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SUL POLIMORFISMO D I  APQRRHAIS PESPELECANI (L. 1758) 

NOTA PRELIMINARE 
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SUMMARY : 

The Author examines the variability of Aporrhais pespelecani L., 
having at his disposal four populations collected in two different areas 
of the Mediterranean. 

In  each of such popoulations we find both the typical form and 
a certain nuber of morphological variations, which are referred 
to as << varieties >> or <( anomalies >> in the literature. 

Questioning the validity of such forms, it is supposed that the 
environmental factors determine the different morphological aspects, and 
also seem to influence remarkably the salinity variation. 

RIASSUNTO : 

L'Autore esamina la variabilith in Aporrhais pespelecani L. dispo- 
nendo di quattro popolazioni collezionate in due diversi distretti me- 
diterranei. 

In  ognuna di tali popolazioni sono presenti tanto la forma tipica 
quanto un certo numero di variazioni morfologi'che che in letteratura sono 
riferite come << varieth D o << anomalie )>. Ponendo in dubbio la validiti 
di tali forme, si ipotizza che a determinare gli aspetti morfologici diffe- 
renti siano fattori ambientali tra i quali sembrerebbe maggiormente in- 
fluente la variazione di saliniti. 
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PREMESSE : 

Aporrhais pespelecani (E.) it uno Strombaceo della regione Atlantico- 
mediterranea dotato di una grossa variabilitk tanto da aver indotto alcuni 
AA. classici ad istituire per la specie ben 72 varieth comprese le G ano- 
malie D, ed a confonderla talvolta con specie affini quali A. serresianus 
(MIcH., 1828), A .  michaudi LSC. (1888) ed A. macandreae JEFF. (1867). 

L’istituzione di tante forme it stata basata sulla morfologia della 
conchiglia relativamente alle dimensioni, a1 colore e soprattutto a1 nu- 

Alcune delle forme citate di Apovrhais pesplecani: 
Sopra: robustus oblongus SETT., longispinulus Moms ., alterutra MONTS . 7  alteru- 

Sotto: minor MoNTs .) monodigitata, gracilis-expansilabrus P. et S. 
(forme di Jesolo, dis. Parenzan) 

tva MONTS. 
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mer0 delle digitazioni che ne ornano il labbro e che possono presentarsi 
piG o meno grosse, sottili, diritte, arcuate, adunche, allargate, appiattite, 
ben separate o meno, unite o sdoppiate, ecc. . 

La confusione che ne 2 sorta si deve soprattutto a MONTEROSATO 
(1890), PHILIPPI (1836), CQEN (1914 - 31 - 33 - 37) e SETTEPASSI (1971), 
ai quali va ascritta la maggior parte della nomenclatura polinomia. La 
creazione di sottospecie o varietii si deve per6 anche a DA COSTA (1779), 
RISSQ (1826), JEFFREYS (1862), B.D.D. (1882 - 98), DE GREGORIO 
(1884 - 8 5 ) ,  LOCARD (1886). 

Recentement'e PARENZAN e STJEPCEVIC (1980) hanno ritenuto di 

Alcune delle forme citate di Aporrhais pespelecani: 
ses-digitata 
anowz. digito-ramosa 
venetianus an. digitis quatuor 
robustus 
6 )  robustus 
venetianus longis-digitatus 
9 - 10) longis digitatus 
alterutra anom. adunca robusta 
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segnalare un’ulteriore forma che ? risultata presente oltre che nella PO- 

polazione di Cattaro anche in quella della Foce del Piave alle quali ci 
riferiamo. La validiti di tanta nomenclatura 5 da porre in dubbio dal 
momento che 2 possibile raccogliere, in determinate localiti, numerosi 
individui di una stessa popolazione, affetti da variabiliti. 

V’6 poi da osservare che la confusione nasce anche dal cattivo im- 
piego dei termini intesi a specificare le varieti e le anomalie, in quanto 
talora usati a1 maschile tal’altra a1 femminile e tal’altra ancora in corn- 
binazione dei termini maschile e femminile. Cos1 per esempio, A. pespe- 
lecani brunea, A. pespelecani yobustus, A. pespelecani robustus furcifera ... 

Con la presente nota vengono riferite alcune osservazioni prelimi- 
nari su popolazioni campionate in quattro localiti di due distretti medi- 
terranei: Policoro, Golfo di Taranto (da PASTORE, 1st. Talassografico 
C.N.R., Taranto), Bocche di Cattaro, Lesina e Foce del Piave, Adriatico 
(da PARENZAN, Stazione di Biologia Marina, Porto Cesareo, Universith 
di Lecce). 

La composizione numerica di tali popolazioni, gli attrezzi usati per 
la loro cattura, le profonditi ed il tip0 di ambiente di provenienza sono 
riportati in tabella I. 

TAB. I : Numero di esemplari di A. PESPLECANI L. e localiti di cattura. 

LOCALITA’ DISTRETTO PROF. FONDALE ATTREZZO No ESEMPL 

Policoro Golfo di TA 10-15 Sabbioso Strascico 446 

B. Cattaro Adriatico 8-32 Fang./Melm. Draga 35 

Lesina Adriatico 10-15 Sabb./Fang. Draga 397 

F.  Piave Adriatico 8-14 Fangoso Draga 76 

Ne1 complessivo di tali popolazioni, la variabiliti registrata & tale 
da comprendere la maggior parte dei sopraccennati aspetti. Cib accade 
in particolare per la popolazione del Golfo di Taranto, in cui 366 esem- 
plari adulti e 9 juvenes, pari a11’83,63% son della forma tipica, mentre 
71, pari a1 16,37% sono varianti, e per la popolazione di Lesina, in cui, 
viceversa 168 esemplari adulti e 8 juvenes, pari a1 44,33% sono della 
forma tipica, mentre 22 1, pari a1 55,67 % rappresentano delle varianti. 

La Tabella 2 meglio evidenzia quanto affermato. 
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TAB, 2 : Numero di forme varianti nelle 4 localiti da cui provengono 
le popolazioni studiate, in totale tra parentesi. 

LOCALITA' 
VAR. /ANOM. Face Lesina Piave 

Policoro (G. di Ta) B. Cattaro 

A. pespelecnni (L.) 

minor MONT. ( SETT .) 

minor venetianus COEN 

gracilis expansilabrus PAR. & S T J E ~ .  

mandarinus MONT. 

bTunea MONTS (SETT.) 

uiolacea MONTS. (B.D.D.) 
alba JEFFR. (juuenis) 
robustus SETT. 

dterutra MONT. 

alterutra an. robusta SETT. 

incrassatus LOC. 
longispinulus MONT. 

longisdigitatus MONT. 

an. digitis quatuor MONT. 

obesus B.D.D. 
an. digitoramosa SETT. 

an. monodigitata PHIL. 
an. labrata SETT. 

applicata COEN 

robustus an. furcifera COEN 

robustus an. digitis triplicata SETT. 

robustus an. oblongus SETT. 

alterutra robusta an. adunca COEN 

venetianus COEN an longisdig. MONT. 
venetianus COEN. an. impositae SETT. 

venetianus dig. quatuor PHIL. 
an. impositae 

A. serresianus sexadigitatu 
angulatus protracta 

TOTALE 
~~ ~ 

446(71) (72) 76 
(68) 
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Osservando la tabella I1 emerge un aspetto che potrebbe essere rite- 
nuto come la causa della diffusa variabiliti: nella popolazione ionica, pro- 
veniente da una zona di mare aperto predominano gli esemplari della 
forma tipica e sono relativamente pochi quelli di forma variabile, vice- 
versa il rapport0 si sposta a favore delle forme variabili o cosiddette 
anomale in zone in cui le condizioni ambientali non hanno pih le tipiche 
caratteristiche di mare aperto. Cib accadrebbe tanto che agiscano fattori 
edafici, come pub essere una certa torbiditi nella zona di Foce del Rave 
ovvero che, fattore interferente sul normale sviluppo della popolazione 
sia un minor grado di saliniti in zone costiere incassate (B. di Cattaroj 
in cui agiscono sorgenti sottomarine di acque dolci, (PARENZAN e STJEPCE- 
VIC, 1. c.) o in zone di foce fluviale o ancora in zone lagunari, in cui i 
ricambi col mare aperto sono lenti e parziali. 

Se realmente la diffusa variabilith di tale specie dovesse pertanto 
dipendere da condizioni ambientali che, senza diventare fattori limitanti, 
incidono sull’aspetto morfologico della conchiglia, non sarebbero pih giu- 
stiiicate le definizioni di << varieth >> od << ecotipo )>, e tanto meno ammis- 
sibile sarebbe l’attributo di << anomalia )>. 

Una decisiva posizione chiarificatrice del problema potrebbe sortire 
$a ulteriori studi di popolazione, tanto in ambiente naturale quanto an- 
che in laboratorio. 
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