questo punto di vista. Difatti, meno per i Lemodipodi, su cui si hanno le ricerche
del MAYER su11e CaprelIe, suI dermascheletro in generale dei Gammarini e sulIe sue arti":'

colazioni non esiste alcuna ricerca, menD per cia che riguarda gli « archi endofragmali »,

di cui si trovano notizienel BATE, ed anche nelI' HUXLEY, e nelIo ZADDACH. Manca del
t

pari ogni ricerca sulIe articolazioni del dermascheletro degl'Iperini, su qualcuno dei quali

aggmngo io ql1alche indicazione per metterli in confronto con i Gammarini.

A. Tronco.

Le modificazioni dei comuni tegumenti, che son causa de11a seglllentazione esterna del
corpo dei Gammarini, variano secondo le parti che si prendono a considerare. In generale,

intanto, si puo dire che la divisione in seglllentie molto piu sviluppata ne11' arco dorsale

che nel ventrale, fino a giungere a dei casi, in cui la superficie ventrale, e specialmente

que11a del torace, come nei gen. Urothoe e Pereionotu8J non presenta alcuna traccia di,
segmentazione, essendo invece rappresentata da una lamina sottile, e affatto. omogenea e
distesa. Piu frequente e nondimeno l' altro caso in cui, anche' nellasuperficie ventrale, non

edifficile ticonoscere i vari segmenti di cui e composto i1 corpo; e le modificazioni, che'

contribuiscol1o a questo risultato, sono precisamente alcuni particolari inspessimenti deIla

membrana chitinosa, di cui l' arco ventrale e costituito, e che a guisa di cordoncini, 0

liastri, uniscono fino ad un certo pllnto fra 101'0 gli estremi inferiori dell' arco dorsale.
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La distinzione dei diversi segmenti dalla parte del dol'so, ed anche da quella dei

fianchi, ma piu dalla parte del primo, esempre molto evidente, ed e pure costantemente

operata, come in generale in molti altri Artropodi di tutte le classi, da Iarghi inspessimenti

della cuticola chitinosa tegumentaria, alternati con strette zone di membrana sottile e fles

sibile, a cui si aggiungono ancora speciali ripiegamenti verso I'interno, cioe altrettante
introflessioni delle membrane sottili, che nondimeno variano continuamente di forma e di

estensione, secondo l' atteggiamento dell' animale.
Per intendere bene le articolazioni dei segmenti toracici e addominali fra 101'0 e col

capo e con la coda, e utile cominciare prima dall' esaminare la forma ({ la costituzione del

tegumento di un anello toracico in particolare (Tav. 48, Fig. 22). Ecco di che si tratta. Ogni

segmento Iascia distinguere un arco dorsale 0 tergale (ad), ed una lamina ventrale, 0 arco
ventrale, 0 sternale (as); fra l' uno e l' altro si trovano i margini laterali (ml). L' arco dorsale e
costituito sempre da una lamina rigida, chitinoso-calcarea, allungata, piegata appunto ad arco,

con i due margini maggiori anteriore e posteriore paralleli. Ma la spessezza della lamina,
quantunque uguale nella massima sua estensione, non e tale invece nei margini maggiori;

giacche €li questi il posteriore e sempre alquanto piu assottigliato del resto della fascia a

cui appartiene, e talora si prolunga anche in punte variamente, rendendo COS! spinoso iI

dorso, come si vede nelle Dexamine) nell'Iphimediopsis ed in altl'i casi moltissimi; e per
contrario l' anteriore, meno quello del 1.0 segmento toracico (che rimane sottile, e tagliente

a fiI di coltello, come iI posteriore), in tutti i segmenti toracici .e adelominali si presenta

alquanto inspessito, eel anche un poco accartocciato in elelltro eel inelietro, COS! che viene a
presentare un' eminenza, ·la quale, in sezione, prenele quasi la forma di un uncino ottuso.

La su:perficie ventrale 0 sternale, eli ciascun segmento e una lamina piana, 0 aI piu

leggermente concava, con la concavita rivolta alIa cavita del corpo. Ma i limiti anteriore

e posteriore elellasuperficie appartenente a ciascun anello non sono punto determinati, come
nell' arco elorsale; anzi la distinzione dei vari anelli riesce possibile soltanto merce linee

immaginarie pai'allele ai margini dell' arco dorsale, anche se la lamina ha spessezza differente
nelle sue parti. E la ragione e questa, che gl'inspessimenti della lamina ventrale non occupano

propTiamente un sito determinato e costante; ma ora sono piu vicini al confine posteriore

del segmento, ed ora piu all' anteriore, eel in taluni casi infine corl'ispondono quasi intel'a

mente alla parte di mezzo.
La Fig. 5 nella Tav. 42, che rappresenta la parte anteriore toracica della lamina

ventl'ale del GctJnmarus lOC1tsta) pub servire molto bene a dare un' idea di quel che siano

quest'inspessimenti, come pure della 101'0 maniera di comportarsi col res to elella lamina

ventrale, e co'margini inferiorilaterali di ciascun arco dorsale. E similmente si veele anche

nel1eOrchestie erav. 43, Fig. 13), con la differenza nondimeno del diverso sviluppo e di
alc~1l1e particolarita nella forma. Del resto in generale. ogni inspessimento e piu sottile nella

parte mediana del corpo, che verso le parti laterali, dove, anzi, ill corrispondenza dell'in

serzione dei piedi, esso s' estende COS! da abbracciare tutta la larghezza dell' anello, costi

tuendo in tal modo una larga e solicla cormce all' articolazione. Oltre. a cib la parte media
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suddetta e anche spesso interrotta, ora senza che nessun pezzo impari venga a supplite. in

parte la porzione mancante, come nel Gammarus locusta (Tav. 42, Fig. 5, TU), ora con
una specie di rinforzo, rappresentato da un cOl'doncino piegato ad angolo, colI' apertura

verso la parte posteriore dell' animale, siccome si vede neW Orchestia Deshayesii (Tav. 43,
Fig-. 13, 'rn_TVI). Finalmente vi sono anehe dei casi, come nelle Ampelische, in cui non

esiste un inspessimento unieo ventrale, ma ve ne' son due; giacche il margine anteriore ed

il posteriore di ciaseun area dorsale, dopo di avere abbraeeiato l' origine della zampa, inveee

di eonvergere l' uno verso dell' altro, si cla fondersi in un troneo solo, si accostano sempli

cemente fino acl un certo punto, e poi clivergono cli nuovo. Nonclimeno Ut clove la clistanza

e minore, cioe lungo la linea mecliana clel ventre, i clue inspessimenti trasversali sono riuniti

da un tratto longituclinale. Tratti inspessiti accessori se ne veclono pure qua e Ht nei

Gammarini. Ve ne sono p. es. nelle Orchestie (Tav. 43, Fig. 13), ed anche nei Gammarus7

e partono dal ramo posteriore delle biforcazioni laterali per clirigersi obliquamente verso il

mezzo, dove si arrestano clopo breve cammino.
Gli anelli dell' aclclome fondamentalmente sonocostituiti sullo stesso tipo clei toracici,

COS1 per cia che riguarda l' arco dorsale, come pel ventrale; se non che le strisce inspessite

inferiori sono in generale piu solicle clelle corrispondenti toraciche, e le cornici chitinose, a

cui si articolano i piedi, sono piu ravvicinate verso la linea mecliana. La differenza maggiore
la presentano i marg-ini laterali, quantunque veramente tali clifferenze siano piu apparenti

che reali. Difatti, COS1 ne! torace come pell' addome, i margini laterali di ogni segm.ento si

continuano in basso, e penclono dai fianchi dell' animule, come due saccocce molto compresse ;
le quali, intanto, nel ,torace formano il 1.0 articolo dei piedi, articolato col segmento del

corpo cla' cui' dipenclono, ed oecupato cla museoli, e nell' acldome invece costituiscono un

diretto prolungamento della pelle senza traccia cli articolazione,' senz'a relazione co' piedi da

eu~ rimangono abbastanza lontani, e senza muscoli, insomma come semplici pieghe cutanee,

prolungate in guisa cli corazze cli difesa sopra i piedi adclominali~

Oonsicleriamo ora i vari segmenti toracici articolati fra 101'0. Gli archi ventrali non

richieclono nessuna moclificazione per congiungersi insieme, giacche si vede semplicemente
la porzione sottile cli un articolo continuarsi clirettamente nella porzione sottile dell' altro.

Anche nei lati tra segmento e segmento la congiunzione 13 presto fatta cla una breve lamina

sottile flessibile, che cla una parte si. continua con la cornice chitinosa anteriore, clall' altra

. con la posteriore. Se non che precisamente nei fianchi, ma un po' piu sopra, esistono dall' un

lato e clall, altro' i veri perni dell' articolazione dei due segmenti consecutivi. I quali pm-ni,

situati uno per lato, verso il confine inferiore clell' arco dorsale coll' arco ventrale ('rav. 43,

Fig 22, x7 y) consistono, come nelle Oaprelle 1), cla parte dell' arco anteriore, in un piccolo

tubercolo, corrispondente ad un relativo inspessimento della cuticola, e da parte dell' arco

posteriore, in una piceola cavita, 0 infossamento, clestinato ad accogliere il tubercolo sopra

menzionato. Intorno a questi punti fissi girano i segmenti in sopra 0 in bassonei movimenti

1) V. l\fAYER, Caprell. 'ray. 7, Fig. 4.
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di .estensione 0 flessione del tronco, ossia nei soli movimenti permessi al corpo dei Garn

marini. Naturalmente 10 sviluppo dei tubercoli e delle cavita articolari varia secondo la,

mobilita relativa dei segmenti; e per conseguenza raggiunge il massimo nell' articolazione
del terzo segmento addominale col prima della coda.

In quanto agli archi dorsali essi sono tutti embricati, dal 1.0 toracicoall' ultimo codale y

e propriamente COS1 che il margine posteriore dell.° toracico sporge sopra l' anteriore del

2.°, e quello del 2.° suI 3.°, fino al penultimo codale che sporge col suo margine posteriore

sulla faccia dorsale dell' ultimo codale. La congiunzione per tali ra.pporti richiede una larga

membrana che riunisce i due margini vicini, e che e nello stesso tempo sottile ed in gran
parte flessibile. La porzione piu sottile e flessibile e quella che si continua col margine

accartocciato dell' anello posteriore, ed e quindi la piu interna; ma a mano a mano che si
avvicina al marginetagliente dell' anello anteriore, la membrana diventa piu spessa e quindi

piu resistente, e meno flessibile, valenclo COS1 da una parte a rafforzare il margine di cui e
continuazione e dall' altra a sostenere il forteattrito che si verifica nei movimenti di flessione

ed estensione del dorso. Vere facce articolari dobbiamo quindi considerare soltanto gli angoli

dei margini laterali, e propriamente i contorni che riguardano le cornici chitinose delle

zampe. Su queste i segmenti si muovono ruotando in avanti 0 indietro, quasi sopra assi
trasversali, che appunto passino per i punti di tangenza di due corI!:ici contigue.

Essendo limitata la superficie ventrale nella maniera che si e detto, e chiaro che l' esten
sione del corpodei Gammarini non puo oltrepassare la lunghezza della linea laterale che

unisce le fa.cce articolari, e quincli non puo oltrepassare la linea retta. Ad un' estensione

oltre la linea retta, cioe fino a produrre una flessione dOl'sale, si opporrebbero pure le por

zioni sporgenti degli archi dorsali, come del resto e il caso comune anche ad altri Articolati"
e paTticolarmente ad altri Malacostraci. Solo i segmenti della coda, appunto per le sporgenze

molto limitate delle 101'0 estremit~L posteriori (Tav. 43, Figg. 2 e 3), in certi casi possono
ripiegarsi alquanto in sopl'a, siccome si vede che avviene in taluni individui che muoiono

nell' alcool 0 in altri reagenti, in uno stato di esagerata contrazione dei muscoli e;tensori.

In questo caso anche il COl'PO di un Gammarino, soprattlltto di alcune specie, come p. es.
del gen. Niphargus) puo presentare, invece della sua curvatura ordinaria a C,quella costante I)
nelle Caprelle, cioe a S. Invece la flessione ventrale e illimitata; giacche la membrana

congiungente dei margini contigui di due archidorsali e molto larga, e potrebbe permettere

anche piu di quello che occorre per fare Tavvicinare la superficie ventrale dellacoda con

quella dell' addome 0 del torace.

CiTca alle articolazioni dei segrnenti addom1:nali e da dire in generale che la mobilita

dei medesimi e maggiore che nei toracici. Difatto la curva caratteristica dei Gammarini a

C, e data piu che da altro dall' addome, i cui tre anelli si dispongono quasi costantemente

'in guisa da formare un arco acuto; nello stesso tempo che nei medesimi anelli sono conte

nute la maggior parte delle potenti masse muscolari che fanno raddrizzare a scatto la eoda"

1) Cf. MAYER, Caprell., p. 126.



e con- questa tutto l' adclome. La maggiore facilita clei movimentie data dalla maggiore

IunO'hezza della membrana che connette gIi archi clorsali; la maggiore solidita clall' ampiezza
o

e profondita delle faccette articolari IateraE. I prolungamenti Iaterali dei segmenti addominali

non sono punto congiunti fra 101'0, ma liberi, e nei vari movimenti si dispongono variamente

acl embrice, rimanendo iI primo sovrapposto agli altri, ed iI terzo sotto ai precedenti, ma

pur superiore alIa coda, quando questa e ripiegata.
Nella cocla invece, in contrapposizione dell' adclome, l' embricatura clegli archi dorsali

e assai limitata, giacche la sporgenza del 1.0 segmento suI 2.° e ridotta a ben poca cosa ; e
quella del 2.° suI 3.° e appena accennata, 0 non esiste punto. Un gradino piu avanti nella

mancanza di mobilita, e i due ultimi segmenti codali sono immobili l' uno sull' altro, costi

tuel1do un solo pezzo (Ampelisca) Dexamine) etc.).

Capo. 41

B. Capo.

11 capo) a guardarJo in complesso, e formato, siccome si e detto, da un solo pezzo,. il
quale si articola al torace un po' diversamente da quello che avviene fra due segmenti

consecutivi del torace e dell' addome. Circa allo scudo dorsale esso non e embricato sopra
ill.° anello toracico, ma sotto) COS1 che questo invece sporge col suo margine anteriore al

disopra del margine posteriore del capo.
In tal modo (Tav. 41, Fig. 37, ':[1r; e Tav. 43, Fig. 2~ Tr, e Fig. 3, Tr) il1.° anelJo

toracico ha il suo arco dorsale interamente sovl'apposto alle altre parti vicine 1). Dalla faccia
yentrale il segmento cefaJico si continua con l'm'co sternale del 1.0 segmento cefalico, per

10 piu,~e~ ,si e detto, mediante una sottile membrana, nella quale si nota anche un
tratto inspessito' che a guisa di piccolo nastrino si mantiene sotto la gola, allargandosi

leggermente sui lati, doye poi si continua con la membrana sottile genel'ale. Dal margine
. . b 1 . 1-' ~;~u..;A~~ 1 1 h' l' 11anterlOre, In am ec ue 1 _ ab, sorge un plCCO 0 pro ungamento c e SI ayanza centro ae a

cayita del capo,e serve per inserzioni muscolari. Speciale eccezione a questo riguardo la

presentano le Orchestie, le quali, inyece d' una sottile membrana, hanno la gola rinforzata

da una grossa lamina arcuata, a pareti relatiyamente molto robuste e saldate col resto

delle parti del capo. A cia si aggiunge pure che tale lamina spQrge molto obbliquamente
in fuori, portanc1o COS1 molto in basso ed in ayanti l' al'ticolazione dei piedi mascellari.

Per conoscere bene le condizioni della superficie sternale del capo propriamente detto,
conyiene asportare prima tutte le parti boccali articolate. COS1 si yede che la lamina Yen

trale e abbastanza s~, e per 10 piu omogenea in tutta la sua estensione, quantunque, in

generale, pur si po~sa dire, che la parte media sia piu resistente delle laterali. Nell' estremo
anteriore questa parte media manda un prolungamento che si continua nellabbro inferiore,

1) Questa condizione si verifica anche negl'Iperini (Tav. 43, Fig. 8 e 21, T'); ma non nei Caprellidi, a cagione
del saldamento delcapo col 1.0 articolo del torace.

Zoo!. Station z. Neapel; Fauna und Flora, Golf. v.Neapel. Gammarini. 6.
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dove termina a guisa di '1\ come sosteg-no delle due lamine maggiori labiali. Avanti alIa

bocca la lamina ventrale del'segmento cefalico si comporta diversamente nei vari Gammarini,

dando luogo al COS! detto epistoma) del quale fm'ono gia dichiarate le varie forme (p. 6).

Sui lati la superficie inferiore del capo enettamente limitata dai margini dello scudo· dorsa.le,

che in certi punti sono alquanto rilevati, ed in altri piu inspessiti delle parti vicine, e

propriamente la do've debbono dare valido sostegno alle articolazioni delle parti masticatorie.
Fra i contorni inspessiti mm-ita speciale menzione quella che serve per l' articolazione delle

mandibole (Tav. 42, Fig. 15).
Facendo un taglio del segmento cefalico (Tav. 47, Fig. 19), Ri vede che la lamina

ventrale, alle m.odificazioni snddette nella faccia esterna, altre (ag) ne presenta pure nella

faccia interna. E queste consistono, oltre ai prolungamenti tendinei propriamente detti,
soprattutto in piccole sporgenze, brevi ma larghe e robuste, situate specialmente in corri

spondenza della parte media, la dove e il tratto inspessito che va a finire al labbro inferiore.

MaggioI'e attenziolle ancora I'ichiamano due grandi lamine ricuI've, con: la convessita in

basso, e che e fae-ile vedere subito, anche praticando un semplice taglio trasverso O' longitu

dinale del capo. La 101'0 origine e dalle parti laterali della.lamina sternale cefalica, la dove
questa e piu inspessita, fra le inserzioni dei piedi mascellari, e quelle delle nmscelle ante

riori.. Siccome si vede nella Tay. 42, Fig. 14, ap) queste lamine partono con base sufficien

temente ampia, e si avanzano a gnisa di largo nastro verso il mezzo, al disotto dello stomaco I

masticatorio a cui fanno sostegno ('1'av. 47, Fig. 19, ag). Giunto nella parte media per

10 piu ogni nastro termina a sua volta allargandosi a T in due rami, che, dirigendosi uno
in aYanti, ed uno indietro, si vanno assottigliando a mano a mano fino a diYentare filiformi

e cessare. Sola eccezione a questa condizione, da me trovata del resto in tutti i Gamm.arini

esaminati, e quella che fanno alcune specie del gen. Gammarus. Nelle. quali (Tay. 42,
Fig. 5, ap) le due lamine non restano gia separate l' una dall' altJ-a, siccome ayyiene negli

altri casi, ma inyece si riuniscOllo dal lato superiore, formando un yero e robusto anello,

sottoposto allo stomaco, in corrispondenza del q nale presenta una dilatazione del n1.arginc
anteriore, con due eminenze dirette obliquamente in avanti e in fnori e prolungate in fiagello.

Di queste lamine endocejaliche si trova fatta menzione prima di ogni altro dal BATE,

il quale le descrive, ed anche figura, pel TalitJ'Zts locusta) considerandole nientemeno che

come rappresentanti della porzione dorsale dei tre segmenti posteriori del capo, cioe del
mascellare anteriore, del mascellare posteriore, e del segmento dei piedi maRcellari. NOll

dimeno chiunque badi anche soltanto alIa posizione delle lamine, lasciando stare da parte

ogni considerazione sullo sYiluppo, vedra subito che 1'ipotesi del BATE non e giustificata;

appunto perche l' apparecchio in esame si troya sotto dello stomaco, e non gia sopra) do

vendo altrimenti venirsi alla strana conchiusione che 10 stomaco, nel capo, stia juori delle

verepareti del corpo. Del resto gia l'HUXLEY ha apprezzato convenientemente questi speciali

apodemi, da lui detti « archi endofragmali », considerandoli come semplici rappresentanti
del mesoframma che nell' Astacus e formato dagli apodemi anteriori, e che si trova pure

nelle Squille e negl'Insetti. Anche 10 ZADDACH ricorda quest' arco endofragmale dei Gam-



marini, ma 10 crede esclusivo degli Orchestidi. Invece le mie osservaZlOlll 10 hanno confer~

mato in Gammarini di tutte le famiglie, ed anche nelle Vibilie. Inoltre ricorderb pure che

nel O'ehere Gammar'tts e sviluppato ancora piu che negli Orehestidi, siccome si pub vedere
b

paragonando fra 101'0 le Figg. 5 e 14 della Tav. 42.
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C. Appenclici.

a. Antenne.

(Tav. 43, Figg. 3 e 7).

L' articolazione delle antenne anteriori col eapo e quella chepermette la maggior liberta

di movimento fra. tutte le articolazioni dei Gammarini, e per la sua costituzione potrebbe

dil'si una specie di enartrosi, essendo costituita da un capo articolare arrotondato (estremita

prossimale dell' antenna) ricevuto in una cavita cotiloide, quali sono appunto le fossette
frontali del capo. E la base dell' antenna si attacca al fondo clella fossetta del capo mediante

un peduncolo relativamente sottile, costituito cia un prolungamento dei comuni tegumenti,

che ivi rimangono in gran parte flessibili, e solo qui e Ht un po' pill rigicli per l'inserzione

dei muscoli. COS1 l' appendice intera pub muoversi in tutti i sensi intorno a questo pernio.

I vari articoli che compongono l' appendice si muovono a ginglimo angolare; e son distinti

l' un clall' altro semplicemente per una maggioresottigliezza dei comuni tegumenti, che per

mette appunto il movimento, del resto molto limitato. (V. ][uscoli).
Le an~enne posteriori} diversamente (lalle anteriori, s'inseriscono al capo con una super

ficie ampia; anzi, per dire piu esattamente, l' articolazione in esame e ridotta ad una
sinartrosi, essendone assai limitati i movimenti, per la fusione quasi completa del 1.0 articolo

dell' antenna con la base del capo. Nelle Orchestie poi, siccome si e' detto, la fusione e
completa, anzi e estesa anche al 2.° articolo, cosi che in fatto il 1.0 articolo mobile del
l' antenna suI capo e il 3.0 Le articolazioni degli altri articoli fra 101'0 sono come nelle antenne
anteriori.

{J. Parti boccali.

(Tav. 42).

11 labbro superiore e articolato a ginglimo angolare; e l' articolazione e· semplicissima,

essendo ridotta ad un debole assottigliamento del dermascheletro.

Molto solida e l' articolazione delle JnC6ndibole col capo, corrispondente ad un ginglimo
-rotatorio di forma speciale. L' asse della rotazione passa attraverso il corpo delle mandibole,

dal mezzo della parte convessa alIa parte concava, ed e determinato da un inspessimento
chitinoso, robusto, ma pure abbastanza flessibile, che congiunge la parte media del margine

convesso del cOrpo dell' organo in esame con la cornice chitinosa inspessita dello scudo
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cefalico. Il palpo, quando ,esiste, s' articola a ginglimo angolare suI corpo delle mandibole,
ccm movimento di abbassamento e sollevamento. Lo stesso vale aneora per le articolazioni
dei pezzi seguenti, cioe del 2.° artieolo suI 1.0, o del 3.° suI 2.°

Il labbro inferiore e continuazione diretta dei comuni tegumenti della superficie inferiore
del eapo senza traccia d' articolazione.

Le altre parti boccali sono tutte congiunte strettamente al capo, quasi per altrettante

sinartrosi, sicche appena una differenza nella spessezza dei comuni tegumenti permette il

distinguere dove termina il capo, e comincia l' appendice. Nondimeno si puo dire in generale

che le mascelle) cosi le anteriori come le posteriori, si muovono suI capo a ginglimo angohtre,
dall' esterno verso l' interno; mentre che il pezzo unico basilare dei piedi mascellari si mnove

solo di dietro in avanti. Del resto nelle mascelle anteriori la lamina interna, quando esiste,

non e mobile, mentre che invece sono mobilissimi il palpo e la lamina esterna, con movi;

mento esclusivamente a ginglimo articolare e con prevalenza della flesl'1ione 0 adduzione.

Analogamente si comportano pure le lamine delle maseelle posteriori.
I piedi mascellari, congiunti, come si e detto, l' uno all' altro invariabilmente non solo

per la base del 2.° articolo, ma, e specialmente, per tutta l' estensione del 1.0, si muovono

tutti insieme secondo che e mosso il 1.0 articblo. E siccome questo articolo, meno che nelle

Orchestie, e riunito al resto del corpo molto liberamente, mediante una sottile membrana

chitinosa molto flessibile e delicata nella parte anterime, e nella posteriore invece alquanto
inspessita sui lati, cosi anche tutto l' unico pezzo boccale risultante si puo l1luovere libera

mente indietro ed in avanti, ma non si puo spostare lateralmente. Il 2.° articolo colle laInine

interne e appena mobile suI prima con leggieri movimenti di flessione ed estensione. Le

articolazioni seguenti, cioe quella del 3.° articolo insieme alIa lamina esterna fino a quella

dell'unghia, sono anch' esse a ginglimo angolare; ma in essi il verso dei movimenti e
dall' esterno all'interno, e non gia, come quello del 2.° segmellto suI 1.0, dalla parte ante
riore alIa posteriore.

y. Piedi tOlywici.

Il prima articolo dei piecli toracici, ossia il cosi detto epimero, e in tutte le paia poco

pIU che una semplice piega dei comuni tegumenti pendente dai fianehi dell' animale, ed

articolata al torace mediallte una sottile striscia di tegumento meno inspessito, costituendo

cosi Tlna specie di vera sinartrosi con movimenti limitatissimi di semplice adduzione. Inyece
l' articolazione del 2.° articolo del piede suI 1.0 e molto libera, qnantunque non permetta

se non dei movimenti pendolari in avanti eel indietro.

Intanto si deve notare qualche· differenza fra le articolazioni delle quattro paia ante

riori, e quelle delle tre posteriori. Difatti nelle prime l' articolazione (Tav. 24, Fig. 27

e 28 e Tay. 42, Fig. 16) e piuttosto solida ed estesa, specialmente per cio che riguarda

i gnatopodi, perche e rappresentata da tutta l' estensione dell' estremo prossimale del 2.°



articolo, i cui tegumenti si continuano solidamente con quelli dell' epimero, verso il terzo
superiore e posteriore della superficie interna; il testo di questo prinio articolo dilatato si

estende sui lati del corpo, e su parte del 2.° articolo, 0 anche su tutto intero l' arto, secondo
i casi, proteggendo prima di tutto, a guisa di scudo, l' articolazione che si trova ad essa

attaccata. Ed invece nelle tre paia posteriori l' articolazione (Tav. 42, Fig. 17) dell' epimero
col 2.° articolo non e punto protetta dall' epimero, ed insieme e anche poco resistente, essendo

Tidotta a quella piccola e debole membrana cuticolare che fa adm'ire l' estremo prossimale
del 2.° articolo 0 al vertice dell' angolo lim.itato nel 5.° e 6.° paio dai due lobi dell' epimero,

DVvero all' estrem.iHt anteriore dell' epimero nei piecli del 7.° paio.

,L' altra differenza fra i piedi toracici dei due gruppi nell' articolazione d'el 1.0 articolo

col 2.°, e nella direzione del piano, secondo cui si mtloVono. Mentre gli anteriori- oscillano

in un piano, che in generale si pub dire parallelo alIa sezione principale del corpo, invece

i -posteriori si muovOIio in un piano obliquo alla sezione principale e situato COS1 che il
margine antcriore del 2.° articolo viene a trovarsi rivolto all'indentro, e per conseguenza

il posteriore sporge in fuori. OOS1 inclinati, gli articoli laminiformi delle tre paia di piedi

posteriori, sono disposti, e possono scorrere l' uno sull' altro, a guisa di tegole, rimanendo

sempre sopra di tutti i piedi del 5.°, e al di sotto quelli del 7.°. E COS1 avviene pure che
tutte le tre paia posteriori di piedi sporgono di molto dai, lati del COl'pO. Intanto tutte

queste speciali conformazioni della giuntura del 1.0 articolo dei piedi posteriori col 2.°, se

riescono di vantaggio all' animale per la maggiore liberta dei movimenti, dall' altra l' espoll
gono a frequentissime mutilazioni; mentre che il 3.° e 4.° paio di piedi piu difficilmente

vanno soggetti a rotture, e i gnatopodi quasi mai. Del resto questi ultimi debbono la 101'0

Telativa incolumita non solo alIa maggiore saldezza delle articolazioni, ma ancora alla

proteziOlie naturale che ttovano sotto il ventre, dove abitualmente se ne stanno rannicchiati.
La giuntura del 2.° articolo col 3.°, e quella seguente del 3.° col 4.° (Tav. 42, Fig. 16)

sono ambedue a ginglimo angolare, ma con movimenti variamente estesi, perche mentre

da un lato non e permesso altro se non il disporsi dei tre arlicoli consecutivi suddetti,

cioe 2.°, 3.° e 4.°, in linea retta, dall' altro invece si ha una flessione molto avanzata, COS1

.cIa concedere che il 4.° articolo venga a situarsi parallelamente lungo l' articolo secondo.

In questo atteggiamento dell' appendice il 3.° articolo prende, rispettoal 2.° ed al 4.°, si

direbbe quasi, la stessa posizione che la rotula nel ginocchio umano, giustificandp COS1 la

.denominazione di « genu »; che alcuni zoologi gli hanno voluto dare (Of. p. 29 in nota).

Similmente tutte le giunture degli articoli seguenti dei piedi toracici sono limitate ai
inovimenti diflessione ed estensione, sempre colI' avvertenza che l' estensione non va mai
oltre la linea reUa e che in qualche caso, come nei Oorofii (rrav. 8), e nelleDexamine

(Tav. 18), il 5.° articolo dei piedi toracici del gruppo posteriore, 13oprattutto di quelli del.
.5.0 e 6.° paio. oltre alIa flessione pub esegmre ancora, una rotazione nel senso dell' asse
dell' arto.

Appendici. P .iedi toracic.i. 45
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lY. Piedi addominali.

(Tav. 41 Fig. 11, 15).

I piedi addominali) come negl'Iperini (Tav. 43; Fig. 14), sono congiunti insieme a

coppie, non invariabilmente per fusione, come i primi e secondi articoli dei piedi mascellari,
ma soltanto mec1iante i retinacoli (v. p. 35). L' articolazione, mentre permette con tutta

facilita i movimenti a pendolo dei singoli piedi, 0 meglio di ciascuna coppia, e nondimeno

molto solida, a cagione delle cornici chitinose dell' arco ventrale che la rafforzano. Del

re~to spesso tutto il meccanismo della giuntura consiste in un semplice assottigliamento
della parete chitinosa che e interposta fra la cornice suddetta e l' articolo basilare del piede

penzolante, quantunque in taluni casi le porzioni laterali della membrana articolare, nei

tratti in cui si piega verso la cornice, sia piu inspessita, e dia allor[], l' apparenza come se

il piede fosse sospeso su due uncini. Debbo eziandio aggiungere che, molto spesso, osser

vando il movimento dei piecli addominali nell' animale vivo, e particolarmente nelle specie
abbastanza pellucide, come sono le Leucotoe, accade di poter credere all' esistenza cli un

secondo articolo basilare rudimentale, interposto fra la parete ventrale dell' addome e l' ar
ticolo basilare propriamente detto. Intanto volendo confermare l' esistenza dell' articolo con

le dissezioni, 0 con i tagli longitudinali dell' animale, non si pub trarre una conchiusione
definitiva: perche, quantunque si possa distinguere una certa divisione fra la superficie

del ventre e l' articolo in quistione, pure, tl1tto si riduce in verita ael una semplice rl1g~t

(Tav. 54, Figg. 4 e 5.).
In quanto ai elue rami eli ciascun piede, essi si articolano a ginglimo angolare movendosi

clall' esterno verso 1'interno e viceversa. Per evitare esagerate flessioni, siccome ho 'avvertito

anche gia prima (p. 35), sovente il ramo esterno porta un' appenelice eli fermata (Tav. 17,
Fig. 18; Tav. 43, Fig. 17; e Tav. 54, Figg. 2' e 3), a somiglianza eli cib che si veele ,

anche in altri Malacostraci.

e. Piedi codali.

(Tav. 41 Figg. 16-36, e Tav. 54, Figg. 2 e 3).

I piedi codali sono poco mobili, tanto che il 101'0 peduncolo appena s' allontana un poco
dalla linea meeliana del segmento ela cui nasce. I rami si muovono a forbice l' uno verso

dell' altro; ma eli solito con movimento molto limitato. Movimenti alquanto piu estesi li

presenta il 3.° paio eli piedi, quando i rami sono molto lunghi 0 ml'>lto lal'ghi; come si veele

nel gen. Halirages eel ahche nelle Ampelische.
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Sulla pelle e sue appendici nei Gammarini, se si fa eccezione per 1 caratteri piu gros
solani, negli alltori piu antichi non troviamo nessuna notizia 1). Pure non SI tosto si comincio

ad esaminare la struttura minuta degli Artropodi in generale, anche i nostri Cl'ostacei non

furono trascurati, soprattutto il Gammarus pulex che fu quello che diede piu l'icco e comodo
materiale di osservazione. Cosl quando nel 1855 il LEYDIG pubblicava le sue ricel'che « Zum

feineren Bau del' Arthropoden » notava anche nella pelle chitinizzata del Gammarus i canali

da lui gia esal11inati per g1i altri Artropodi; e distingueva in essa canali di due maniere:.

alcuni piu larghi, che nel Gammarus) a cagione della poca spessezza della pelle, sono poco
lunghi, ma sel11pre con le 101'0 aperture estreme coincidenti col lume dei peli, ed altri pill

piccoli, ma assai piu nume~osi, e fral11mischiati ai primi. Ne mancarono nel lavoro del

LEYDIG notizie 8ullo strato chitinogeno, come 10 ebbe poi a chiamare due anni piu tardi

l' HAECKEL nel gambero di fiume; giacche anche nel Gammarus il LEYDIG riconobbe tale

strato sotto forma di « weiche Hautlage », costituito da una sostanza finamente molecolare,.

con numerosi nuclei.
Nell' anno seguente il BATE pubblicava le sue ricerche Bulla struttura microscopica

{lel dermascheletrodi moHi Anfipodi gammarini (Talitrus). Ganunarus) Dexamine) ecc.), e
clava anche le figure della superficie esterna, COS1 come essa si vede con lenti di forte

ingrandimento. 11 BATE, anch' egli, come il LEYDIG, riconobbe e disegno i pori-canali e la,

scultura poligonale della chitina, e noto pure la forma e la stl'uttura delle setole, che esistono

sulle diverse parti dell' animale, arrivando alla conchiusione, che la struttura microscopica.

della pelle e un carattel'e che puo essere importante per la cliagnosi delle specie, quantunque
le setole possano variare sui vari ol'gani d' uno stesso individuo, come ad es. nel Sulcator

1) Una eerta eeeezione si eleve pur fare per l'EDWARDS, e pel KROYER; il prime che ha riehiamato l'attenzione
sulle cupole membranose (Ann. Se. Nat. vol. 20, 1830, p. 370, t. 10, f. 2, b), e 1; altro ehe, nel magnifieo Atlante
sui Crostaeei elella Seanelina;ia, in varie oecasioni ha figurato le diverse forme di setole e eli spine, eel anehe i
bastoneelli ialini, e le cupole membranose. Anzi queste ultime si veelono aeeennate fin dal 1838, nel primo suo lavoro
su gli Anfipoeli elella Groenlandia.
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arenarius) in cui se ne hanno non meno di venti varieta. Nondimeno, nota il Carcinologo

inglese, anche l' esame minuto delle setole, prese da parti omologhe delle diverse specie

di Anfipodi, spesso puo riuscire di aiuto piu 0 meno importante nello studio di specie

moHo vicine.
Dopo il LEYDIG e dopo il, BATE, troviamo nella storia bibliografica della peHe dei

_Gammarini spesso registrate delle osservazioni che riguardano alcune pal'ticolari appendici,
che tutti dicono di senso, ma che nessuno giunge ancora a dimostrare come tali, voglio dire

le «cupole membranose » 0 « calceoli », ed i « bastoncelli ialini »; dei quali, per l'im

portanza speciale che, a torto 0 a ragione, 101'0 si attribuisce, credo cosa piu opportuna il

discorrere in un paragrafo a parte (p. 56).
Inquanto alIa pelle propriamente detta le notizie sono scarse, quantunque in questo

tempo siano molto progredite le ricerche sui tegumenti degli Artropodi in generale, e dei

Crostacei in pa:rticolare. 11 SARS si limita a dire pel suo Gammarus neglech{s che i tegu

menti sono abbastanza .consistenti, ma elastici, moHo chitinosi, e per consegllenza poco
trasparenti. 11 LEYDIG (1877) da notizie specialmente suHe varie appendici deHa pelle.

E~ finalmente, 10 STEBBING richiama l' attenzione suHe spine fOl"Cute deipiedi addominali.

A. Pelle in generale.

La peHe dei Gammarini non differisce essenzialmente in nulla da queHa di tutti gli

altri Artropodi, giacche anche in essa, come altrove, si nota all' esterno una cuticola formata

prevalentemente di chitina, ed ornata, 0 armata, pill 0 meno abbondantemente di setole 0

di spine; e sotto deHa cuticola·1' epitelio chitinogeno) con uno strato connettivale, e con

numerose glandole. Di ciascuna di queste parti occone fare un breve esame per notare le
diverse modificazioni che occorrono nel gruppo di questi Anfipodi, anche in confronto degli

altri deHo stesso ordiiie, e degli Edrioftalmi e dei Crostacei in generale. Ma prima diciamo
di quello che si vede nell' animale vivo; direttamente, senza bisogno di alcun reagente.

Una delle cose che piu colpisce l' attenzione a chi segue per qualchetempo i vari
movimenti di un certo numero d'inc1ivic1ui di varie specie di Gammarini raccolti in un.

bicehiere, e questa che la 101'0 pelIe e pochissimo atta ad essere bagnata dall' acqua. E vero

che tale proprieta varia di grado seconclo le c1iverse specie, essendo per' esempio minima

nelle Dexamine j ma nei casi in cui e molto pronllnziata, p. es. in l:l1olti Lisianassic1i, e piu
ancora nelle Ampelische e neiPoc1oceric1i, e facile vedere come, se un indivic1uo sporga solo

in parte col suo corpo fuori della superficie liquida, tosto galleggi, e poi a galla si man

tenga facilmente, opponenc1o anche una certa resistenza quanc10 si cerchi di sommergerlo.

:ill chiaro che qui si tratta come in tanti altri Artropoc1i c1i uno strato c1i unaspeciale

materia grassa di cui e aspersa tutta la superficie c1el corpo, piu 0 meno abbondantemente,

come mezzo di protezione I).

1) V. anche MAHR, Caprell. p. 182, e nota.



La ctdicola e sempre poco trasparente ; in guisa che, a meno che non si tratti d' indiviclui

giovanissimi, e cia anche solo in alcune specie, in tutti gli altri casi 10 studio clell' organiz

zazione interna nell' animale vivo, per osservazione diretta claIr esterno, cUt dei risultati

poco soclclisfacenti.
Se i sali calcarei sono molto abbonclanti, come avVIene III generale nei Lisianassidi,

la pelle secca si· mostra lucente come porcellana, e liscia. Ma invece, per 10 piu l' esame
della superficie esterna di un Gammarino disseccato fa notare, ~dopeninclo lEmti di una certa

forza, una scultura a mosaico, con picvole impressioni poligonali, corrispondenti alle cellule

dell' epitelio chitinogeno. Nondimeno, coteste impressioni poligonali, per vederle bene, bisogna
esaminarle nella superficie interna cl' un pezzo clella cuticola del clermascheletro decalcificato

con un aciclo e rischiarato e colorato con la glicerina picrocarminata, poiche, appunto in

queste conc1izioni, appariscono chiarissime le figure quasi tutte esagonali delle impressioni

cellulari dell'ipodenna, eel anche gli orifici dei canaletti che attraversano la cuticola (rrav. 44,

Figg. 13 e. 14). Ogni forellino, come si veele nella Fig. 13, non e mai nel campo eli
un' impressione cellulare, ma sempre negI'interstizi, e propriamente Ht dove convergono

gli angoli di tre impressioni vicine.Talvolta qui e la qualche parte della superficie interna

elella cuticola non e scolpita come neg'li altri punti, e mostra come una lacuna, nel centro

clella quale sempre si trova un forellino.
Adoperando lenti cli maggior forza, oltre alle impressioni cellulari, ed agli sbocchi elei

condottini glandolari, dove questi si trovano, si vecle pure il campo di ciascuna impressione

cellulare occupato da un· grandissimo numero di puntini piccolissimi, i quali, quantunque

a prima giunta, ed in una cuticola grossa, diano l' impressione come di tante granulazioni,

tuttavia esam.inati meglio, e specialmente in una laminetta sfaldata c1a un pezzo di cuticola

spessa,' si fmino riconoscere quali sono, cioe esilissimi forellini, cotrispondenti alle aperture

dei cosl detti pori-canali. La disposizione di questi pori in ciascuna impressione e varia;

che, quantunque nella maggiol' parte dei casi essi sono irregolarmente sparsi, pure talvolta

si vedono in modo regolare allineati in serie. Dove la cuticola e naturalmente sottile, non

mi e mai rillscito vec1el~e ne le impressioni cellulari, ne i canali,' ne i pori-canali.

Calcificazione. - Circa alIa calcificazione bisogna ptima eli tutto elistinguere, siccome ho
gia notato, delle specie molto l'icche eli sali minerali, eel altre meno provvec1ute. Cosl una

goccia el' acido clorichico che pervenga in un tubetto in cui siano contenute delle Orchestie 0

elelle Ampelische, e soprattutto un A1'istias 0 un'Iphimecliopsis) clesta una viva effervescenza,
mentre che invece la stessa goccia produce un d~bole effetto sopra un Gammarus) 0 una

Leucothoe) 0 un COl'ophimn. Pur tuttavia l'infiltrazione eli solito non giunge a renel.ere il

dermascheletro fragile, come quello clei Decapoeli,' neppure nelle specie piu calcificate, quan...:

tllnque la rigidita raggiunga un grado abbastanza elevato. Esaminanc10 col mieroscopio la

pelle molto calcificata nulla si nota c1i speciale; ossia che l' infiltrazione e uniforme, onele

Cuticola.

B. Cu.-ticola.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf v.Neapel. Gammarini.
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la euticola conserva il suo aspetto ordinario. Invece, spesso, qui e la, III vane speCIe, SI

vedono delle concrezioni discoidali a strie raggianti, simili a quelle descritte in qualche
Gammarino, e nelle Caprelle dall' HOEK 1), e confermate poi nelle Oaprelle anche dal

MAYER 2). Somig'1ianti formazioni si trovano in diverse regioni del corpo; ma sempre irre

golarmente; anzi fill in una stessa specie alcuni individui ne hanno la pelle carica, ed

altri ne mancano affatto, senza niente di costante ne nella forma dei « cristalliti » 3), ne
nelle dimensioni, ne nella sec1e; COS1 che non dubito diasserire che COS1 fatti corpi minerali

sono semplicemente delle produzioni del tutto accidentali. Nella muda Timangono attaccati

alIa superficie interll.l1 delle spoglie. - FOTse son pure concrezioni cnlcaree quei cOTpi rotondi
o piTiformi, m6lto rifrnngenti, granulosi all'intcTno, e striati nll' estcTllo, chc il LEYDIG 4)
segnala nello « strato molle » delln pelle dei crostq,cei dei generi Porcellio) e Gammr:l1'us.
Ma non avenc101il' A. figuTati, resto in clubbio ache cosa veramente egli accenni.

Il CLADS ,,) richiama l' attenzione su ceTte speciali concrezioni stratificnte nella pelle

di alcuni Platiscelidi, ma nonpaTla della 101'0 naturn chimica, quantunque le dica sim.ili

alle concrezioni amiloidi chitinose descTitte dal MAYER 6) nell' Heterogmpsus Lucasii. Giudi

cando per analogia, sarei piu disposto a consiclerare anche leconcrezioni dei Platiscelidi

vec1ute dal CLADS come calcaTee, al pari di quelle dei Gammarini, a cui pure rasfiomigliano.

In ogni modo sarebbe stato desiderabile che l' A. avesse escluso il sospetto della presenza
del caTbonato di calcib, facenc1010 sapere espressamente, enon giuc1icando solamente dal

l' aspetto esteTnG.
La macerazione in una soluzione c1i potassa di un dermascheletro prima decalcificato,

giunge spesso a c1ecomporre la cuticola, specialmente se questa e abbastanza spessa, come
avviene nelle OTchestie, e nei Lisianassidi, in tante lamelle sovrapposte, di cui facilmente

si pub portal' via con le pinzette qui e la qualche bTano. Ma la maniera piu facile per
vedere la struttuTa lamellaTe e quella di esaminare delle sottili sezioni fatte secondo un

piano perpendicolare alIa superficie del corpo, sopTattutto se si ha cura di TischiaraTle

non eol bnlsamo 6 con altre sostanze molto rifrangenti, ma con la glicerina picrocarminata.

In tale condizione appariscono chiaramente non solo le strie parallele alla superficie del

corpo, ossia le linee di separazione delle diverse lamelle, ma anche i minutissimi canalicoli

che attraversano perpendicolarmente tutta la spessezza della cuticola" Un' altra serie di fori

che si vedono nell' esame della superficie c1i una cuticola decalcificata, ovvero nelle sezioni,

sono quelli che conducono alle setale e in generale alle altre appendici cntanee. Ma nel

fatto, nell' animale integro, questi fori non sono da paragonare ai condotti delle glandole,

1) HOEK, Tydschr. Ned. Dierk. Ver. Deel. 4, p. 98 e 99, t. 5, f. 2-4.
2) MAYER, Caprell. p. 106, t. 5, f. 28.

. 3) Detti cosi dall' HOEK, prendendo la denominazione dal lavoro del VOGELSANG, Sur les Cristallites; in: Arch.
Neerl. de Se. exact. et naturelles, vol. 5, 1875, p. 156-192.

4) LEYDIG, Lehrb. d. Histol., 1857, p. 114.
• 5) CLADS, Platysc. p. 13.

6) MAYER,Mittheil. a. d. Zool. Stat. z. Neapel, vol. 1, p. 52.
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come quelli che non sono gia pervii a liquidi, sibbene occupati normalmente Clascuno da

uno speciale prolungamento dell'ipoderma.

C. Appendici es-terne della pelle.

Le appendici, che si sollevano dalla cuticola, sono di vana mamera. Le piu comuni

sono: a. le spine semplici) 0 setole) con tutte le 101'0 gradazioni di lunghezza, di consistenzl:l>

e cli forma; seguono poi per numero: (J. le setole pennate e semi-pennate) ;y. i bastoncelli ialini)...
e lY. le cupole membranose. In generale tutte, ma piu distintamente le piu voluminose, pre..,.
sentano la 101'0 base, nel punto cl' inserzione, circondata da una specie di anello, che e un,

rilievo circolare della chitina, c1estinato appunto a rafforzare quella particolare articolazione.

a. Setole e spine.

La maggior parte dei Gammarini hanno tutte le appenc1ici articolate c1el COl'pO, e talvolta

anche parte c1ei tegumenti del tronco, fornite di lunghe. setole rigide, c1i varia robustezza, e

di varia lunghezza, per 10 piu aggruppate in ciuffetti, qualche volta anche isolate. Come

regola generale si puo c1ire che la sec1e piu comune c1elle setole e presso all' estremita

distale c1ei sing'oli articolidelle appendici, sia che si tratti di antemie 0 parti boccali,

sia c1i piecli.
Del resto il numero varia molto ~econdo le famiglie, nonche secondo il sesso e l' eta

dell'individuo. Fra le specie meglio provvedute si possono citaTe i Gainmaridi veri, e anche

cli piu gli Atilidi, e i Dexaminic1i; fra le meno spinose quelle delle famiglie degli Stenotoidi

e dei Lisianassic1i. Trattandosi poi c1ella stessa specie, il confronto dei diversi individui fa

notare maggior numero di setole e di spine nel maschio che nella femmina, e piu nel
l' ac1ulto che nel giovane. E varia pure moltissimo la grandezza e la, consistenza delle

appenc1ici, come pure la 101'0 forma, nonche la sede, per cui esse possono acquistare speciale
importanza.

Per maggiore chiarezza di esposizione e bene c1ividere queste appendici in diverse
categorie.

a) Setole. - Le setole) propriamente dette, sono dei fili lunghi e sottili, rigic1i, ma

non molto resistenti. La 101'0 sede principale e nelle antenne, dove qualche volta si presentano

pure con la punta curvata ad unoino (Tav. 54, Fig. 21 ).

b) Spine prensili. - In vari casi le setole divengono molto robuste, vere spine, come
nella inaggior parte dell' estremita dei piedi toracici, suI margine unguicolare, e precisa

m.ente' quasi nel punto dove viene a battere l' estremita dell' ultimo articolo del piede, cioe

l' unghia. Per tal ragione queste spine, e soprat~utto. le spine oraaccennate dei gnatopo.di,

meritano una menzione speciale, ed un nome particolare pure, come queUe che servono
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bene nella classificazione delle specie per distinguere fra 101'0 le diverse forme. Le chiame

remo percio spine pl'ensili" appunto pel 101'0 ufficio di agn'e come organo di presa insieme
all' ung>hia I).

c) Spaz.zoline. Invece, altre volte le setole sono molto minute, e riunite insieme a
piccoli gruppi, ora in forma di tante spazzoline disposte in serie, come sulla superficie

interna dei gnatopocli cli varie specie, ora in guisa cli tanti piccoli pennellini impiantati su g>li

illtimi tre articoli delle antenne posteriori, come avviene nei maschi delle Ampelische, degli

Atylus) e clei Lisianassicli 2). Nel primo caso le spazzpline possono servire quale sussidio ai

gnatopoeli, neUa funzione di organi eli presa; nel secondo hanno forse un ufficio sensitivo

speciale, se pure non sono che appenelici eli semplice ornamento. In ogni modo questi

pennellinisi trovano solo nei maschi adulti, e mancano, 0 alllleno sono assai meno sviluppati,

nelle femmine e nei giovani, sicche si debbono considerare come organi sessuali secondari.

(V. anche, per l' ufficio clelle spazzolette dei gnatopodi, il cap. Accoppiamento).

cl) Pelttrie. - Uil' altra maniera speciale cli appendici cuticolari e quella che si

vede nell' Eusil'us cuspiclatus) clove la superficie esterna clel corpo, soprattlltto in corrisponclenza

dell' appendice coclale, e dei piedi codali, presenta come una pelurie; la quale, esaminata
con lenti cli maggiare ingranclimento, si vecle risultare dall' unione di llloltissillle piccole
eminenze triangolari (rrav. 54, Fig. 20).

e) Spine appenclic~tlate. - Molti Gam.lllarini, e specialmente gli Orchestidi, hanno
su varie appenelici, ma piu sui piecli toracici, e su i coclali, un gran nUlllero eli setole 0

spine fornite presso all' estremita libera eli un sottile filalllento, quasi ramo sottile, onde si

possono chialllare setole 0 spine appencliculate'l Non pare che abbiano speciali uffici.

f) Spine bifor-cate. - Nella maggior parte elei Gam.lllarini, siccome ha notato recen
temente 10 STEBBING 4), le setole inserite suI margine interno del 1.0 articolo del ramo interno

sono moclificate in guisa dacoaeliuvare i retinacoli (<< coupling spines » dello STEBBING)
nel tenere insieme riuniti i piecE eli ciascuna coppia. La modificazione fu notata la prima

volta dal SARS 5) nel Gammar'us neglectus) e poi confermata elal MAYER 6) anche nelle Fronime

e nelle Allol'chestes / e consiste nel fatto che le setole, pur restanelo ciliate, nondimeno cliven

tano spiniformi, coIl' apice sucleliviso in due ram.i alquanto incul'vati l'uno contro elell' altro,

in guisa cla simulare una. forea 0 tanaglia, tanto piu ehe uno elei rami spesso ha il marg>ine

interno munito eli una serie eli punte, ~ l' altro ha l' estremo rigonfio. Come esempio di grande
sviluppo eli queste speciali appencliei si puo citare il Gammarus pulex) in cui' se ne veclono

cinque per lato, mentre in altri casi il numero e minore, fino a rielursi acl una sola spina

I) 11 MAYElt nelle Caprelle le dice « Einschlagdorne ».

2) Cf. Tav. 37, Fig. 23 e Fig. 26.
3) EsistOllO anche nelle Caprelle (MAYER, Capr. p. 108); ma mancano, per quanto finora si conosce, negl' Iperini.

Vi sono pure nei Gammarilli setole appenclicolctte, con appendice sottilissima e lUOltO pallida, p. es. nel Getmmetnts pulex.

4) STEBBING, Rep. Chall. 1888, p. XIV.
'5) G. O. SARS, Crust. d' eau douce Norv. 1867, p, 53, t. 5, f. 8.

6) MAYlm, JYIitth. Zool.Stat. Neapel. 1881, vol. 2, p. 220, in nota.
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per piede'. In altri Gamm.arini le setole spiniformi finiscQno appena in punta semplicc,

ma biforcata; ed in alcuni generi, ma piu specialmente inquelli che hanno molto dilatata

la meia interna dell'articolo basilare, come nei gen. Siphonoecetes e Corophium) il margine
interno del prima articolo del ramo iliterno e munito solt-anto di setole ciliate dd tutto

somiglianti a quelle degli articoli seguenti. Mancano pure le setole biforcate nel gen. Pla

tophizfm) il che forse e el' accorelo col fatto che in questi Anfipoeli l' unione dei piedi dei

due lati e mantenuta fermamente clal gran num.ero eli retinacoli. Intanto 10 STEBBING elescrive

due speeie di Platophiwn) cioe il Pl. danae) eel il Pl. inconspicuwn) in cui i retinacoli sono

riclotti a due 0 tre. Nel l!rimo le spine bifide « appear to be » cinque nel prima paio, e
tre nel 2.° e 3.°; nell' altra specie invece non vi sono « eliscernible cleft spines ». Nelht

,terza specie elescritta elall' A., cioe nel PlatophiUJn cheloniae) le conelizioni sono come nel

Pl. brasiliense elel nostro Golfo, cioe esistono molti retinacoli, senza spine bifiele. -Questo

esempio elei Platophium vale COS1 a elimostrare quanto siano variabili pel mnnero i retinacoli

e le spine bifiele nei limiti eli uno stesso genere.

g) Retinacoli. - Come si e eletto altrove (p. 35) la sede elei retinacoli e il m.argine
interno elell' estremita elistale elell' articolo basilare elei piecli aelelomina.li, e il 101'0 numero

si rieluce per 10 piu ad una sola coppia per pieele, quantunque in alcune specie (come, fra
le specie elel nostro Golfo, nella Melita brevicaudata) e nel Platophium brasiliense) il numero

sia molto _maggiore. La forma eli queste speciali modificazioni eli spinee quella di un

breve cilinelretto munito di alcuni tubercoli 0 apofisi spiniformi, che s'ingranano negI' incavi

dei retinacoli del ramo compagno, e che variano anche essi eli numero e eli forma, ma che

per 10 piu si ridueono a elue, elisposte a coppia, per ogni retinacolo, sicche questo piglia,

quasi l' aspetto eli uncino.

h) Spine et maclrevite. .- Chiamo COS1 certe forme particola,ri eli appendici (Tav. 45,

Figg. 17 e 18), che si veelono sulla superficie' esterna elella pelle delle Orchestie, delle
Ampelische, e cli altri Gammarini, e che ricordano quelle designate anche ela G. HALLEH I)
per le Caprelle. Volenelo farne la descrizione, non saprei indicare meglio queste spine che
paragonanelole ad un pernio, munito eli testa, e scorrevole dentro una madrevite che abbia

due ali laterali. Qualche volta manca il tubercolo terminale, sicche sembrano piu chiara

mente cia che forse sono, cioe setole abortite.

i) Spine falcifonni. - Sono tali quelle che seguono il processo incisivo accessOJ:io

nelle inanelibole, e che percio si chiamano pure spine incisive (Tav. 42, Fig. 4). 11 101'0

margine convesso spesso e seghettato; altre volte e elivisa in denti soltanto una parte del
l' estremita clistale.

j) Spine pettinate. - Queste spine (Tav. 7, Fig. 2) sono caratteristiche delle ma

scelle anteriori, e propriamente dell' estremo elistale elella la111.ina esterna, clove si vede pure
come alcune di esse hanno molti rami disposti a pettine, ed altre ne hanno solo pochi,

doe clue 0 tre, mentre qualche altra spina, in generale piu robusta delle altre, presenta

I) HALLEH, Zeitschr. wlss. Zool., 1879, vol. 33, t. 21, f. 12.
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appena I' apice biforcato. E chiaro che l' ufficio di queste spine. speciali e iriteramente

meccanlCO.
k) Spine odontoidi. - Indico con questo nome quelle appendici molto robuste, brevi

e piatte, terminate in guisa di lama di pugnale 0 daga, le quaJi occupano spesso il margirie

_interno delle lamine esterne dei piedi mascellari (Tav. 23, Fig. 3), presentandosi in tutte

le gradazioni di lunghezka,fino a quelle di vere setole, suI margine distale, arrotondito. ,

Talora i margml laterali di queste spine sono anche seghettati.

(3. Setole pennate e semi-pennate.

Le setole pennate 0 ciliate) che -sono abbastanza rare nelle Caprelle, e non molto fre

quenti neppure negl'Iperini, si vedono invece frequentissime nei Gammarini, e di varie
maniere. Le piu comuni sono le setole pennate dei piedi natatori, e quelle delle mascelle

posteriori, le prime moHo hmghe e delicate, le altre brevi, e molto piu resistenti, q nasi
alIa maniera di vere spine. Anzi sovente la parte estenia distale delle spine mascellari e
interamente sfornita di rami 0 ciglia laterali, COSl che si pub ben dire che I' organo e per

meta setola ciliata, e per meta spina. Del resto, anche rimanendo del tutto fornite di ciglia"
dalla base all' apice, in .alcuni easi le setole pennate per la 101'0 apparenza si dimostrano

evidentemente organi di presa, soprattuttoper la grande ruvidezza delle ciglia. Tale e
specialmente la setola che s' inserisce suI contorno del tubercolo rHolare delle manclibole

Crav. 42, Fig. 7), e tali SOllO anche quelle numerose che armano i margini riflessi e

ripiegati delle lamine interne nei piecli mascellari (Tav.24, Fig. 22) eli vari Gammarini"
E COSl pure bisogna ricoTdare che, molto spesso, fra le setole elelle spazzoline dei gnatopodi,

talune eli esse sono ciliate, ma in una manieTa unilateTale, giacche uno dei lati e liscio e

nudo affatto, e I' altTo soltanto e munito fOTtemente di una seTie di ciglia, le quali talora
sono pure molto i'igiele e Tesistenti, come altTettante spinnzze, sicche quasi si direbbe di avere'

innanzi a se delle vere spine seghettate.

CiTca alIa sede delle setole ciliate, ho accennato gia quali sono gli oTgani dei Gam

marini in cui non mancano mai, neppure quando altrove non ve ne e traccia di sorta; ma
ora occorre dire piu paTticolarmente della maniera come ne son pTovvedute le diverse parti

del COl'pO. E pTima eli tutto e ela notare che sono ben raTe queste appenelici nel capo e'
negli archi elel torace; come pUTe che nell' adc10me non se ne vedono q nasi mai suI dorso,_

e solo per eccezione, p. es. nei Corofii, ne sono hen provveduti quei prolungamenti laterali

che somigliano a veri epimeri. Invece nelle appenelici articolate le setole ciliate sono una

cosa non molto Tara; anzi, siccome ho gia eletto, nei pieeli adc10minali ed anche nelle ma

scelle posteriori, costitniscono, direi quasi, una paTte essenziale.
Intanto, cominciando dalle antenne anteriori, occorre prima di tutto distinguere le setole

ciliate ordinarie, le quali sono del resto piuttosto rare, dalle altre eli forma caratteristica,.

e forse anchecli ufficio particolaTe, che si vedono impiantate speciahnente suI 1. 0 articolo del
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peduncolo, e veng'ono considerate da alcuni Autori come vere setole uditive 1). L' apparenza di

queste appendici, nonche la costituzione speciale, le fa distinguere molto bene dalle altre setole

ciliate ordinarie; perche da una parte l' organo e molto delicato, e trasparente, e dall' altra

il. peduncolo e la rachide hanno un diametro molto maggiore di quello chc in setole ciliate
ordinarie si puo vedere. Similmente e da notare il fatto che l~ ciglia sono molto sottili e

numerose, e disposte in maniera irregolare. Disolito queste setole ciliate pallide, fra cui

quelle dell' Harpinia plurnosa si fanno notare pill specialmente pel 101'0 aspetto singolare

(Tav. 44, Fig. 5), si vedono impiantaie sulla superficie interna e inferiore dell' articolo

antennale sopra indicato, ora disposte a gruppetti, ora, invece, allineate in serie (Tav. 44,
Fig. 4). D' altra parte, ritornanclo alle 8etole ciliate ordinarie, com.e esem.pio di Gamm.arini

in cui anche le antenne sono fornite di setole delle due maniere, cioe pallide, ed ordinarie,

si puo citare r Harpinia plumosa) fra le specie indigene. - Le antenne posteriori anche esse

come le anteriori p6rtano raramente delle setole ciliate; anzi presso a poco si puo dire che

quando vi sono· setole ciliate ordinarie nel peduncolo delle posteriori, se ne trovano anche

nel pedunco16 clelle anteriori (Tav. 36, Figg. 1 e 2-).
Fra le parti hoccali, le manclibole spesso mancano interamente, delle appenclici in esame;

le quali,- come si e detto, q nando esistono, occupano il posto intermedio fra il tubercolo molar~

e le spine incisive. SuI palpo q nalche volta sono impiantate le setole semiciliate, 0 seghet

tate. Nelle mascelle anteriori la lamina interna puo avere una 0 pill 8etole ciliate, anzi il

numero di queste setole e costante nel van individui della stessa specie, SI che ha gran

valore nelle Classificazioni. Per le mascelle posteriori, e i piedi mascellari, v. sopra (p. 55).

Nei piecli toracici non e ram qui e Ht qualche pieeola e clelicata setolina ciliata, di
q nelle che molti Carcinologi vogliono chiamare « setole uditive ». Fra le altre e molto

caratteristiea la presenza' di una setolina 2), inserita suI margine convesso clell'unghia, quasi

sempre molto vicino all' estremita prossimale (Ta:v. 44, Fig. 29 e 30, ss). Raramente si
vede maneare questa minuta appencliee; che anzi essa si trova anehe nelle specie, come le

Orchestie, le quali in generale son prive cli setole ciliate in tutto il resto clei piedi toraeici,

nonche IJ,ei piedi codali. Intanto fra i vari articoli dei piecli toracici, quelli che sono la

sede piu frequente delle setole ciliate, cosl minute, come di grancli climensioni, sono gli

epimc1'i; negli alt1'i articoli spesso maneano, ladclove alt1'c volte acquistano uno sviluppo

eno1'me, come nei gnatopocli posteriori dei Co1'ofii (Tav. 8, Figg. 12 e 28), e piu ancora in

quelli dei Leptocheiru3 (,fav. 12, Figg. 5 e 17), in cni si vecle che le setole impiantate

suI margine anteriore clel 2.° articolo giungono acl oltrepassare tutti gli altri articoli seg'uenti

1) V. anche OrgCtno dell' ~~dito.

2) 11 SARS (Crust. d' eau douce de Norvege, 1867, p. 101, t. 9, f. 9-11) la figura nell' Asellus (tquCtt·icus! e lit

considera come seto1a uditiva, a1 pari di altre seto1e somiglianti. Pel GCtmmarus p~dex la cita il LEYDIG (Zeitschr.
wiss. Zoo1. 1878, vo1. 30, Supp1. p. 231), e per le Caprelle il MAYER (Caprell. p. 108). Anche l' HOEK (Carcino
logisches,t. 5, f. 16) la disegna sull' unghia del Co.ropltiwn crassicorne, ma non ne fa menzione ne ne1 test6,
ne nella spiegazione delle tavo1e.
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del piec1e, preSl msieme. Oltre a cia e c1a ricorc1are che nel grupp6 medio c1ei piecli tOTacici

si nota talora un c1imorfismo (Tav. 37, Figg. 37 e 38) fra i piedi c1el terzo paio e quelli
c1el quarto; e finalmente che nei piecli toracici del grllppo posteriore le setole ciliate sono

piuttosto rare; ma possono rappresentare anche un carattere sessuale seconc1ario, perche pill

sviluppate nei maschi adnlti, che nei giovani e nelle fem.mine (Tav. '36, Figg. 14 e 15).

- I piedi addominali, oltre alle setole ciliate dei rami, spesso ne pOl'tano anche su' lati
dell' articolo basilare. - Nei piecli codali la sec1e frequente delle setole ciliate e nei rami

degli uropodi posteriori, soprattutto nei maschi, COS! da potere costituire un carattere -sessuale

seconc1ario d~ granc1e importanza.

r· Bastoncelli ialini.

(Tav. 54, Figg. 8-10).

BIBLIOGRAFIA. 1844. H. KROYER, Naturh. Tidsskr. (2) vol. I, p. 328, t. 3, J. 3a"; e p. 546.
1846? H. KROYER, Voy. Scandin. t. 13, f. 2b", e t. 22, f. 2bJ
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1857. A. DE LA VALETTE, De Gamm; puteano, p. 8, t. 2, f. 4 a.
1860. F. LEYDIG, Ueb. Geruchs- und Gehororg. del' Krebse u. Insekten. Arch. f. Anat. u. Physiol..

p. 282-283.
1867. G. O. SARS, Crust. d' eau douce de Norvege, p. 48 e 62, t. 5, f. 16e 17.
1874. J3. DYBOSWKY, Baikal-See Gammariden, p. 12 e 19.

1876. A. HmIBERT, in: Bull. Soc. Vaudoise d. Se. Natur. 1876, vol. 14, p. 318-322, t. 6, f. 2 b e 3 b.

1878. F. LEYDIG, Amphip. u. Isop.; in: Zeitschr. wiss. Zool. vol. 30 (Suppl.), p. 227-228, t. 9, f. 4;
e t. 10, f. 12.

1879. A. WRZESNIOW~KI, in: Zool. Anz.,2. Jahrg., p. 490.

1879. P. P. C. HOEK. Carcinologisches, in: Tydschr. d. Ned. Dierk. Vereen, Deel IV, p. 147-148,.
t. 6, f. 7 e 8.

1880. O. GRUB!. Amphip. d. Kaspisees; in: Arch. f. Naturg., 46 Jahrg., p. 122.

1881. S. J OURDAIN, Poils it batonnet; in: J oum. Anat. Physiol. Paris, vol. 17, t. 24, f. 4-6, p. 412-413•
. 1884. H. BLANC, Amphip. d. Kitller Bucht; in: Nova Acta Leopold. Akad., vol. 47, p. 47-48.

Il primo che abbia fatto cenno della presenza c1i bastoncelli ialini nelle antenne e
il KRoYERnel 1844, a proposito dell' Aora typica. Ecco le sue parole: «Saave! Bisvobell

som Svobe og Skaft ere forsynec1e med endeel Borster, skjondt smaa og lidet iojnefalclenc1e ;:

mec1 Hensyn til Svoben er at marke, at hvert Led (maaskee c1e to forste unc1tagne) foruden

de Borster af sac1vanlig Form, del' udgaae fra Roden paa begge Sider, enclvidere fra c1en

nec1re Side udsenc1er en stone, baanc1- eller liniedannet Borster (Fig. 3 a** ) ». Nella spie
gazione poi c1i questa figm'a, dice: « Duo flagelli articuli cum setis taeniaeformibus ». E la

stessft descrizione, con ;figure somiglianti, anzi anche piu precise, il Kroyer le c1iec1e per la

Leucothoe clypeata. Intanto, c1opo una c10zzina cl' anni, nel 1857, il LAvALETTE, senza citare

le osservazioni del KROYER, certftm~nte c1a lui ignomte, c1escriveva di nuovo c1egli organi simili

nel Gammarus puteanus; anzi l' Autore si domanc1ava: «Num forte olfactui inserviunt'? ».
eel aggiungeva, che tale opinione gliela aveva suggerita c1apprima il SIEDOLD, al quale egli
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li avea mostTati in Monaco. CilindTi della stessa fOTma osseTvo pUTe il medesimo LAVALETTE

nelle antenne, supeTiOTi del Gammarus pulex j mentTe che le antenne infeTioTi pTesentaTono
altTi oTgani c1i fOTma c1iveTsa, che egli figura, e che si vec1ono corrisponc1eTe a quei cOTpi

c1etti gia dall' EDWARDS « cupules membTaneuses ».

Il LEYDIG a sua volta confeTmava nel 1860 l' esistenza nelle antenne c1el Gaml1UVntS

c1elle chie mal~ieTe di appendici, ma, anche egli ignoTanc1o le osseTvazioni c1el KROYER,

Tivenc1icava a se stesso la pTiOTita c1elle scopeTte c1ei cilindTetti pallic1i speciali, TicoTdando

di aveTli vec1uti gia alcuni anni pTima, sebbene non nei GammaTic1i, cioe nel 1851 1), nelle

antenne c1ei Fillopoc1i; ec1 aggiungeva che simiglianti oTgani si tTovano pUTe in altTi

ATtTOpoc1i, COS1 ,CTOstacei come Insetti. Ma Ii~ il LAvALETTE, ne it LEYDIG poterono nel
Gammarus constataTe se si tTattasse c1avveTo c1i oTgani neTvosi, quantunque gia in altTi

CTostacei pill tTaspaTenti il LEYDIG avesse vec1uto tenninaTe a tali oTgani l' estTemita c1el
neTVO antennale, dopo che questo si eTa congiunto a cellule gangliaTi.

AltTe notizie sui bastoncelli ialini si tTovano nel SARS (1867) pel Gamman(s neglectt(s j

nel DYBOWSKI (1874) peT i GammaTini del Lago Baikal; nell' HUMBERT (1876) pel Niphargus)'

nel .LEYDIG (1878) pel Gammarus pulex)' nel WRZESNIOWSIU (1879) peT la Goplana polonica j

nell' HOEK (1879 ) peT vaTie specie maTine; nel GRIMM (1880) peT alcuni GammaTini del

Caspio; e nel BLANC (1884) peT vaTi GammaTini c1el Golfo c1i Kiel; ma tutte che piu °
meno Tipetono quello che gia si conosceva c1alle pTime TiceTche c1el LEYDIG e c1el LAvALETTE.

Invece 11n esame piu minuto venne pubblicato dallo JOURDAIN (1881), il quale consideTo

i bastoncelli ialini, c1a lui chiamati « poils a batonnet », come composti in tutti i CTostacei

c1i «une ga'ine tTes-mince de chitine, c1ans laquelle penetTe une depenc1ance c1e la couche

hypoc1eTmique, et qlli pal' sa base se tTouve en TappoTt avec un TamusGule du neTf anten

nulaiTe, tanc1is que l' extTemite libTe, en fOTme de cone tTonque, laissesailliT un petit corps

hyalin, compaTable, a notre avis, aux bl1tonnets qui arment les extremites nerveuses . des

organes c1u sens. Dans ceTtains cas on voit tTes-nettement le ramuscule nerveux se Tenfler
a la base du poil ainsi constitue. Mais malgre l' emploi de reaotifs varies, nous n' avons pu

Teconna'itre c1' une maniere satisfaisante, les Tapports du nerf avec le batonnet terminal ».

E ne c1istingue due forme di questi peli bastoncinifOTmi: alcuni cilinc1Tici che sono gli

ordinaTi c1el LEYDIG, altri stipitati. A questa ultima forma appartengono i peli c1ei Gammarini

c1escritti efiguTati c1all' A., cioe c1el Talitrus saltator M. Ec1w., del Gammarus locusta FabT.,

e c1el Niphargus puteanus Koch; c1ei quali dice che il pelo stipitato e ric1otto orc1inariamente
a tre articoli: il basilaTe, articolato mobilmente sull' antennula, come i peli tattili ordinaTi,

I e contenente il rigonfiamento teTminale c1el ramoscello nervoso, rigonfiamento che qualche

volta appare stTiato 10ngituc1inalmente; il mec1io, con pareti piu c1elicate, e contenuto piu

pallido c1el basilaTe; e il teTminale che e rigonfio in fOTma di fuso troncato all' est:r.emita,

donde paTte il bastoncello ialino. Dalla sommita di questi peli l' A. non ha veduto uscire

1) LEYDIG; in: Zeitschr. wiss. Zool., vol. 3, 1851, p. 292, t. 8, f. 4.

Zoo!. Station z. Neapel,Fauna unci Flora, Golf v. Neapel. Gammarini. 8.



.58 Anatomia. Pelle e sue appendici.

il fascetto di ciglia delicate, di cui il' LEYDIG da l' indicazione e la £gura nell' Asellus

.aquaticus.

Stando alle uue osservazioni, i bastoncelli ialini] altrimenti detti «peli olfattivi » 1), nella

maggior parte dei Gammarini sono degli organi in forma di cilindretti pallidi (Tav. 54,

Fig. 8, a e b), di varia lunghezza con margini' esattamente pal:alleli, colI' estremita distale

leggermente ritondata, con la prossimale alquanto ristretta in forma di peduncolo. Altre
volte invece, come nelle Orchestie (Tav. 54, Fig. 9), i bastoncelli medesimi hauno nel
l' estremo prossimale un'a forma cilindroidea, ma poi si rigon£ano, e £nalmente si restringono

improvvisamente, terminando COS1 con una punta, talora molto ag·uzza. Del resto questa

punta spiniforme, e il rigon£amento, a cui ho aceennato, si manifestano COS1 sviluppati
soltanto negli adulti, perche in individui piu giovani il bastoncello (Tav. 54, Fig. 10),

cominciato cilindrico, termina con un rigon£amento fusiforme. L' aspetto dei bastoncelli,

veduti nello stato vivente e sano, epallido, assolutamente omogeneo, 0 al piu con dei vacuoli,
che forse son quelli che sono stati da piu osservatori interpretati come nuclei. La consistenza

e flessiblle, anzi molle. Invece, nei preparati condizionati in vatia maniera, i vacuoli rie
scono piu abbondanti e piu irregolari (Tav. 54, Fig. 21), divisi da tracce di protoplasma,
che taloraprendono l' aspetto di sepimenti '(Fig. 19, c).

La sede esclusiva dei bastoncelli e nelle antenne anteriori, e propriamente nel flagello

principale, dove in tutti i Gammarini, in regola generale, occupano illato inferiore ed interno
dell' estremita distale'dei singoli articoli, 0 isolati (Tav. 54, Fig. 21), ovvero inseriti a coppie,

unacoppia per ciascun articolo. Intanto non e raro il casa di vederne mancare gli articoli
alterni; come d' altra parte si vede che ne manca costantemente l' ultimo articolo. 11 prim.o

articolo presenta a questo riguardo dei caratteri molto interessanti in vari Gammarini, p. e. nei
generi Ampelisca] Atylus] e piu di tutti nei Lisianassidi maschi, nei quali i« cilindri olfattivi»

sono accumulati in due £tti gruppi longitudinali, formati ciascuno di un gran numero di serie

trasversali. Ogni serie contiene un numero vario di cilindretti, da due £no a dieei e piu; e
ogni gruppo longitudinale puo risultare £no di piu di dieci serie trasversali. In g'enerale si puo

dire che il numero dei bastoncelli e di tanto maggiore, quanto maggiore e la lunghezza del

1.0 articolo. Nondim.eno in nessun caso, neppure fra i Lisianassidi, nei Gamniarini il1.° articolo

del flagello raggiunge quell' enorme sviluppo e porta una selva COS1 £tta di cilindri olfattivi,

come la vediamo negl' Iperini, e fra gli altri nelle Vibilie, e negli Oxicefalidi. 11 numero

dei cilindretti pallidi, siccome h'a veduto anche il OLAUS negli Oxicefalidi, e in generale

maggiore nel maschio adulto che nel giovane 0 nella femmina. Nei Gammarini i1 flagello
accesso;no manca sempre di cilindretti.

1) Il CLAUS (Die freileb. Copepoden, p. 54) chiama pure questi bastoncelli col nome di « Leydigschell'Orgalle ».

Ma, per quello che ho detto di sopra, volendo dare a queste enimmatiche appelldici. una denomillaziolle che ricordi
il primo scopritore, esse si dovrebbero dire « Orgalli del Kroyer ».
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Sono 0 non sono aperti alIa cima i bastoncelli ialini delle antenne? 10 ho esaminato

con cura, e in diverso modo, le estremita libere dei cilindretti in questione, e COS! negli

anima]i viventi come nei morti, e conservati in diversa maniera, e ho veduto talvolta dei

bastoncelli aperti (Fig. 19, b), talvolta dei chiusi. Inl11.aggioranza nondimeno erano i cilin
elretti interamente chiusi all' estremita; mentre -che gli altri, quelli aperti in cil11.a, mi hanno

fatto sempre l'impressione come di tubi aperti in seguito di lesione tral1matica esterna.

Del resto piu volte ho fatta l' osservazione che il bastoncello non si presentava uniforme

in tutta la sua lunghezza, ma in un certo punto ca.mbiava eliametro (Tav. 54, Figg. 8, e 19, c}
e. si continuava piu sottile fino all' ultil11.0. Or appunto questo subitaneo assottigliamento mi
conferma nell'idea che la conelizione normale elel bastoncello sia quella eli avere l' estremita

libera interamente chiusa; giacche si puo spiegare il cambiamento eli diametro ammettendo

una certa riproduzion~, nella maniera seguente. Quando uno elei bastoncelIi ialini, la cui

consistenza e tanto delicata, in seguito di un urto contro un ostacolo qualunque, oyvero

di uno strappo di varia maniera, si piega e finalmente- si rompe, elalI' apertnra COS! nuo

vamente formata geme il protoplasma omogeneo I), che costituisce la parte viva elel cilindro

meelesimo. Questa parte sporgente (Tav. 54, Fig. 8, d) e appunto il principio elella punta
del pezzo eli sostituzione, il quale a poco a poco, a misura che si sviluppa, sembra che

venga fuori ela quell' apertura eli sopra accennata; mentre in realta non fa che continuarsi

aggiungendosi alIa parte gia esistente. Diro pure che io non ho l11.ai veduto traccia eli fascetto

di peli uscire da nessuno dei bastoncelli da me esaminati; e spiego l' asserzione di quelli

che ve l' ammettono, supponenelo che essi abbiano considerato COl11.e fascetto eli peli cio che
era soltanto la punta eli riproduzione delle parti peI'elute di un cilinelretto.

In. corrispondenza del peeluncolo e elel prima articolo del flagello, soprattutto nei caSl

111 cui questo articolo e hlOltO sviluppato, il nervo antennale si rigonfia in un ganglio vo

luminoso (Tav. 45, Fig. 15), che subito. si elivide in due meta parallele, disposte ai lati

elell' appendice, eel in corrisponelenza elei due gruppi eli bastoncelli. Questo fatto unito al

l' altro, cioe che il ganglio suddetto e anche molto piu sviluppato negli Oxicefalieli, la dove
e piunumerosa la selva dei cilinelri olfattivi, fa supporre una stretta relazione fra il sistema

nervosoe i bastoncelli meelesimi, tanto piu che, siccome si afferma ela eliverse parti, e spe

cialmente dal CLAus,riesce in vari casi negli Oxicefalidi, come in altri Crostacei, eli seguire

il filamento nervosa fino alIa sostanza contenuta nel bastoncello.

Ma, appunto su quest' argomento, cioe circa ai nervi che arriverebbero fino alIa base
di ciascun bastoncello, debbo pur dire COl11.e io non abbia mai potuto veelere nulla eli simile

. a quelIo che in vari libri si trova scritto su ql1esto proposito. Seconelo le mie osservazioni,

il nervo antennale,quantunque si possa vec1ere continuarsi nell' interno elel flagelIo per un

lungo tratto, nonelimeno, quanelo e giunto in vicinanza della pelIe, COS! verso gli articoli

terminali, come in que11i posti in magglOre VlC111anza del peduncolo, non si lascia piu in

I) Anche l' HOEK ed il ~IAYER (Caprell., p. 124) hanno veduto alla punta del cilindretto un globulo di materia.
coagulata.
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alcun modo distinguere 1). E non so persuadermi come ci siano in tanti ad asserire che dav"\"ero

a ciascun cilindretto giunga un filamento nervoso, anzi che prima di arrivarvi questo mett~t

capo anche ad una specie di ganglio. A meno che non si siano considerati quali nuclei
nervosi i nuclei del connettivo e dell' ipoderm.a! Oon questo non voglio conchiudere gia

che la sostanza contenuta Ilell'interno del cilindretto, cioe il vero bastoncello ialino 0 la

matrice di esso, non sia. sostanza eminenten1.ente sensitiva ed in connessione intima con la
ricchissima quantita c1i filamenti nervosi che dal peduncolo dell' antenna giungono nel fla

gello principale. Dico nondimeno che la connessione e solo probabile; ed anche soltanto

per via indiretta, come per qualunque altra parte dell'ipoderma. Una connessione diretta,.
almeno nella maniera che con:1unemente si descrive, nei Gammarini non si puo ancora di

mostrare 2).

lJ. Oupole membranose.

(Tav. 44, Figg. 20-22).

BIBLIOGRAFIA. 1830. H. MILNE EDWARDS, Rech. Hist. Nat. Amphip.; in: Ann. Sc. Natur., (1) vol. 20, p. 370, t. 10, f. 2.
1845. H. KItOYER, Voy.Scand. Le figure delle cupole membranose sono accennate in molte tavole, ma

specialmente nella tav. 13, f.2 cl'" (Anonyx Amp~tllct); e nella tav. 14, f. 2 c' (Anonyx VaMi).
1856. C. S. BATE, Brit. Edriophth.; in: Rep. Brit. Ass. 1855, p. 47, t. 14, f.5 e 5, a.
1857. A. DE LA VALETTE, De Gammaro puteano, p. 8, t. 2, f. 7.
1860. F. LEYDIG, Naturg. d. Daphniden, p. 43-46.
1864. F. LEYDIG, Bau d. thier. Korpers, p. 99.
1867. G. O. SARS, Crust. d' eau douce de Norvege, p. 49, e 62, t. 4, 1. 19 e 20.
1874. B. DYBOWSKY, Baikal-See Gammar., p. 12 e 19.
1878. F. LEYDIG, Amphip. u. Isop.; in: Zeitschr. wiss. Zool., vol. 30 (Suppl.), p. 228, t. 9, f. 9 e 10.
1879. A. WRZESNIOWSKI, Vorlauf. JYIittheil. ii. e. Amphip.; in: Zool. Anzeig., 2. J ahrg., p. 488-489.
1879. P. P. C. HOEK, Carcinologisches; in: rrijdschr. d. Ned. Dierk. Vereen., Deel IV, p. 148-152, t. 6,

f. 9 e 11. .

1884. H. BLANC, Al1lphip. d. Kiel. Bucht; in: Nova Acta Leop. Carol. Akad., vol. 47, p. 44-47.

Sotto il nome di « cupules membraneuses » il M. EDWARDS ha descritto nel 1830 in

un Gammarino di Boston, da lui pero denominato « Ga1n1ncvr1tS ornatus », certe specie di

« ventose n:icroscopiche », trasparenti, invisibili ad occhio nudo, leggermente ciliate suI

margine, e fissate ai primi nove 0 dieci articoli del flagello delle antenne posteriori. Dal

l' EDWARDS in poi si puo quasi dire che tutti gli Autori di Sistematica hanno fatto menzione

di cupole. Eppure, che cosa siano queste « cupole », 0 « ventose », e rimasto sempre, e

rimane ancora, incerto; anzi, se vogliamo esser sinceri, dobbiamo confessare che delle cupole
membranose finora non conosciamo, non che l' ufficio, ma nemmeno la struttura. Quantunque

il materiale d' osservazione non manchi, ne manchi la facilita di sottoporre le cupole sotto

1) Anche per le Caprelle dice 10 stesso il MAYER (Caprell., p. 123).
2) V. anche Tav. 45, Fig. 16, dove e notata pure la relazione che passa fra l'ipoderma e i bastoncelli ialini

in una Vibilia.
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la lente del microscopio, le ricerche minacciano di rimanere ancora per qualche tempo vane,
fino a che non si potra vincere, se si potra vincerla mai, la difficolta opposta dalla poca

trasparenza della membrana chitinosa.
. L' Atlante del « Voyage en Scandinavie », disegnato sotto la dii'ezione del KROYER,

ne ha fatto cenno in molte specie, e COS1 per le antenne posteTiori, com.e per le anteriori 1).
E poi, nel 1856, ne riparlb il BATE. E, finalmente nel 1857, per la quarta volta, li descrisse
il LAVALETTE, .che nondimeno li credette organi nuovi, dandone intanto, in compenso, una

figura assai piu precisa che non tutti i suoi predecessori 2).
Al LEYDIG, intanto, e poi al \VRZESNIOWSKI, all' HOEK, ed al BLANC si debbono le

ricerche piu minute. Il LEYDIG, il quale esaminb le cupole nel Gammanls pulex) ma erro

neamente le ebbe a definire come normalmente della figura di una paRtofola, s' accorse
nondimeno pel prima della presenza nel peduncolo di un canale, da Cl1i partono un certo

numero di figure raggianti, che si dirigono sopra la pantofola, e sembrano avere ciascuno

un aspetto canaliculato. L' HOEK insiste, invece, sulla forma normalmente ovoide delle

cupole, ma ammise, nel Calliopius) due parti distinte in ciascun organo, una ciatiform.e,
rivestita d' una membrana chitinosa che s'introflette ad imbuto, l' altra che e costituita

« aus einer zarten W olke », che intanto passa facilmente inosservata nelle antenne trattate

con alcool e glicerina. Secondo l' Autore olandese l' apertura stretta dell'imbuto chitinoso

comunica con la parte inferiore del bicchiere; anzi, egli dice, «verbindet desshalb den unteren

Theil mit del' plasmatischen WoHm, welche aus del' weiten Trichteroffnung hervorragt,
und nach oben, nach ihrem scharfen Umrisse zu urtheilen, stark abgeplattet ist. Del' Inhalt

des unteren Theiles ist deutlich strahlenformig angeordnet und, gleich wie die auf dem

Becher ruhende W olke, scheint mir diesel' Inhalt von protoplasmatischer Beschaffenheit ».

Eppure questa « nuvola protoplasmatica » non esiste, siccome gia ha detto il BLANC; il
quale intanto a sua volta descrive e figura, nell'Amathilla Sabinii) un fascetto di sottili peli
che escono fuori dall' apertura imbutiforme del hicchiere dei grossi calceoli.

La presenza dei calceoli non e COS1 costante come quella dei bastoncelli ialini 3). Piu

spesso la 101'0 sede e nelle antenne posteriori, e precisamente nel flagello; qualche volta si

trovano invece anche suI peduncolo e insieme suI flagello, come nell' Urothoe (Tav. 36,
Figg. 3 e 4) e nell' Eusirus. In pochi casi, e 1'Eusir~ls (Tav. 18, Figg. 41 e 44) ne e un

esempio, son fornite. di calceoli COS1 le antenne anteriori, come le posteriori. Per 10 piu

ogni articolo del flagello ha una cupola, la quale pub trovarsi ancora in compagnia di setole
ordinarie, e di hastoncelli ialini.

1) Le cupole delle antenne posteriori sono disegnate per l' Ampltitltoe Edwc6rdsii, nella t. 10, f. 1.
2) Attribuendo appunto al LAVALETTE la priorita dell' osservazione, molti, e fra gli altri il LEYDIG, vogliono

indicare dal nome di lui queste singolari e problematiche appendici.

3) Nelle Caprelle mancano totalmente le cupole, sebbene vi siano dei bastoncelli ialini.
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La forma c1ella cupola varia alquanto ('rav. 36, Fig. 4; e Tav. 44, Figg. 20 e 21),

ma ill. generale si puo rappresentare come una vescichetta sferoic1ale, ovvero ovoic1e, attaccata

aI !3omuni tegumenti mec1iante uno stretto pec1uncolo.
Ac1operanc1o lenti c1i forte ingranc1imento sinotano sulla cupola c1ell' organo c1elle appa

renze striate, a guisa c1i una corona c1i piccoli. peli; e sono appunto quelle strie gia notate
dal LEYDIG, 0 quei peli c1i cui parla il BLANC. Nondimeno le osservazioni cb me fatte sulle

antenne vive c1el Gammarus pungens m'inc1ucono ad accostarmi quasi interamente all' opinione

del r-.EYDIG, sicche credo che queste strie siano dei veri canaletti che vamio in maniera rag

giante; tanto piu che mi son convinto della presenza di tante speciali boccucce all' estremita

c1istale di ciascun canaletto( Tav. 44, Fig. 21, tcav), per cui avviene che esso puo comunicare

liberamente colI' ambiente esterno, e permettere all' acqua cli penetrarenell' interno della
cupola. In modo che, seconclo il mio avviso, queste cupole membranose non sarebbero altro

se non delle speciali setole rigonfie, appunto in forma di vescichette, riempite normalmente
di acqua, la quale penetra nell'interno della cavita mecliante i forellini di cui la superficie

e crivellata. E, come il BLANC, neppure io son convinto clell' esistenza della nuvoletta pro
toplasmatica clescritta daIl' HOEK, ne della presenza cli speciali nervi che vaclano alle cupo1e,

siccome il W RZESNIOWSKI ne ha clescritto per la Goplana polonica) e pel Callisoma Branickii.
Pel' me le cupole non sono aJtro se non semplici organi di ornamento, cli cui gli

inc1ivic1ui c1i entrambi i sessi, ma sempre assai piu i maschi che le femmine, si abbelli-'
scono quando sono ne1 massimo sp1endore c1ella 101'0 livrea c1i nozze; e l' apparenza c1i

« calceolo », 0 « pantofola », 0 « ventosa » (per cui qualcuno ha potuto supporre per
l' organo fin uno strmp.ento c1i ac1esione) esse la prenc1erebbero solo quanc1o, per cagione c1i

cambiata conc1izione nell' elasticita c1elle pareti, la meta distale dell' ovoide 0 sferoide s' in

vagina nella prossimale (Tav. 44, Fig. 22). Nonclimeno convien che dica come, meno che
nel Gammarus pungens) in nessun altro caso a me sia riuscito c1i poter vedere i canali rag

gianti c1ella meta posteriore c1ella cupola aprirsi con forellini ben visibili e beanti all' esterno;
e che ciononostante non sappia lasciarmi inc1urre a non supporre che, quantunque picco

lissimi, pure i canaletti esistano, e siano appunto rappreseutati c1a quelle tali fibre ragg'ianti,

che nessuno vieta di considerare come granc1i pori-canali un po' piu ampii dell' ordinario.

Finalmente aggiungero aver io sempre consic1erato l' apparenza di peli, che descrive e
figura il BLANC, e prima di lui avea gia fatto l' ED"\VARDS, come semplicemente c10vuta ad

osservazioni non esatte. S' intende, che se nego l' esistenza dei peli e c1ei nervi, tanto piu

son 10ntano c1alconfermare que1 che il WRZESNIOWSKI asserisce della Goplana) cioe che « in
einiger Entfernung 11ber del' Calceolusbasis gehen jecleri'eits von c1em Nerven fieclerartig

angeordnete, etvv'as varicose Fibrillen ab ».
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Secondo i1 LEYDIG sotto la cuticola del Gammarus pulex esiste una « weiche Hautlage »,

llella quale si possono notare molti nuclei sparsi nell' interno di una sostanza finamente mole

colare. Il WRZESNIOWSKI, nella Goplana polonica) e llella Pallasea cancell~ls) paragona l'ipoderma

ad un epitelio.

E difatti nella maSSllua parte dei casi questo strato generatore della cuticola, ossia

l' ipoderma, si presenta come un epitelio pavimentoso semplice, formato da cellule quasi

sempre molto depresse, per 10 piu a contorno esagonale, e spesso regolare,. che di solito e

ben clistinto guardanclo 1'ipoclerma clalla superficie esterna, attraverso la cuticola, nei pre
parati colorati col picrocarminio, e si vecle meno bene quanclo la sostanza colorata aclope

rata e stato il carminio boracico (Tav. 44, Fig. 28).

Invece nei tagli trasversi la limitazione fra le singole cellule non riesce possibile; e solo

SI clistinguono q ua e la i singoli nuclei (,rav. 44, Fig. 6, ni), che, naturalmellte, non capi
tano tutti nella stessa fila, e quincli non possono clare un'idea giusta clella ricchezza numerica

cellulare clell'ipoclerma esaminato. Dira pure che 'non mi e capitato mai cli vedere nei Gam

marini alcun tratto senzanuelei, come quelli c1escritti e figurati dal MAYEH per le Oaprelle 1);
spieganclo cia con la relativa maggiore spessezza della cuticola chitinosa nei Gamll1.arini·

la quale richiecle appunto maggiore attivita cellulare. I nuclei sono piuttostogrossi.

La forma laminal'e clelle cellule qua e la presenta qualche eccezione, e cliviene cilin

clroicle e allungata; 0 perche COS1 le cellule possono avere maggiore attivita nella secrezione

clella cuticola, ovveroperche in tal moclo riescono piu atte a sostenere 10 sforzo cli trazione

clelle fibre muscolari. 00S1 vec1iamo un ipoc1erma cilinc1rico, dove la cuticola e eccezionalmente

spessa, quale suI nlargine anteriore clel cefalotorace clelle Orchestie, e intorno alle invagina

zioni tenc1inee; e cellule straorclinariamente lunghe in quelle parti clello stomocleo che segre

gano la cuticola di certi punti clello stomaco masticatorio (Tav. 47, Fig. 29), 0 danno

inserzione alle fibre muscolari clilatatrici dell' esofago (Tav. 53, Fig. 23).

La clove la pelle forma delle saccocce molto depresse, avviene sovente che le cellule

ipodermiche d' una delle pareti, avvicinandosi molto a quelle dell' altra, giungano a fondersi,

insieme, dando luogo COS1 a vere trabecole, che attraversano tutta la cavita dell' organo.

Tale struttura e comune nelle branchie, e di esse dira piu in seguito; ma non manca altroye,

I} P. MAYER, Caprell., p. 105, t. 10, f. 14.
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e soprattutto nelle lamine epimeriche (Tav. 47, Fig. 19, t1>i) e nel seconc1o articolo c1ilatato
c1el gruppo posteriore c1ei piec1i toracici.

Sotto dell' ipoc1erma segue intimamente collegato alle cellule uno strato c1i connet

tivo, il quale in certi punti e molto sottile, come in generale negli archi c10rsali c1el

capo e c1el tronco, ec1 in altri e moltosviluppato, anzi con i prolungamenti c1elle cellule

interne forma un reticolo piu 0 menO fitto, ec1 esteso riunenc10si anche a quello che appartiene
all' altra lamina ipoc1ermica contrapposta. Tale si trova 10 strato c1i connettivo nelle appenc1ici

articolate, c10ve pero non esistono molti muscoli, 0 glandole, tale nelle appendici branchiali, .

e nelle ovigere, insomma tale dovunque 10 spazio compreso fra le c1ue superficie c1ell' ipo;;,.
derma, per mancanza di altri organi, e trasformato in un sistema lacunare sanguigno.

Similmente si deve ricorc1are che il connettivo sottocutaneo (Tav. 45, Fig. 3, pgi) e la

sec1e piu frequente c1elle cellule pigmentate ramose, che si trovano sparse qua e la suI corpo;
talora in numero COSl consic1erevole c1a togliere la vista di tutte le parti sottostanti. MasliF

questo argomento ritornero di proposito anche nel c1ire c1el l'essuto connettivo) del Sistelna

circolatorio) c1el Sistema respiratorio) e del Sistema riproduttore.

E. Glandole glu:tini:fere.

(rrav. 44, Figg. 12, 17, 25-32, gl).

BIBLIOGRAFIA. 1858. C. S. BATE, Nidification of Crustacea; in: Ann. Mag. Nat. Hist., (3) vol. 1, p.-161-169 e 317, t. s:
• 1874. S. J. RmTH and HARftER, Dredging St.. George's Banks; in: Trans. Connect. Acad., vol. 3, p.1.

1874. S. J. SlVIITH, Tube-building Amphipoda; in: Silliman's Amer. J Ollrn., vol. 7, p. 601; e: Ann.
Mag. Nat. Hist., (4) vol. 14, p. 240.

1879. P. P. C. HOEK, Carcinologisches; in: Tijdschr. Ned. Dierk. Vereen., Deel IV, p. 126-129, t. 5.·
f. 14-16.

1880. S. J. SlVIITH, Cerapus, Unciola, and Lepidactylus; in: Trans. Connect. Acad., vol. 4, p. 274-276.
1880. O. NEBESKI; Amphip. Adria; in: Arb. zool. Inst. Wien, vol., 3., p. 112-122, t. 10-11.
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11 SAY pare che sm stato il primo, nel 1818, a pm'lare di tubi abitati c1a Gammarini:

che egli intanto non riconobbe come veri costruttori della 101'0 c1imora; Lo STIMPSON c1e

scrisse i tubi, ma non si occupo c1ella sostanza cementatrice, la quale invece e notata nel
lavoro c1el BATE. Il primo ricordo di glandole speciali si trova nei lavori dello SMITH, non

solo rispetto ai Podoceridi, ma anche agli Ampeliscic1i, quantunque si tratti soltanto poco
piu che di semplice menzione c1ella presenza c1egli ol~gani in esame. Ricerche piu accurate,

accompagnate anche da qualche disegno importante, fm'ono pubblicate c1all' HOEK; ma riguar

dano esclusivamente i Corofidi, con un vago accenno alle glanc101e dei piedi dell' Ampelisca

aeq~ticornis. Vennero poi le osservazioni i)iu importanti del NEBESKI, il quale, oltre all' aver
sottoposto ad un novello e piu minuto esame le glandole dei piec1i dei Corofidi, particolarmente

dei genen Microdeutopus) Microprotopus) Amphithoe) Podocerus) Cerapus e Corophium) descrisse
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9.

anche quelle sparse in diverse parti c1el corpo c1ell' Orchestia. Finalmente 10 stesso ho pub
blicato una breve comunicazione preliminal'e sull' apparecchio glutinifero c1egli Ampeliscic1i;

e 10 STEBBING disegna in varie tavole le glanc101e c1ei piec1i c1i molti Gammarini.

La super:ficie c1el corpo c1ei Gammarini, siccome ho c1etto pure altrove (p. 48), e
spalmata d' una certa quantita d' umore grasso, che vieta all' acqua c1i bagnare c1iretta

mente la pelle, ovvero, nelle specie solite a vivere nei luoghi appena umic1i, cioe nelle

Orchestie, impec1isce il rapic10 c1isseccamento. Tuttavia questa facolta c1i bagnarsi poco nel
l' acqua e possec1uta variamente c1alle c1iverse specie, e si manifesta anche nella facilita mag

giore 0 ~ninore con cui vengono, 0 stanno· a galla, quanc10 per una ragione 0 per un' altra

ne son venuti. fuori. Oosl la granc1e c1ifficolta c1i vec1ere rimanere a galla un GammantsJ

soprattutto quello c1i acqua c101ce, si trova c1' accorc1o appunto con la scarsa quantita c1i

materia glutinosa c1i cui il corpo easperso; mentre che invece gli ErichthoniusJ le Ampelische,

e quasI tutti i ~isianassic1i, galleggiano alIa prima occasione, in cui escono alIa superficie.
Le glanc101e che proc1ucono questa sostanza glutinifera sono in generale sparse sotto c1ella

pelle, in· mezzo al tessuto connettivo, ovvero rimangono ancora rannicchiate fra le cellule

dell' ipoc1erma, di cui sono c1iretta emanazione. Spesso si giunge a vec1ere i 101'0 speciali

conc1ottini escretori c1i natura chitinosa, che vanno a sboccare disordinatamente alIa su

perficie (rrav. 44, Fig. 15), 0 in Ol'dine lineare (Fig. 28, x), 0 aggruppati c1iversamente;

mapure non ,e r:;tro il caso in cui dei veri canaletti escretori non si possono dimostrare
di fatto, e convien conchiudere che- siano sostituiti dagI' interstizii naturaE dell'ipoderma,

e c1ai pori-canali dellacuticola, attraverso cui la sostanza glutinosa esce come per una
specie di trasudamento.

Nonc1imeno solo nei Gammarini tubicoli l' apparecchio glutinifero assume grande nn

portanza, come quello che edestinato non soltanto alIa protezione della superficie del COl'PO,

ma ancora a dare un umore ch~ serva all' Anfipodo quale materiale esclusivo di costruzione

Crav. 2, Fig. 12), 0 quale cemento per fabbricarsi con l' aiuto di corpi estranei un tubo,
in cui ricoveI:arsi (Tav. 1, Figg. 10 ell), ovvero a tenere riuniti insieme i granelli della

sabbia (Tav. 44, Figg. 18 e 19), clove ha fissato la sua dimora. Che questa sostanza, oltre

al servire come colla, abbia anche un potere velenoso, come ammette per le Caprelle il
MAYER, nessuna osservazione ~ni autorizza a credeI'lo per i Gammarini, quantunque in questi
per l' abbondanza eel il volume le glandole superino di molto quelle che sono state descritte

c1al CLAUS I) e c1al MAYER 2) nelle Fronime, dall'HALLER 3) e c1al MAYER 4) nei Caprellidi, e
c1al CLAUS 5) in vari Platiscelidi.

I) CLAUS, Zeitschr. wiss. Zool., 18.72, vol. 22; e: Org. d. Phronimiden; in: Arb. Zool. Inst. Wien, 1879, vol. 2,
p. 74-78, t. 4, f. 11, 13-15; e t. 5, f. 16.

2) MAYER, JI.'litth. Zool. Stat. Neapel, 1879, vol. 1, p. 40-46, t. 1, f. 1-14.
3) HAUER, Zeitschr. wiss. Zool., 1879, vol. 33, p. 385-387, f, 31 e 39,
4) :NIAYER, Caprell., 1882, p. 113-115, t. 3, f. 6 e 7.
5) CLAUS, Platysc., 1887, p. 13.

Zoo1. Station z. Neapel,Fauna undF:lora, Golf v. ~eape1. Gammarini.
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Oirca alIa distribuzione delle cellule si debbono distinguere gli apparecchi glutiniferi

111 concentrati e d~fftlSi j mettendo nella prima categoria quelli che raggruppano la massima

parte dei condottini delle 101'0 cellule glandolari in uno speciale organo inoculatore, e nella

seconda quegli altri apparecchi, in cui le cellule si trovano qui e la sparse, 0 anche ag'gTup

pate, ciascuna con un condottino escretore particOlare che si apre direttamente sulla superficie

del COl'pO, senza organo speciale d'inoculazione. 8010 negli Ampeliscidi in .uno stesso animale

SI trovano contemporaneamente glandole concentrate e glandole diffuse; negli altri Gammarini
SI hanno' 0 solo le prime 0 solo le ultime.

La .sede delle glandole e varia nei diversi Gammarini, giacche: talora a. e limitata al

gruppo medio dei piecli toracici; altre volte (3. invade parte del tronco, cinque paia di piedi

toracici ed alcuni dei piedi coc13,li; e finalmente in un terzo caso JI. e diffusa in. tutto il tronco,

e in parte dei piedi, soprattutto negli epimeri. Il prima caso e senza paragone il piu frequente,

perche si trova nei gen. Siphonoecetes) Oorophitlm) Erichthonitls) Cet'apopsis) Photis) Atltonoe)

MicrodeutopzlS) Leptocheir"us) Aor'a) Amphithoe) e Poclocertls j il secondo e rappresentato dai

soli Anipeliscic1i; il .terzo esclusivamente dal gen. Orchestia.

a. Appa1'ecchio glntinife'J'o limitctto cti piecli to'J'acic'l 1necli.

Tutti i Gammarini dei generi enumetatinella pi'in-ia categoria si i·assoIl1.igliano per la

concentrazione dell' apparecchio glandolare negli articoli. 2.°, 3._°, 4.° e 5.° dei piedi toracici

medi (Tav. 40, Fig. 38), per la mancanza assoluta di cellule glanclolari nel 1.0 articolo,

cioe nell' epimero, e nel 6.°, e per la presenza di un organo escretore; piu 0 meno lungo e

lesiniforme, formato dal 7.° articolo, 0 unghia. Dei quattro articoli sopra ricordati quelli che

presentano il maggior numero di elementi ~ecretori sono il 2.° e il 4.°, e soptattl1tto il 2.°,
il quale, per questa ragione appunto, in quasi tutti i Gammarini glutiniferi, ma specialmente
nei generi Erichthonitls (Tav. 9, Fig. 16) e Grtlbia (Tav. 13, Fig. 23), e molto largo e gonfio.

Oltre a cio il medesimo articolo si distingue dagli altri anche pel diverso aggruppamento degli

elementi secretori; giacche mentre negli articoli seguenti le cellule sono sparse qua e la

senza ordine, invece nel 2.° articolo si dispongono in tre 0 qnattro ammassi allungati nel
.senso della lunghezza del canale in cui sono contenute. Nondimeno e da osservare che

nessuno degli ammassi ha una forma regolare; anzi. si vedono variare in individui della

stessa specie.
I singoli condottini escretori si dirigono insieme alle varie cellule dei diversi gruppi

all'articolo seguente, dove appariscono come fascetti di fili sottilissimi accanto alle altre

cellule glutinifere, ed insieme ai tendini ed ai muscoli. Finalmente il fascio risultante clella

riunione di tutti giunge all' uughia, che, come si e detto, funziona da organo inoculatore.

L' unghia nella maggior parte dei casi e molto lunga e sottile, altre volte e corta e

relativamente grossa. Oome esempio di unghia lesiniforme possiamo citare quella dei 8ifo

neceti (Tav. 7, Fig'. 30) e quella dei Oorofi (Tav. 8, Fig. 16), come unghia breve quella

delle Amphithoe. Pure, tanto se l' unghia e sottile, quanto se ha robusta apparenza, la strut-
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tura interna non differisce; ma sempre presenta verso la punta una specie di lacuna ovoide"

allaquale mettono fine tutti i condottini escretori (Tav. 44, Fig. 30, sb).

p. AppaTecchio gl~"tinifeTo clegli Ampeliscicli.

L' apparecchio glutinifero degli Ampeliscidi si distingue da quello di tutti gli altri

Gammarini principalmente pel grande suo sviluppo e per l' invasione di parti che negli

altri casi restario libere dalle cellule glandolari. Vero e. che sono sel11pre i piedi toracici del

gruppo medio quelli che presentano la massa secernente maggiore; ma non sono essi soli

a fornirne. Prima di tutto, ai piedi del 3.° e del 4.° paio altri pure se ne aggiungono cosl

nel torace, cioe quelli del gruppo anteriore, e, nel gen. Ampelisea) anche i piedi del 7.° paio

(i quali, anzi, gareggiano con i piedi toracici del gruppo n1.edio per l' abbondanza degli ele

menti produttivi), come anche nella coda, cioe i piedi codali del 1.0 paio, che, nel genere

Haploops) 0, almeno, nell' H. tubieola) diventano validi organi d'inoculazione. E poi cellule

glandolari se ne trovano diffuse in tutto il corpo, e soprattutto nei piedi addominali, e nei
piecli codali posteriori, e negli archi dorsali del tronco.

Ma, ancheprescindendo dagli altri piedi e dalla diffusione negli archi dorsali, il para

gone con i piedi stessi corrispondenti degli altri Gaml11arini glutiniferi dimostra che nelle

prime quattro paia dei piecli toracici degli Ampeliscidi vi sono differenze rilevanti.E parti

colarmente riesce notevole la presenza in essi di un enorme numero di cellule negli epimeri

. (Tav. 40, Figg. 39 e 40), laddove di queste cellule non vie esel11pio ne nei Corofidi, ne
nei Podoceridi. Eel oltre alle glanelole epimeriche, l' osservazione fa veelere pure altre cellule

aggtuppate al elisopra dell' epimero, e penetrate anche nell'interno del torace, ai lati del

l' arco dOl'sale, fra i muscoli e 1'ipoderma.

Nel 2.° articolo le cellule non formano gli ammassi caratteristici elei Corofidi e Po

doceridi, ma invece sono pochissime e grosse. Nel 3.°, 4.° e 5.° non presentano nulla. di
speeiale; nel 6.° mancano.

Circa ai canaletti eseretori, quelli degli epimeri vanno a terminare in' gran parte suI

margine libero inferiore' dell' organo; tutti gli altri, cioe quelli delle cellule contenute neI

tOl'ace, alcuni delle cellule epimeriche e tutti quelli degliarticoli del piede si riuniscono in

un fascetto che si dirige all' unghia. E questa pure non somiglia a quella dei Corofidi, nella

maniera come i condottini sboccano; perche manca del serbatoio comune ed apparisce

.minutal11ente crivellata, ma soprattutto verso la punta, a ·cagione di tanti forellini che

corrispOlldonociascunoall'apertura di uno speciale canaletto escretore, e che nel gen. Ampe
lisea sono tutti eguali fra 101'0, ma nell' Haploops sono di due maniere, siccome e disegnato

nella Fig. 29 della Tav. 44, dove fra i numerosi forellini di sbocco piccoli (fee), ve n' e anche
uno piu grande, che si fa notare per la sua forma ad imbuto (fge).

L' apparecchio glandolare dei gnatopodi anteriori si limita semplicemente agli epimeri,.

i quali non differiscono essenzialmepte da quelli dei piedi toracici del gruppo medio;, I
condotti escretori sono siniilmente aperti sull' orlo libero. '
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Nel gen. Ampeliscct) nel 7~0 paio Crav. 41, Fig. 9), le cellule glandolari penetrano, come

nel piedi toracici medi, nell' interno del torace, e di Ut si continuano nella parte rigonfia

dell' epimero, e poi nel 2.° articolo e in tutti i seguenti fino 311 B.o. Le magg'iori dimensioni

delle cellule si trovano in quelle intratoraciche; ma il numero e prevalente nel 2.° articolo,

che mostra gran parte della sua lamina tutta occupata da bellissimc cellule, sparse disordi

natamente, ma pure piu 0 meno aggruppate presso all' asse principalc dell' articolo. Del

resto tutte le cellule, e anche quelle dell' articolo clilatato, mandano i 101'0 condottini verso

l' estremo del piecle. Qui 10 sbocco e in clue articoli distinti, suI margine posteriore, che

presenta percio una serie cli forellini relativam.ente ampi) allineati parallelamente 311 margine

stesso 1). Nei piedi codali posteriori le glanclole sono cliffuse, e si trovano in ambedue i rami

che in questo genere sono cli forma laminare. I condottini escretori si dirigono verso 1 mar

gini, clove sboccano ciascuno con una speciale apertura, piuttosto ampia.

Nel gen. Haploops le glanclole sono distribuite alquanto diversamente, ma le differenze

riguardano soprattutto i piedi clel 7.° paio e i piedi codali anteriori; i quali, clifatti, si

scambiano nei 101'0 uffici relativamente a ql1elli che abbiamo vecluto nel gen. Ampelisca.

COS1 liell' Haploops l' ultimo paio dei piedi toracici non presentano traccia di cellule glando

lari; ed invece nei piedi codali anteriori il ramo esterno, notevole anche per la sua brevita
in confront0 dell' interno, e divenuto valido organo d' inoculazione. Grossi tubolini escl;etori

l' attraversano in tutta la sua lunghezza; eda un lato si aprono in grossi forami scavati

suI maJ:gine convesso del ramo, dall' altro si prohmgano nell' articolo basilare per andare a

metter capo nell' apparecchio glandolare. Ql1esto e piuttosto volumilloso, e risulta pure di

elementi di considerevoli dimensioni aggruppati ai lati della coda (Tav. 44, Figg. 32 e 32 *).

y. Appa1"ecchio gl~ttinife1"o delle Orche.stie•

. Nelle Orchestie l' apparecchio glutinifero e bens1 molto sviluppato, ma pure interamente
c1iffuso, giacche tutte le singole cellule componenti mandano il 101'0 conclotto escretOl'e cli

rettamente 311131 sl1perficie del corpo mecliante speciali forellini. Mancano>pf)r conseguenza

gli organi inoculatori. Le cellule sono aggruppate in varie parti del COl'pO e propriamente

sugli archi dorsali e sui piecli; ma il numero magglOre e concentrato negli epim.eri clelle

prime clue paia (rrav. 44, Fig. 17).
L' ufficio cli questa secrezione e, seconclo le mie osservazio'ni, simile a quello che ha

la materia clerivailte dalle glanclole clei Corofidi, Podoceridi ed Ampeliscicli, e quincli creclo

chc la materia versata per i forellini aperti qui e la sulla sl1perficie clel COl'pO, sia clesti

nata a servire cla glutine. Se non che, mentre negli altri Gammarini glutiniferi il cemento

e acloperato per fabbricare dei veri tubi, appiccicati, 0, non, sulla superficie dei corpi

1) Questi forellini si veggono disegnati anche dal BATE (Catal. Brit. Mus., 1862, t. 15, f. 1, G), ma senza

ehe ne sia inclicato il valore. Cf. anche STEERING, Chall., p. 1051, 1056, e 1651.
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sommerSl, invece nelle Orchestie la materia conglutinatrice serve a tener fermi insieme

i granelli che costituiscono le pareti dei cunicoli scavati dagli animali nella sabbia in

cui vivono (Tav. 44, Figg. 18 _e 19). Invece il NEBESKI vorrebbe attribuire all' Ulnore se

gi'egato da queste glandole l' azione d'impedire un troppo rapido disseccamento, soprattutto

delle branchie; e quest' opinione gli sembra avvalorata <,lal fatto che in Gammarini di

generi affini, com.e « Nicea », che vivono nell' acqua, q neste glandole mancano. Per conto

mio non trovo nulla a ridire su questa opinione in quanto alIa protezione che la sostanza
glutinosa da alIa pelle, contro il rapido disseccamento, perche certamente la superficie estel'l1a

del corpo pub essere continuamente inumidita dalle glandole per i numerosifori da cui

puo uscire l' umore glutinoso; ma non posso consentire nell' ammettere che, insieme al

l'irrorazione della superficie esterna del COl'pO, abbia luogo anche quella clelle hranchie, e

cia perche per proclurre questo effetto, converrebhe prima di tutto che i condotti glandolari

sboccassero appunto, come clice il NEBESKI, sulla superficie interna degli epimeri; ed invece,

siccome ho detto, 10 sbocco negli epimeri e sulla superficie esterna, precisamente siccome

si verifica in tutte le altre parti del COl·pO. L' argomento dedotto dalla mancanza di gland'ole

nella pelle delle Hyale (Nicea) perde pure altro valore, quando si mettono esse in paragone

COIl, altre specie egualmente acquatiche, come sono i Podocen{s} i Gorophiu1n} le Ampe

lische, ecc., ai quali la vita acquatica non impedisce di avere glandole glutinifere; come

pure quando si consideri che il vero ufficio delle glanc101e e quello c1i dare un cemento
per la costruzione di un tubo.

Struttura delle glandole. - La forma delle singole cellule glandolari e molto varia.

Per 10 piu e tondeggiante, ma spesso e lobata; anzi i singoli lohi possono essere, come si·

vede p. es. negli epimeri delle,. An1.pelische, tanto prominenti c1a clare alla cellula un aspetto

ramificato. Altre volte il corpo delle cellule e molto allungato in forma cli parallelepipeclo,
per adattarsi al canale In CUI e contenuta. Esaminata con leliti cl' una certa \forza si vede

che la cellula presenta il SilO protoplasma percorso da tanti canaletti ramificati ('rav. 44,

Fig. 25), i quali vanno a metter capo in altri maggiori, e finalmente al condotto escre

tore principale:.Isolando con gli aghi una delle cellule che si trovano nell' interno della
cavita toracica, e facile vedere la disposiziOIie spe~iale delle radi~i di questo tubolino, note

vole per questo, che risulta di un tronco centrale, derivante da un piccolo rigonfiamento

sferoidale e da un certo numero c1i tuhicini minori raggianti, che a quelli mettono capo

(Fig. 26). Varia il numero di questi condottini minori nell' interno del corpo delle cellule,

perche spesso sono quattro, ma altre volte giungono fino ad otto; e varia pure la lunghezza,

e la forma) essendo ora hrevi e appena curVl ad arco, ora lunghissimi, sinuosi, e curvati ad
anse in vario modo.

Circa alla _quistione, che si e fatta per i Fronimidi fra il CLAUS e il MAYEH, se, clOe,
le ramificazioni del canaletto escretore nell'interno della glandola abbiano 0 no una parete

chitinosa definita, siccome vorrebbe il CLAUS, ovvero siano semplici lacune del plasma,

secondo l' opinione del MAYEH, l' esame delle cellule isolate delle Ampelische fa venire alla
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conchiusione che la parete chitinosa esiste soltanto nei primi tratti, e manca nei piu piccoli.

Una moderata pressione, schiacciando la cellula, fa sparire ancora le ramificazioni minute.

Del resto la stessa opinione per i Corofidi e stata pure sostenuta elal NEBESKI.

Merita ancora di essere specialmentericordata la differenza eli colorazione che i vari

gruppi glanelolari presentano nello stesso articolo di una zampa cosia fresco, suI vivo,

come nei preparati tinti p. es. col carminio boracico, quantunque, siccome e gia noto dalIe

osservazioni del NEBESKI, non si possano veelere elifferenze eli struttura fra le cellule chiare

e le cellule oscure. Dal vedere queste elifferenze di tinta variare secondo i diversi inclividlii,

io sono indotto a credere che esse si trovino in rapporto colI' attivita eli secrezione. Di solito

le piu paIlide mi sono sembrate le menD attive, eel anche le piu giovani.

F.Organi eli escrezione.

Riunisco sotto questo nome la glandola antennale) e alcunipiccoli gruppi cellulari che

io stessa ho descritti alIa base elei piedi mascellari, dei piedi toracici, e dei piedi addominali,

e che pero si debbono indicare sotto il nome di glandole coxali. La funzione escretrice di
questi apparecchi, quantunque non si possa din'lostrare colI' analisi dei prodotti, perche troppo

scarsi nel caso della glandola antennale, e di dubbia esistenza per le glandole coxali, in

vece risulta evidente quando si esamini un inc1ivieluo giovanissimo eli Gam1Jtarus pnngens 0

eli Gammants locztsta) che sia rimasto per qualche tempo nell' acqua, dove sia stato sparso

un poco eli polvere di carminio ; che allOl'a si vede che COSl nell'interno delle anse antennali,
come nelle cellule coxali sono depositati tanti piccoli gl:anuli, i quali vanno cambiando di
colore a misura che si prolunga la durataclella 101'0 permanenza nell' organo.

a. Glandola antennale.

BIBLIOGRAFIA. 1856. C; S. BATE, Brit. Edriophth., in: Rep. Brit. Ass. 1855, p. 30.
1860. F. LEYDIG, Naturgesch. Daphnid., p. 28 e 29.
1867. G. O. SARS, Crust. d' eau douce de Norvege, p. 59.
1875. PH. DE ROUGE~roNT, Naturgesch. d. Gamm. puteanus.
1878. F. LEYD.IG, Amphip. u. Isop.; in: Zeitschr. wiss. Zool., vol. 30 (Suppl.), p. 238, t. 9, f. 1-'3.
1879. A. WRZESNIOWSKI, VorHiuf. lVIittheil. H. e. Amphip.; in: Zool. Anz., 2. Jahrg., p. 536.
1880. ,C. GROBBEN, AntennendrHse; in: Arb. Zaal. Inst. Wien, val. 3, p. 96, t. 9, f. 4.

Il tubercolo conico che si trova alIa base delle antenne posteriori, suI 2.° articolo, e
stato gia conosciuto dai piu antichi Carcinologi, i quali pertanto 10 descrissero e figurarono

pure nei 101'0 lavori sistematici. Il BATE fu il prima che considero questo processo come

di speciale importanza, asserendo che « this denticle is the external portion of the olfactory

organ, and homologizes with the olfactory tubercle (auditory of M. MILNE EDWARDS, V ON

SIEBOLD, ecc.) which is situateel on the basal portion of the antenna in the Podophthalmata ».
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Ma le ricerche sull' organo intm~no furono eseguite solo cinque anni dopo, cioe nel 1860,

dal LEYDIG, il quale poi le completo nel 1878, descrivendo nel Gamma1'us pulex) e nel'
Gct1nma1'us ptdeanus la figura aggomitolata della glandola, e l' estremita a fondo cieco, di

latata in fOrIna di· b01'sa, il canaletto cuticolare escretore con le cellule di matrice, e gli

spazi sanguigni che si trovano tra gli avvolgimenti della glandola; ed aggiungendo che
l' organo e omologo alIa' glandola verde di altri Orostacei, ed, in seconda linea, e da para

gonare con gli organi segmentali degli Anellidi.
Fra il prim.o edil secondo lavoro del LEYDIG compariscono qui e la' nei lavori sui

Gammarini d' indole prevalentemente sistematica, accenni anche sulla glandola antennale:

ma si tratta, piu che di osservazioni originali, di semplici conferme delle prime osservazioni

del LEYDIG. Tali . sono p. es. le notizie elate da G. O. SARS pel Gammcvrus neglectus j e dal

DE ROUGEMONT e dall' HUMBERT per altri Gammarini di acqua dolce.

Il WRZESNIOWSKI studio la glandola antennale in tre specie, cioe nel· Gamma1'us pulex)

nella Goplana polonica) e nella Pallasea cancelltts) e confermo anch' egli tutte le osservazioni

del LEYDIG, aggiungendo nondimeno qualche particolarita sulla struttl1ra minuta, e facendo

nota.re come nel giovane le anse del tuba glandolare siano in minor nU111erO che nell' adulto.

Finalmente il GROBBEN, esaminando l' organo nel Gammartts marimts) non esita a con
siderarlo con1.e vera glandola renale, associandosi COS1 ad opinioni somiglianti espresse da

altri Oarcinologi per questo e per altri organi omologhi. Al pari del LEYDIG, il GROBBEN

distingue nella glandola antenn3,le un sacchetto terminale ed un canaletto escretore. Il sac

chetto, che trovasi nell' articolo basilare rigonfio delle antenne posteriori, del tutto! presso

ai comuni tegumenti, e a questi riunito mediante trabecole che servirebbero a produrre il

ristagno del sangue necessario per la secrezione. « Es ist von nierenformiger Gestalt; am

hinterEmEnde, dem Hilusdm: Niere vergleichbar, entspringt das Harnkanalchen ». Le

cellule che rivestono il sacchetto sporgono nell'interno dell' organo, ed hanno un protoplasma

grossolanamente granuloso; mentre che il protoplasma delle cellule che tappezzano il cana

letto dimostra una struttura finamente fibrosa. Del resto il GROBBEN conchiude che la glandola

antennale dei Gammarini, e di altri Orostacei, e omologa alIa 'glandola del guscio, ed e,

come questa, una formazione del foglietto medio, e non gi~t derivata, come vorrebbe il
REICHENBACH per l' Astacus) da introflessione dell' ectoderma.

In quanto alle mie osservazioni, prima di ogni altra cosa c1ebbo notare come questa

glandola antennale non esista gia egualmente sviluppata nei vari Gammarini; che invece, tt
prima giunta, si direbbe quasi che mancasse interamente nelle Orchestie e nei Oorofi. In tutte

lealtre specie del nostro Golfo, alIa base delle antenne posteriori,nel COS1 detto articolo

coxaledelle antenne, esiste un organo glandolare che sbocca all' esterno con un conc1otto

portato da un tubercolo conico, che fa parte del 2. 0 articolo del peduncolo.

Il tubercolo varia di c1imensioni secondo i generi: ma per 10 piu e mediocre, in guisa

da non sporgere oltre l' articolazione del 2. 0 articolo col 3.0
• Solo nel Ceradoctts o1'chestiipes
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e lung'hissimo (Tav. 21, Fig. 18), COS1 da raggiungere quasi il 4.° articolo del peduncolo.

Dall' estremita di questo tubercolo conico sporge un canaletto chitinoso, a pareti mblto sottili,

il quale, siccome si vede poinelle sezioni, si. continua nell'interno del tubercolo, e poi
nella massa della base del peduncolo antennale, COS1 nel 2.° articolo come nel 1.0

La costituzione della glandola, che comincia come U11 canaletto, continua pure come

tale per qualche tratto. Nel Gam;maru8) e specialmente nel Nipharg~tsp~deanusJ il tubo e av

volto in piu giri, che nella sezione vengono attraversati in diverse maniere. Nel J.1!icrodeutopus

la lunghezza del tubo e molto minore (Tav. 44, Fig. 1). Le pareti interne 'sono formate di

cellule epiteliali, le quali solo nelle vicinanze dell' apertura esterna sono rivestite all'interno

c1i cuticola, mentre che nella parte piu remota clall' apertura sono meno precise. Non mi e

riuscito di ottenere dei buoni preparati per dissezione; -in g'uisa che non s.on giunto a veder

chiaro nella quistione della terminazione della glandola. Il GROBBEN dice che essa termini

a £ondo cieco e COS1 la figura; ma le sezioni da me ottenute mi fanno inclinare piuttosto

all' opinione di quelli che sospettano in quest' organo un rappresentante degli organi seg

mentali dei Orostacei, giacche, per quanto si puo argomentare dai tagli, le pareti delle

glandole nelle sue parti piu lontane' dello sbocco, sono del tutto incerte, e si confondono

col tessuto connettivo (Tav. 44, Fig. 2 ).'
In quanto alIa funzione non mi accordero certamente col BATE, che vorrebbe con

siderare il tubercolo come organo olfattivo: non c' e nulla che possa giustificare quest' opi

nione; e inchino piu a credere la glandola di natura escretoria, tanto piu che ho veduto

anch'io come il BARS, USClre, nel Nipharg'lts) dal foro escretore 'una materia g~anulosa

(Tav. 44, Fig. 3).
Il GROBBEN, nel terminare il suo lavoro sulla glandola antennale, ~nota speci~lmente il

fatto, che il COS1 detto da lui « canaletto renale » e piLl lungo nei Oopepodi, Anellidi, ed

Iruclinei di acqua dolce, che in quelli di acqua marina. Di cio egli non sa trovare una spie-'

gazione; ma nondimenQ richiama l' attenzione degli osservatori su questo rapporto, invitandoli
a guardare se mai questo parallelismo fra la lunghezza del canaletto e la vita nell' acqua

dolce sussista in generale. Per conto mio, clall' esame delle glandole antennali dei Gammarini,

posso appunto confermare questo rapporto, poiche in nessun Gammarino marino ho veduto

il canaletto raggiungere le dimensioni che si trovano nel Gammarus pulex e nel Niphargus

J?uteanus) e, come risulta clalle osservazioni del WRZESNIOWSIU, anche nella Goplana polonica.

Ma <1ebbo aggiungere che anche nel Gammarus locusta) specie essenzialmente marina, il tubo

glanclolare presenta molte anse; e, per conseguenza, 11ei Gammarini, invece di conchiudere

che 10 sviluppo deUa glandola antennale e in rapporto con la vita nell' acqua dolce 0 nella

salsa, si puo al piu affermare che nei Gammaridi propriamente detti, e piu che negli altri,

nei generi Gammarus e Niphargus) I' organo in quistione e meglio sviluppato che nelle specie

<1i altre famiglie.
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(Tav. 54, Fig. 22, gla).
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BIBLIOGRAFIA. 1889. A. DELLA VALLE, Org. escrez. Gammarini; in: BoIl. Soc. Nat. Napoli, (1) vol. 3, p. 269-272.

AlIa base dei piedi mascellari, dei piedi toracici, e dei piecli addominali, io ho potuto

dimostrare, in due specie del ge;n. Gammarus) la presenza di piccoli gruppi cellulari, di natura

glandolare, ma per cui intanto non mi e riuscito di scoprire alcun dete~'minato canale, de

stinato aportar via la materia prodotta, e neppure un forellino speciale sulla pelle. Nei

piecli mascellari il gruppo cellulare e piu voluminoso, ed occupa l' articolo basilare, ossia
quello che risulta dal saldamento del prima articolo del piede mascellare di destra con

quello di sinistra. Invece nei piedi toracici le glandole si riducono a lTl.inimi termini, anzi,

a quanto pare, sono rappresentate semplicemente da una cellula sola, piu 0 111.enO volumi~

nosa, la quale occupa precisamente l' estremita piu prossimale di quella parte dell' epimero

che e ingrossata verso il lato interno, e contiene in se le vie circolatorie principali del
l' arto, e i muscoli e i tendini che dall' epimero vanno ad inserirsi sulle apofisi dell' estremo

prossimale del 2.° articolo. Finalmente nei piedi addominali 0 natatori, l' apparecchio glan

dolare, conformato similmente nella maniera che ho detto per ipiedi toracici, occupa non

gia la base dei piedi stessi, ma invece quella parte della superficie ventrale del somite che si

rigonfia a cono., e forma quasi un peduncolo a cui si unisce l' articolo basilare del pieele. Forse,

appunto per questa ragione, cioe dal vedere situate le glandole in questa eminenza conica,

si potrebbe conchiudere per un' omologia di essa colI' epimero dei piedi anteriori (Cf. p. 46).

Che a queste glandole sia riserbato un 'ufficio escretore io l' ho conchiuso elal fatto che

in esse vengono a formarsi dei depositi di granuli di carminio, quando l' animale se ne riempie

il tuba eligerente. L' esperienza riesce specialmente con i gipvani del Gammarus pungens;
nei quali spargendo un po' di polvere di carminio nell' acqua dove vivon? una nidiata di
essi di recente schiusi dalle uova, dopo alcuni giorni tutti gli animaletti fanno notare tanti

granuletti rossi nelIe anse della glandola antennale, ed alIa base dei piedi mascellari, toracici

eel addominali, precisamente nell'interno delle glandolette summentovate. Questo deposita

talvolta sembra del tutto regolare, essendo rappresentato da un solo granulo che a prima
vista si direbbe quasi il nucleo colorato, si che si penserebbe ad uno dei tanti casi di

colorazione artificiale degli elementi vivi. Ma questosospetto della colorazione di elementi

"\Tivi viene subito allontanato, quando si faccia nel medesimo tempo l' esame delle altre

glandole vicine, ed ancora delle glandole di altri individui alimentati nella maniera stessa;

perche sivede che il deposito di carminio, in una prima glandola unico e sferoidale, in una

altra e invece duplice e anche suclc1iviso in minori masse, fino a ric1ursi in certi casiad U,l1.

gmn numero di piccoli granellini. Il cleposito maggiore e sempre alIa base dei piedi ma

scellari, la. clove appunto le cellule sono piu numerose; quelli dei piecli toracici e addominali,

sono minori del primo,. ma tutti eguaU fra 101'0. Contempomneamente al deposito di carminio

Zool. Station z. Neapel, Fauna Ilnd Flora, Golf. v•. Neapel. Gammarini. ]0.
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nelle glandole della base dei piedi, anche nelle glandole delle antenne posteriori compari

scono dei granuli rossi; ma questi sono tutti e sempre minutissimi, come una fina sabbia,

senza che mai si raccolgano in conglomerati.

Le esperienze con i Gammarini marini sono riuscite, siccome ho' detto anche nella

conmnicazio.ne preliminare, non troppo felicemente, giacche gli animali non resistono in

vita quanto e necessario, perche la sostanza colorante penetri nel corpo e sia poi eliminata.
Solo con i giovani di GammaJ''ilS loc'ilsta l' alimentaziolle con carminio mi ha dato buoni

risultati; i' quali in generale si accordano con quelli avuti con la specie di acqua dolce,

meno che non ho veduto mai, negl'individui da me esaminati, dei depositi nei piedi ma

scellari. Viceversa poi ai lati del 2.°, 3.°, e 4.° segmento del torace i giovani GarmnaJ'us

locusta alimentati con carmiJiio mi hanno fatto vedere sei grandi depositi, tre per lato, eli

granuli color rosso-vivo, molto superiori per volume a quelli ordinari dei piedi che si

trovano piu in basso. Naturalmente vedendo la costanza elella sede, e la limitazione precisa,
- '

son venuto nella convinzione che questi depositi siano, aT pari degli altri soliti dei piedi,

effetto dell' azione di speciali organi escretori; ma quali siano questi organi, per mancanza

eli materiale opportuno, io non ho potuto determinare.

Certamente, oltre che nelle due specie del gen. Gammarus di sopra ricordate, e da cre
elere che esistano glandole dei piedi anche in molti altri, se non in tutti i Gammarini. Ma,

poiche si tratta di organi assolutamente di minimo volume, cioe formati di una cellula sola,

o forse al piu di due, non e facile, anche conosceildo il sito preciso della 101'0 sede, di

assicurarne l' esistenza nelle sezioni; dove 0 per una ragione 0 per l' altra possono rimanere

inosservate, 0, con magg'iore pl'obabilita, confuse con le cellule ordinarie dell'ipoderma, 0

del colmettivo. Tuttavia, quantunque non confermate da esperimenti di alimentazione con

carminio, credo di essermi assicurato elella presBnza di cellule glandolari simiglianti a qllelle
.dei Garmnanls anche nella Le'itcothoe spinicarpa.

Del resto e evielente che queste glandole dei piedi sono perfettamente omologhe a quelle
che il METSCHNIKOFF 1) ed il KOWALEvVSKY 2) hanno scoperto in altri Malacostraci, cioe nelle

JYlysis) nel Paradopsis cOJ'md'il1n) nel Palaemon) e nelle Nebalie; come pure a quelle che

.si trovano alla base elei piedi di alcuni Fillopodi, cioe nel Branchipus) dove le ha scoperte
10 SPANGENBERG 3), e nell' AJ'temia salina) dove le ha trovate il CLAUS 4). E, volendo esten

dere le omologie, io mi associo volentieri all'EISIG 5), quando considera come « ttberaus

1) Secondo KOWALEWSKY, Ein Beitrag zur Kenntniss del' Exkretionsorgane; in: Biolog. Centralbl., vol. 9,

1889, p. 39.
:2) KOWALEWSKY,. l. c. p. 36, e 40. Le esperienze furono ripetute per le Nebalie anche dal CLAlTS, che studio

pure la struttura delle glandole. Cf. CLAUS, Ueber den Organismus del' Nebaliden und die systematische Stellung

del' Leptostraken; in: Arb. zool. Inst. Wien, vol. 8, 1888, p~ 100-102, t. 1, f. 1-3, e t. 15, f. 3 e 4.
3) SPANGENBERG, Zur Kenntniss von Branchipus stagnalis; in: Zeitschr. wiss. Zool., vol. 25 (Suppl.) 1875, p. 19-20,

t. 1, f. 6, BD.

4) CLAUS, Untersuchungen iiber die Organisation und Entwickelung von BretncMpus und Artemia, etc.; in; AI'b.
zool. Inst. Wien, 1886, vol. 6, p. 336, t. 9, f. 1 BDI'. /

5) E1SIG, :iYlonogr. d. Capitell., 1887; in: Fauna u. Flora d. Golfes v. Neapel, 16. Jiionogr., p. 895-896.
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wahrsDheinlich », che queste glandole dei Crostacei « den Schenkel- odeI' CoxaldrUsen del"

Ubrigen Arthropoden, respective den SpinndrUsen del' Anneliden homolog sind ».
Ma, viceversa, non posso risolvermi ad accettare come assolutamente buona I' ultima

conclusione dell' A. ora citato, cioe: « Sodann kann auch auf die Thatsache hingewiesen
werden, dass nach CLAUS gerade die Phyllopoden als directeste Abkommlinge del' Ur

Crustaceen odeI' Protostraken zu betrachten sind », perche, siccome ho gia detto, le glan

dole si trovano, oltre che nei Fillopodi, anche nei Malacostraci. Nondimeno, chi consideri

che fra gli Artropodi e gli Anellidi, 10 stesso animale, insieme alle glandole coxali, sovente

e assai ben fornito anche di veri organi escretori, quali sono i tubi del Malpighi 0 i nefridi,
e quincli che non si puo conchiudere che in lui le glandole coxali sostituiscano i soliti ap

parecchi di escrezione mancanti (perche, invece, quelle non fanno altro se non aggiungersi

semplicemente a questi) vedra qnanto sia poco fondata I' opinione del CLAUS 1), quando crede

di poter spiegare la presenza delle glandole coxali nelle otto paia di piedi toracici delle

Nebalie con la riduzione della glandola del guscio, e specialmente con la mancanza di

anse nella glandola antennale. DQI resto, anche senza uscire dai Malacostraci, l' ipotesi' del

CLAUS perde ogni valore, tenendo conto del fatto che i Gammarini delle specie ricordate,

e pill di essi ancora le Mysis) quantunque provvedute di anse sviluppatissime nella glandola

antennale, nondimeno hanno glandole in tutti i piedi toracici, e, 1 Gammarini, anche nelle
tre paia di piecli addominali.

G.Organi fron-tali.

(Tav. 46, Figg. 11-13; e Tav. 54, Figg. 6 e 7).

BIBLIOGRAFIA. 1882. P. :fi£AYER,Caprell., p. 111, f. 31 nel testo.

Sotto il nome di « FrontaldrUsen » sono stati Indicati dalMAYER nella Leucothoe due

piccoli organi di apparenza glandolare, situati uno per lato nella parte anteriore del capo,
dietro delle antenne. Veramente il MAYER non entra nei particolari della struttura per de

terminare i necessari confronti, e si limita a disegnare solo il contorno dell' organo, che

crede senz' altro omologo alIa glandola frontale delle Caprelle, e dei Ciami. A me, invece,

I' esame dell' insiel~e dell' organo in quistione, e delle varie sue parti, osservate nelle sezioni,

non ha dato 1'idea di una glandola propriamente detta, ma invece ha fatto 1'impressione
. quasi come di un occhio rudimentale.

La forma degli <?rgani frontali, 0 glandole frontali, guardata in complesso (Tav. 46,
Fig. 11), e quella di un cono allungato, con la parte rigonfia rivolta verso il vertice del

capo, e con la sottile che va verso la faccia inferiore. Nondimeno tale forma, esaminando

piu minutamente, si vede che e dovuta ad una sottile membrana connettivale cpo) che

1) CLAUS, Org~d. Neba1.; 1. c., p. 100.
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circonc1a a guisa c1i capsula il vero organo principale, il quale presenta nel suo interno
c1elle singolari formazioni, che ricbrc1ano non c1i raro i coni cristallini, in principio c1i svi

luppo, c1egli ocehi genuini laterali. Una c1i queste fonne, a cui 3,ccenno, e quella c1isegnata

nella Tav. 46, Fig. 11, Cl' / c1ove, se si consic1eri che i nuclei ns) situati nelle vicinanze,
potrebbero ben rappresentare i nuclei c1el SEMPER, e i corpicciuoli c l'inizio 0 il resic1uo c1i

cellule retiniche, si c10vra conchiuc1ere che v' e abbastanza per far c1ubitare c1el- valore glan

c10lare attribuito agli organi in esame.
Ma non c1ebbo tacere, che contro questa maniera c1i vec1ere fanno granc1e ostacolo le

ossel'vazioni c1el MAYER, il quale, in animali molto affini ai Gammarini, cioe nelle Capl'elle,

c1escl'ive per ciascun Ol'gano un conc1otto escretore rivestito c1i chitina, e quinc1i resistente

alIa potassa caustica; il quale, c1opo c1i aver variato c1i calibro nel suo corso, va final

mente a sboccare sulla superficie della pelle con un orificio non rotonc1o, ma irregolare.

« Im Innel'en c1er DrUse sinc1, allerc1ings nicht inllnel', aber c10ch meist, c1urch Essigsaure

c1ie Zellen nachweisbar, welche sie zusammensetzen,auch sieht man unter Umstanc1en das
Chitinrohr c1es AusfUhrganges frei hineinragen.». Per questo, ed anche perche l' organo

« nach Behanc1lung mit Essigsaure oc1er anc1eren c1ie Gerinnung c1es Plasmas herbeifUhl'enc1en
Agentien fast bei jec1em Inc1ivic1uum einen anc1eren Inhalt zeigt, was sich wohl auf ein,e in

Thatigkeit befinc1liche DrUse, nicht aber auf ein Sinnesorgan beziehen lasst », il MAYER
conchiuc1e, indipenc1entemente c1alla presenza 0 mancanza c1i un nervo speciale, che nelle

Caprelle « spricht Alles fUr eine Deutung c1es Frontalorgans als einer D~Use »'. Eppure,

siccome ho c1etto, questo significato c1i glanc1ola, checche si debba conchiuc1ere per le Caprelle,
certamente per i Gammarini non si puo sostenere, almeno p'er le Leucothoe) in cui, anche

a voleI' consic1erare come proc1otto c1icoagulazione quelle masse che somigliano tanto spesso

a coni cristallini, resterebbe' sempl'e ancora a scoprire un conc1otto escretore.
Del resto fra tutti i Gammarini del nostro Golfo, a me non e riuscito vec1ere gli ol'gani

frontali se non in due sole specie, cioe ne11a Leucothoe spinicctrpa) confermanc1o COS! le os

servazioni del MAYER, e nell' Atylus Swctmmerclctmii I). Ma voglio aggiungere· che in questo

ultimo animale l' Ol'gano e pure molto rudimentale, anzi, se e possibile, piu oscuro ancora

che ne11a Leucothoe. La Fig. 6 nella Tav. 54, 0 II' 10 presenta nella sua posizione naturale,
mentre che la Fig. 7 10 mostra ne11' aspetto che ha quanc10 si guardi con lenti c1i forza

ingranc1itiva maggio~·e. E qui si vede che esso e parimenti involto in una capsula comune,

a somiglianza di quello che appare nelle Leucothoe j da cui intanto differisce, perche di

forma non gia conica, bens! a fuso, co', c1ue estremi prolungati uno verso il vertice c1el capo,

1) Secondo il GAMRo'rH (Zeitschr.~wiss. Zoo1. vo1. 31, p. 113), a cui si deve la prima scoperta del « Frontal
organ », questo esisterebbe « wahrscheinlich .» in tutti gli Anfipodi. Ma, siccome dico piu su, nei Gaml11arini,
io non l' ho osservato chein soli due casi; ed il MAYER che l' ha trovato nelle Caprelle, nei Cial11i, e nelle Le~6Gothoe,

l' ha invece ricercato invano neg1' Iperini, dove non l' ho potuto vedere neppure io. Voglio pure qui avvertire che
nelle LeuGothoe e negli .A.tyl~tS non risulta dalle mie osservazioni che, come per le Caprelle nota il MAYER, sia
« das Frontalorgan bei ganz j ungen, der Bruttasche entnommenen Thieren il11 Verhaltnisse sehr viel grosser als

bei den Erwachsenen ».
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e l' altro suI margine anteriore dell,' occhio. Che cosa rappresentino veramente questi due

prolungamenti, io non ho potuto ben capire, perche l'inferiore si perde suI lembo dell' oc

chio, confondendosi, forse, con la capsula che circonda l' organo visivo, e l' altro, cioe il
superiore, va a terminare, a quanto pare, .sulla superficie esterna del c01'1'0 , ciascuno dal
lato corrispondente della linea mediana del sommo del capo. Ognun vede come in queste

circostanze la somiglianza degli organi frontali fra i Gammarini e le Caprelle sia molto
maggiore, che nel' caso delle Leucothoe) tanto piu che, come la Fig. 7 della Tav. 54 dimostra,

si potrebbe forse interpretare come prodotto della ~ecrezione quella specie di nubecola, che

in taluni casi si vede, ed e quindi rappresentata nella figura, appunto nelle vicinanze· del

condotto escretore. Ed infine, per completare la somiglianza coll' organo delle Caprelle, si

aggiunge pure, che, quantunque non mai nettam.ente, pure tutta la massa dell' organo sembra
che risulti di grosse cellule nucleate, che si potrebbero forse considerare come le secretrici.

Sicche, in conchiusione, l' esame dei Ganllnarini non porta nessun contributo essenziale

alla conoscenza piu esatta della struttura o della funzione dell' organo del GAMROTH; mentre

che intanto si puo conchiudere che fra i tre sottordini degli Anfipodi i Lemodipodi son

que1li in cui esso raggiunge uno sviluppo piu considerev~le.

CAPO IV.

Tessuto connettivo.

BIBLIOGRAFIA. 1857. F. LEYDIG, Lehrb. d. Histo1., p. 341.
1878. F. LEYDIG, Amphip, u. Isop.; in: Zeitschr. wiss. Zoo1., vo1. 30 (Supp1.), p. 241.
1879. A. WRZESNIOWSKI, VorHiuf. Mitthei1. il. e. Amphip.; in: Zoo1. Anz., 2. Jahrg., p: 448.

Le sole I) notizie bibliograficheche trovo intorno al tessuto connettivodei Gammarini

SI possono ridurre a queUe che riguardano la varieta adiposa. Della quale il LEYDIG nel

suo Manuale d'Istologia, a proposito del Gammaru8 pulex) si limita a dire che e una rete

pallida, derivata da cellule fuse insieme, ma chepresentano sempre i 101'0 nuclei; e che le
gocce di grasso sono deposte fra le maglie del tessuto areolare. Nel 1878 10 descrive nel

Gammaru8 puteanu8 come molto abbondante, cosi che daUa cavita delcorpo si estende fin

nel capo, nei piedi, e nei sacchi branchiali. Anzi, aggiunge, che a costituire questo tessuto

prendono parte pllre le cellule della matrice del dermascheletro. Inoltre parla di concrementi

che si tr'ovano nel corpo adiposo della cavita del corpo, simili a quelli che egli stesso avea
descritto per alcuni Insetti, Miriapodi' e Crostacei.

1) Cf. pure RATHKE nella nota seguente a p. 79.
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Il WRZESNIOWSKI accenna alIa varia diffusione del tessuto adiposo, ed alIa sua maggiore
o minore ricchezza di grasso, secondo il vario grac10 di c1igiuno c1ell' animale. Seconc1o lui

nella Goplana polonica il corpo ac1iposo ha una struttura c1el tutto somigliante a quella

dell' ipoderma, ossia risuIta di piccole cellule poligonali, con nucleo e nucleoli, senza sostanza

intercellulare. Invece neIla Pallasea cancellus i due tessuti si c1istinguono facilmente soprat

tutto nei tagli trasversali del primo articolo delle antenne ihferiori, giacche I' ipoc1erma e
rappresentato c1a un tipico epitelio cilindrico semplice, ed invece il COl~PO ac1iposo consta

c1i grosse cellule paIlic1e, rotonde, 0 alquanto angolose, unite insieme senza sostanza interposta.

Il tessuto connettivo e moIto c1iffuso nel corpo c1ei Gammal'ini; ma si presenta c1iver

samente seconc1o i vari punti del carpol cioe ora in forma c1i tessuto intersti~iale intmoY'
ganico) ora di tessuto inteY'oY'ganico che collega insieme i c1ifferentiorgani, talvoIta come
Y'ivestimento interno c1ella pelle, 0 esterno degli organi, e finalmente aItre volte come lam.ine

speciali che attraversano in vario senso la cavit[L del corpo, suc1c1ivic1enc1ola in compartimenti

che la COlTente sanguigna percbrre in una maniera c1eterminata. Ac1 una varieta c1el tes

suto interorganico SI c1eve riferire forse anche quella specie c1i connettivo, che ho chiamata

glanclolifonne.

A. Conne-t-tivo in-traorganico.

Lo stuc1io c1i questa forma e molto c1ifficile, perche si c'onfomle facilmente con quella

c1ei vari elementi c1ello stroma c1ell' organo ; anzi in certuni fra essi, come il sistema nervoso,

dove il connettivo e specialmente sviluppato, questo e a c1irittura inestricabile. Ac1 ogni

moc1o in generale si pub c1ire che il connettivo intraorganico abbonc1a c1i elementi fibrosi
disposti in fasci piu 0' meno grossi e ramificati. Certo, insieme alle fibre, non mancano

neppure le cellule; ma queste si confondono c1' ordinario siffattamente con le cellule c1ei

tessuti c1egli organi c1i cui rinforzano la trama, che riesce impossibile a c1istinguerli c1alle
cellule parenchimali.

B. Conn~t-ti vo in-terorganico.

Il tessuto interstiziale lasso interorganico e il piu c1iffuso, e nello stesso tempo quello

che meglio si presta alle ricerche, poiche, per vec1erlo basta esaminare in una sezione qualun

que c1i un Gammarino le lacune che c1ivic1ono organo c1a organo. Consta niente aItro che

di rare cellule fusiformi 0 ramose, sparse qui e la senza ordine apparente, riunite insieme per

mezzo c1ei 101'0 prolungamenti 0 rami,. in guisa da costituire una rete a maglie moIto larghe.

Un' importante modificazione c1el tessuto connettivo ordinario e quello che va sotto il

nome di corpo acliposo) « Fettkorper », e che si trova accumulato speciahnente sull'intestino

mec1io, e sopra della catena gan¥liare. Come si e gia c1a lungo tempo notato, questo tessuto·
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adwoso appare sotto forma di zolle, dove e piu abbondante, ovvero di rete, dove e piu

scarso, come in tutte le adiacenze dei principali visceri del corpo e perfino dentro degli

articoli alquanto dilatati delle zampe, delle parti boccali e delle antenne. Istologicamente
il/corpo adiposo risulta del connettivo. ordinario lasso, nelle cui .maglie si trovano infiltrate

g'occe di grasso piu 0 meno abbondanti I).

C. Connet.-tivo glandoliforIue delle Orches-tie.

Voglio indicare con questo nome uno speciale tessllto da me riseontrato molto spesso

nell' Orchestia Deshayesii) ma esclusivamente nelle femmine che portano sotto l' addome 'dei

piccoli gia usciti dall' uovo, e pur non ancora perfettamente sviluppati 2). Debbo pure. far

notare che non in ,tutte le stagioni dell' anno e ugualmente frequente la presenza di un

connettivo. somigliante, poiche in inverno, per esempio, poche sono le femmine che se ne .

sono mostrate provvedute; ed invece nei mesi di agosto e settembre, quasi tutte le femmine

che portavano piccoli nel grado di sviluppo che di sopra ho detto, ne avevano in 1l1.aniera

niolto abbondante. Per contrario i maschi, coabitanti colle femmine cariche di questa varieta

eli connettivo glandoliforme, ne erano sempre del tutto sforniti.
Una femnlina che abbia il suo addome carico di connettivo glandoliforme, quando sia.

stata privata della sua prole, mostra, giafin se guardata dall' esterno, il fondo della doccia
I

toracica, ossia la superficie sternale del torace, occupata da due larghe strisce bianche,

situate una per lato, e divise da un tratto mediano piu oscuro. Se la cuticola dell' Orchestia

e abbastanza trasparente, le strisce bianche fanno ap.che vedere grandi irregolarita nei 101'0

margini laterali; altrimenti le macchie riescono uniformi, a contorni indistinti.

Aprendo dal dorso un tale animale si trova (Tav. 48, Fig. 15, cgl), che i lati della

regione del ventre sono occupate, per tutta l' estensione del torace, da due corpi voluminosi

eli colore bianco di latte, e conformati cos1 che sembrano risultare dall' aggregamento di

varie zolle irregolari del tessuto adiposo ordinario. Se non che prima di tutto 10 sviluppo

di queste masse, enorme in confronto appunto del tessuto adiposo ordinario, e poi il colore
alquanto diverso, e finalmente anche la singolarita del fatto della presenza del tcssuto

I) Anche'nei Platiscelidi il CLAUS (Platyscel., p.19) ha notato la presenza di una certa quantita di tessuto COll

nettivo piu 0 meno carico di grasso, che in forma di rete si distende sopra dell'intestino, del fegato e del cuore, non

che fra i muscoE e nell'interno dei piedi: anzi nota che in questi ultimi il connettivo medesimo prende le forme

di cellule isolate, che nel easo di poca abbondanza di grasso possono facilmente scambiarsi con cellule glandolari.

Invece nelle Caprelle, pur esistendo, secondo il MAYER, il tesi!Juto connettivo lasso intorno ai principali organi,

come nei Gammarini e negl'Iperini, ed anche dentro delle appendici articolate, tuttavia, per la mancanza di un

contenuto grasso, non si puo parlare di tessuto adiposo. (V. anche qui appresso il testo a p. 81).

2) Questo fatto fa ricordare quello che il RATHKE dice pure degli Anfipodi in generale: « Qui in Amphipodibus,

Isopodibus et Lophyropodibus. sub cute reperitur adeps.... non prius.... secernitur, quam horum animalium fetus

ex ovis exclusi sunt. In Astacofiuviatili autem ejussecretio aliquanto ante, quam ille ovum relinquit, initium

ducit ». H. RATHKE, De animalium .crustaceorum generatione. Regiomonti, 1844, p. 22, in nota.
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glandoliforme solo nelle femmine in certo determinato stato di vita, e la mancanza assolu~a

nei maschi, tutto questo insieme fa nelI'animo dell' osservatore 1'impressione che si tratti

di qualche cosa" di diverso clal comune connettivo che talvolta si carica di gocce adipose.

lYIa contro questa maniera di vedere, ossia che allche nel caso in esame si tratti di,

tessuto adiposo, siccome io pure per lungo tempo ho voluto credere, vi sono ancora due fatti

principali, di cu~ uno chimico e l' altro istologico, clie certo valgono da soli a togliere
ogni dubbio. Il fatto chimico e questo: che l' acido osmico, il quale annerisce facilmente

il comune teSSl1to adiposo, invece suI tessuto glandoliforme non esercita punto azione, sia

che si tengano nella soluzione stessa dei brani del tessuto distaccati dal corpo, sia che tutto

insiem.e s'immerga in quello l' animale aperto nella maniera che di sopra ho detto. Il criterio

istol'ogico, che fa negare al tessuto in esani.e il significato di tessuto adiposo, e preso dalla

disposizione e forma, e struttura degli elementi che 10 compongono. Facendo un taglio

trasverso, si vede (Tav. 48, Fig. 16) che le masse in discussione occupano non propria

mente la regione ventrale, come si sarebbe creduto, osservanc1ole nell' animale aperto dal

dorso, ma invece piuttosto rimangono ai lati delle appendici epato-pancreatiche, special

mente delle inferiori, dove nel taglio hanno la forma di corpi allungati ovali, che si

estenclono dalle appendici epato-pancreatiche superioti fino ai lati della colonna gangliare.

'l'utta la sezione risulta di un ammasso di cellule di forma irregolare, notevoli (Tav. 48,

Fig. 17) per la presenza di un protoplasma fittamente reticolato, ma con un reticolo a
maglie non interamente ben defj.nite, nelle quali intanto e depositato un contenuto granuloso

con granelli molto minuti. Il nucleo e piccolo, di forma ovale·, e di colore oscuro, con una

areola ohiara nel mezzo, di dubbio significato. Insielne a queste due masse principali (cgli),

situate ai lati delle appendici epato-pancreatiche, il taglio disegnato nella Fig. 16 della

'l'av. 48, ne mosh'a ancora due altre (cgle) pi1\ verso i lati esterni del segmento toracico,

anzi, quasi verso l' inserzione dei piecli, e chepero si possono chiamare corpi glancloliformi

e8terniJ riserbando i1 nome di corpi glandoliformi interni a quelli prima descritti. Il corpo

esterno, disegnato a sinistra della figura, non presenta alcuna differenza dai corpi interni;

ma queno di destra lascia distinguere invece di un tessuto cellulare compatto soltanto un

reticolo lasso con poche delle cellule caratteristiche, le quali 0 sono insieme aggruppate,

ovvero qm e Ht isolate.
Che cosa veramente rappresenti questo tessuto io non saprei affermare, perche non si puo

esso dire varieta adiposa del connettivo per le ragioni che di sopra ho ell1,lmera,te, e soprattutto

per la reazione mancante dell'acido osmico, mentre che invece apparirebbe connettivo adi

poso per la sede che occupa, ed anche per quella specie di riassorhimento a cui sembrerebbe
che potesse andar soggetto, quando si tenga conto del caso del corpo esterno di sinistra ne11a

Fig. 16, della Tav. 48 I). Il nome c1i «connettivo glandoliforme» clie ho voluto usare per

1) In questa figura e ancora chiara la somiglianza fra iI reticolo connettivo che accoglie le cellule glandolifortni
sparse, e queIIo che si hova interposto fra il setto pericardico, gli ovari, le appendici epato-pancreatiche superiori
e l' intestino.
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iudicare un tal 'tessuto, accenna all' impressione ~he edestata nel complesso, da una parte

dal cumulo di tante cellule turgide riunite insieme, dall' altra dall' aspetto reticolato del

protoplasma, e da quelle areole bianche dei nuclei, che ricordano quasi il principio di un

condotto escretore. Tuttavia per quanto mi vi sia adoperato, non ho potuto mai scoprir

nulla che come condotto escretore si debba, 0 possa, considerare.
Il tessuto glandoliforme dei ·corpi laterali esterni ed interni delle Orchestie ha forse

un riscontro in quello che vien riferito dall' HALLER e dal MAYER, per alcuni Oaprellidi

e propriamente per i generi Protella e Podaliritts. Secondo l' HALLER 1) nelle Protelle esi

stono delle speciali grosse cellule che accompagnano i legamenti connettivali sospensori

degli organi, specialmente del sistelI).a nervoso, onde l' Autore le chiama cellule fibrogene,

quasi che da essE1 sia formato il tessuto connettivo. Ihvece il .. MAYER 2), il quale le ha vedute

anc.he nel genere Podaliritts) nega 101'0 il nome di «fibrogene», avendole rinvenute anche

dove non esistono grossi legamenti, p. es. nel capo, clal lato dorsale del cuore. Le cellule
sono' rotonde 0 allungate, e nei giovani, a fresco, contengono molte vescichette, mentre che

trattate co'reagenti presentano uno 0 due nuclei. L' HALLER vorrebbe aver notato che nei

giovani le cellule siano piu svilnppate che negli adulti; anzi che in questi ultimi "esse si

trovino in uno stato di morte. Ma il MAYER sostiene invece che anche nell' adulto le cellule

speciali hanno fatto a lui l' impressione di cellule ben vive. In tale quistione, che veramente

riguarda le Oaprelle, si potrebbe forse dire che l' HALLER abbia veduto delle cellule sparse

qui e Ut come quelle da me descritte nei corpi glandoliformi laterali esterni delle Orchestie.

Del resto, anche se le cellule speciali delle Oaprelle sono della stessa natura di quelle

delle OJ;chestie, con cio non e punto risoluto il dubbio circa all' ufficio da assegnare alle

medesime; perc"he, contrastata ad esse la funzione fibrogena attribuita 101'0 dall' HALLER, il

MAYER non sa dirne altro: « Ueber ihre Function wage ich nicht einmal eine Vermuthung

zu aussern. Sie ZUIP. Fettgewebe, das nach einigen Autoren sehr verbreitet ist, zu rechnen,
verbietet del' Mangel an Fett in ihnen ».

Oome si vede, e 10 stesso caso anche quello delle Orchestie 3).

D. Conne-t-tivo di rives-ti:lnen-to.

Siccome gia ho detto precedentemente (p. 64), sotto dell' ipoderma sono sparse III

llllluero vario delle cellule di connettivo, le quali talora costituiscono uno strato semplice

e continuo, ed altre volte si accumulano in alcuni punti, sovrapponendosi in piu strati, ed

entrando in relazione con le cellule del connettivo interorganico.

Anche sopra dei principali organi contenuti nella cavita del corpo il connettivo si
c1istende come sotto della pelle, formando in alcuni casi un sottile rivestimento, e se ne

1) RALLER, Beitr. z. Kenntn. d. Laemodipodes filiformes; in: Zeitschr. wiss. Zool., vol. 33, 1879, p. 388-390.
2)MAYER, Caprell., p. 131.

3) Una certa somiglianza con questo tessuto glandoliforme la dimostra pure quel tessuto interorganico che si
vede nella porzione dorsale e anteriore del capo delle Ampelische (Tav. 47, Figg. 8-11, et).

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golfv. Neapel. Gammarini. 11.
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vedono esempi nel connettivo che circond.a il cuore; in altri costituisce degl'inviluppi molto
resistenti, come specialmente e queUo che circonda il sistema nervosa centrale, e come sono

tutte le COS1 dette membrane proprie 0 aniste dell' intestino medio e delle sue appendici.

Rimandando ai capitoli, dove si tratta dei singoli apparecchi, per cioche riguarda queste

varie n1.aniere del connettivo di rivestimento, diro qui un poco piu particolarmente di queUe
~ellule connettivali che si riempiono di pigmento. •

Le cellule pigmentate 0 cromatofori sono quasi sempre molto ramose e sono sparse qui

e Ht in diversi punti del corpo, siccome d' altra parte e il caso comune anche dei Oaprel

lidi e di molti Iperini. La sede piu ordinaria e nondimeno la pelle, sotto dell'ipoderma,

in mezz? alle cellule connettivali ordinarie, fra cui esse risaltano noil solo per la 101'0 forma

speciale; ma anche per le dimensioni considerevoli. Del resto tale forma ramificata in parecchi

casi e, diro COS1, determinata, perche non cambia neppure con la morte; ma qualche voltaJ

come nella Lysianassa punctata) i rami si contraggono abbastanza rapidamente, fino a sparire

del tutto, in guisa che in un animale morente i cromatofori contratti appariscono come
tante vescichette ovoidali.

n colore delle sostanze contenute puo essere di due maniere. Nella maggior parte dei
casi e nero-v~rdiccio, e resiste all' azione dell' alcool e della glicerina, degli acidi deboli,

delle essenze, ecc., sicche tanto gli animali conservati nell' alcool, e i preparati di dissocia

zione fatti in glicerina, quanto le sezioni colorate artificialmente e conservate nel balsamo

del Oanada, presentano sempre delle macchie nere piu 0 meno fitte e grandi, secondo che la

_ specie 0 l' individuo conservato era piu 0 meno colorato naturalmente. Non COS1 il pigmento

dei cromatofori rossi, come ne troviamo p. es. nella Lysianassa punctata j poiehe messo questo
Anfipodo nell' alcool, debole 0 forte, la pelle tosto si scolora e piu facilmente in questo che in

ql1ello. Invece nella glicerina il colore resiste di piu; ma dopo un certo tempo s'impallidisce

anch' esso e sparisce totalmente.

Meno solubile nell'alcool e il pigmento verele-gialliccio dell' Orchestia DeshayesiiJ sebbene

pure in breve ceda, sicche, in ultimo, anche in questa specie, tutti gl'individui conservati
nell' alcool diventano incolori.

Del resto il colore dell' animale non sempre dipende dai cromatofori del connettivo;

ma da liquidi contenuti, a quanto pare, negl' interstizii dei tessuti, ovvero dalla trasparenza

del contenut? del tubo digerente, 0 delle appendici epatiche, e finalmente delle uova. Oome

esempio della prima maniera possiamo citare l' Orchestia litoreaJ la quale viva e di colore

livido bruniccio, eppure non mostra cromatofori, almeno della fonna ordinaria; e nell' alcool

diventa incolore. Esempi della seconda maniera sono ad ogni passo, ma bastera citare il
Galnmarus locnstaJ il Gammarus p~mgensJ l'Ichnopus tanrusJ 10 Scopelochein~s HopeiJ ed in

g'enerale i Lisianassidi. Anche qnesto pigmento dell' intestino, del fegato e delle uova e
distrutto dall' azione dell' alcool.

Per le lamine di tessuto connettivo che attraversano la cavita del corpo, v. Apparecchio

circolatorio.
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I muscoli dei Gammarini non sono stati mai oggetto di esame accurato. Oosl il BRU-

ZELIUS non trova altro a dire se non che i muscoli del Gammarus locusta) e quelli del
l' Amphithoe podoceroides sono molto sviluppati,e specialmente nelle prime due paia di

piedi, e ne11' addome.
Ed anche il SARS nella sua descrizione del Gammarus negleetus) si limita soltanto a riferire

qualche generalita, dedotta dall' osservazione superficiale dell' animale dall' esterno, soprattutto
percio che riguarda i muscoli estensori e flessori del dorso. Una descrizione alquanto piu
minuta la da intanto per l' estensore e flessore dell' unghia nei gnatopodi posteriori.

Piu circostanziato e stato invece il VVRZESNIOWSKI circa al sistema muscolare delIa
Goplana polonica) di cui egli descrive soprattutto i flessori del dorso ed i motori dei piedi
addominali. Ma le mie osservazioni non concordano interamente con le sue; anzi mi fanno,
sospettare, q~lantunque non abbia avuto io stesso l' occasione di osservare la Goplana) che
egli abbia veduto soltanto una parte dei muscoli del tronco del Gammarino sopra menzionato.

A. Muscoli del tronCOe

(Tav. 43, Fig. 2).

Lo, sviluppo dei muscoli nel tronco dei Gammarini e molto varlO, non solo per la
robustezza e pel numero dei singoli fasci di cui ciascun muscolo risulta, ma ancora pel
numero dei muscoli stessi e per le 101'0 inserzioni. E cio si nota soprattutto nelle masse
del tronco, ma piu propriamente in quelle del' torace e dell' addome, riguardo a cui i Gam
marini si potrebbero dividere in due gruppi: unocaratterizzato per i muscoli gracili, e pOCl)

, numerosi, l' altro per i muscoli robusti e numerosi. Appartengono alIa prima categoria quegli
animali che di solito hanno l' addome disteso e poco grosso, fra cui citero p. es. la J.lfaera

'grossimana)' all' altra quelli che sono invece abitualmente in flessione completa, SI ehe tutto
il corpo prende l' aspetto d' una ruota,o, per dire piu esattamente, d' una lente biconvessa,

'come si vede nelle Ampelische e nelle Lisianasse. Oomincero, dalla .L'Waera) il cui sistema
.muscolare, per essere meno sviluppato di tanti altri, riesce di piu facile esposizione.

Nella Maera) adunque, distingueremo nel tronco due maniere di muscoli: alcuni estensori
situati nella parte superiore del dorso, accanto al cuore ed alle aorte, ed altri flessori, suddivisi
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a 101'0 volta in due gruppi, cioe uno di quelli che corrono accanto alIa catena gangliare,
l' altro dei muscoli che costeggiano la superficie laterale media del tronco, e infine diven-'

gono laterali-ventrali, situandosi anch' essi in ultimo accanto alla catena gangliare.

Gli estensori nella klaera cominciano nel capo e terminano alIa coda. A prima giunta
sembra di vedere che essi formino tutto insieme un solo muscolo lungo, come il « lunghissimo

del dorso >.' di alcuni Vertebrati, anche perche molti fascetti muscolari si estendono ciascuno

per piu anelli del COl'pO. Nondimeno, intanto, gia nell' animale diviso in due per mezzo di
un taglio sagittale, si vede che in effetti questo muscolo lunghissimo del dorso prende inser

zione in molti punti, e piu specialmente in corrispondenza di ciascuna giuntura del corpo,

,suI margine anteriore degli anelli, la dove il tegumentos' inspessisce e si ripiega alquanto

indietro, ed inoltre sulla membrana stessa del ripiegamento, ne110 stesso modo 'che il MAYER

nota per le Caprelle J). E poi la cosa riesce chiarissima, quando in un Gammarino, che ha

subito una certa macerazione in alcool debole, si cerchi 'con un ago di sollevare tutto il

muscolo: giacche questo sollevamento in toto 'non riuscira mai completamente, e invece il
muscolo si suddividera in tanti frammenti, come se fosse davvero articolato in corrispondenza

appunto delle giunture degli anelli del corpo. Una speciale menzione la merita quella parte
dei muscoli estensori del dorso che dal margine anteriore del secondo segmento del torace

va al capo,perche essa non segue, come il resto del muscolo, una direzione parallela al

l' asse principale del corpo, ma, movendo dalla parte superiore del margine anteriore sopra

mentovata, scende obliquamente verso la bocca, e va ad inserir,si sulla superficie laterale

del capo. Un' altra osservazione si deve fare anche sull'inserzione posteriore del muscolo

dorsale, ed e: ehe essa e molto ampia, e non si limita al margine anteriore del 1.° anello

codale, ma si distende su buona parte della superficie del dorso del segmento medesimo.
Gli altri due anelli della coda hanno muscoli estensori speciali; molto robusti quelli del

2.° anello, gracili invece quelli del 3.° I muscoli del 2.° anello son contenuti nel 1.0, quelli

del 3.° nel 2.° Infine non lascerodi notare come nei primi anelli del torace qualche fascetto
v' e pure fra i muscoli estensori, che in luogo cl'inserirsi sulie giunture 0 sui margini degli

anelli, passa alquanto piu oltre e va a fermarsi con la suaestremita posteriore sulla parte

anteriore della superficie del segmento. In questo modo e reso anche piu facile l' accaval

lamento dello seudo dorsale anteriore sopra del posteriore.
I jtessori ventrali costituiscono due sistemi di fasci paralleli alIa yatena' gangliare, ai

cui lati sono situati; ed anch' essi come gli estensori sono composti di' piu parti, quasi

segmenti articolati l' uno coIl' altro. L' inserzione cli ciascun segmento muscolare in parte e

su i due eOl·doni chitinosi consecutivi del tegumento ventrale, in parte su i cOl'doni alterni.

Venendo ora ai flessori lateralidiro dapprima come osservazione generale, che essi co

stituiscono un sistema molto intricato, in quanto che vi son dei fasci che sono in tutto

laterali e correnti Iungo il mezzo della faccia laterale del eorpo; ed altri fasci che obli

quamente si dirigono dall' alto al basso, partendo dal mezzo della faceia laterale di ciascun

'1) MAYER, Caprell., p. 126.
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anello. Di qui alcuni corrono in avanti per attaccarsi suI basso degli anelli anteriori, altri
vanno indietro per prendere anch' essi inserzione come gli anteriori sullasuperficie inferiore

degli anelli 0 toracici posteriori, 0 addominali. COS1 che, guardando la superficie interna di

una Maera divisa pel mezzo, i muscoli flessori appariscono principalmente come tanti angoli
ott~si~ largamente aperti, col vertice in alto, e co' lati diretti in avanti e indietro.

Nondimeno, si badi, 10 sviluppo di questi fasci flessori non e dovunque eguale; che i mu
scoli nel mezzo del corpo hanno maggiore robustezza di quelli delle parti estreme, e per

conseguenza si vedono pure piu facilmente. Vale cia specialmente per i flessori, la cui in

serzione superiore si fa in corrispondenza del 4.°, 5.°, 6.° e 7.° anello toracico. Neitre anelli

dell' addome, nella superficie ventrale, oltre ai fasci che vengono dagli anelli toracici, esistono

pure dei grossi fasci speciali che vanno da un anello all' altro; e simiglianti se ne vedono
pure nella coda, dove, attraversando tutto il 1.° segmento, s' inseriscono in ultimo suI mar

gine anteriore del 2.° e del 3.° anello. In questo modo iI prima segmento codale riceve

l' inserzione di grosse masse muscolari COS1 per l' estensione come per la flessione, che rendol~o

la coda atta a servire come potente organo di nuoto e di salto. - Anche l' appendice codale

ha muscoli speciali flessori, e questi si attaccano suI margine anteriore del 3.° anello codale.

Quando la muscola,tura e molto sviluppata, non pera cambia 10 schema generale nella

distribuzione dei fasci. Nondimeno l' aggiunzione di nuove fibre mette in maggiore evidenza

certuni fra i fasci che nei Gammarini a muscoli deboli sono appena accennati; e COS1 nelle

Lisianasse si vede che il numero delle coppie angolari dei muscoli flessori sale a dieci, e

che ai muscoli ordinari estensori del dorso si aggiungono altri fasci neI 1.° segmento addo
minale, e negli ultimi cinque del torace. I quali fasci, muovendo dagli anelli posteriori,

si dirigono dalr alto al basso in avanti, precisamente aI punto d' inserzione dei vertici delle

coppie angolari dei flessori (Tav. 43, Fig. 2).

Il VVRZESNIOWSKI descrive per la Goplana polonica due speciali sistenli flessori del tronco:
uno di muscoli obliqui diretti da sopra in sotto e di dietro in avanti, l' altro di muscoli

longitudinali « Iongitudinale Rumpfbeuger ». Nei primi quattro segmenti del corpo non ha
trovato nessun flessore obliquo; negli altri, cioe dal 5.° al·· 10.°, daI mezzo delle altezze di

ciascun segmento comincia un muscolo obliquo che va 'ad inserirsi con la sua estremita

anteriore alIa superficie ventrale del segmento precedente. Gli ultimi tre segmenti del corpo

fusi insieme hanno un flessore comune molto robusto. In quanto ai flessori longitudinali, si

.troverebbero nella parte inferiore del segmento da ciascun lato della 8uperficie ventrale del

corpo, sovrapposti l' uno all' altro, e correnti da un segmento all' altro. Nei 101'0 punti d'in

serzione questi muscoli si uniscono insieme in guisa da formare « Iang ausgezogene Ringe ».

Or se si paragona questa descrizione della Goplana con le figure da me date, e si
tenga conto del diverso sviluppo dei fasci flessori nelle varie specie, insieme alle difficolta

di osservazione, sembra che si possa conchiudere che il WRZESNIOWSKI non abbia veduto nel

suo Gammarino i fasci obliqui posteriori, ma soltanto i fasci anteriori dei muscoli flessori;
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ed inoltre abbia pure considerato i lunghi fasci d' inserzione inferiore dei fasci anteriori e

posteriori come muscoli a parte 1).

B. Muscoli delle appendici.

(Tav. 43).

Come in tanti caSl III altri Crostacei, e in tntti gli Artropodi, anche nei Gammarini non
tutte le parti mobili del dennascheletro si muovono per azione di muscoli speciali. Le ecce
zioni che troviamo nel nostro caso alIa regola generale sono rappresentate dagli articoli dei
ftagelli delle antenne, e da quelli dei rami dei piedi addominali, che si muovono semplicemente
con movimenti passivi, e quindi valgono soltanto a rendere I' appendice piu flessibile, senza
potere contribuire direttamente alIa locomozione 0 ad altra azione motrice attiva dell' animale.
Nel caso in cui, come nei generi ·Niphargus e PhotisJ il ramo esterno· dell' ultimo paio dei
piedi codali e biarticolato, anche questo articolo nuovo non presenta inserzioni muscolari.

In tutte lealtre circostanze ad ogni articolo mobile corrisponde 1'inserzione di uno
o piu muscoli; deiquali taluni si trovano anche dentro I' articolo st'esso che si muove; ma
la maggior parte stanno fuori di essi, 0 nel capo, 0 nel tronco, ovvero negli articoli adiacenti.

a. Mt(,scoli delle antenne.

In tutti i Gammarini dal capo non parte nessun muscolo per muovere il prima articolo
.delle antenne anterioriJ ma tutti i fasci motori sono contenuti neW articolo stesso, insimue a
quelli che servono per la flessione ed estensione dell' articolo seguente (Tav. 43, Figg. 4-6 ).2).

I) Non ostante la grande differenza di sviluppo nellamuscolatura del dorso fra i diversi Gammarini, pure in
nessun segmento, nemmeno nelle specie piu gracili, si verifica il caso COS1 frequente, anzi ordinario, nei segmenti
dei Caprellidi e dei Fronimidi, che i muscoli di un segmento non raggiungano, 6' non si fondano con quelli dei
segmenti adiacenti. Nelle Fronime soprattutto ('rav. 43, Fig. 21) i muscoli del dorso sono debolissimi. Gli estensori
del capo sono ridotti ad un sol fascio, che, unica eccezione, att'raversa i primi due segmenti toracici, per prendere
inserzioneall' estremita posteriore del 2.° 11 prime segmento toracico manca affatto di estensori. Nei segmenti po
steriori, dal 2.° al 6.°, si vedono in ciascun segmento e per ciascun lato due strisce muscolari, una superiore piu
larga, ed una inferiore piu stretta, ma ambedue inserite coIl' estremita posteriore sulla lamina di congiunzione
degli articoli, e coIl' anteriore sulla superficie interna del segmento, a circa un terzo di distanza del margine anteriore.
Nel 7.° segmento del torace le strisce muscolari sono pure due, ma per larghezza sono eguali, ed occupanoquasi
tutta la lunghezza del segmento, giungendo con la 101'0 estremita anteriore quasi ,fin presso alIa lamina di congiun
zione anteriore. Quasi nello stesso modo che nel settimo segmento del torace sono disposti i muscoli estensori
anche dal prime al terzo segmento addominale.

Circa ai flessori, non v' e traccia di obliquita nei fasci, quale si vede nei Gammarini ed anche in parte nei
Caprellidi. Invece esistono i flessori longitudinali, quantunque limitati ai primi sei segmenti toracici, ciascuno

\ dei quali ha due strisce muscolari, che COS1 pe~ la 101'0 inserzione e direzione come per la larghezza ricordano le
fasce degli estensori. Senonche in questo caso dei flessori la fascia inferiora e piu larga della superiore, e i muscoli
contenuti nel 1.0 segmento del torace possono agire anche come flessori del capo. 11 settimo segmento del torace
e l' addome non hanno flessori.

2) COS1 nei Gammarini si ripete quello che il lVIAYER ( Caprell., p. 127) ha scoperto nelle Caprelle.
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In generale i muscoli pl'opri del 1.0 articolo sono tre, e due quelli destinati al 2. 0 articolo.

Dei primi tre due sono i soliti destinati a quasi tutti gliarticoli delle appendici, cioe uno

flessore, ed uno estensore (f I, e I); ed il terzo, mentre pub adempire anch' esso all' ufficio

di estensore 0 Hessore, secondo le val'ie posizioni in cui si trova, agisce specialmente da

rotatOl'e (r I, Fig. 6). Le inserzioni prossimali di questi tr~ mllscoli sono tutte limitate a
poca superfidie: le distali invece sono dilatate in forma di ventaglio. I due muscoli motOl,i

del 2.0 articolo (f Il, ell), destinati uno alIa flessione del segmento a cui si attacca, e
l' altro all' estensione, si distinguono facilmente dai muscoli propri del 1.0 articolo non

solo pel sito della 101'0 inserzione distale, ma ancora per la disposizione inversa dei 101'0

estl'emi, in quanto· che hanno l' estremo distale ristretto, e il prossimale dilatato e diffuso.

- Nel 2. 0 al:ticolo sono contenuti due muscoE, l' uno estensore, l' altro flessore dell' articolo 3.0
;

i1 quale talvolta, come. nelle Orchestie, presenta nel suo estremo prossimale 1'inserzione
anche di un altro lungo flessore (Fig. 5, 7f Ill), che invece di prendere attacco sulle pareti

del 2.0 articolo, vien fin dal 1.0 - 11 3. 0 articolo accoglie un mnscolo solo; e questo e

inserito col suo estremo distale sulla parte dorsale del margine prossimale dell. 0 articolo

del flagello, onde appare destinato all' estensione di questa appendice.· Non esiste mal un

flessore del flagello, siccome invece 10 tl'oviamo costantemente pel flagello delle antenne

posteriori.

Le antenne posteriori) a differenza delle anteriori, presentano (Tav. 43, Fig. 7, a2
) alIa

base del 101'0 1.0 articolo le inserzioni di un· muscolo estensore e uno flessore che son com
presi nell' interno del capo; e si termano coll' altra. estremita sulla superficie interIla dello

scudo cefalico. Nei primi due articoli sono pure conienuti dei piccoli muscoli chy servono

a muovel'e il 3.0 articolo; nia non si lasciano hen distinguere a cagione elella 101'0 grossezza,

per cui si confonelono tutti insieme, e per la poca trasparenza elei tessuti, che non lascia

veelere le inserzioni. Chiarissimi sono invece i muscoli che muovono il 4. 0 e il 5. 0 articolo

elel peeluncolo, eel i11.0 elel flagello, e consistono per ciascuno eli questi in un flessore ed

in un estensore, compresi nell' articolo preceelente, cioe quelli elel 4. 0 articolo nel 3. 0
, quelli

elel 5. 0 nel 4. 0
, e quelli elel flagello nel 5.0 articolo elel peeluncolo. Gli articoli seguenti

del flagello non hanno movimenti attivi.

(J. Mu,scoli delle pCf/rti boccCtli.

I muscoli elel labbro superiore (Tav. 43, Fig. 1) sono eli elue maniere: estrinseci ed

intrinseci. I primi son tutti elevatori, e elecorrono obliquam.ente elall' alto in basso, eel III

eliverso senso. L' abbassamento elel labbro, 0 meglio l' aeleluzione, si compie passivamente

per l' elasticita elei tessuti. I muscoli intrinseci son rappresentati ela un certo numero eli
fasci larghi che corrono in senso trasversale per la massima parte dell' organo, e $per la

posizione e per l' ufficio sono ela consielerarsi come. costrittori elella bocca, servenelo ael av

vicinare l' una all' altra le elue meta elella parte molle interna elel labbro.
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Le metnclibole si muovono Clascuna mediante tre muscoli, di CUI uno, molto robusto,

serve per r adduzione e rotazione, un altro,. di mediocre sviluppo, soltanto per l' adduzione,

ed il terzo, piu debole di tutti, per l' abduzione.

L' etddttttore -rotettore e il piu potente di tutti ed e pure quello che e piu facile a

vedere fra i muscoli del capo (Tav. 43, Fig. 7, get) non solo pel suo grande volume, ma
anche per la posizione immediatamente sotto la pelle, ai lati del capo, dietro degli occhi.

Ha la forma cli ventaglio, situato in-?gu~ che l' apice si trovi all' angolo posteriore od

interno della mandibola e la base alla parte superiore del vertice del capo. L'inserzione

mandibolare si fa mediante un grosso tendine Crav. 42, Fig·g. 7, 15 e 18) che ha forma
d' un cordoncino presso alIa mandibola, ma poi nell' estremo distale si allarga per diventare

una larga membrana frangiata, alle cui lacinie si attaccano largam~nte le fibre muscolari.

Questo. muscolo, che, siccome ho detto, e adduttore e insieme rotatore, p~. direzione

delle sue fibre, e per ~'inserzione mandibola~~suo tendine vale a far girare l' organo
sopra l' apofisi del margine media, e quindi· spinge i processi incisivi, e le spine seg4ettate

in basso, in dE)ntro e inclietro,' facendo COS1 che queste parti possano agire c1a Ol'gani pun-
~ ~J~r!~ . . .
genti e tacerantl. . .

11 muscolo etdcluttore e anche esso robusto, quantunque non raggiunga neppure la meta
delle dimensioni dell' adduttore-rotatore. Le sue inserzioni sono dal lato prossimale la super

ficie esterna inferiore e laterale delle lamine endocefaliche (Cf. p. 42), dal distale la cavita

interna delle mandibole, 0 propriamente lasuperficie interna del margine esterno.

Finalmente il muscolo abduttore s'inserisce (Tav. 47', Figg. 13 e 14, md) come' l' ad

duttore con la sua estremita prossimale sulle pareti delle lamine endocefaliche, mentre ha

l' estremita distale fissata all' angolo posteriore della mandibola. I suoi fasci stanno in

immediata vicinanza del muscolo adduttore, COS1 che se ne puo dire quasi una conti

nuaZlOne.

I muscoli che muovono il palpo (Tav. 43, Fig. 11), quando questo esiste ed e triarti

colato, sono quattro, cioe uno (ep) contenuto nel corpo della mandibola, uno' nel l.°arti
colo, e due nel 2.° Il prima e abduttore del prima articolo, il secondo e estensore del 2.°'

articolo; e gli altri due servono l{no come estensore dello stesso articolo in cui e contenuto,

l' altro come flessore del 3.°

Oirca al letbbro inferiore si nota che dalle sue inserzioni all'ipostoma, nella superficie

interna, partono quattro fascimuscolari (Tav. 42, Fig. 11), due esterni e due interni, di
varie dimensioni, ma tutti che si dirigono verso le lamine endocefaliche, dove prendono

valida inserzione. I muscoli esterni sono lunghi e sottili, specialmente nella 101'0 inserzione

al labbro, dove si attaccano mediante unospeciale tendine. Invece i muscoli interni sono

piu br~vi, ed anche piu larghi, molto ravvicinati fra 101'0 nella linea mediana, COS1 che

sembra in ultimo che si tratti di un muscolo solo (Tav. 45, Figg. 7 e 8, mli). OItre a

cio questo muscolo interno, 0, se si vuole pure questo muscolo impari del labbro inferiore,






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































