
ITALO DI GERONIMO 

SEGNALAZIONE DI  UNA MQSTRUQSITA’ 

di Mactra corallina (L.) 

Le specie appartenenti ail genere Mactra viventi in Medi- 
terrane0 sono tra quelle lche poss,iedono una variabiliith <;ti for- 
ma tra le meno spiocate. La letteratura i: ricca di varieti e x  co- 
lore di Mactra corallina a cominciare dah,  sitessa Mactra stulto- 
rum colnsilderata per lung0 tempo come una specie distinta, per 
finire coln la M. lignaria di MONTEROSATO e M. cinerea di 
MONTAGU. Le variazioni di forma niscointrate, invece, sono state 
isdtuite esslenzialmente s d l a  maggiore o minoire convesisith delle 
valve e su debafli varriazioini del rapport0 tra il dilametro umbo- 
ventrale e qulello antelro-posteriore. Per questle ultime sono state 
create in passato le specie M. Paulucciae di ARADAS e BENOIT 
e M. Bourghignati di LOCARD, e la varieth Grangeri di B.D.D.. 

Raramente, ilnvece, sono state segnslate variazioni nlotevoii 
di forma tali da colnfigurame dellle vere e proprie defolrmazioni 
o mostruoisiith di conchiglie appartenenti a Mactra corallina. La 
causa prinaipale di Gib i: probabilmente da ricondursi a1 fatto 
che questi bivalvi vivono liberi, in fondi sabbiosi o sabbioso- 
fangosi di mare basso e qulilndi sono poco soggetti a defosmazio- 
ni causfate dail’ambiente. 

Una notevoile mosltruostiti i: stata recentemente i’llustriata 
(La Coachiglia, 1372, n. 1, pag. 13) su esemplari provmienti 
da una spiaggia del Media Adriatico. La conchlig!lia presenta una 
notevale sinuoslilth nella parte medilana del bordo vetnlti~ale, sli- 
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mile per mdt i  aspetti a quella di alcune specie di brachiopodi, 
provocata da un largo le proifondo seno della valva destra. 

Ne1 mese di Dicemhe del 1971 il dott. Grattapaglia mi 
sobtopose in vislione akuni esemphri di bivailvi beanti ante- 
riormente, raccolti dopo una niareggiata sulla spiaggia di Ma- 
gnisi (Augusta). Dopo aver esaminato attentamente le conchi- 
glie conclusi che gli esemplari appartenevano alla nota e comu- 
nissima specie Mactra corallina anche se presentavano tutti una 
vistosa apertura delle valve. Successivamente nei priimi mesi dal 
1972, dopo alcune niareggialte, mi soliio recato pih vd te  sulla 
spiaggia di Magnisi e ho raccolto nunierosi altri esemplari bean- 
ti, molti dei quali con il mollusco ancora in vita. A questo pun- 
to lintformavo ddl’interiessante rinvenimenoo anche il prof. V. 
Tenerelli debl’hituto Policattedjra di Biologia aniniale della 
Universiti di Catania presso cui attualmante sono in colrso at- 
tentie e delicate ricerche sulla questione. 

Alcuni esemplari viventi, posti ne11 mio acquario, in com- 
pagnia di altri individuli di M. corallina perfettamente sani, 
hanno niostrato un compsrtamento diverso da questi ultimi. 
Gli esemplari norniali, infatti, per a(1imentarsi solno costretti 
ad sprlire le valve ed estirarre i sfifmi fuori dallla conchiglia, 
mentre 2 stato notato che quelli beanti potevano benissimo far- 
nle a meno, iin quanto la circolazoine (idrica evidentemente avve- 
niva in maniera sufficiante attiraverso l’apertura anteriore delle 
valve. Purtrolppo, perb, tali esemplari sopravvivevano solo pochi 
giomi per poter fare altre osservazioni. 

L’lanomalia interessa tutite le forme di Mactra corallina 
presenti nella baia meridionale del Golfo di Augusta, tra Ba pe- 
nisolla di Magnisi e Capo Panagia, e cio? la forma tipica, la f .  
carallha e la f .  1ignar)ia. Gli esemplari in questione, perb, sono 
stati raccolti solo su una stretita fascia luiiga a1 massimo 500 m, 
neila parte centro settmtriolnale dehla bsia a cominciare la circa 
300 m dsll’inizio della costa rocciosa di Magnisi. Sebbene la 
spiiaggia sia colntinuamente rastrellata dai roccoglitori di lmo2h- 
schi e dai cdlezionilsti (DE MARTINO, 1971), slino ad oggi 
non erano stati mai trovati esemplari beanti di  M .  corallina n5 
di dtra slpecie ;ti bivalvi, estremamante abbondanti n d a  zona. 
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Figg. 1-9. 
Aspetti e vedute diverse della mostruosita beante di alcuni esemplari 
di Mactra coraZZina (L.) raccolti sulla spiaggia di Magnisi (Augusta). - 

gr. nat. 
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Daill’ossarvazime dei circa 1 00 esemplari compled irac- 
colti 2 possibile fare alcme considerazioni sull’ origine e sul- 
l o  svilluppo della malformazime. Ques ta cdpisce semplse ed 
esdusivamientje ila meti antelriorie dal bordo ventralie ddla con- 
chiglia e talvaka riesce anche ad intacoare !la parte linferiore 
del bordo ‘antexiore. Colmincia con una leggera divalricazione 
dalle valve che provoica .la fosmazime inizide di un’apertura a 
contorno clancedato (figg. 2, 4, 5 )  con la parte pi6 dilatata in 
posiziolne snteriore. Pih raramente la fessura iniziale i: a con- 
torno pedettamente lentlicollare (fig. I ,  3 ) .  Iin seguito \la curva- 
tura vemo il’esterno del bordo venltrde si acoantua sempre pih 
sino a1 plunto che l’apertura pub raggiungere uin contorno larga- 
mente ovale (fig. 6). Quando l’apsrtura i: particdarmente pro- 
nunciata il suo bordo si presenta aotevolmente ispessito a cau- 
sa delila costipaaione di numerosi sbrabi di mesostrlaco (fig. 5a). 

In  alcwni esemplari, infine, il bordo deua fessura beante 
noin i: slivollto verso l’esterao ma tende a chiudersi no~rmalmente 
e la poszione di conchiglia immediatamente precedente i: occu- 
pata da un notevde rigonfiamento (fig. 7 - 9). In  questi casi 
sembra abbastanza chiaro che, venuta a cessare la causa che 
aveva prodotto la malfopmazione, ill mantello del rno‘llusco ri- 
comincia a secennere la conchiglia Jn modo normaJe e quindi an- 
d& Ilentamiante a richiudere I’apertura. 

Per quanto riguarda le cause che hanno potuto provocaze 
,la malformazilone, se sli esciludono qualle ambilentali, gestano 
come plaasi(bi1i q u d e  patdogiche e parassitarie teratologiche. 
A110 stato attuale non i: possibile propendlere per nessuna delle 
due, ma Il’individuaziicme deilla vera causa sari probabillmente 
nota solo allarquando slaranno compiuti gli studi in corso. 

In  un recentle e intereslsante Eavoro (PARENZAN, 1967) 
vengono descnitite e illustrate numerose forme teratologiche e 
anoma,lile Idailla coinchiglia di M y  tilus galloprovincialis, tra cui 
cmche dlelle forme beanti. Anche in questo cas0 ll’autolre con- 
dude che <( salvo alcwni cas$ dfi n’atura e~~ildantemente trlauma- 
tica ,le diverse lanomcahie mdevansi attribuire a colndiziolni pato- 
logiche, parassitaxie, taratobgiche )>. 

28 



B I B L I O G R A F I A  

DE JMARTINO C. (1971) - Un itinerario malacologico siciliano: la penisola 
ldii Magnisi. ~Cmchiglie D, An. VII, n. 3-4, pag. 59-610, Milano. 

PARENZAN P. (1867) - Teratologia e anomalie varie in Mytilus gallo-pvo- 
vincialis *LAM. - << Thalassia Salentina D, n. 2, pag. 121-133, figg. 25, 
Porto &sareo. 

29 


