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M. BALSAMO

Nuovi casi di ermafroditismo nei Gastrotrichi Chetonotoidei.

Dipartimento di Siologia Animale, Università di Modena,

Via Università 4, 41100 MOOENA (Italy)

Le segnalazioni di individui ermafroditi in specie dulci-

acquicole di Chetonotoidei sono recenti e riguardano ormai

quasi tutti i generi, dimostrando un'ampia diffusione della

condizione ermafrodita all1 inter-no del gruppo, ritenuto sino

ad ora partenogenetico obbligatorio (Weiss-Levy 1979; Hurnnon

M. 1981; Kisielewska 1981). Un modello di ciclo vitale con

due fasi distinte, la prima par-tenogenetica e la seconda ei—

mafrodita, rilevato in tre specie dulciacquicole allevate in

laboratorio, e statd recentemente confermato anche in un Che-

tonotoideo marino (Balsamo.in stampa). Osservazioni su altre

due specie di acqua dolce mantenute in coltura hanno messo in

evidenza il medesimo modello di ciclo biologico anche nel ge-

nere Chaetonotus. La lunga durata della fase ermafrodita in

relazione all'intera vita dell'individuo depone a favore di

una funzionalita. dell'ermafroditismo pur non ancora dimostra-

ta sperimentalmente. La forma e'le dimensioni degli spermatc—

zoi, che appaiono quanto mai variabili anche nell'ambito di

uno stesso genere, suggeriscono una loro possibile utilizza-

zione come carattere tassonomico specifico. Gli spermatozoi

di C.maximus Ehr. sono bastoncellar-i, mentre quelli di C.cfr.

mutinensis B. sono piu lunghiefiliformi; in ambedue i casi

essi appaiono immobili e privi di flagello, a conferma di

quanto osservato nelle specie studiate sinora. Negli alleva-

menti di C.cfr.mutinensis sono state notate con una certa

frequenza uova morfologicamente molto diverse da quelle depo-

ste durante la fase partenogenetica. L'osservazione, che con-

ferma un dato precedente relativo a L.squamata (Levy 1984),

suggerisce che esse possano rappr-esentare il prodotto di una

fecondazione attuata durante la fase ermafrodita.

A. BASSET, L. ROSSI
- Connessioni tra pascolo e detr i to nel Lago
Albano: ruolo dei primi due l i v e l l i trofici della
catena a base detr i to nella disponibi l i ta d i
fosforo per alghe planctoniche.
Dip. Genetica e Biol. Mol. - Univ. Roma I

I I aateriale vegetale aorto, piu' o aeno fineaente particolato, che entra
nei laghi trasportato dal vento, dal1'acqua di dilavaaento o dai fiuai,
costituisce una fonte sussidiaria naturale di aateria organica, e quindi energia
e nutrienti, per l'ecosisteaa lacustrt. L'iaportanza quantitativa di tale fonte
rispetto alia produzione autoctona dipende dall'area lacustre, dall'area del
bacino e dal tipo di vegetazione presente (Saunders, 1976) ed e' generalaente
elevata nei laghi di piccole diaensioni quali i l Lago fllbano (fisher et a l . ,
1977; Rossi et a l . , 19B5). .

La aaggior parte degli studi sul destino di questo aateriale vegetale
- alloctono nel l'ecosisteaa lacustre riguardano i process i di decoaposizione e di
trasferiaento dello stesso lungo le catene a base detrito (e.g., Pieczynska,
1973; Basset and Rossi, 1985, Rossi et a l . , 1985). Peraltro 1'input alloctono

.costituisce anche una iaportante fonte di nutrienti che possono influenzare la
produzione priaaria (Fee, 1979) e scorrere cosi' lungo le catene di pascolo.

Lo 5copo della presente ricerca, di cui saranno qui presentati i priai
r isultat i , e' (1) deterainare quantitativaaente le intercomessioni che si
realizzano ai priai l i ve l l i delle due catene, detrito e pascolo, nel Lago fllbano;
(2) valutare l'iaportanza di alcuni aeccanisai biotici nel rilascio di fosforo
dal detrito e quindi nella sua disponibilita' per le alghe planctoniche.

Gli esperiaenti sono stati effettuati in laboratorio utilizzando un isotopo
radioattivo del fosforo ("P) cone tracciante per seguire i l trasferiaento di
tale nutriente dal detrito. Detrito vegetale 'condizionato" da differenti aicro-
organisai aarcato con * P e' stato introdotto in un aicroecosisteaa di
laboratorio in cui era diversaaente aanipolata la coaposizione in specie dei
popolaaenti bentonici. In tutte le condizioni e' stato deterainato i l
trasferiaento di fosforo lungo'la catena a base detrito ed i l suo assorbiaento da
parte di una specie algale planctonica. Sono aostrati i r isultati relativi al
ruolo di aicroorganisai e detritivori bentonici nel rilascio di fosforo dal
detrito e nella sua disponibilita' ai produttori p r io r i .

A. BASSET, L. PICCIAFUOCO, C. BARBERA , L. ROSSI
- Vagi1ita' individua1e ed ampiezza di nicchia
trofica in una popolazione di Proasellus coxalis
(Dol1f.) del Lago di Albano -
Dip. Genetica e Biol. Mol. - Univ. Roma I

II substrato tro-fico degli invertebrati
detritivori in acque dolci e x costituito da mosaici
di popol amen ti mi cro-f ungin I che colonizzano il
detrito organico. Su tale substrato strategie
alimentari di specialismo e generalismo e
conseguentemente comportamentali (per esempio
vagilita N> con-flu iscono nella definizione della
dieta ottimale delle varie popolazioni stabilmente
coesistenti. Scopo di questo lavoro e x di esaminare
la relazione tra vagilita^ degli individui e
strategie alimentari dl specialismo e generalismo
in Proasellus coxali s (Crustacea - Isopoda)
detritlvoro bentonico molto comune nelle guilds di
acque dolci. II lavoro e N stato stimolato dal tipo
di risposta che costantemente si ottiene da
esperimenti di predazione su popolazioni di
detritivori bentonici: variazloni nelle
popolazioni preda delle distribuzioni di fenotipi
trofici "specialistl vs general Isti". Sono state
effettuate diverse serie di esperlmenti tendentj a
valutare le distribuz I oni dei fenotipi trofici con
la vagillta s degli individui tra I patches trofici.
In una serIe sperimentale il grado di vagllita N

degli individui e N stato saggiato in differenti
condizioni simulanti variazioni nel valore
nutritivo del cibo ed in incrementi competltlvi. In
un'altra serie sperimentale campion! di 500
individui distintl per sesso e dimensioni sono
stati posti in vasche di allevamento con acqua del
biotopo dl provenienza e detrito fogliare
dlstintamente inoculato con 8 different! ceppi
microfungini.Ad Intervalli di 3 ore per 3 volte al
giorno per 3 giorni gli animali al di fuori dei
patches trofic! venivano manualmente asportati
dal la popolazione. Successi vamen te veniva determina.
ta I'ampiezza della nicchia trofica dei singoli
individui. L/insieme dei risultati verra x discusso
suila base della teoria della ottImizzazlone.

A. BOATO, M.B. RASOTTO

Functional protandry and seasonal reproductive cycle in
Solatopupa similis (Bruguière) , (Pulmonata: Chondrinidae)

Dipartimento di Biologia, Università di Padova

The study of gamete maturation and seasonal reproductive
cycle of Solatopupa similis has been carried out by the histo-
logical analysis of both the ovotestis and the genital ducts
of specimens periodically sampled from a natural, outcrossing
population.

Two distinctphases have been recognized: a spring-summer
phase, corresponding to the differentiation and maturation
of male gametes, and an autumn-winter female phase, charac-
terized by oocyte growth and development. S.similis has
demonstrated to be a true hermaphrodite, since both types
of gametes begin to differentiate togheter and probably
undergo simultaneously the meiotic prophase; it could be
considered, however, functionally protandrous because sperms
are actually the first to mature.

The mature sperms are present in the seminal vesicle
of the ovotestis duct throughout the whole year, in all kinds
of situations. This pattern of gametic maturation and sperm
storage is significant with respect to the mating behaviour
and reproductive strategies of the species: the capability
of being ready for mating in each season is, in fact, highly
advantageousbecause of the limited time of active life and
the very low vagility.

On the other hand, functional protandry, in this case,
is certainly not important as a self-sterility mechanism:
i t could be not a solution of the problem, in fact, if ova
must pass down in an ovotestis duct which is filled with
self-sperm. Nevertheless, the population studied by us is
usually outcrossing, as demonstrated by Hardy-Weinberg
analysis; the self-sterility problem, thus, should be solved
in another way.
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P.BRANDMAYR, R.PIZZOLOTTO

Popolamenti a Coleotteri Cardbidi nella fascia alpina delle

Vette di Feltre (BL)

Dipartimento di Biologia Università di Trieste

In questa ricerca si e voluto approfondire la conoscen-

za delle comunita a Coleotteri Carabidi di un circo glacia-

le a circa 2000 m di quota (la "Busa delle Vette11) situato

nella catena delle Vette di Feltre, in provincia di Bellu-

no. Lo studio e stato effettuato nel tentativo di individu-

are le regole che presiedono alia distribuzione di questi

insetti nei tipici ambienti dell'alta montagna veneto-dolo-

mitica. Ed inoltre nel tentativo di chiarire non solo la

composizione di queste comunita, ma anche di ricostruire

i loro rapporti dinamici, di valutare e in ciascuna e com-

plessivamente il peso degli endemismi.

Sono stati cosi delineati i 'popolamenti a Pterostichus

schaschli e Trichotichnus knauthi nei ghiaioni caratteriz-

zati dall'associazione vegetale Alyssetum ovirensis; a Ca-

rabus bertolinii ed Amara alpestris nelle praterie alpine

(Seslerio-caricetum sempervirentis); a Trichotichnus laevi-

collis e Pterostichus josephi nella vegetazione a megafor-

bie (Adenostyletalia); a Tapinopterus placidus e Cychrus

angustatus nell'Adenostyli glabrae-Heracleetum polliniani;

ed alt.ri raggruppamenti di minore importansa.

Si e riscontrato quindi che sono ben rappresentate

le specie alticole caratteristiche dei diversi ambienti

della fascia alpica; e questo anche per la funzione di "nu-

natakker" che le Vette di Feltre hanno saltuariamente svol-

to.

Inoltre e emerso come le comunita praticole rivesta-

un carattere "secondario", essendosi insediate solo in

seguito alia estensione dei pascoli per opera zooantropica.

F. LE MOLI, A. MORI

Parentela e convivenza nel contesto sociobiologico
della selezione di gruppo in insetti eusociali *
Istituto di Zoologia, Università di Parma

Primaria esigenza del fondamento sociobiologico della selezi£

ne di parentela e il riconoscimento interindividuale poiche,

grazie alia discriminazione tra parenti e non parenti, ne deri

va un piu vantaggioso e mirato indirizzo dei comportamenti a^

truistici a favore dei consanguine!. Per questo motivo, numerc

se e recenti ricerche hanno indagato i meccanismi che sono alia

base del riconoscimento dei compagni di nido in diverse specie

di insetti eusociali, evidenziandone, in linea di massima, il

prevalente ruolo esercitato dai fattori genetici su quelli am

bientali nel determihare l'odore distintivo della colonia di

appartenenza sul quale si basa, appunto, il riconoscimento stes_

so. I primi, infatti, garantirebbero, per loro natura, la cape

cita di discriminare i compagni di nido dagli estranei, indiper

dentemente dall'esperienza.

Meritano invece particolare attenzione quelle specie,

prattutto di formiche, per le quali sono stati dimostrati fenc

meni di apprendimento precoce nell'ontogenesi di alcuni compO£

tamenti sociali delle operaie. Rientrano in questo contesto

le specie schiave, il cui comportamento altruistico interspeci

fico non pud ovviamente essere interpretato per mezzo di un raj

porto di parentela ma, piuttosto, viene oggi considerato quale

conseguenza delle esperienze'ambientali sociali precoci e, quin

di, espressione di uno stato di convivenza. Una recente confer

ma di quest'ultima asserzione scaturisce da nostre ricerche cor

dotte in due specie del gruppo Formica rw/a che ci hanno permes

so di stabilire, variando le sole diete degli individui, come

il riconoscimento tra compagni di nido necessiti di una convi

venza continua, in assenza della quale jnsorgono fenomeni di

aggressivita aperta. In conclusione £ possibile ammettere, per

le specie studiate, che il riconoscimento dei compagni di nido,

frutto di un processo di apprendimento, sia basato piu sulla

convivenza che non sulla parentela, le quali, tuttavia, in n<a

tura, generalmente coincidono,

* Con contributi C.N.R. e M.P.I.

A. DI CHIARA PAOLETTI

Effetto della temperatura sullo sviluppo embriona-
1e di tre specie di Tubificidi
Dip. di Biologia - sez.Ecologia - Università di Milano

Per tre specie di Tubificidi: Tubifex tubifex blanchar-

di• Limnodrilus udekemianus, Monopylephorus 1imosus,
presenti in uno stesso ambiente lotico, 5 stato valutato.in

laboratorio il tempo di sviluppo embrionale a quattrq tempe-

rature: 10, 16, 20, 24 °C.

Durante 1'embriogenesi sono state seguite le varie fasi

di sviluppo distinguendo tre stadi; a ciascuna temperatura

sono stati calcolati i tempi di trasformazione da uno stadio

all'altro del 50% delle uova (ST50).

I tempi di sviluppo sono inversamente proporzionali alia

temperatura; lo stadio iniziale, rappresentato dalla segmen-

tazione dell'uovo, risulta meno sensibile alle variazioni* di

temperatura che non gli stadi successivi. Per quanto riguarda

la mortality intratecale, si osserva un massimo nell'ultimo

stadio durante la fase di uscita dell'embrione dall'ooteca.

Le tre specie, che in natura si riproducono in primavera,

mostrano una velocita di sviluppo embrionale differente per

ciascuna specie con un diverso grado di dipendenza dalla tem-

peratura. Anche la mortality intratecale risulta dipendente

dalla temperatura, ma con risposte diverse in ciaseuna specie,

K. LORENZI, C. UTZERI

Povere libellule! (Odonata)

Dipart. Biologia Animale e dell'Uomo, Univ. "La Sapienza", RM

Vengono documentati fotograficamente fatti di predazione

da parte di Ragni, Ditteri Asilidi e Odonati su Odonati, e al-

cune deformita riscontrate in natura su Odonati e dovute a cau

se incidentali, traumatiche, e c c
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M. MANCA, R. de BERNARDI

Energy budgets in "r" and "k" strategist Cladocerans

C.N.R. Istituto Italiano di Idrobiologia 28048 Pallanza

To explain the competitive advantage of an "r" strateg-

ist (Daphnia obtusa) on a "k" strategist (Simocephalus

vetulus) species, the age specific energy -budgets were'

drawn. The competitive advantage of Daphnia on Simocephalus

resulted essentially due to the greater ability of Daphnia

to occupy the niche as a consequence of a more rapid develop-

ment, higher rmax even at low food level, early reproduction

and smaller body size. The way by which such strategies

are realized can be essentially resumed in a more efficient

pattern in energy partitioning of Daphnia. Reducing food

availability, Daphnia reduces body size but not egg product-

ion, whilst Simocephalus maintains the same maximum size

reducing egg production. The ability of Daphnia to outcompete

Simocephalus is also the result of the higher ratio consum-

ption/ respiration of Daphnia. In this respect, age appears

to be a key factor. These different strategies can also

be regarded as mechanisms to balance different predation

pressures. In particular, in the evolution of Simocephalus

life history invertebrate predation, selectively oriented

on small specimens, have probably played an important

role. For D.obtusa, the possibility to maintain a high

number of descendants even at low food levels, can be

related to the ability of avoiding predation by vertebrate

which is exerted on the large:-- specimens.

C. PALESTRINI*, R. PIAZZA**, M. ZUNINO*

Segnali sonori in tre specie di Geotrupini (Coleotteri, Scara-

baeoidea, Geotrupidae).

* Museo ed Istituto di Zoologia Sistematica, Torino.

* Istituto di Fisiologia Generale e Speciale Veterinaria e Chi-

mica Biologica, Torino.

A partire da ricerche filogenetiche,biogeografiche ed eco-

logico-comportamentali,tre popolazioni di Geotrupini,non conge-

neriche.appartenenti ad una taxocenosi a coprofagi delle Alpi

Pennine,vengono confrontate da un punto di vista bioacusticb:

Trypocopris pyrenaeus (Charp.)

Anoplotrupes stercorosus (Scriba)

Geotrupes stercorarius (L.)

Le indagini,ancora preliminari,affrontano il problema

strutturale mediante analisi morfologiche compiute al microsco-

pio elettronico a scansione.Esse evidenziano in tutte e tre le

specie la presenza di due apparati stridulatori,indicati come

apparato coxo-metasternale e addomino-elitrale.La fine struttu-

ra dei due apparati permette di individuare differenze signifi-

cative non solo fra le diverse specie,ma anche fra i due sessi

Per quanto riguarda lo studio spettrografico del suono,in

questa fase viene condotto senza operare una differenziazione

fra l'emissione dei due apparati stridulatori.Si esamina per-

tanto una emissione sonora di protesta indotta mediante stimoli

meccanici in tutti gli individui sottoposti ad indagine.il suo-

no prodotto contemporaneamente dai due apparati viene registra-

to ed analizzato spettrograficamente mediante un Sonagraph 7800

II confronto dei sonogrammi ottenuti.analogamente a quello dei

dati strutturali.evidenzia differenti livelli di diversity fra

specie e fra sessi conspecifici.

I risultati finora raggiunti evidenziano 1'opportunity di

un approfondimento dello studio della stridulazione negli Sca-

rabaeoidea allo scopo di chiarirne il significato biologico ed

evolutivo.

A. MORI, F. LE MOLI

Il ruolo dell'ambiente sociale precoce nell 'origine

delle specie schiave di formiche

Istituto di Zoologia, Università di Parma

Nelle societa dulotiche di formiche, l'altruismo espresso

dalle specie schiave a vantaggio di quelle schiaviste non sem

bra poter rientrare nel concetto .genetico sociobiologico di se_

lezione di parentela e di fitness globale. Pertanto, si e inda

gato se all'origine delle forme schiave vi siano fenomeni di

apprendimento precoce che ne giustifichino il comportamento.

Poiche le schiave accettano la specie parassitaecurano la sua

prole, determinandone il successo evolutivo, si sono studiate

in laboratorio, sia le interazioni intra- ed interspecifiche,

sia il comportamento di cura dei bozzoli di Formica cunicularia

comune schiava di Formica sanguined, Risultati preliminari, ot

tenuti con operaie di F. cunicularia prelevate in natura da

una colonia pura, hanno dimostrato che la condizione di schia;

va in questa specie non e geneticamente programmata. Infatti,

queste operaie discriminano non solo i loro bozzoli da quelli

eterospecifici (F. sanguinea; F. lugubris) che vengono in bre^

ve distrutti, ma anche gli individui omocoloniali da quelli di

F. sanguinea, con cui ingaggiano violenti combattimenti. Una

conseguente fase sperimentale ha'invece dimostrato che l'am=

biente sociale in cui si trovano le formiche alia nascita in=

fluenza profondamente le loro scelte da adulte. Infatti, gio^

vani operaie che avevano familiarizzato con bozzoli di F. san=

guinea curano in seguito questo tipo di bozzolo e distruggono

quelli omospecifici. Inoltre, operaie nate e cresciute in pre=

senza di adulte di F. sanguinea si comportano verso questa

specie come compagne di nido, mentre dirigono attacchi aperti

verso le loro sorelle genetiche. Diversa e stata invece la ri'

sposta dei controlli e di individui nati c cresciuti in assent

za di adulte. Si ritiene quindi che alia base dei meccanismi

comportamentali che garantiscono la presenza delle schiave

nelle societa schiaviste di formiche, si possano individuare

fenomeni di esperienze precoci legate all'ambiente sociale ed

effettuate dalle operaie al momento della nascita.

M.G. PAOLETTI

Soil and caves continuous or discontinuous invertebrate
habitat? The southeastern Alps case,

Dipartimento di Biologia, Università di Padova.

Caves discovered mainly in calcareous rocky
mountains and hills of southeastern Alps, have offered
especially in the last century a rich amount of endemic
invertebrates.

Such material was normally included in the category
of troglobitic-fauna.

Soils in the same regions have been scarcely
surveyed but little or no troglobitic invertebrates were
found except in the last thirty years.

More accurate research in soils has revealed a rich
amount of very small (O.5~2mm) Coleoptera and other
Insects ranked among the edaphobionts.

We discuss here some historic factors, . pabulum,
living space and microclimatic stability connected with
soil and cave biota.

Relationships between deep soil burrower Earthworms
and cave and soil biota are pointed out.
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M.G. PAOLETTI, E. IOVANE, M. CORTESE, F. CANOVA,
G.U. CARAVELLO, A. BARONI

SOIL MACROINVERTEBRATES AS B IO- IND ICATORS OF LAND

U S E .

(Dipartimento di Biologia and Istituto di Igiene,

Universita di Padova)

Fiv* different »gro»co»y»tems in the Veggiano

territory close to Padova <North-eastern Italy)!

•ere analysed concerning soil macro invertebrates in

Drder to detect faunistic typology of different land

jni garden meadow,bank river meadow.alfalfa. corn

innosuccKBsiont vineyard.

Heavy nwtals concentration of soili vegetation)

•oil macroinvertebrates. Here also analysed.

Permanent grassy association such as garden

meadOH, bank river meadow and alfalfa have hlger

invertebrate carrying capacity. Corn and vineyard

are much more instable and generally have less

invertebrate biomasses.

Heavy metals like copper are much concentrated

in agroecosystens such as vineyard and affect animal

life expecially of Earthworms.

V. PETRAHCA, V. ROBERT, P. CARNEVALE, H. COLUZZI

Effetto di colture risicole recenti sulla distribuzione di

taxa del complesso Anopheles gambiae (Diptera, Culicidae).

Is t i tu to di Parassitologia, Università di Roma "La Sapienza" e Antenne ORSTOM
du Centre Muraz, Bobo Dioulasso, Burkina Faso.

L'analisi citogenetica della fauna anofelica endofila raccolta in quattro
anni consecutivi nei dintomi di Bobo Dioulasso (Burkina Faso) conferaa che
questa regione e una zona di sinpatria t ra fln.arabiensis e An.gaifriae. Non e
stato osservato alcun ibrido su circa 3000 famrine semgravide identif icate a
conferaa ulteriore delTisolamaito riproduttivo di queste due specie genelle.

Nella zona di studio gaitiae costituisce circa i l 90% delle fermrine
identif icate e arabiensis i l restante 10%. Le variazioni locali delle pro-
porzioni relative di queste due specie sono alquarcto scarse. Sei polincrfismi
da inversioni paracentriche sono s,tati individuati in arabiensis e sette in
lantiae. Dalle associazioni di queste inversioni e dalle lora frequenze si

pud dedurre che: 1) arabiensis e una unita panmittica; 2) gaifciae e ccnposta
da due popolazioni, o forme crarnscnriche, parzialmsnte isolate sul piano
riprodutt ivo. La prima, dencminata prowisorianEnte Hopti, e caratterizzata
dalle inversioni 2R be e JJ e la seconda, Savana, dall' inversione 2R b^e da
a l t r i ordinarenti meno frequenti. Presscche t u t t i g l i individui gaifciae

£) appartengono a una di queste due forme craiDscnriche. Gli a l t r i possono
essere interpretati ccme ib r id i o ricenbinanti t r a le due forme. Esse coesi-
stono nella maggior parte delle lccal i ta esaminate salvo nella zona r is icola
della Vallee du Kou dove solo la forma Mopti e presente. Quest'ultima prevale
nelle zone caratterizzate da fecolai larval i di t ipo peraanente o senriperma-
nente roentre la forma cranDscnrica Savana predcm'na laddove i fecolai larval i
sono di t ipo tenporaneo e strettansnte dipendenti dalle precipitazioni.
Tale situazione e la stessa osservata nel delta intemo del fiume Niger e
zone l inritrcfe in Mali. I vi l laggi piu prossimi a l ia zona risicola sono
quell i i n cui la frequenza della forma MDpti e la piu elevata, mentre la
prevalenza della forma Savana amenta al l 'al lontanarsi da ta le zona. Al
centra della risaia U presenza quasi esclusiva di gafoiae Mapti ne sugge-
risce un vantaggio adattativo maggiore in ta le contesto ecologico. L'assenza
pressoche assoluta degli a l t r i taxa, i n particolare di ganfciae Savana (che
altrimenti sfrutta questo biotcpo, particolannente nel Senegal del Nord dove
la forma Mopti e assente), suggerisce i l possibile effet to di fenomeni di
esclusione coipetit iva a favore di garbiae Hopti.

D. PESSANI, I. PALOMBA

Primi mesi di vita in conchiglia per giovani di Clibanarius e-

rythropus (Crustacea, Diogenidae): la crescita in relazione al

peso della conchiglia

Dipartimento di Biologia Animale dell'Università di Torino

Gli studl fino ad oggi compiuti da diversi Autori per v.

rificare il ruolo predominante del peso o del volume della cor

chiglia nel condizionare la scelta della stessa da parte di pe

guri adulti, non hanno portato ad un risultato definitivo, an-

che per la difficolta di scindere i due parametri in esame.

La presente ricerca e stata condotta su giovani di Cliba-

narius erythropus (allevati in laboratorio ed appena mutati

dallo stadio di megalopa) allo scopo di verificare se, a pari

disponibilita di volume interno, il fattore "peso della conchi

glia" avesse influenza sulla crescita degli stessi.

I giovani sono stati divisi in due gruppi (A e B) ai qua-

li sono state offerte, nel corso dei primi 7 mesi di vita in

conchiglia, diverse conchiglie di gasteropodi, sempre della

stessa specie per i due gruppi, ma al gruppo B piu pesanti

(20%) di quelle date ad A (tutte comunque prive di epibionti).

Grazie alia minuscola taglia di questi giovani, tutte le con-

chiglie offerte, benche piccolissime, assicuravano una buona

disponibilita di volume interno;

Sono stati considerati: il peso del paguro all'inizio ed

alia fine dell'esperimento e la relativa crescita media; 1' in-

dice peso (peso conchiglia/peso paguro); il numero delle mute

effettuate e la tendenza a cambiare o meno conchiglia. I risul

tati ottenuti mostrano nei paguri "B" una crescita ponderale

media appena piu accentuata, la disposizione ad effettuare piu

mute, la minor tendenza a cambiare conchiglia. I dati relativi

al peso scno stati allora sottoposti all'analisi della varianza:

il relativo F non e mai risultato significativo.

Questa indagine preliminare dimostra che il maggior peso

della conchiglia non influenza, se il volume della stessa e

soddisfacente, la crescita .dei giovani, anche in questo perio-

do cosi delicato della loro esistenza.

Ricerca effettuata con contributo del M.P.I. (60%).

L. ROSSI, O. BASSET, M. LUCARELLI F. CARIDI

- Ruolo di tre livelli trofici nel trasferimento di
P ad un predatore t e r m i n a l e (Esox l u c i u s ( L . ) ) :
uno s t u d i o s u l l e c a t e n e a l i m e n t a r i a b a s e d e t r i t o
nel Lago Albano.

D i p . G e n e t i c a e B i o l . M o l . - U n i v e r s i t a ROMA I -

Lo studio delle vie e delle velocita1 di traferiaento di radiomiclidi
nejli ecosiste>i lacustri e1 particolaraente iaportante sia per tma analisi
delle strutting trofiche sia per la emprensione dei mdelli di •ovi«mto di
•iteriali ed enerji"! •U'irttno e fra \ive\li trofici. E' stata esaiirata
l'assunzion? dall'arqua dell'isotopo radioattivo del fosforo ("Tl da parte
di 8 ceppi lucrofunsini (Penicillira vafiabili, P. aclogiH. Trichoderw
Bseudokoningii, T;. hartianai, Cepijalosporim cechalosiioroides.
Ql!dS5Kti!H berS3E!Hi Ceotridim sp,., Buropos niiricans) offerti COM
dicta a 3 specie di invertebrati bentonici (Proifellus coxalis (Oollfus),
iUba i ! tentaculata (L.l, EdiinoqaMarus veneris (Heller)). Tali
invertebrati sono stati sottoposti alia predazione di on predatore teninale
(Esgx lucius (L.)l secondo due diverse aodalita': a) ogni specie preda
offerta separataiente e b) le tre specie preda offerte congiuntaiente. Tali
specie appartengono tutte alia rete aliKntare del detrito del tago Albano.
L'attivita' dei caapioni e< stata rilevata aediante scintillazione in fase
liquida. Sono stati inoltre deteninati: 1) l'andaaento teaporale
dell'assorbinento di 3aV da parte dei singoli ceppi licrofungini la cui
frequenza in natura era stata precedentenente stabilita; 2) la densita1 di
attivita', l'indice di trasferiaento trofico (R.D. e T.T.I, secondo Stiure,
1972) e i l nuaero di aniaali predati di cia5cuna specie. L'analisi dei
risultati evidenzia un elevatb accuaulo di "P nei aicrofunghi e una
correlaziore diretta tra frequenza in natura e densita' di attivita' di
ciaseun ceppo aicrofungino. Inoltre l'assunzione di ^P da parte degli
invertebrat) bentonici utilizzati appare strettaiente legata all? loro
preferenze aliaentari (niccbia trofical e indipendente dalla frequenza in
natura e dalla carica di radiofosforo assunta dai aicrofunghi. L'assunzione
dell'isotopo da parte del predatore terainale e' deterainata dalle sue
preferenze trofiche (Isopoda -) flnphipoda -) Gastropoda). Tuttavia le
proporzioni delle risorse nella dieta di E;. lucius sono aodificate dalla
particolare coaposizione del livello trofico sottostante. In definitiva
apnare evidente I I 1' iapnrtanza dei aicrofunghi nel aediare i l trasferiaento
di radiofosforo ai livelli trofici superiori; 2) la stretta dipendenza
delle vie e dei tassi di trasferiaento di tale isotopo dalle niccbie
troficbe delle specie detritivore; 3) i livelli di scelta trofica che i l
predatore teminale trova disponibili, influenzano forteaente i l flusso del
aateriale studiato attraverso la struttura trofica a base detrito; 4) i piu'
elev3ti livelli trofici del Lago fllbano appaiono essere forteaente
influenzati dalla struttura trofica a base detrito.
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L. ROSSI, A. BASSET, G. MASSINI E. SCOTTO DI
TELLA .
Nicchia trofica e sue componenti di ampiezza in una

popolazione di Palaemonetes antennarius (H. Milne

Edwards) (Crust. Decapoda).

Dip. Genetica e Biol. Mol. - Univ. Roma I

Fondaientale per la coesistenza di specie diverse in ojni cownita' e1 U
ripartizione delle fonti di enerjii. fe consegtie die la scelta <fei aodelli
di sfruttawnto delle risorse trofiche ed i l jrado di specializzazione
raggiunto da ciascuna specie e' fondaaentale per catprendere quale sia i l
riBlo della specie stessa nella comnita' di appartenenza. Col presente
Iavoro si e' inteso indagare sulle scelte trofiche di una popolazione di
Bil l?!™!" atitennariiB (H. Hilne Ednardsl su cui attualwnte si hanno
scarse conoscenze. La priia parte delle ricerche, condotte in laboratorio,
e' stata coiposta da due fasi speriimtali in ciascuna delle qoali, ad ogni
individuo testato, venivano offerte risorse appartenenti a diversi livelli
trofici della mwnita' del Ugo flltUno: nella priu fase e1 stato offerto 1
ite» di ogni risorsa, nella seconds sono stati offerti • ilei per risorsa. I
risultati indicano che gli individui di P.antennarius sono in grado di
selezionare le risorse a disposizione otti«izzando i n i e l l i di
forajgiaiento. Infatti in entraibe le fasi speriwitali gli individui
diKKtrano preferire risorse appartenenti alsecondo livello trofico della
catena aliientare di detrito, l'ordine di utilizzazione delle risorse resta
sostanzial»nte invariato e le preferenze sono enfatizzate quando venjono
offerti • itea per risorsa. I risultati relativi a ricerche successive,
condotte offrenfo agli aniuli risorse pgr»dite" sterlizzate e risorse "non
Srafite" inoculate con licrofgnghi isolati da detrito lacustre, indicano che
i l condiziona«ento licrobim puo1 influire sulla palatabilita' delle risorse
e quindi sull'utilizzazionre delle stesse.

G.SCARI, L.DI LERNIA, P. MAGNETTI, G.MELONE, R.VALVASSORI

Segnalazione di Gordius in Allogamus auricollis Pictet

lungo un tratto del fiume Serio.

Dipartimento di Biologia Università di Milano

Durante una routinaria serie di campionamenti sul fiume

Serio per uno studio delle biocenosi macrobentoniche

legate alia qualita dell'acqua, mediante applicazione

degli indici biotici (Woodwiss 1978), e stata rilevata

una massiva presenza di Gordiacei. ailo stato libero

in associazione a larve di Tricotteri della specie

Allogamus auricollis (det. Moretti). . -

Numerose larve di Tricotteri risultano essere

parassitate da Gordi e questi, gia con morfologia generale

simile all'adulto, occupano l'emocele e sono avvolti

da un involucro a "calza" di cui non si hanno precedenti

notizie. L'osservazione al microscopio ottico e al

microscopio elettronico . a scansione degli esemplari

sia -liberi che in fase parassita cdnsentono di indicare

questi Nematomorfi come appartenenti al genere Gordius.

Anfipodi litorali.

F. ŞCAPINI

Eredità ed esperienza nell'orientamento solare di

Dipartimento di Biologia animale e genetica, Firenze

Gli Anfipodi litorali sono capaci di recupero

zonale valendosi soprattutto della bussola solare

(Pardi e Ercolini, L conv. UZI, 1984). La direzione

assunta, adattata alia posizione della riva, S diver

sa per le diverse popolazioni ed 6 ereditaria, come

hanno mostrato esperimenti di orientamento solare,in

assenza di stimoli locali, su talitri di diverse po-

polazioni allevati in laboratorio (anche per due o

tre generazioni) o derivanti da incrocio di popola-

zioni diversamente orientate.E' stata proposta (Par-

di e Scapini 1983) una semplice ipotesi di trasmis-

sione oligogenica, che tenga conto della circolarita

e continuita del carattere: le popolazioni naturali

sarebbero composte di diversi genotipi per la dire-

zione di fuga, in proporzioni tali che la direzione

media sarebbe quella ecologicamente efficace; la

pressione selettiva manterrebbe la popolazione adat-

tata ,anche in seguito a eventuali graduali cambia-

meriti della linea di riva.Esperimenti su popolazioni

diverse di coste sabbiose variamente disposte, sia

tirreniche che adriatiche, hanno confermato l'esi-

stenza di eterogeneita nelle popolazioni naturali.

D'altra parte, il confronto fra 1'orientamento sola-

re di individui esperti, raccolti in natura,e dei lo

ro figli inesperti, nati in laboratorio, ha mostra-

to come 1'esperienza puo perfezionare e, in certi ca

si .correggere la tendenza direzionale ereditaria.

Tra le diverse popolazioni, si riscontrano differen-

ze nella rigidita della componente ereditaria, nella

eterogeneita genetica e nella capacita di apprendi-

mento. Vengono qui presentati alcuni dati recent!.

R. SCIAKY

Osservazioni sulla mirmecofflia di Parabathyscia fiorii

Capra (Coleoptera Catopidae Bathysciinae).

Istituto di Psicologia della Facoltà di Medicina, Università

degli Studi di Milano.

In quests Iavoro vengono segnalate per la prima volta le abitudini

mirmecofiledi un Coleottero Catopidae della sottofamiglia Bathysciinae. E' slato

infatti riscontrato che Parabathyscia f ior i i Capra, diffusa in Emilia e Toscana,

vive come parassita nei nidi di Aphaenonaster subterranea.

E' stato analizzato i l comportamento di P. f ior i i in presenza di due

individui di A. subterranea di colonie che ospitavano tali Catopidae oppure di

colonie rinvenute in zone in cui questi non sono present!, registrando i l

numero, la durata e i l tipo di interajioni che avevano luogo tra le due specie.

L'analisi dei rapporti tra Vospite e i l parassita sembra indicare Vassenza

di un rapporto privilegiato tra i due; la categoria di parassitismo sociale di L

f i o r i i . seconds la classif icazione proposta da Wasmann, sembra essere quella di

sinectro, infatti sembra che questa specie riesca a vivere nei nidi di A

subterranea. specie tipicamente predatrice, nutrendosi di resti di cibo o di

insetti morti e sfuggendo alle formiche solo grazie alia sua maggiore agilita.
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G. SELLA

Le regole della strategia riproduttiva di Ophryotrocha diadema.

Dipartimento di Biologia Animale, Università di Torino

Nel polichete ermafrodita simultaneo O.diaderaa,lo stadio

di ermafroditismo e preceduto da un breve periodo di proteran-

dria.Le coppie si formano preferibilmente tra erraafroditi che

alternano regolarmente i ruoli sessuali per piu volte consecu-

tive,attuando l'egg trading (Fischer,1980;Sella,1985),cioe lo

scambio reciproco di uova da fecondare.Questa strategia ripro-

duttiva e resa evoluzionisticamente stabile (cfr.Maynard Smith

1982) dal fatto che gli ermafroditi si cautelano contro il ri-

schio di essere ingannati da un partner.che fecondi le uova

senza offrire in cambio le proprie,non gia offrendo poche uova

per volta ,come fa il teleosteo Hypoplectrus nigricans,bensi

acquisendo,mediante prolungati contatti durante il corteggia-

mento,informazioni sul numero e grado di maturazione degli o-

vociti del partner.In masse costituite da individui con quan-

tita diverse di ovociti maturi.le coppie significativamente

piu frequenti sono quelle in cui i partners appartengono al

gruppo di coloro che-hanno il maggior numero di ovociti.Inol-

tre un erraafrodita che si accoppi con uh giovane maschio con

cui* non puo scambiare gameti,riduce il proprio successo ripro-

duttivo perche depone un numero di volte significativamente

minore rispetto ad un ermafrodita accoppiato con un altro er-

raafrodita:! 'attivita delle gonadi appare quindi influenzata

dalle condizioni sessuali del partner.Infine lo scambio reci-

proco dei gameti impone una certa continuity nel legame di cop

pia.Questo viene rafforzato dal fatto che entrambi i partners

si alternano nella cura delle uova.-La durata di una coppia e

significativamente minore nei casi in cui le uova da curare

vengono asportate rispetto ai casi in cui si lascia.la coppia

indisturbata.

Lavoro effettuato con contributo M.P.I.

C. UTZERI

Termoregolazione posturale in Crocothemis erythraea (Brullé) e

Trithemis annulata (Pal. de Beauv.) (Anisoptera: Libellulidae)

Dipart. Biologia Animale e dell'Uomo, Univ. "La Sapienza", RM

Di alcuni libellulidi, che normalmente si posano con l'as_

se del corpo orizzontale, e noto che, nelle ore piu calde del-

la giornata, adottano la posizione "a obelisco", con l'addome

puntato verso il sole (1,2). Questo diminuisce la superficie

del corpo esposta ai raggi e permette agli insetti una effica-

ce termoregolazione (l). La posizione' a obelisco e qui documen

tata per Crocothemis erythraea e Trithemis annulata, specifi-

cando che A) viene adottata con inclinazione dell'addome varia

bile fra poco piu alta dell'oriz2ontale a quasi verticale; B)

ambedue le specie la adottano, nelle ore calde, solo se posate

con il sole alle spalle. Con il sole di fronte, mantengono

l'asse del corpo obliquo verso il basso, sicche la superficie

del corpo esposta ai raggi e ugualmente ridotta, e C) Trithe-

mis annulata adotta ambedue le posizioni non solo per ridurre

I1ipertermia ma anche per riscaldarsi rapidamente di mattina

(ore 8-9), in questo caso assumendo la posizione a obelisco

con la fronte verso il sole e quella obliqua in basso col dor-

so verso il sole, in modo da esporre ai raggi la massima super

ficie.

(1) Corbet, P.S., 1962. A biology of Dragonflies. Witherby,

London.

(2) Miyakawa, K., 1965. Tombo 7(3-4); 25-26.

S. TURILLAZZI

Particolarita' della biologia sociale delle yespe

Stenogastrine (Hymenoptera).

Dipartimento di Biologia animale e Genetica,

Universita' di Firenze

L'allevamento della prole, le interazioni tra

compagni di nido e la difesa del nido nelle Steno-

gastrine presentano varie caratteristiche che le

differenziano dalle altre vespe sociali.

Una sostanza particolare, secreta probabilmente

dalla ghiandola di Dufour, ha un ruolo importante

nell'allevamento della prole, almeno durante i pri-

mi stadi larvali, ma ha anche altre funzioni nella

vita sociale di queste vespe. Le interazioni tra

larve e adulti sono frequent! e-comprendono la tro-

fallassi larva-adulto.

L'organizzazione sociale e1 regolata dalle rela-

zioni tra le varie feminine che compongono la colo-

nia. Le interazioni fra queste variano in intensi-

ta e in alcune specie sono presenti anche gerarchie

di dominazione-sottomissione.

La difesa del nido si basa essenzialmente su

un'architettura del nido molto mimetica, sull'uso

di materiale da costruzione molto duro e sulla scel-

ta di luoghi per la nidificazione nei quali i pre-

datori sono molto scarsi (quali grotte ecc.). In

alcune specie si ritrovano comportamenti di difesa

contro predatori e conspecifici assai caratteristi-

ci.

C. UTZERI, K. LORENZI

Alcuni dati di demografia di Crocothemis erythraea (Brullé)

(Anisoptera: Libellulidae)

Dipart. Biologia Animale e dell'Uomo, Univ. "La Sapienza", RM

Scarsi dati di demografia sono disponibili per gli Aniso^

teri. La presente ricerca e stata effettuata presso un corpo

d'acqua ferma in primavera-estate 1984.

Lo sfarfallamento delle immagini inizio 1'8 maggio ed eb-

be massimi numerici alia terza e quarta settimana, successiva-

mente decrescendo e mantenendosi su valori molto bassi dopo

l'ottava per gran parte della stagione. II rapporto sessi allo

sfarfallamento, almeno nelle prime 6 settimane, e a favore del^

le- femmine (59.5% contro 40.5%; p<0.025). Le femmine sfarfalla

no piu precocemente dei maschi.

Ciascuno di 62 maschi e 91 femmine marcati individualmen-

te' allo sfarfallamento fu riavvistato fra 0 e 12 e fra 0 e 13

volte rispettivamente. La maturazione sessuale, desunta dal

primo accoppiamento, fu conseguita in 12-19 giorni dai maschi

(x=14+2.8; N=6) e in 11-20 giorni dalle femmine (x=15.1+1.4;

N=8) (0.30>p>0.25). La colorazione definitiva (rossa) fu acqui.

sita dai maschi adulti in 20+1.5 giorni (i=13-27; N=9).

L'estinzione della popolazione entro il primo giorno fu

di 27.4% per i maschi e di 42.9% per le femmine (p<0.05). Que-

sto pu6 indicare una maggiore tendenza delle femmine a disper-

dersi. La durata della vita immaginale degli individui soprav-

vissiiti dopo il primo giorno fu di 1-47 giorni (3c=l6.6+1.6) e

di 1-35 giorni (x=14.6±i.2) rispettivamente per i maschi e le

femmine (0.20>p>0.10), con coefficienti di estinzione di 0.96

e 1.49 individui/giorno.
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A. VALBONESI, P. LUPORINI
Reproductive biology of Euplotes charon
Department of Cel l biology, Universi ty of Camerino, 62032
Camerino (MC), I t a l y .

Numerous wild s t r a i n s of the marine c i l i a t e Euplotes
charon were co l lec ted from the i n t e r t i d a l zone a t Camargue
(mouths of the Rhone). Fed on the green alga Duna l l e l l a .
t e r t i o l e c t a a t 24-25 *C, the c e l l s complete one vegeta t ive
cycle within 12 hr of which the macronuclear S phase
occupies 3-4 h r , the G2-D phase 1 h r , and the Gl phase the
remaining I n t e r v a l . The s t r a i n s were shown to represent a t
l e a s t s ix in terbreeding mating types which, s t i l l based on
prel iminary r e s u l t s from cross-breeding ana lyses , appear t o
be inher i ted via a s e r i e s of a l l e l e s codominant a t a s ing le
mating type (mat) l ocus . Spontaneous i n t r a c l o n a l conjugation
has been observed sporad ica l ly and only in a few s t r a i n s
represen ta t ive of two mating types . Autogamy was never
de tec ted . Induction of c e l l union in conjugation requi res
mixing of c e l l cu l t u r e s of d i f f e r en t mating types which,
r a the r unusual ly , must be in exponential phase of growth.
Mating union, however, occurs only between c e l l s with
macronuclei e i t h e r in Gl or ea r ly S phase.

The general pa t t e rn of nuclear events in conjugant and
exconjugant c e l l s involves one prel iminary mi to t ic d iv i s ion
and three pre-zygot ic d iv i s ions of the micronucleus, three
post -zygot ic d iv i s ions of the synkaryon, and an extremely
delayed degeneration of the old macronucleus. Despite the
old macronucleus and the new . developing macrpnuclear
primordium coexis t s ide by side in close conctact for a
r e l a t i v e l y long i n t e r v a l , macronuclear fusion and
regenerat ion do not appear to take p l ace .

Under adverse environmental cond i t ions , meanly due to
an increased s a l i n i t y of the medium up to a threshold value
of about 60%. , F^ charon undergoes temporary encystment.
In t r igu ing enough, a l so conjugant c e l l s appear capable of
performing encystment-excystment cycles and of " f reez ing"
nuclear maturat ion. Further study wi l l inform us on whether
every stage of the nuclear maturation i s compatible with the
process of conjugant excystment.

Financial support provided by I t a l i a n M.P . i .

G. VITAGLIANO, E.A. FANO, E. MARCHETTI, M.A. COLAN
GELO

Cara t t e r i d i consenso e di vincolo n e l l a Evoluzione
di Asellus aquaticus (L.) (Crust . I s o p . ) .
Dipt. Gen. e B io l . Mol., Ecologia. Univ. RomaLaSapienza

Alcune specie c-ccupano un areale molto l imi t a to
a l t r e molto ampio. I I crostaceo Asellus aguaticusf£.)
(Aa) ha invaso quasi t u t t a l 'Europa. Le razze geogra
fiche sono in lab. interfeconde con sterilita tra
ibridi. Abbiamo effe'ttuato ricerche sul ciclo biolo-
pieo e sulla genetica di caratteri fisiblogici -dura
ta di vita (dv), diapausa riproduttiva (dr), termo e
fotosensibilita, accrescimento .corporeo, produttivi-
ta- in diverse condizioni di lab.: t°C, L/D, dieta. •
Possiamo distinguere i caratteri in due categorie:
di "eonsenso" e di "vincolo". Sono di eonsenso quei
caratteri che consentono di invadere nuovi ambienti,
di vincolo quelli che vincolano larazza ad un dato
pool-genetico.

Caratteri di eonsenso sono; 1) la dv genetica
(longevita massima) che fe salita dai 13 mesi degli
Aa dell'Europa centrale airispettivamente 19 e 24
della Scozia e della Lapponia, ed e scesa a 9 per
quelli della Campania. La.dv genetica consente ai
nordici di superare un lungo inVerno e ai meridiona-
l i di non sovrapporre piu generazioni nell'arida e-
state'j 2) la crescita indete'rminata che consente al-
le 00 con lunga dv di raggiungere enorme mole corpo-
rea e di produrre numerosissima prole al termine del-
la dr e consente alle 00 con breve dv di ridurre la
mole corporea e i l numero di figii in estate.

Caratteri di.vincolo sono: 1) la dr invernale-
che impedisce la selezione di uova, larve, giovani
resistenti al freddo, present! invece negli Aa della
Campania privi di dr; 2) la stenotermia per valori
diversi della temperatura de.i vari stadi del ciclo
biologieo, che vincola un particolare stadio ad una
particolare stagione.
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