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Capitolo 10 
 

La digestione 
e l’escrezione 
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L’apparato digerente è formato 
dal tubo digerente e da diversi 
organi e ghiandole annessi. 
 
Il tubo digerente inizia con la 
bocca, termina con l’ano e 
comprende carie parti 
specializzate in compiti diversi. 
 
Le ghiandole annesse 
all’apparato digerente producono 
sostanze che aiutano la 
digestione e l’assorbimento. 

1. La struttura e le funzioni 
dell’apparato digerente /1 
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1. La struttura e le funzioni 
dell’apparato digerente /2 

Il processo digestivo 
comprende quattro fasi: 
 
•  ingestione del cibo; 
•  digestione meccanica    

e chimica; 
•  assorbimento delle 

sostanze nutritive; 
•  eliminazione dei prodotti 

di scarto. 
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2. L’inizio della digestione: la bocca /1 
Nella bocca i denti iniziano la 
digestione con la masticazione. 
Durante la masticazione le 
ghiandole salivari secernono la 
saliva, che: 
•  lubrifica il boccone; 
•  contiene enzimi come  

l’amilasi salivare, che inizia a 
demolire le molecole di amido; 

•  favorisce il contatto dei cibi 
con le papille gustative. 
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2. L’inizio della digestione: la bocca /2 
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3. La digestione nello stomaco 

Le funzioni dello stomaco sono: 
 

•  rimescolare e amalgamare il 
bolo, mediante i movimenti 
delle pareti muscolari; 

•  iniziare la digestione chimica 
delle proteine; 

•  uccidere quasi tutti i batteri 
presenti nel cibo, grazie al 
suo pH acido. 
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4. La digestione e l’assorbimento  
nell’intestino tenue /1 
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1.  Quando il piloro si rilassa, il 
chimo passa nell’intestino 
tenue. 

2.  Il fegato produce la bile, che è 
immagazzinata nella cistifellea 
e poi rilasciata nell’intestino 
tenue, dove facilita la 
digestione dei grassi. 

3.  Il pancreas secerne succo 
pancreatico. 

4.  Nell’intestino tenue gli enzimi 
proseguono la digestione. 

4. La digestione e l’assorbimento  
nell’intestino tenue /2 
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Con l’assorbimento, le piccole molecole prodotte dalla 
digestione passano dal tratto digerente alla circolazione 
sanguigna e linfatica.  

4. La digestione e l’assorbimento  
nell’intestino tenue /3 

L’assorbimento avviene 
nell’intestino tenue, ma ci 
sono sostanze come l’alcol 
che sono assorbite già 
nello stomaco. 
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5. L’eliminazione dei residui 
della digestione /1 
L’intestino crasso è l’ultimo tratto del tubo digerente,  
ed è composto da tre regioni: 
•  cieco, 
•  colon, 
•  retto. 
 

Le sue funzioni comprendono: 
•  assorbimento di acqua, sali e vitamine ancora presenti 

nel chimo in arrivo dall’intestino tenue; 
•  raccolta nel retto dei residui della digestione sotto forma 

di feci, che poi sono espulse. 
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5. L’eliminazione dei residui 
della digestione /2 
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Attraverso l’alimentazione, il nostro corpo è in grado di 
ottenere tutti i componenti necessari per costruire le 
biomolecole e svolgere il metabolismo cellulare.  
 
Nella dieta devono essere presenti i nutrienti essenziali, 
quelli che le nostre cellule non possono sintetizzare in 
modo autonomo: 
•  amminoacidi essenziali; 
•  acidi grassi essenziali; 
•  ioni essenziali; 
•  vitamine. 

6. I nutrienti essenziali /1 
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6. I nutrienti essenziali /2 
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Svolgi	i	seguen,	esercizi.	
1. 	Con	il	passare	degli	anni,	il	consumo	pro	capite	quo6diano	di	la7e	in	Italia	è	diminuito	o	
aumentato?	
2. 	Qual	è	il	paese	europeo	con	il	maggiore	consumo	pro	capite	di	carne	all’anno?	
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7. Il bilancio idrico e l’equilibrio 
idrosalino 
L’acqua è un nutriente essenziale per la vita. 

Il bilancio idrico è il 
rapporto tra l’acqua ingerita 
o prodotta dal metabolismo 
corporeo e quella eliminata 
dal corpo. 

Un parametro indispensabile per le cellule è il mantenimento 
dell’equilibrio idrosalino, cioè della concentrazione degli 
ioni presenti nel sangue e negli altri liquidi corporei. 
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8. La struttura e le funzioni 
dell’apparato urinario /1 
L’apparato urinario è composto da 
•  due reni; 
•  due ureteri; 
•  una vescica; 
•  un’uretra. 
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I compiti del rene sono quattro: 
1.  l’escrezione delle sostanze di scarto 

del metabolismo; 
2.  il mantenimento dell’equilibrio 

idrosalino; 
3.  la regolazione del volume e della 

pressione del sangue; 
4.  la produzione di ormoni. 
 

8. La struttura e le funzioni 
dell’apparato urinario /2 
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9. Il nefrone: l’unità funzionale 
del rene /1 
Il nefrone è l’unità funzionale del rene ed è costituito da un 
tubulo renale e da un ammasso di capillari, detto glomerulo, 
avvolto da una struttura sferica: la capsula di Bowman. 
 
Il glomerulo e la capsula di Bowman si trovano nella regione 
corticale; il tubulo renale è molto lungo e si divide in tre tratti: 
•  il tubulo contorto prossimale, che emerge dal glomerulo; 
•  l’ansa di Henle, che penetra nella regione midollare per poi 

tornare in quella corticale; 
•  il tubulo contorto distale, che si trova nella regione 

corticale e va a convergere nel dotto collettore. 
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9. Il nefrone: l’unità funzionale 
del rene /2 
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10. La formazione dell’urina 
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11. Le analisi dell’urina 
L’urina è un liquido limpido di colore giallo; è una soluzione 
ipertonica rispetto al plasma sanguigno (cioè con una 
maggiore concentrazione di soluti) e contiene, diluite in acqua, 
tutte le sostanze dal eliminare. 

Attraverso l’analisi dell’urina, 
è possibile rilevare la presenza 
di componenti anomale e 
studiarne i parametri 
caratteristici: 
•  colore; 
•  pH; 
•  concentrazione di ioni          

e soluti. 


