
GABRIELE MACR~ 

MOLLUSCHX DEL PORT0 DI OTRANTO 

Carta Biocenotica 

INTRODUZIONE 

La constatazione di un’lestrema varieta ambientale dei 
fondali interni a1 porto di Otranto h a  suggerito l’opportunita 
di intraprendere una serie di studi a cairattere ecologico sulle 
popolazioni animali e vlegetali di quhesta localita. 

intendlere quinldi il lpreslente lavoro come primo con- 
tributol (ad un inldirizzoi ecololgico degli stuldi sul patrilmonio 
naturale idruntino e s:illa mlalacofauna salentina in generale. 

E’ chiaro che l’elenco delle forme di molluschi rjepertate 
e lungi idall’essere cornpleto; si reputa pero sufficiente a, darle 
una prima caratterizzazione delle associazioni presenti, fermi 
restando i criteri di Idiscriminazione piil avanti esposti. 

E’ 

MATERIAL1 E METODI 

I1 campionamento, durante le ricerche svolte ne1 quin- 
quennio 1977-1981, e stato effettuato ma,nualmente mediante 
un centinaio circa di immlersioni in apnea e con apparecchi 
di respirazione autonoma. Pler i substrati mobili, oltrle l’osser- 
vazionle diretta, si e operato con strumenti di dragaggio do- 
tati di rete metallica con maglie di l mm. Per be specie dimo- 
ranti su suppolrto viegetale, si e procedutc ad esame dtel risul- 
tato di lavaggio in acqua dolce Idel support0 stesso. 

Dato che le metodologie impiegate non escludono diel tut- 
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to la possibilita di errori quantitativi a causa Idi IeventuIaJi 
fluttuazioni assoiciative della rnalacof auna, si e rinunciato ad 
elabmazioni di tipo shtistico, ripiegando su stim,e ald alta 
tollleranza, come da tab. 1. 

In  quest’ottica, oride ridurre il rischio (di includerle nello 
stedio campioni Caccidentalb pervenuti in zona per apporto 
antropico, si sono catalogate solo le specie raccolte viventi e 
Idimoistratesi perf e thmente infegrate nella biocenosi di ap- 
partenenza. 

Come esposto in Lntroduzione, scopo diel lavoro era di 
fornire un primo strumento di studio della zona per indagini 
piu approfonldite; in tal senso si e sacrificata la rigorosita di 
una nomenclatura quale prop&esta da PERES e PICARD (1964), in 
favorre di una a carattiere locale quale qui adottata. 

Per quanto riguarda la ldlefinizione tassonomica dellje !enti- 
ta  consilderate, ci si e fondamentalmente ‘attenuti a quella 
propolsta da PIANI (1980), salvo taluni casi Idi cui peraltro ci 
si assume ogni responsabilita. 

DESCRIZIONE DEGLI AMBIENT1 

1 - A l g b  fotofile s. 1. 

Si trattia di una biocenosi facillmentie riconoscibile ma 
difficilmente caratterizzabile, diff usa praticamente lungo tut-  
to il decorso costiero della baia, con una proifondita lelettiva 
t ra  il livello intertidale e i 2 metri, ma talvolta (coste del 
quaJdrla,nte 1 di fig. 1) fino ai 5 metri. Anche il substrato puo 
presientare caratteri diversi : dai blocchi !di cement0 dlellee bar- 
riere artificiali (quadrante 7) a fondali sassosi di riporto (lqua- 
drante ll), fino alle pareti verticali costierle (quadranti 1 e 5). 

Riguarldo alla malacof auna epibionte, si e mostrata diffi- 
.coltosa la discriminazione in microassociazioni, vista la no- 
tevole tendenza )delle diverse ‘specie a cornpiere Ispostamenti 
di tipo verticale (substrato-frmde) sulla base di cicli difficil- 
mente determinabili. Si e preferita una catalogazime in toto 
dlelle f onne presenti nell’associazione, indipendentemente dal 
microambienbe elettivo. 
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2 - Alghe fotofi le - Facies a Cloroficee 
E’ una facies ben caratterizzata e localizzata in zone in 

cui risulta piu evi(d1ente un apporto in acqua dolce e nitrsde- 
rivati di origine antropica,. Facies a cloroficee calratterizzano 
talune superfici nei quadranti 7 (base dpei Bastioni dei Pelasgi) 
e 10 (parte prossimale \dells <piazzIetta>, ex scivolo per idro- 
volanti ne1 I conflitto mondiale). 

In  quest’ultima stazione e nottevole la str’etta, associazione 
t ra  Ulvacee *e Gregariella opif-ex: (SAY) ; quest’ultima specie, 
dominante in questa stazioee, vivle fissata col bisso sulla su- 
prerficile rocciosa, ed e ricoperta da un sottile strato di fa,ngo 
detritico; si e notata una netta preferenza parte idella clo- 
roficea ad installarsi sul guscio del bivalvle \piuttosto che non 
sulla roccia,, sia essa nuda o ricoperta di (detrito. Rarefazioai 

16HE FOTOFILE S.L. 
FACIES A CLOROFICEE 

SAME FIN1 SUPERFlCULl S.L. 
SIBBIE FIN1 A SRSULA 

CARTA BlOCENOTlCA FACIES A CYSTOSEIRA SABBIE FIN1 A CHAMELEA 

FACIES A0 ACETABULARIA FACIES A ZOSTERA 

PRATERIA A POSlDOrviA 0 CILCARENITE A PHOLAS 
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locali dlella comunita di Gregarella sono accsmpagnate dal 
ralrefarsi di insediamenti cloroficei. 

3 - Alghe fotofile - Facies a Cystoseira 
I n  tuttle le stazioni occupate dalla biocenosi ald algbe fo- 

tofile e presrente la Cystmeira,  ma solo ne1 quadrante 10 (parte 
distalie idlella CpiazzettaD) la sua presenza e cssi massiccia ed 
imponente da, caratterizzarne la facies. Enclaves a Cystoseira 
sono presentl anche nei‘quladranti 5 le I€. 

Pier la discriminazione in microlassociazioni, valga qui 
quanto $detto per la biocenosi ad alghe fotofile, e valga pure 
per tutti gli altri ambienti ldi seguito descritti. 

Qu’esta facies forse piu delle altre e soggetta a profonlde 
alterazioni a ciclo annuale : rigolgliosissima per la prilma 
mieta ~dell’anno, e quasi inlesistente a1 terminre dell’lestate. Evi- 
dentissima risulta l’azione antropica : turbolenzie dovute a, na- 
tanti  a motore illegalmente cmdotti  a riva, vandalismi di 
bagnanti e soprattutto l’immissione estiva in marle di deter- 
genti chimici colpiscono massiva!mentle il plopolamento f eofi- 
oeo e distruggono la quasi totalita delle specie anirnali ivi 
dimoranti. 

4 - Alghe Fotofile - Facies ed Acetabularia 
Questa Cloroficea, pur essendo presente in enclaves in di- 

versi punti dlella zona in studio, e caratterizzante di facies 
esclusivamente nei quadranti 5 e 9, sul substrato fornito dai 
blocchi in oemento posti come sbasramenta artificialle a riparo 
della costa occidlentale. 

Essendo stata la dleposizione diei blocchi posteriori all’ini- 
zio ldello studio, e stato possibire constatare in tempi brevis- 
simi l’insediamento bemporaneo di una comunita pioniera ad 
ulvacee e Ostrea edulis L., e definitivo (le dominante) della 
facies aid Acetabulllaria, Patella caerulea L., Gibbulla philberti 
(RECLUZ) e Gibbula umbilicaris (L.). 

L’(esame tdellle ‘densita rlelative delle specie ne1 tempo ha  
comunque suggerito l’impressione di un ambiente alquanto 
instabile. Cib, pur rientrando nell’insieme dei f enomeni che 
precedono il climax biocenotico di nuovi inseldiamenti, si po- 
trebbe porre in relazione con cii; chle si dira in  seguito riguar- 
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do le modif icazioni ambientali pirovocate dalla installazione 
di questo riparo artificiale. 

5 - Calcarenite a Yholas. 
Questa biocenosi, con presenza massiva nei qmdrant i  1 

e 11 e sotto forma di enclaves ai margini (della prateria a Po- 
sidonia mostra, tipico l’<habitus>> intralitico delle forme ldimo- 
ranti. Anchle spiecie non li tofaghe, come Muricopsis cristata 
(BROCCHI) e Bolinus brandar?’s (L.) appaiono adattate ald un 
comportamento d’occultazione sfruttante i fori scavati da 
forme esclusivamente litof aghe 

A questo proposito si tiene a precisarle che la presente 
biocenosi, all0 stato attuale, non ha  presentato traccia di Fo- 
laldidi viventi, che pur hanno mostrato ne1 passato una mas- 
siccia dominanza. Cio e testimoniato dalla presenza in loco di 
esemplari di Pholas dactylus L. di grosse dimensioni (fino a 
150 mm.) all’intierno delBe proprie tane, con le valve in con- 
nessione anatomica, ma prive di parti molli. 

Det’erminare il limite temporale superiore di vitalita del 
popolamento di Pholas e cosa estremamente difficilse ; testi- 
monianzle di pescatori del luogo porterebbero a f a r  coincidere 
la scomparsa di fola,di viventi con la costruzione di strutture 
portuali chle hanno reso piu chiusa la baia idruntina. 

La biocenosi attuale appare sotto forma di massicci bloc- 
chi di calcarenite bianca che si elevano ldal fondo spesso fin 
quasi sotto il pel0 dell’acqua; le superfici superiori presentano 
frequenternente una rada vegetazione a cloroficele e feoficee, 
pressocche prive di molluschi. 

6 - Sabbie fin2 superficiali. s. 1. 

I quadranti 9 e 10 sono occupati per buona parte da salb- 
bie fini che sfumano nella parte superiore rispettivamente 
nella facies a Spisula e nella facies a Zostera. 

L’infa,una non e tale da caratterizzare ulteriormente que- 
sta biocenosi ,e peraltro, a memoria, d’uomo, ha  subito !delle 
variazioni nella compusizion]e associativa della malacof auna, 
variazioni apparentemente tdi tipo irrleversibile. 

Pressocche scomparsa la Mactra stultorurrc (L.), pestrema- 
mente rarefatti i popslamenti di Acanthocardia tuberculatu 
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(L.) ‘e Tellina planata L., della preeedente associazione resta 
numeroso il Donax trunculus L. (assai ridotto in Idirnensiolni), 
accompagnato da un’espansione del popolamlento di Chamellea 
gallinla (L.). 

Questa biocenosi, forse pdu di tutte le altre, ha risentito 
delle moldifiche ambientali conseguenti alla installazione del- 
le barriere artificiali occidentali. Queste hannc provocato un 
cambiamento ne1 decorso delk correnti marine interne alla 
baia, crceanldo un centro di erosione ne1 ,quadrante 10 e una 
zona di a,pporto ne1 quadranbe 9, la cui profondita metdia C? 
scesa da 2 metri a 80 centim’etri, a scapito anche della spiag- 
gia adibita a stabilimvento balneare. Cio si e pure rifllesso in 
un aumento Idella granulomietria lungo la spiaggia stessa e 
per buona parte del quadrante 10. 

7 - Sabbie fini - Facies a Zostera 
La facies in questione si estendle per buona parte dei qua- 

dranti 6 e 10, sotto forma di rada e uniformle vegetazione a 
profondita comprese t ra  gli 1 e i 5 metri. La malacofauna 
fitoepibionte e es t remmente  ridotta, lpiu diffuse invece le 
forme psammofile, le (domina’nti i carnivori Boiinus brandaris 
(L.), Phyllonotus trunculus (L.), e Nassarius mutabilis (LJ. 

Esistono alcune enclaves a substrato duro (Alghe fotofile 
s.1.) in cui e massiccia la presenza, di Mytilus galloproutncialis 
LAMARCK e Ostrea edulis L. 

8 - Sabbfe  fini - Facies a C h a m a k a  
E’ riportabil’e alla biocenosi \delle sabbie fini superficiali 

dei quadranti 9 e 10, ma qui l’abbondanza di Chamelea gallina 
e talle da caratterizzare l’ambienk ; si aggiuniga a, cio l’azione 
protettiva esercitata dallie <mattes> dli Posidolnia le l’installa- 
zione lduratura di formie <a,ecidentiali>> da essa provenifenti. 

Durante lo studio si e osservato l’anidamento diei margini 
dlella prateria a Posidonia ai confini con la presente facies:  
i risultati, spe il periodo Idi osservazione fosse scevro dla flut- 
tuazioni a periodo piu ampio, mostrerebbero un progressivs 
ritrarsi del dominio zosteraceo, da porsi in relazione a1 gra- 
dualre ricoprimento del substrato di rizomi Ida plarte di ldetrito 
t errigieno. 
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9 - Sabbie fini - Facies a Spisula 

La facies occupa la zona, contatto t ra  i quadranti 5 e 
9, le presenta i caratteri delle Sabbie superficiali s.l., ma con 
una dominanza di Spisula subtruncata cosi netta da, farla 
consilderare canatberistica di facies. 

I1 ricoprimento colnsegulente allfe moldificazioni ecologich'e 
sopra dlettle non ha influito sulla densita del polpolamento, a 
Spisu,Za, stimata attorno ai 50 individui per metro qualdro, ma 
si e rifllesso in una generale riduzione dellbe dimensioni degli 
esemplari (alta selezione intrasuecifica?). 

10 - Prateria a Polstdonia 
La maggior parte della baia e occupata Ida qaesta bioce- 

nosi, che coimpr,ende, specie nei quadranti 1 le 8, num,eros,e 
enellaves a substrato \dura, la cui malacof auna appare profon- 
damenbe influenzala dalle circostanti fanlerogame. 

Pier i motivi precedentlemenbe esposti, anche per questo 
a8mbilente si solno censitie le forme in toto, evibandol Idislcrimi- 
nazioini che si sarlebbaero potute dimostrare del tutto arbitra- 
rie, te comprendenldo anche le enclaves a substrato 'duro ca- 
ratteristichie della Posidionia. 

Riguardo lie fluttuazioni della superficile occupata IdaJla 
prateria, valga quanto detto per la facies a Chamelea; soprat- 
tutto il qwdrante  6 ha, dimostrato ne1 giro degli ultimi (due 
anni un deciso arretrarnento dlei margini dlella prateria ed un 
indlebolimento dlella Idensita )dei cespi della f anlerogama. 

11 - Enclaves ald Anemonia 

In  tutti i quadranti, genleralmente a ridotta profondita, 
e all'interno di tutti gli ambienti a substrato duro, sono pre- 
senti numlerose piccole enclaves il cui tip0 coimprende vari 
individui di Anemonia sulcata (PENNANT) entro ta,ne o ripari 
rocciosi o a1 di sotto #di sassi, ed un detrito di  natura orga- 
nogena a granulometria piuttosto grossolana. 

La malacofauna assolciata vive a1 di sotto ldei sassi, o in 
vicinanza di esemplari di Anemonia, o ne1 dretrito sottostante. 
Piuttosto pov'era di speci'e, risulta per0 molto strettam'enhe ca- 
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ratterizzata ; not’evole la dominanza del carnivoro Nassarius 
cuvieri ( PAYRAUDEAU), che lo suggerisoe comie ambiente ad 
alto rimmbio biologico. 

NOTE SU ALCUNE SPEiCIE 

- PatelElla caerulea L. 

Questa specile, diffusa su praticamente tutti i substrati 
duri Idella baia, raggiunge dimensioni notevoli e netta Idolmi- 
nanza nlei quadrati 5 e 9 (facies a d  Acetabularia dei bloc- 
chi di sbarramento) e 7 (Algbe fotofille del riparo dei Bastioni 
dlei Plelalsgi), in accord0 con la presenza di nitroderivati de- 
nunciata in linea generale dalla presienza dlelle clorof icele. 

Una analisi preliminare del contenuto colonbatterico del- 
le Patelle, pleraltro consumate abitualmente da villeggianti e 
locali, ha  mostrato una concentrazione media ‘di colif ormi 
intorno ai 13/ml, quindi ben oltre i limiti di sicurezza fissati 
per seopo alimentare. 

- Rissoa ventrlcosa DESMAREST = varlabilis (VON MUELFELDT) 
E’ la specie piu ubiquitaria fra tutte quelle repertate, pre- 

sente in tutti gli ambienti, in condizioni ‘di vita lte piu dispa- 
rat’e, eccezion fatta per quella fossoria. 

- Cerit hiun? vulgatum ( BRUGUIERE) 
E’ notevole la comunita di C. vulgatum (BRuG.) che oc- 

cupa la parbe piu profonIda dell-2 facies a Chamelea (quadran- 
te 8) ,  per l’alta stabilita ecologica e l’lelevata variabilita intra- 
popolazionistica sia nella morfologia (da individui a tubercoli 
spinosi fino a individui a spire lisce) che nlella, colorazione 
(da quella tipica a vari gradi bruno fino all’avana chiaro). 

- Conus ventricosus GMELIN in L. 

Carattieristica frelqulentissima nei Conus di Otranto e la 
elevazione Idella spira * in taluni esemplari qwesta e scalari- 
forme, in taluni altri e appuntita e dlenuncia un ridursi del- 
l’eleva,zionle con la crescita dlell’animale. Se a cio si aggiunge 
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che in generle il carattere molto evildente nfei lgiovani di 
C. ventricolsus GMELIN, si pub far riientrare il fienomeno in 
quello gia d.escritto dla altri AA. (PARENZAN 1979), quale per- 
manenza di caratteri giolvanili all0 stato aldulto. 

A110 stesso modo, la spiegazione sa,rebbe da ricercarle in 
perioldiche diluizioni marine con aclqua dolce, e nella genera- 
le chiusma dell’ambiente rispetto a1 mare aperto ( PARENZAN 
1979). 

- Bouvieria aurantiaca (RISSO) 
Questa specie, ritenuta dapprima accidentale, e stata ri- 

petutamente rinvenuta nello stesso ambiente e con lo stesso 
modo di vita, a1 *di sotto di sassi ad alghle fotofile ne1 qua- 
drantfe 11. 

- Oscanius membranaceus (MONTAGU) 
Rep,ertato raramente, questo Opistobranco appare comun- 

que suffieientemiente a’dattato alla facies >ed Acetabularia, e 
trova va81ildo riparo all’interno dei proifondi intarstizi alla base 
dei blocchi in cemento. 

- Pinna nobilis E. 
Un telmpo prpes’ente nella prateria a Posidonia in gran 

quantita e con ‘esemplari di grosse dimensioni, questa specie 
e attualmente rapprIesenta,ta da poehi indivildui nlellle parti 
mleno fmquentate della prateria. A cio h a  portatoi l’inldiscri- 
minata raccolta diel molluscoi #da parte di bagnanti e subac- 
quei, olltre prolba,bilmlente aId un minor graldo di puriezza ldlelle 
acque raggiunto nell’ultimo decennio. 

- Atrina pectinata (E.) 
Rinvlenuto un unico esemplar’e vivente f ra l’associazione 

pimiera di ricoprimlento dei blocchi della barriera occiden- 
tale, fissato con bisso a1 substrato di cemento, support0 non 
frleqwente per questa forma. 

- Venerupis geografica ( CHEMNITZ) 
Un modo di vita insolito pier questa specice e stato consta- 

tat0 lungo lo scivolo sommerso diel quadrante 10; gli eaemplari 
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rinvlenuti in tale ambientie hanno assunto un <habitus>> liti- 
colo, cresclendo le fissanldolsi con bisso lentro la roccia, ‘che in- 
ternamente tend’e a sgretolarsi, lascianldo stretbe cavita non 
‘diuettamente in comunicazion%e con l’lesterno. 

- Sepia officinalis L. 
Numerosi grolssi lesernplari di qulesta specie, conf orme- 

mente a1 lor0 ciclo biologico, giungono a riva in f’ebbraio, 
spesso fino a pochi oentimetri d’acqua, per la riprolduzione, 
trattenendosi all’interno idella baia fino a1 terlmine diell’estate, 
e poipolando la facies a Zostera spesso in gran namero. E’ da 
notare cbe, di questo plerioldo, i mlesi in cui il popolamento e 
meno consistentle sono luglio e a$gosto, prolba,bilmente in rela- 
zione a1 disturb0 esercitato Ida natanti  a moltore te pescatori 
subacquei. 

CONCLUSION1 

La notevole stabilita Idi talune associaziolni, la rigogliosita 
di numerose facies, la presenza, noin accidentalle ne1 porto idi 
Otranto di specie normalmlente poco frlequlenti, l’adattamen- 
to (di dleterlminabe forme a oerti poco comuni moldi Idi vita, 
mastrano l’ambiente come estremamentie interessante ; ma 
osservazioni preliminari e l’lesalme di quanto sopra detto ri- 
velano anche, purtropplo, i (segni di una non allarmantie ma 
sempre piu evidente ldegraidazionle ambientale. 

Uno studio piu fine !delle associazioni ldi molluschi si rende 
neoessario, ed imperativa una, trattazione dlelle carattieristichie 
fisico-chilmichle ldell’intera baia, onlde procurarsi gli strumen- 
ti per una piu accorta e m’eno avventata utilizzazione dlelle 
struttur#e naturali (marhe  della baia stessa,. 
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L’aut’eur expose les resultats de c’nq arils dle r(ech1erches 
sur la malaco-faune a l’interieur du port Id’Otranto, en faisant 
une division en biocenose et facies, (en dessinant unle carte 
biocenotique generalisee dles eaux de la bale. L’A., {en outre, 
s’arrGte sur lies pJus reoentes modifications du milieu operkes 
par l’homme, et il souhiaibe una mailleure utilisation des 
favorablles structures naturrellles de ce plort. 

S U M M A R Y  

The autor shows his results in five years of researches 
on malacofauna in thle harbour of Otranto, operating a divi- 
sion in biocoenolses and facies, and drawing an  (ecological map 
as a general rulres about the watiers of the harbour. The A. 
moreover, stops shortly about morbe rleclent environment mo- 
difications operated by man, and he hopes tha t  there will 
be a better utilisation of favourablle natural structures of this 
harbour. 
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3. 1 - Elenm delle specie rinvenute nelle acque d'el porto di Otranto. 
R = rara o polco comune. C = comune. D = moltltio comune o domhante. 

S P E C I E  

Gastropoda 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Haliotis lamellosa LAMARK C C C 
Diodora gibberula (LAMARK) C 
Fissurella nubecula (L.) C C 
Patel la  cae-ulea L. D C C D  
Monodonta turbinata  (VON BORN) C C R 
Jujubinus exasperatus (PENNANT) C C C R  
Jujubinus s t r ia tus  (L.) c c  C 
Gibbula adansoni (PAYRADEAU) D C D C C D 
Gibbula tumida  (MONTAGU) C C R C  
Gibbula turbinoides (DESHAYES) R 
Gibbula philberti (RECLUZ) C C C D  
Gibbula richardi (PAYRAUDEAU) 
Gibbula varia (L.) R 
Gibbula divaricata (L.) C R  
Gibbula umbilicaris (L.) c C D  
Calliostoma laugieri (PAYRAD.) C C R 
Clanculus corallinus (GMELIN in L.) C 
Clanculus cruciatus (L.) C C R  
Clanculus jussieui (PAYRAUDEAU) C R C 
Tricolia pullins (L.) R 
Tricolia tenuis (MICHAUD) D 
Tricolia speciosa (VON MUEHLF.) R R 
Smaragdia viridis (L.) R 
Littcsrina neritoides (L.) C 
Truncatella subcylindrica (L.) C R  
Tornus subcarinatus (MONTAGTJ) C C 
Circulus s t r ia tus  (PHILIPPI) R 
Nodulus contortus (JEFFREYS) R 
Pisinna glabrata  WON MUEHLF.) C 
Turboella lineolata (MICHAUD) R 
Apicularia similis (SCACCHI) R R C C  
Apicularia guerinii (RECLUZ) R R R  
Apicularia lia (BENOIT in MONT.) C C C R 
Rissoa ventricosa DESMAREST C C D C  
Rissoa hyalina FRENINVILLE c c  
Rissoa splendida EICHWALD R C C  
Rissoa violacea DESMAREST R C  

Folinia crassa exigua (MICHAUD) R R 
Alvaaia discors (ALLAN) R R C  
Allvania l ineata  RISSO R C  
Acinopsis cancellata (DA COSTA) R R 

Goniostoma auriscalpium (L.) R 

c 
C 

R 
c 

R 

C 

R C R  

C 

C 
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Galeodina car ina ta  (DA COSTA) 
Massotia lactea (MICHAUD) 
Turbona cimex (L.) 
14erelina tesellata (SC. in W.) 
Riesoina bruguierei (PAYRAUD.) 
Vermetus arenarius (L.) 
Vermetus triqueter A. BIVONA 
Caecum t rachea  t rachea  (MONT.) 
S i t t ium reticulatum ret. (DA C.) 
Cerithium rupestre RISSO 
Cerithium vulgatum (BRUGUIERE) 
Biforina perversa (L.) 
Epitonium commune (LAMARCK) 
Epit onium tu r  t oni (TURTON) 
Fossarus ambiguus (L.) 
Crepidul aunguif ormis LAMARCK 
Trivia pulex (SOL. in GRA)Y) 
Neverita josephinia RISSO 
Payraudeaut ia  intr icata  (DONOV.) 
Naticarius dillwini (PAYRAUD.) 
Naticarius puncta tus  (CHEM. in K.) 
C olubr ar ia  reticula t a  (BLAINV.) 
Eolinus brandaris  (L.) 
Phyllonotus trunculus (L.) 
0 cine brina aciculat a ( LAMARCK) 
Ocine brina e d w ardsi  (P AYAUD. 
Muricopsis cristata (BROCCHI) 
Euccinulum corneum (L.) 
Cantharus  dcrbignyi (PAYRAUD.) 
Cantharus  pictus (SCACCHI) 
Chauvetia minima (MQNTAGU) 
Pisania s t r i a t a  (GMELIN in L.) 
Colurnbella rustica (L.) 
Pyrene scripta scripta (L.) 
Nassarius corniculus (OLIVI) 
Nassarius mutabilis (L.) 
Nassarius cuvieri (PAYRADEAU) 
Cyclope donovani RISSO 
FIlnia reticulata (L.) 
Hinia incrassata (STROM) 
Fusinus rudis (PHILIPPI)  
Gibberula miliaria (L.) 
Gibberula philippi (MONTEROS.) 
Gibberulina clandestina (BROC.) 
Hyalina mitrella (RISSO) 
Mitra cornicula (L.) 
Vexillum ebenus (LAMARCK) 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 18 11 

Vexillum tricolor (GMELIN in L.) R C 
Conus ventricosus GMETJN in  I,. C C C C 
Mitrslumna olivoidea (CANTR.) 
Bellaspira c;ep t angularis (MOW".) 
Mangelia a t t enua ta  (MONTAGU) 
Rela laevigata (PHILIPPI) C 
Mangiliella t aeniat  a (DESHAYES) 
Raphi toma echinata  (BROCCHI) R 

Raphi toma lineolata (B.D.D.) 
Comarmondia graciils (MONTAGU) 
Acteon tornatilis (L.) R 
Bulla s t r ia ta  BRUGUIERRE R 
C h ry sallid a ex cav a t a ( PHILIPPI 1 
Mleinella bulinea (LOWE) R 
Phas ianema c l a th ra tum (PHILIPPI) R R 
Turbonilla rufa  (PHILIPPI) 
TUrbonilla scalaris (PHILIPPI) 

Raphi toma linearis (MONTAGU) R R 

R 

Aplysia depilans L. C D C  R R 
Aplysia fasciata  (POIRE?") R 
Rouvieria aurant iaca (RISSO) 
Oscanius membranaceus (MONT.) R 
Trimusculus mammillaris (L.) C 

Scaphopoda 
Dentalium vulgare DA COSTA 

Poliplacophora 
Lepidopleurus cajetanus (POL11 
Ischnochiton rissoi rissoi (PAYR.) 
Middendorffia caprearum (SCAC.) 
Chiton olivaceus SPENGLER 
Acanthochitona communis (RISSO) 
Acanthochitona f ascicularis (L.) 
Bivalvia 
Nucula nucleus (L.) 
Arca noae  L. 
Barbatia barbata  (L.) 
Str iarca lactea (I,.) 
Mytilus galloprovincialis LAMARCK 
Mytilaster rninimus (POLI) 
Gregariella opifex (SAY) 
Lithophaga l i tophaga (L.) 
Modiolus barbatus  (L.) 
Pinna  nobilis L. 
Atrina vectinata (L.1 
Chlamys mult is t r ia ta  (POLJ) 
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Chlamys varia (L.) 
Lissopecten Lyalinus (POL11 
Acquipecten opercularis (L.) 
Ipondylus gaederopus L. 
Anomia e phippium L. 
Lima h iana  (GMELIN in  L.) 
Ostrea edulis L. 
Ostrea adriatica LAMARCK 
Lopha s tent ina (PAYRAUDEAU) 
Ctena decussata (0. G. COSTA) 
Lopires lacteus (L.) 
Diplo don t a apicalis (PHILIPPI) 
Chama  gryphoides L. 
Galeomma tur toni  (G. B. SOWER.) 
Bornia sebetia (O.G.  COSTA) 
Cardita calyculata (L.) 
Venericardia ant iquata  (L.) 
Acanthocardia tuberculata (L.) 
Cerastoderma glaucum (POIRET) 
Macmra s t u l t c n m  (L.) 
Spsula subtruncata  (DA COSTA) 
Tellina tenuis DA COSTA 
Tellina ni t ida POLI 
Tellina p l ana ta  L. 
Tellina distorta POLI 
Donax semistriatus POLI 
Donax trunculus L. 
Psammobia fervensis (GM. in L.) 
Abra alba (W. WOOD.) 
Chamelea gallina (L.) 
Dosinia lupinus (L.) 
Dosinia exoleta (L.) 
Tapes decussatus (L.) 
Irus irus (L.) 
Venerupis aurea (GMELIN in L.) 
Venerupis geogmphica (GM. in L.) 
Petricola l i thophaga (RETZIUS) 
Castrochaena dubia (PENNANT) 
Hiatella arctica (L.) 
Thracia  papyracea (POLI) 
Clavagella melitensis (BRODERIP) 

Cephalopoda 
Sepia officinalis L. 
Sepiola rondeleti LBACH 
Octopus vulgaris LAMARCK 
Octopus malcropus RISSO 
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