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Embriologia chimica. — S u l consumo di 0 2 delle coppie di 
blastomeri d i Phallusia mamillata allo stadio di 8 blastomeri 
(ricerche micro-respirometriche) (#). Nota di M a r io  d e  V i n c e n t i i s  

e G i u s e p p i n a  O r t o l a n i , presentata (**} dal Corrisp. A. S t e f a 

n e l l i .

In  precedenti nostre ricerche (de Vincentiis e O rtolani [1]) venne con
do tto  uno studio m icrorespirom etrico sul consumo di 0 2 delle m età del
l’uovo di Phallusia mamillata sezionato allo stadio di 8 blastom eri, secondo 
il piano di sim m etria bilaterale o secondo quelli perpendicolare o equa to 
riale ad esso.

Nelle operazioni condotte sezionando l’uovo perpendicolarm ente al 
piano di sim m etria bilaterale, il consumo di ossigeno dei blastom eri posteriori 
(an im ali-vegetativ i) risultò, in modo netto  e significativo, più elevato di 
quello dei blastom eri anteriori (anim ali-vegetati vi). Isolando le m età anim ali 
da quelle vegetative, sezionando l’uovo equatorialm ente, l’a ttiv ità  resp ira
toria dei blastom eri della m età  vegeta tiva risultò solo leggerm ente superiore 
a quelli della m età  anim ale. Eguale a ttiv ità  resp iratoria presentavano, invece, 
i b lastom eri della m età  destra  e sin istra quando si procedeva alla sezione 
dell’uovo secondo il piano di sim m etria bilaterale. I risu lta ti o tten u ti si in 
quadravano  abbastanza bene nei reperti citochimici e morfologici (Ries [2]; 
Reverberi e P ito tti [3] ; R everberi [4]) che hanno m ostrato  nei blastom eri 
vegetativi posteriori di uova di Ascidia un  quan tita tivo  maggiore di peros- 
sidasi, indofenolossidasi e di m itocondri e con i reperti biochimici (Berg 
[5, 6]) che hanno m ostrato  negli stessi blastom eri una m aggiore q u an tità  
di citocromossidasi, succinodeidrogenasi, adenòsintrifosfatasi ed RNA rispetto  
agli a ltri blastom eri dell’uovo.

T u ttav ia  sia per o ttenere un controllo più valido dei risu lta ti micro- 
respirom etrici o ttenu ti, sia per meglio chiarire la ragione della m inore diffe
renza osservata isolando i blastom eri delle m età anim ali e vegetative, sezio
nando l’uovo secondo il piano equatoriale a quello di sim m etria bilaterale, 
si è proceduto alla determ inazione del consumo di 0 2 delle singole coppie 
di blastom eri (anteriori e posteriori anim ali e rispettivam ente  anteriori e 
posteriori vegetativi). Nel presente lavoro riferiam o i risu lta ti di tali espe
rim enti.

(*); Istituto di Zoologia dell’Università di Palermo. Istituto di Biologia Generale e 
Genetica1 dell’Università di- Napoli. Cattedra di Istologia ed Embriologia dell’Università 
di Camerino e Stazione Zoologica di Napoli (usufruendo di un tavolo e di una borsa di studio 
del C.N.R.).

(**) Nella seduta del i° dicembre 1963.
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M a t e r ia l e  e m e t o d o .

Le esperienze furono effettuate su uova di Phallusia mamillota allo 
stadio di 8 blastom eri. Le uova, previam ente decapsulate, furono sezionate 
con aghi di vetro secondo il piano di sim m etria bilaterale e secondo i piani 
perpendicolare ed equatoriale ad esso (fig. 1). In  tale modo si poterono 
isolare le q u a ttro  coppie di blastom eri e cioè le coppie anim ali e vegetative 
anteriori e le coppie anim ali e vegetative posteriori.

Il consumo di ossigeno di ogni singola coppia era effe ttuata  con la m eto
dica m icrorespirom etrica secondo le indicazioni di H olter [7] e L inderstrom - 
L ang [8]. In  ogni « diver » (previam ente siliconizzato) si poneva una coppia

Fig. 1. -  Separazioni delle coppie dei blastomeri sezionando l’uovo secondo i piani perpen
dicolare ed equatoriale al piano di simmetria bilaterale.

b 4,2 =  Blastomeri animali posteriori; A 4,1 =  Blastomeri vegetativi anteriori; B 4,1 =  Blastomeri vegetativi posteriori;
a 4,2 =  Blastomeri animali anteriori.

di blastom eri in acqua di mare; il « diver » aveva un volume che variava 
da 9,2 a 10,8 fxl. In  genere le le ttu re  incom inciavano intorno allo stadio 128; 
in qualche caso sono s ta te  iniziate all’inizio della gastru la. L a le ttu ra  finale 
venne effe ttua ta  dopo 3 ore. L a tem peratu ra  du ran te  resperim ento  era di 
2 i°C. Sui d à ti ricavati dalla le ttu ra  m anom etrica si determ inò il consumo 
di 0 2 per ora in base alla formula:

p / O2 x io~- 3
~ h

R is u l t a t i .

Nella T abella I sono rip o rta ti i valori del consumo di ossigeno delle 
coppie di blastom eri e la loro elaborazione statistica .
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T a b e l l a  I.

Blastomeri
animali

posteriori

Blastomeri
vegetativi
posteriori

Blastomeri
animali
anteriori

Blastomeri
vegetativi
anteriori

Numero delle determi
nazioni . . . . . . 35 47 37 28

[Ì.IO2 X I O —3 .—------—-------— (media
aritmetica con errore 
stan d ard )................ 0,347 d i 0,016 0,430 ±  0,017 0,249 i  0,012 0,241 di 0,009

D.S. (deviazione stan
dard) ......................... +  0,009 di 0,121 ±  0,073 ±  0,049

A) I risu lta ti m ostrano una maggiore a ttiv ità  resp irato ria  dei b la
stom eri vegetativ i posteriori ed anim ali posteriori rispetto  ai blastom eri 
vegetativi anteriori ed anim ali anteriori (P <  0,001).

B) Le differenze poi tra  le coppie dei blastom eri anteriori (vegetativo 
ed anim ale) sono nulle, m entre per i blastom eri posteriori (anim ale e vegeta
tivo), la coppia dei blastom eri vegetativ i posteriori m ostra una a ttiv ità  re 
spiratoria superiore a quella della coppia dei blastom eri anim ali posteriori 
(P <  0,01).

D is c u s s io n e .

A) L ’aver riscontrato  un  m aggior consumo di 0 2 nelle coppie dei b la
stom eri posteriori (anim ale e vegetativo) rispetto  alla coppia dei blastom eri 
anteriori (anim ale e vegetativo) conferma le nostre precedenti osservazioni 
m icrorespirom etriche che avevano m ostrato  una chiara e significativa m ag
giore a ttiv ità  della m età posteriore rispetto  alla m età anteriore.

B) I risu lta ti o tten u ti chiariscono, inoltre, la ragione della differenza, 
da noi riscon tra ta  nelle precedenti ricerche, esistente tra  le m età anim ali e 
quelle vegetative, sezionando l ’uovo secondo il piano equatoriale al piano 
di sim m etria bilaterale; le m età anim ali respirano meno di quelle vegetative. 
In fa tti i b lastom eri anim ali posteriori (che con i blastom eri anim ale anteriori 
costituiscono appun to  la m età  anim ale) presentano u n ’a ttiv ità  respiratoria 
abbastanza elevata; inferiore a quella della coppia dei blastom eri vegetativi 
posteriori (P << 0,01) m a superiore a quella delle coppie dei blastom eri vege
ta tiv i anteriori e anim ali anteriori (P <  0,001 ).

C) L 'insiem e dei risu lta ti si accorderebbero, in linea di m assim a, con 
le osservazioni citochim iche (Ries [2]; Reverberi e P ito tti [3]; R everberi [4]), 
e biochimiche (Berg, [5,6]) su riferite che hanno rivelato una maggiore loca-
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lizzazione di m itocondri ed enzimi respiratori a loro legati nei blastom eri 
vegetativi posteriori. T u ttav ia  e da sotto lineare che anche la coppia dei 
blastom eri anim ali posteriori presen ta una a ttiv ità  respiratoria, inferióre a 
quella della coppia dei blastom eri vegetativi posteriori, m a superiore a quella 
delle coppie dei blastom eri anteriori (anim ali e vegetativi). L ’interpretazione 
di tale osservazione non è semplice, poiché in tali blastom eri la q u an tità  
e disposizione dei m itocondri, è quasi simile a quella dei blastom eri anim ali 
e vegetativ i anteriori (Reverberi [4]; M ancuso [9])- D ’altra  parte  i rapporti 
tra  i m itocondri e gli enzimi resp iratori a loro connessi possono variare nel 
corso della genesi dei m itocondri stessi, come anche variazioni possono aversi 
per quanto  riguarda i su b stra ti sui quali agiscono gli enzimi stessi. D ’altronde

Ectoderma

Fig- 2. -  Localizzazione dei territori presuntivi nell’uovo di Ascidia allo stato di 8 blastomeri.

la stessa N adi reazione può risu ltare  anche negativa nei m itocondri se 
l ’a ttiv ità  citocromossidasica non raggiunge una certa soglia. Forse qualche 
condizione del genere potrebbe avverarsi nella coppia dei blastom eri ani
m ali posteriori, tenendo presente anche le modificazioni morfologiche cui 
vanno incontro questi blastom eri nel prosieguo dello sviluppo. In fa tti essi 
dànno luogo principalm ente all’ectoderm a che andrà a ricoprire la coda 
(fig. 2).

Le determ inazioni del consumo di ossigeno delle singole coppie di bla
stom eri nel corso dello sviluppo p o trà  meglio chiarire la questione. Tali 
indagini, in via di espletam ento, saranno oggetto di una nostra prossima 
nota.

Ringraziam o il do tt. P ietro Dohrn, D ire tto re della Stazione Zoologica 
di Napoli, per l’osp italità  e per l’a ttrezza tu ra  messa a nostra disposizione 
e la do tt.ssa Giulia Fiordelisi per la gentile assistenza tecnica dataci.
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