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INTRODUZIONE

La zoogeografia è facilmente definibile come lo studio della distribuzione degli
animali; tuttavia i suoi cult ori discordano nello specificarne il contenuto, e ne sotto-
lineano di volta in volta solo gli aspetti geografici, o storici, o ecologici a seconda
della loro specializzazione (Vuilleumier 1978). Questa discordanza è. dovuta al fat-
to che il semplice concetto di "distribuzione" comprende un'enorme varietà di feno-
meni, che spaziano dalla presenza locale degli individui di una specie fino alla compo-
sizione delle faune continentali. Entro questa varietà di fenomeni distributivi, gli
specialisti incontrano quadri e meccanismi effettivamente diversi ai vari livelli spa-
ziali. Inoltre la zoogeografia non è nettamente delimitabile rispetto alle discipline
affini -geografia, paleontologia, evoluzionismo, sistematica, ecologia- e attinge a va-
rie discipline "ausiliarie" -climatologia, geologia, fisiologia, etologia- (Udvardy
1969).

Mayr (1972), Vuilleumier (1975) e Udvardy (1969) schematizzano tre stadi di
sviluppo delle indagini zoogeografiche:

Stadio descrittivo, compilazione preliminare di liste di specie viventi in determina-
te zone. Benché la distribuzione delle specie di uccelli sia ormai nota a grandi linee,
questo stadio prosegue tuttora, con gli Atlanti ornitologici ad esempio, per definire le
distribuzioni con grande dettaglio.

Stadio analitico, esamina la composizione in specie delle faune mediante cate-
gorie geografiche (tentando di delimitare le regioni con faune a composizione omo-
genea), o categorie storiche (indagando da quali zone sono giunte le specie attual-
mente componenti una fauna, ad esempio mediante i tipi faunistici di Voous, 1960),
o categorie ecologiche (comparando le proprietà ecologiche delle specie delle varie
faune). L'analisi geografica ha costituito il fulcro della zoogeografia fin dalla sua na-
scita, alla metà del XIX secolo, con i molti tentativi di delimitare Regioni e Provin-
ce faunistiche. Questo approccio rigidamente classificatorio e tipologico è però poco
efficace nell'approfondire cause e meccanismi della distribuzione, e·gode attualmen-
te di poco favore.

Stadio causale, indaga le cause storiche ed ecologiche della distribuzione. E'
lo stadio più attuale e largamente incompiuto.

L'ambito della zoogeografia è talmente vasto che anche i maggiori testi ne presen-
tano una visione parziale, incentrata ad esempio sulla faunistica regionale (Serventy
1960), sull'eco-fisiologia delle specie (Udvardy 1969), sull'ecologia di comunità
e popolazioni (Mac Arthur 1972), sulla sin ecologia delle comunità (Blondel 1979),
sulla paloebiogeografia (Cox e Moore 1980), sull'areografia quantitativa delle specie
(Rapoport 1982). Curiosamente, le faune e le comunità hanno attirato l'attenzione
degli zoogeografi molto più che non la distribuzione delle singole specie, benché
la specie sia l'unità tassonomica di base. Infatti solo i testi di Udvardy e Mac Arthur,
tra quelli prima citati, trattano direttamente le limitazioni di areale delle singole spe-
cie, mentre gli altri vi accennano sporadicamente durante le ampie trattazioni delle
faune e delle comunità. Inoltre i modelli interpretativi della distribuzione delle sin-
gole specie sono meno numerosi e meno sofisticati di quelli elaborati ad altri livelli
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di studio ecogeografico. Recentemente Minelli (1973), Vuilleumier e Simberloff
(1980) e ] ames et al. (1984) hanno raccomandato una maggiore attenzione degli
zoogeografi alle specie e alle popolazioni, mediante accurate indagini autoecolo-
giche.

La moltitudine di fenomeni studiati dagli zoogeografi disorienta per la sua etero-
geneità; è perciò chiarificatore classificare e visualizzare i vari livelli di studio entro
diverse fasce del piano definito dagli assi spazio e tempo, le due principali variabili
zoogeografiche (Vuilleumier 1978). La zoogeografia storica e l'analisi delle faune
concernono grandi livelli spazio-temporali (Fig. 1 A e B). Invece presso l'origine degli
assi, le cause della distribuzione attuale delle specie sono da ricercare entro un tempo
"ecologico" breve e a scale spaziali variabili dalla località all'areale (Fig. 1 C e D). A
questo ridotto livello spazio-temporale, l'ecogeografia si compenetra con l'ecologia, e
un'incerta demarcazione tra le due discipline assegna alla prima lo studio dei fenome-
ni con maggiori componenti spaziali, e alla seconda le indagini su singole popolazioni
e comunità locali.

Paleobiogeografia A Speciazione
allopatrica

B

~ Successioni C equilibri temporanei D
'" ecologiche entro popolamenti e.•..
~ comunità

i:i:i

:~
;;
oo....J

Presente Passato

FIGURA 1. Varie branche della zoogeografia concernono fasce diverse (indicate in scuro) del

piano spazio-tempo. Le scale spazio-temporali si estendono dal presente al passato, e da una

scala grande locale, a una scala piccola continentale. Per .ogni fascia è indicato un esempio di

argomento studiabile (da Vuilleumier 1978, modificato).

Qualsiasi argomento ecogeografico può essere studiato a diversi livelli di perce-
zione spaziale. Ad ogni livello i fenomeni osservabili, i metodi di studio e i problemi
concettuali sono diversi. Strettamente legata alla scala di percezione è ad esempio
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la condizione di simpatria o allopatria (presenza nelle stesse zone o in zone diverse)
delle specie (Fig. 2). Analogamente a Blondel (1979), Blondel e Choisy (1983),
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F'lGURA 2. Esempio di quadri di distribuzione, che appaiono differenti a diverse scale di perce-
zione. A) scala continentale. Gli areali appaiono uniformi, le cause dei loro limiti sono ignote
e probabilmente includono fattori climatici, disponibilità di particolari risorse, presenza di

specie competitrici; inoltre le due specie sono largamente sirnpatriche. B) scala regionale. Le

densità di popolazione (nero =oltre 1.5 nidi/Km, grigio scuro =1.5 - 0.5 nidi/Km, grigio chiaro

= 0.5 - 0.01 nidi/Km, bianco =meno di 0.01) compongono un mosaico entro l'areale; le densità

delle due specie tendono ad essere complementari, probabilmente per la competizione e per la

prevalenza di una delle due in certe zone grazie a caratteristiche dell'ambiente. C) scala locale. La

presenza delle specie è perfettamente complementare, poiché la predazione della Cornacchia sui
nidi di Gazza, confina quest'ultima attorno agli abitati ai quali la -Cornacchia non si avvicina (da
Fasola e Brichetti 1983, Fasola et al. 1983, modificato).
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indicherò come continentale ogni caratteristica ecogeografica cartografabile ad una
scala dell' ordine dell' 1/1 07, come regionale ogni caratteristica cartografabile allo
1/106 - 1/105, e come locale ogni caratteristica all'1/104 - 1/103.

Presento qui una sintesi di alcuni temi zoogeografici, focalizzata sulla distribuzio-
ne delle singole specie a tutti i livelli spaziali, dai limiti dell 'intero areale fino alla
presenza locale. Poiché la letteratura ornitologica italiana descrive giè ampiamen-
te la distribuzione delle specie, in questa trattazione tenterò invece di discutere le
idee di base, i quadri ricorrenti e i modelli esplicativi, di sottolineare i problemi
concettuali e gli aspetti meno noti, e di discutere le metodologie di studio. Mi sof-
fermerò in particolare sui modelli formali, cioè sui sistemi di concetti, deliberatamen-
te e chiaramente espressi in forma verbale o grafica o matematica, p_errappresentare
astrattamente un fenomeno.

Gli esempi e le opere citate privilegiano in primo luogo l'avifauna italiana, poi
quella delle zone mediterranee e alpine e delle regioni temperate; solo pochi esempi
imprescindibili concernono le regioni tropicali. Alcuni esempi di particolare inte-
resse riguardano anche Vertebrati terrestri diversi dagli uccelli. I termini chiave
seguono le definizioni di Fasola e Brichetti (1984), ulteriori termini a significato
controverso sono definiti qui alla loro prima menzione.

DINAMISMO DELLA DISTRIBUZIONE

Sebbene le mappe di distribuzione suggeriscano un'idea di fissità, la distribuzione
animale è invece in uno stato fortemente dinamico, a tutte le scali spaziali e tempo-
rali. Gli individui si disperdono, occupano località diverse e colonizzano nuovi am-
bienti, le densità di popolazione variano, i limiti degli areali si spostano, le specie
si espandono o regrediscono.

Stagionalità
La distribuzione lungo il ciclo annuale è molto meno nota di quella in periodo

riproduttivo, perché: 1) molte specie svernano in regioni tradizionalmente meno stu-
diate, come le zone tropicali e mediterranee; 2) le tecniche usuali di rilevamento
ecologico, ad esempio di censimento o di studio dell'habitat, sono efficaci per popo-
lazioni stabili nello spazio durante il periodo riproduttivo, mentre sono incerte quan-
do gli individui si raggruppano e si disperdono senza aree vitali definite, sfruttando
ambienti diversi in sequenza. Queste difficoltà pratiche in passato hanno limitato
la maggioranza delle ricerche al breve periodo riproduttivo e hanno imposto un con-
cetto statico di comunità, che dovrebbe essere superato da una visione più ampia,
che contempli la stagionalità delle comunità (Herrera 1980, 1981). Le conoscenze
sulla distribuzione stagionale stanno rapidamente aumentando grazie ai lavori di
riferimento per le zone africane di svernamento (Moreau 1972, Curry Lindahl 1981);
grazie ad Atlanti ornitologici invernali per alcune zone europee (L·ack 1983, Bekhuis
1983); grazie ad un numero crescente di studi recenti sulla distibuzione invernale,
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ad esempio degli uccelli di zone costiere dell'Europa centro-settentrionale (Evans
et al. 1984), dei Laridae (Fasola 1984), degli Ardeidae (Barbieri e Fasola 1984)
e degli uccelli acquatici in Italia (Chelinì 1982, Rallo e Boldreghini 1982), e sull'ha-
bitat, cibo e nicchia in periodi non riproduttivi (Hogstad 1978, Alatalo 1980, Rolan-
do 1982, Bairlein 1983). Nuove indagini sudistribuzione, fenologia, habitat, nicchia
delle specie durante il passo o lo svernamento in zone mediterranee sarebbero di
grande interesse perché potrebbero rivelare quadri e meccanismi di regolazione delle
popolazioni o di separazione ecologica molto diversi da quelli attualmente noti, che
sono stati desunti quasi esclusivamente da studi su popolazioni di zone nordiche-tem-
perate in periodo riproduttivo.

Distribuzione dei migratori
Svariate teorie sull'evoluzione delle migrazioni sono discusse da Gauthereaux

(1982). Il significato evolutivo basilare è: migrano le specie e le popolazioni che
sopravvivono in numero maggiore migrando piuttosto che risiedendo nella stessa zona
tutto l'anno (Lack 1954). Moreau (1952) tra i primi ha ipotizzato in modo esplicito
che la periodicità climatica circannuale causi una fluttuazione ciclica di risorse e-
suberanti i bisogni delle popolazioni residenti, che non possono sfruttarle per intero.
Questa sovrabbondanza di risorse è sfruttata dai migratori. Migrando essi evitano
la scarsezza invernale di cibo nelle zone a maggiori latitudini (Hansson 1979), sfrut-
tano la disponibilità sovrabbondante nelle zone di svernamento (Karr 1976), e pos-
sono utilizzare in sequenza ambienti idonei molto distanti, grazie alla loro mobilità
molto maggiore di quella di altri animali. Un'indagine pionieristica di una comunità
di garriga mediterranea lungo l'intero ciclo annuale (BIonde! 1969), ha descritto le
variazioni di specie, abbondanze e biomasse in relazione al cibo; le specie sedentarie
hanno nicchie trofiche poco influenzate dalle scarse variazioni circannuali del loro
cibo, mentre le specie estive o invernali basano le loro nicchie trofìche su altre fonti
di cibo con variazioni stagionali più marcate. L'ecologia dei migratori in ambienti
mediterranei è trattata anche da Herrera (1978a) e Bionde! e Insenrnann (1981). Si
può assumere che la porzione migratrice del popolamento di una regione sia determi-
nata dalla proporzione tra gli estremi stagionali della capacità di sostenatamento
dell'ambiente (Figura 3). In Europa esiste un netto gradiente latitudinale nella
porzione migratrice delle comunità; i migratori costituiscono circa il 50% delle
comunità in Scandinavia, mentre sono vicini allo zero nel Sud della Spagna. In un
campione di 55 comunità europee a diverse latitudini, la sola latitudine spiega il 57%
della variabilità tra comunità nella percentuale di individui migratori tra i Passeri-
formes, con una correlazione altamente significativa Percentuale Migratori = -47,8 +

1,29 Latitudine (Herrera 1978 b). Inoltre in Europa i migratori sono più frequenti tra
le specie di ambienti a vegetazione aperta, mentre le specie di ambienti boschivi sono
in prevalenza residenti (Bilcke 1984).

In generale, i migratori hanno distribuzione flessibile e strategie opportunistiche,
per adattarsi a condizioni atmosferiche variabili e per utilizzare vari ambienti e .ri-
sorse (Gauthreaux 1982, Nichols et al. 1983).
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FIGURA 3. Modello grafico ideale delle variazioni stagionali delle risorse, e del loro effetto sulla
tendenza a migrare nelle specie che compongono le comunità. A) stagionalità nulla (il livello

delle risorse resta costante), migratori assenti o scarsi. B) sragio nalita estrema, tutte le specie

migrano. C) stagionalità intermedia. Cl indica l'effetto di variazioni solo relative nell'abbondanza
delle risorse tra stagioni (variazioni di uguale valore assoluto ma in proporzione diversa rispetto
all'abbondanza delle risorse) nel determinare la percentuale di migratori ('!1M) nelle comunità 1,2,

3. La percentuale di migratori è maggiore quando le variazioni relative di risorse sono più marca-

te, per la comunità 1 (da Herrera 1978 b, 1981, modificato).

Quando e dove una popolazione viene limitata?
Alcune caratteristiche dell'organizzazione delle comumta, della distribuzione e

della dianmica di popolazione variano in stretta relazione con le condizioni ambienta-
li locali e momentanee, mentre altre caratteristiche "non seguono" tali variazioni,
perché sono effetto delle restrizioni ambientali veriÈicatesi in periodi precedenti,
o in altre zone ove le specie hanno vissuto. Queste seconde caratteristiche sono spie-
gabili solo mediante una visione stagionale delle comunità (Herrera "1980, 1981).
E' quindi necessario contemplare sempre l'ipotesi che la distribuzione di una specie
in una data zona (esempio nell'areale di riproduzione) potrebbe non incontrare fat-
tori limitanti locali o attuali. Varie specie nidificanti nelle zone temperate sono pro-
babilmente limitate dalle condizioni ambientali nelle zone di svernamento (Ulfstrand
1980). Ad esempio i livelli delle popolazioni europee di Sterpazzola (Winstanley
et al. 1974), di Airone rosso e forse 'di altri Ardeidae migratori (Den Held 1981,
Cavè 1983) sono correlati agli andamenti delle piogge nelle zone di svernamento
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deli'Africa tropicale. Le popolazioni di Airone cenerino nidificanti in Inghilterra,
che sono stanziali, sono invece regolate dalle temperature minime invernali che deter-
minano la mortalità (Stafford 1971). Il declino delle popolazioni centro-europee
di Sterpazzola potrebbe essere dovuto anche alla contaminazione con pesticidi
nelle aree di passo e di svernamento (Berthold 1973). Lack (1971) fornisce esempi
di specie i cui areali di nidificazione sono ristretti a una parte di ampie zone poten-
zialmente idonee, perché le loro popolazioni totali sono limitate da ristretti areali
di svernamento.

Fluttuazioni e cambiamenti degli areali
I limiti di are ale determinati da una barriera fisica sono stabili nel tempo, ma ove

la specie è limitata da altre caratteristiche ambientali, che subiscono tutte frequenti
fluttuazioni, anche i limiti dell'areale fluttuano localmente di anno in anno indipen-
dentemente dai cambiamenti di lungo periodo. Il modello di Figura 4 collega la di-
stribuzione fluttuante di una specie ai limiti dell'areale con la normale dinamica
della sua abbondanza. La comparsa momentanea di specie oltre i limiti dei loro areali
è perciò un avvenimento che suscita interesse, ma di scarso significato. Ricordiamo ad
esempio la nidificazione del Marangone minore in Romagna (Fasola e Barbieri 1981)
e la sua successiva scomparsa, e le sporadiche nidificazioni del Beccaccino in Italia

'"c.- o
"O 'N
';:;~
'V; oco.
",o
'00.

A

8

}

- zona ]
di _ densità
presenza eleva ta
permanente J_ densità

~/- zona d i bassa
_ presenza fluttuante

chilometri

FIGURA 4. Modello delle fluttuazioni di abbondanza tra anni (A) e dell'incostanza della distri-

buzione spaziale (B) in una specie ipotetica. Il livello di popolazione fluttua di anno in anno

entro tutto l'areale, e nelle zone presso i limiti dell'areale ove le popolazioni sono meno ab-

bondanti la presenza della specie è discontinua negli anni (da Andrewartha e Birch 1954, modi-

ficato).
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settentrionale (Realini 1977) e del Pettazzurro sulle Alpi (Brichetti 1983). Mappare
queste zone di nidificazione accidentale come come parti dell'areale delle specie
sarebbe erroneo, poiché produrrebbe attorno all'areale stabile delle nuvole di punti, i
quali segnalerebbero più l'intensità del bird watching nelle varie zone che non l'effet-
tiva presenza della specie (Harrison 1982).

Spostamenti stabili e direzionali possono originare invece veri cambiamenti
dei limiti degli areali. Nowak (1975) ha esaminato le recenti espansioni verso il
Nord-Ovest dell'Europa di 28 specie animali tra c~i per gli uccelli: Tortora dal col-
lare, Moretta, Moriglione, Svasso piccolo, Picchio rosso di Siria, Verzellino, LUl'
verdastro, Zigolo dal collare), tentando di scoprire quadri comuni. Le specie espansi-
ve hanno in genere ampia valenza ecologica,' le espansioni procedono a velocità
molto difformi e spesso iniziano e terminano improvvisamente. Alcune caratteri-
stiche della specie favoriscono la tendenza all'espansione o alla contrazione del-
l'areale, entro una data zona e periodo. Un'analisi del ricambio in specie del Nord
Europa dal 1850 al 1970 (Jarvinen e Ulfstrand 1980) ha mostrato che in generale
le specie in espansione erano di taglia piccola, avevano strategia riproduttiva r (mag-
giori energie dedicate ad un elevato tasso di riproduzione) ed erano tollerate o
favorite dall'uomo; le specie in contrazione tendevano ad essere più grandi, con stra-
tegia k (maggiori energie dedicate all'adattamento a condizioni stabili), e perse-
guitate dall'uomo.

Il grado di' variabilità dei popolamenti può differire tra zone geografiche. Ad
esempio le co~unità di uccelli dell'europa centrale sono state più stabili di quelle
dell'Europa del Nord nelle ultime decine di anni, probabilmente in relazione alla
maggiore imprevedibilità ambientale (climatica) nelle zone nordiche (Jarvinen 1979).

I cambiamenti di areale sono inquadrabili in un ciclo di nascita, espansione,
regressione ed estinzione, che ogni specie subisce, durante una vita dell'ordine del
milione di anni, a seguito dell'evoluzione dell'ambiente fisico e biotico. Dillon (1966)
descrive un teorico "ciclo evolutivo" di una specie distinguendo le fasi di 1) neospe-
cie con areale in espansione, popolazioni abbondanti e senza sottospecie, 2) meso-
specie con areali stabili, popolazioni abbondanti e numerose sottospecie, 3) euspe-
cie con areali stabili, ma con sottospecie scarse o assenti, 4) telospecie con areali in
contraaione.ipopolazicni poco abbondanti e senza sottospecie. Durante le fasi centra-
li della sua vita una specie può mostrare espansioni e contrazioni alternate del suo
areale (Fig. 5). In pratica è arduo distinguere in quale stadio vitale si trovi una data
specie e come si debbano interpretare le attuali variazioni del suo areale, e non mi è
noto nessun tentativo di classificazione per tale caratteristica. Rapoport (1982)
propone i seguenti indizi per distinguere se una specie si trova in fase giovanile,
senescente, o se attraversa periodi di fluttuazione della maturità: grado di sottospe-
ciazione e di disgiunzione dell'areale, dimensione .dell'areale della specie in toto
e delle sotto specie periferiche, distribuzione di densità. Le fasi di espansione e con-
trazione possono produrre spostamenti e disgiunzioni degli areali come mostrato in
Fig. 6.
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FIGURA .5. Schema ipotetico dell'areale di una specie con varie sottospecie (indicate da lettere
minuscole). E' rappresentato il periodo dalla nascita della specie fino alla differenziazione di una

seconda specie (F) dalla sottospecie (f). Durante le fasi di "maturità" si possono verificare con-

trazioni di areale, durante le quali la sottospecie rimasta isolata può raggiungere lo status di

specie. Durante una successiva .espansione la nuova specie entra in competizione e rimane quindi

allopatrica rispetto alla specie di partenza. Se le nicchie delle due specie si ·differenziano, può

esservi simpatria, come nell'ultima fase raffigurata (da Rapoport 1982, modificato).

Cause dei cambiamenti di distribuzione
Le rassegne dei mutamenti recenti nell'avifauna europea (Yeatman 1971, Dorst

1972, Parslow 1973, Bezzel 1982) ne ipotizzano svariate cause ricadenti tutte nelle
categorie: 1) modificazioni ambientali, in gran parte dovute all'azione dell'uomo,
2) variazioni climatiche di lungo periodo, 3) mutamenti evolutivi all'interno della spe-
cie. Nowak (1975 j analizza e classifica le seguenti possibili cause dell'espansione. di
varie specie in Europa: variazioni avvenute nell'ambiente (scomparsa di una barriera,
miglioramento di un ambiente che diviene idoneo alla specie), c .nelle popolazioni
della specie (superamento accidentale di uan barriera, aumento della popolazione
e forzato disperdersi di alcuni individui oltre l'areale primitivo), o nella specie stessa
(evoluzione di una maggiore tendenza a disperdersi, o di una più ampia valenza
ecologica) .
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FIGURA 6. Ipotetici risultati dell'espansione e contrazione di un areale. Le fasi successive nel

tempo sono indicate da numeri. A) spostamento, B) spostamento senza espansione, C) disgiun-
zione, D) attraversamento di una barriera, E) diffusione lungo un corridoio (da Darlington 1959,

modificato ).

L'attività umana è così diffusa e penetrante che probabilmente tutte le specie ani-
mali ne hanno subito qualche influenza, ed è considerata causa preponderante
del rischio di estinzione di molte specie. Il suo effetto più rilevante per gli uccelli
è stata l'ampia alterazione della vegetazione; si sono rarefatte le specie adatte ad
ambienti forestali e acquatici, mentre sono aumentate le specie frugivore e di ambien-
ti aperti che possono vivere nelìe zone coltivate (Goodwin 1978, Harrison 1982).
Pur esercitando una enorme influenza indiretta, solamente per poche specie l'attività
umana determina direttamente .la distribuzione attraverso meccanismi di competi-
zione diretta, predazione o commensalismo.

Competizione. I rapaci sono stati considerati competitori o comunque sgraditi,
e sono stati attivamente perseguitati; in Italia varie specie sono scomparse da larghe
zone come nidificanti, e sono diminuiti numericamente (Chiavetta 1977). Anche la
diffusione di Corvidae è fluttuata in tempi storici in dipendenza dall'atteggiamento
umano di benevolenza o persecuzione (Sharrock 1976). .

Predazione. In Italia la caccia preleva attualmente una porzione eccessiva,
rispetto alla produttività naturale delle popolazioni di molte specie selvatiche, ed ha
perciò causato indubbiamente una riduzione di vari stanziali e migratori (Baldaccini
e Frugis 1981). I ripetuti tentativi della Cicogna bianca di ricolonizzare l'Italia
settentrionale come nidificante sono stati frustrati da: uccisioni illegali (Boano 1981
b). Tuttavia l'effettivo impatto venatorio sull'avifauna italiana non è stimabile a
causa della carenza di dati.
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Commensalismo. Un ampliamento della distribuzione è avvenuto invece
nelle specie commensali dell'uomo che sfruttano gli edifici per porvi i nidi (rendo-
ni, rondini, e altri); queste specie, prima ristrette come nidificanti alle zone rocciose,
hanno occupato nuove zone grazie a una lenta invasione degli abitati durata forse
centinaia di anni (Udvardy 1969, Goodwin 1978).

Tuttavia l'uomo non è il "colpevole" unico delle variazioni di distribuzione,
che si manifesterebbero anche in sua assenza per processi naturali. I motivi della
minaccia di estinzione di varie specie di uccelli a livello mondiale sono stati così
stimati: distruzione dell'ambiente idoneo per il 65.3% delle specie, caccia 24.9%
disturbo e raccolta di uova 10.6%, inquinamento 2.8%, più altri motivi minori (Tem-
ple 1978).

Un'analisi dell'avifauna italiana (Frugis e Schenk 1981), indica i seguenti fattori
della rarità o vulnerabilità delle specie: 84% dei casi distruzioni e modificazioni di
ecosistemi, 45% inquinamento, 69% altre influenze indirette, 48% caccia, 62% distru-
zione di nidi o raccolta di uova, 45% altre influenze dirette, 48% motivi indipenden-
ti dall'attività umana. Poiché sono indicati più fattori influenzanti per ogni specie,
la frequenza totale è superiore a 100.

Le variazioni climatiche modificano interi biomi e fissano le tendenze generali
dei mutamenti faunistici. Molti dati geologici, paleontologici e paleoclimatici, testi-
moniano le drammatiche variazioni 'del clima durante la storia della terra e i corri-
spondenti mutamenti della fauna, come riassumono con' efficacia Cox e Moore
(1980). Variazioni climatiche di lungo periodo sono tuttora in corso, con fluttuazioni
minori (frazioni di grado nella temperatura media annua), ma in grado di influenzare
la biosfera su vasta scala. Williamsori (1975) ha riassunto gli spostamenti dei limiti di

. areale attribuibili alle variazioni climatiche degli ultimi decenni. Durante il xx
secolo, il clima è divenuto più caldo fino al 1940-50, dopodiché le estati sono divenu-
te in media più fredde e piovose e gli inverni più rigidi. Durante la fase di riscalda-
mento, molte specie dell'Europa centro-meridionale hanno espanso a Nord il loro
areale (es. Fiorrancino, Verzellino, Salciaiola) mentre specie nordiche si sono ritirate
ancora più a Nord (es. Zigolo delle nevi, Fanello nordico, Piviere tortolino). Una
tendenza. inversa si sta verificando negli anni '70 e '80 per il peggioramento climatico
in atto. In Italia gli spostamenti del Beccamoschino (un'espansione in gran parte della
pianura Padana agli inizi degli anni '70 e una successiva regressione) sono correlabili
alle fluttuazioni climatiche (Fraticelli 1981): basse temperature invernali sembrano
determinare il limite N~rd di questa specie, una delle poche Sylviinae strettamente
sedentarie che spingono il loro areale fino all'Europa centrale. La diminuzione delle
averle in Italia settentrionale nello scorso decennio può essere dovuta almeno in parte
alle estati più fredde e umide con minore abbondanza di insetti, come è stato ipotiz-
zato per la Francia (Lefranc 1980).

E' difficile separare le singole cause da un complesso di fattori interagenti della
dinamica della distribuzione. Ad esempio J arvinen e Waisanen (1979) hanno stu-
diato in dettaglio l'espansione a Nord di Fringuello e Cincia dal ciuffo, ed il conco-
'mit ante arretramento di Peppola e Cincia siberiana durante questo secolo in Fin-
landia, concludendo che gli effetti dei cambiamenti ambientali dovuti alle pratiche
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forestali e al bes'tiame e del miglioramento del clima sono strettamente intrecciati,
con probabile maggior influenza dei cambiamenti dovuti all'uomo.

Variazioni faunistiche in Europa
Le vaghe notizie sulla dinamica storica della fauna europea prima del XIX secolo

(spesso di origine letteraria o pittorica) non lasciano intravedere grandi mutamenti,
eccetto la scomparsa dell'Alca imp en ne (Violani 1974) e dell'Ibis eremita (Dorst
1972). Le variazioni più recenti sono discusse da Yeatman (1971), Dorst (1972)
e Parslow (1973). In Scandinavia le variazioni faunistiche sono state registrate più
accuratamente che nel resto d'Europa durante gli ultimi 100 anni: solo una minoran-
za delle specie è rimasta stabile, mentre altre hanno fluttuato, oltre 1/3 delle specie
sono aumentate in abbondanza o hanno esteso I'areale , meno di 1/3 sono diminuite
(Von Haartman 1973,]arvinen e Vaisanen 1977).

Per l'Italia le notizie descrittive degli autori del XIX e XX secolo sono sufficenti
a discernere solo le variazioni delle specie più cospicue. Durante l'ultimo secolo
sono scomparsi come nidificanti Aquila di mare, Falco pescatore, Francolino, Quaglia
tr idattila, Gru, Gipeto e Avvoltoio monaco (Frugis e Schenk 1981). Inoltre l'evolu-
zione storica e lo status attuale in Italia sono stati discussi per il Capovaccio (Bolo-
gna 1976), per varie specie della Sardegna (Schenk 1976, Mocci Demartis 1980)
e per le famiglie da Podicipedidae a Ardeidae (Brichetti 1979, 1982a, Brichetti e
Fasola 1985), ma solo in poche specie è stato possibile individuare nette variazioni.
Ad esempio la Garzetta, rara come nidificante durante il XIX secolo è aumentata
notevolmente a partire dagli anni '30; la Sgarza ciuffetto invece è divenuta più scarsa.
L'areale di svernamento del Corvo in Italia si è notevolmente ridotto dal secolo scor-
so (Bogliani 1985).

Le enormi quantità di nuovi dati disponibili, grazie agli Atlanti Ornitologici
e alle altre indagini quantitative che forniscono dati confrontabili grazie alle me-
todiche standardizzate, renderanno possibili nei. prossimi anni approfondimenti di
gran lunga maggiori della dinamica della distribuzione.

Tendenze attuali
Un'analisi globale del dinamismo attuale della fauna europea, tentata da Yeatman

(1971), indica che le specie stabili sono una minoranza; tra i Passeriformes preval-
gono le specie in espansione, tra i non-Passeriformes quelle in regressione (Tab. I).
In I talia varie specie sono attualmente in espansione, come lo Storno (Brichetti
1976), il Basettino (Brichetti e Di Capi 1980), la Pav~ncella (Boano 1981a), il Mi-
gnattino piombato (Boldreghini et al. 1981), alcuni Laridae (Brichetti e Isenmann
1981), la Cesena (Brichetti 1982b), il Cavaliere d'Italia (Tinarelli 1983), o in regres-
sione, come il Mignattino (Brichetti e Martignoni 1981) e la Bigia grossa (Pazzuconi
com. pers.). Mancano dati globali per altre specie, ma si può presumere che molte
abbiano subito variazioni che sono passate inosservate. Per la Sardegna, Schenck
(1976) analizza le variazioni subite durante il decennio 1965-1975 da uccelli e
Mammiferi; molte specie -di uccelli paiono in diminuzione, 9 specie sono estin-
te o prossime all'estinzione locale, lO specie nuove sono immigrate. Un indice di
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minaccia esprime che anche in Sardegna le specie minacciate sono in gran prevalen-
za non-Passeriformes.

TABELLA I. Tendenze dinamiche dell'avi fauna europea all'inizio degli anni '70 (dati da Yeatman
1971). I punti interrogativi sottolineano l'incertezza delle cause.

espansione regressione
-------------------------- ----------------------------
cause numero specie cause numero specie
-------------------------- ----------------------------

non Passeri- Passerifor- non Passeri- Passerifor-
formes mes formes mes

Attività umane di- Attività umane di-
rette (introduzioni, rette (caccia, brac-
protezione, covatoi) 17 conaggio) 75 5
Attività umane indi- Attività umane indi-
rette (modo focazio- rette (inquinamen-
ni ~mbiente) 20 23 to) 10 2

Attività umane indi-
rette (distruzione am-
bienti naturali) 51 8

Rioccupazione Europa Regressio ne verso E di
da parte di specie 0- specie orientali (com-
rientali (recupero post- petizione?) 3 4
glaciale) 9 15 Regressione verso N di
Espansione verso N di specie nordiche (per
specie centro europee miglioramento clima) 18 6
(per miglioramento Regressione verso S di
clima) 1 11 specie mediterranee (?) 3 17
Espansione di specie Regressione di specie ad
mediterranee (?) 4 7 ampia distribuzione (?) 5 2
Espansione di specie Diminuzione di specie
specialiste (?) 3 10 con popolazioni molto
Espansioni improvvise ridotte (?) 6 4
(per evoluzione gene- Regressione limite S in
tica?) 3 1 specie meridionali (?) O 1
NO. TOTALE SPECIE 57 68 NO. TOTALE SPECIE 171 49

stabilità

no. specie non Passeriformes
24

no. specie Passeriformes
38

DETERMINISMO DEGLI AREALI

Carte di distribuzione, Atlanti ornitologici e liste faunistiche locali, delimitano con
buona precisione gli areali delle specie di uccelli, almeno nel Paleartico. Questa
abbondanza di dati descrittivi contrasta però con la scarsa comprensione delle cause
che limitano gli areali. Insufficienti sono i modelli generali esplicativi delle limita-
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zioni di areale, rari gli esempi di specie le cui limitazioni sono note, e poco sofi-
sticate sono le tecniche di delimitazione oggettiva degli areali.

Areografia
La diversità degli areali come ampiezza, forma, grado di frammentazione, esten-

sione latitudinale e longitudinale è enorme e apparentemente caotica. Esiste una
ricca terminologia descrittiva per le categorie di areali (Tab. II). Udvardy (1969)
fornisce per ogni categoria vari esempi, e illustra le tecniche per raffigurare le mappe
degli areali. Queste tecniche sono tutte variazioni di pochi scherni basilari: rappresen-
tazione dell'areale come presenza della specie nei quadretti di un reticolo geografico
di riferimento (tipo Atlante); con confini a linee curve approssimate; a punti corri-
spondenti alle singole località di ritrovamento della specie, distinguendo o .no gli
areali di riproduz ione e svernamento, distinguendo con vari simboli le località di
presenza storica, attuale, saltuaria, le carenze di conoscenze e altre particolarità.
L'areografia (studio sistematico e comparativo delle caratteristiche degli areali) ha
suscitato finora scarsi interessi; recentemente Rapoport (1982) l'ha innovata con
approcci quantitativi.

Come delimitare un areale
Il concetto di limite di areale è intuitivo ma raramente si è tentato di definirne

gli incerti contorni e di oggettivare le tecniche di delimitazione. Gli esperti, soggetti-
vamente, tendono a includere le località ove una specie è stata osservata in un unico
areale ampio se la specie ha buona capacità di disperdersi, se tra le località vi sono
ambienti idonei, e se è probabile che esistano altre località di presenza non note per
scarsezza di informazioni. Altrimenti le località sono ripartite in più aree disgiunte.
Si può definire il limite di un areale come la linea che include le estreme località
ove la specie si riproduce, e che distano meno dello spazio coperto dagliindivid~i
della specie, durante i normali movimenti dispersivi (Udvardy 1969). Le località
fuori dalla portata di tali movimenti costituirebbero areali separati. Questa defini-
zione non considera le seguenti difficoltà. 1) I limiti fluttuano. Le mappe di distri-
buzione non sono né una "fotografia" né un "filmato" della reale presenza della
specie, ma piuttosto l'immagine somma di alcune situazioni istantanee successive
(Rapoport 1982), e tendono a rappresentare la presenza media lungo un periodo plu- .
riennale ragionevole (5 anni per gli Atlanti Ornitologici, o un periodo maggiore
se le informazioni per una zona sono scarse, ad esempio lO o 20 anni in Brichetti,
1979, 1982a). 2) Presso i limiti degli areali le densità di popolazione sfumano gra-
dualmente. Sarebbe possibile tracciare il limite ove la densità si abbassa sotto una
data frazione, stabilita arbitrariamente, della densità massima raggiunta dalla specie
(Mac Arthur 1972). 3) Le popolazioni marginali possono essere scarsamente vitali.
Categorie di vitalità, utilizzate spesso in fitogeografia (Dansereau 1957), possono
essere riconosciute anche negli animali; Udvardy (1969) riporta le seguenti catego-
rie applicabili agli uccelli: popolazioni a riproduzione regolare, a riuscita rara, a
nidificazione occasionale senza riuscita, non riproducentesi. Il limite dovrebbe inclu-
dere solo le popolazioni che si automantengono, ma in genere la carenza di informa-
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TABELLA Il. Categorie di areali, e di specie, in relazione alla loro diffusione, individuate da
Udvardy (1969). 1) zona geografica ove una specie può comparire senza insediarsi stabilmente, es.
l'Italia per Beccofrusone e Storno roseo (Moltoni 1969). 2) ristretto in latitudine e longitudine, e
coincidente con una zona biogeografica o climatica. 3) stretto e lungo per la linearità degli am-
bienti occupati, es. ecotoni o zone costiere. 4) parte di un areale, più ampio in epoche passate,
che è stato lasciato isolato dalla contrazione dell'areale complessivo a causa di mutamenti am-
biental i. Tipico esempio di relitto glaciale per l'Italia è il Piviere tortolino (Di Carlo e Heinze
1979). 5), 6), 7), 8) rispettivamente, che ricopre tutta, una fascia circostante, una zona sotto-
stante, due zone laterali, rispetto ali 'area geografica specificata. 9) costituito da poche grandi aree
separate. lO) composto da molte piccole aree distinte. Il) località dell'areale ove le popolazioni
sono più numerose. 12) località ove la specie occupa la maggiore varietà di habitat. 13) località
dalla quale la specie ha iniziato la sua espansione per occupare l'areale attuale. 14) vivente in
pochi habitat specifici. 15) adattata a molti habitat diversi. 16) vivente in una varietà di località.
17) distribuita ampiamente sulla maggior parte della Terra. 18) con areale ristretto a una zona più
piccola dell'unità geografica considerata.

AREALE

'permanente

tem oraneo S'riproduttivo .
p ? 'non riproduttivo l*di svernarnenro

~ 'occupato regolarmente 'di migrazione
*di espatrio sterile (1) 'di irruzione

*costante
"in espansione
*in spostamento

*in contrazione

"zo nale (2)

'lineare (3) l'glaciale
*relitto (4) *terziario

* xerotermico

*potenziale
'attuale

"alpino ~ e composti, es.
*artico ~ artico-alpino

"pan- (5) l
*circum- (6)

*sub- (7)
*amfi (8)

più nome geografico, es.:
-mediterraneo
-polare

*continuo
*discontinuo S *disgiunto (9)

~ 'disperso (lO)

CARATTERISTICHE DELL'AREALE. l di densità (11)
*centro (dell'areale) di frequenza (12)

del disperdersi (13)

CATEGORIE DI SPECIE

*stenotopico (14)
*euritopico (15)
'ubiquista (16)
'cosmopolita (17)

*endcmico (18)
*autoctono (indigeno)
*alloctono
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zioni sulla riproduzione costringe a considerare la semplice presenza delle specie.
l limiti degli areali sono di solito tracciati "a occhio", con approssimazione buo-

na se 'l'esperto conosce bene le preferenze ambientali della specie ed il territorio,
ma con risultati soggettivi (Fig. 7 A, B, C). Rapport (1982) discute i seguenti meto-
di per oggettivare la procedura di accorpamento degli areali. 1) Cerchio con centro
nel centro geografico delle località di osservazione della specie e raggio uguale alla
media delle distanze dei punti dal centro, oppure cerchio minimo includente i punti
(Fig. 7 D). 2) Minimo poligono convesso includente i punti (Fig. 7 E). 3) Reticolo
a maglie regolari, usato negli Atlanti ornitologici (Fig. 7 F); l'interpretazione delle
distribuzioni mappate con questo metodo dipende fortemente dall'ampiezza delle

c

.~

FIGURA 7. Differenti metodi per accorpare un ar eale , sulla base di 10 osservazioni della specie.
A, B, C) tre possibili accorpamenti soggettivi, D) cerchio minimo e cerchio con raggio medio,
E) minimo poligono convesso, F) reticolo a quadrati con due esempi di maglie di dimensioni
diverse, G) metodo della vicinanza media (da Rapoport 1982, modificato).
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maglie (Bezzel 1983). 4) Metodo della vicinanza media: l'areale è formato dall'in-
sieme dei cerchi aventi centro in ogni punto e raggio uguale a una statistica descrit-
tiva delle distanze di ogni punto dal più vicino (Fig. 7 G). Come statistica si può
utilizzare la media. Utilizzando la deviazione standard (a) l'areale costruito con rag-
gi 1 a conterrà teoricamente il 68,3% dei futuri ritrovamenti della specie, mentre
I'are ale con raggio 3 a ne conterrà il 99,7%, se le distanze hanno la distribuzione
gaussiana, grazie alle note proprietà di tale distribuzione.

Cause che limitano gli areali
Le barriere al disperdersi degli individui sono poco efficaci per gli uccelli, perciò

la maggior parte di essi deve essere limitata da fattori ambientali che, pur senza
fermare fisicamente gli individui, impediscono alle specie di compiere il ciclo vita-
le fuori dai rispettivi areali. La molteplicità, complessità e variabilità geografica
dei fattori limitanti rendono difficile spiegare le cause ultime della distribuzione
delle specie. Sebbene localmente molte specie sembrino ristrette dalla disponibilità
di habitat, entro l'intero areale ognuna può frequentare habitat diversi, e persino i
margini dei biomi sono poco efficaci nel limitare gli area li (Fig. 8). Perciò l'ovvia
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FIGURA 8. Perdita di specie di Passeriformes lungo un asse latitudinale in Africa, espressa con il

numero assoluto di specie perse a varie distanze, rispetto alle specie presenti in un quadrato

centrale di riferimento. Sotto l'ascissa sono indicati i margini dei biomi attraversati dall'asse.
I numeri delle specie non mostrano brusche variazioni passando da un bioma all'altro, perciò

i margini dei biomi raramente limitano gli areali delle specie (da Rapoport 1982, modificato).
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relazione specie-habitat deve essere approfondita individuando i reali fattori limi-
tanti. Anche clima e cibo sembrano limitare direttamente poche specie; più limitante
pare la presenza di specie simili e competitrici. In pratica per nessuna specie è stato
compreso in dettaglio come valenza ecologica, fisiologica e comportamento interagi-
scono con le condizioni ambientali per determinarne l'areale.

Modelli esplicativi
La comprensione delle limitazioni degli areali ha compiuto progressi relativamente

scarsi, da quando Grinnell (1914) propose la suggestiva similitudine dell'areale con
un bacino d'acqua in una valle: l'acqua (la popolazione) preme contro le pareti,
impermeabili in alcuni luoghi (barriere) e porose in altri (fattori limitanti), e può
riuscire a sfuggire, penetrando lentamente oppure sgorgando da una fessura (supe-
ramento di barriera e colonizzazione). Il limite di distribuzione coincide con un mo-
mentaneo equilibrio tra la tendenza a disperdersi della specie e una sorta di resisten-
za ambientale (Udvardy 1969). La limitazione ultirnativa dell'areale di una specie
è che gli individui che si insediano fuori di esso non sopravvivono (Lack 1971).

I modelli formalizzati proposti per interpretare le limitazioni degli areali (tuttora
insoddisfacenti, perché sono generici o parziali, o scarsamente verificati) sono espo-
sti qui di seguito.

Un modello generale. Le idee di basi di vari autori (Udvardy 1969, Mac Arthur
1972, Krebs 1978, Cox e Moore 1980) sulle cause della distribuzione delle specie
singole coincidono largamente e sono riassumibili nello schema seguente. Ogni spe-_
cie è adattata a una limitata variazione di fattori ambientali. Dal momento che la
tolleranza al gradiente di un fattore fisico da parte di un organismo, e lo sfruttamento
di un gradiente di risorse da parte di una popolazione, avvengono in vari casi secondo
una curva a campana, è ragionevole assumere che anche la densità di popolazione del-
la specie lungo un gradiente ambientale assuma questo andamento (Fig. 9). I fat-
tori ambientali, influenti sulla specie, variano geograficamente e. determinano i li-
miti del suo areale potenziale, definibile come la zona geografica ove la specie po-
trebbe autoperpetuarsi in base alle condizioni ambientali favorevoli, non conside-
rando per il momento l'effetto di specie simili competitrici. In zone diverse, di-
viene effettivamente fattore limitante quel fattore che è presente in quantità mi-
nima alla specie nello stadio vitale più sensibile ad esso (concetto noto anche come
"legge del minimo", espressa per la prima volta da Liebig, 1840). La Fig. 9 A mo-
stra due fattori limitanti lungo gli assi del piano spaziale. Poiché i loro effetti sono
interdipendenti, l'areale è ellittico e non rettagolare. L'areale reale si estende in
genere solo in una parte del potenziale, per la presenza di barriere che impediscono
il disperdersi degli individui verso nuove zone colonizzabili (Fig. 9 B), e di specie
competitrici (Fig. 9 C, D). Specie competitrici possono consistere in simpatria
con livelli di popolazione ridotti se sono ecologicamente separate (Fig. D); se
le loro nicchie sono molto simili l'esclusione cornpetitiva può causare allopatria
(Fig. 9 C), il modello di Fig. 9 è analogo alle raffigurazioni della nicchia multidi-
mensionale (Hutchinson 1957, Pianka 1976), ma contrariamente ad esse attribui-
sce un significato geografico agli assi del piano. Questo modello è generico, ha scarso
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FIGURA 9. Schema dell'areale di una specie e delle cause che lo limitano. Le due curve sui piani

verticali mostrano le tolleranze a due fattori ambientali. A) areale potenziale della specie, limitata

unicamente dai due fattori a mb ient ali che variano con gradienti lungo gli assi geografici. L'areale

attuale può essere ulteriormente limitato da B) una barriera, C) dalla presenza di una specie
competitrice (supe rfic e più chiara) con ampia sovrapposizio ne di nicchia, D) oppure da una specie

con scarsa sovrapposizione di nicchia. Nei casi B), C) e D) gli areali attuali sono inferiori alle

potenzialità raffigurate dalle curve sui piani verticali.

valore eur istrco , ed è poco realistico nell'assumere una regolare variazione geografi-
ca delle caratteristiche ambientali che invece spesso mutano in modo complesso.

Effetti combinati di fattori. Fattori diversi, ognuno a distribuzione normale (a
campana) possono delimitare irregolarmente un areale , come schematizzato nel
modello grafico di Fig. lO. La maggior densità della specie si trova nella zona del suo
optimum sinecologico. E' un modello molto generale, e non mi risulta che sia stato
riconsiderato in seguito.

Modi d'azione dei fattori causali. Terborgh (1971) ipotizza che la distribuzione
di densità di popolazione delle singole specie e la somiglianza faunistica (numero
di specie in comune tra due zone) mostrino variazioni diverse se determinate da:
1) 'cambiamenti graduali di fattori ambientali lungo un gradiente, 2) esclusione com-
petitiva, 3) presenza di un ecotono, cioè di una brusca variazione ambientale (Fig.
Il). Questo modello ha valore euristico, poiché prevede per ogni fattore effetti di-



1985 A VOCE TTA 9

limite disponibilità
rn cibo idoneo

limite di tolleranza
climatica
sub - optimum
climatico

"""'-'-4-_ _I IT-"; o P t im um
;;;;;;;.;.cl ima t ic o

limite di presenza
predatore efficace

21

B

.....

FIGURA lO. A) zonazione dei fattori limitanti un'ipotetica specie monofaga. B) corrispondente

areale della specie, la cui densità è indicata dall'intensità dell'ombreggiatura (da Udvardy 1969,
modi fica to).
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FIGURA 11. Variazioni spaziali della densità di popolazione delle specie, e della somiglianza
faunistica tra località, determinate da A) gradiente ambientale, B) esclusione competitiva, è)
ecoto ni (da Terborgh 1971, modificato).

stinti su varie caratteristiche osservabili (Tab. III). Terborgh stesso confronta con
tale modello la distribuzione dell'avifauna lungo l'esteso gradiente altitudinale
di una montagna tropicale, e conclude che circa metà delle specie sono limitate da
cambiamenti graduali dell'ambiente, circa un terzo dell'esclusione competitiva,
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TABELLA II!. Ipotesi degli effetti di tre fattori causali su caratteristiche della fauna presente
lungo un gradiente ambientale (da Terborgh 1971, modificato).

CARATTERISTICHE FATTORI CAUSALI
gradiente competizione ecotono

------------------ ------- ----------- --------
Curva di densità di popolazione normale interazione con repulsione troncata

Mutua esclusione tra specie nessuna sÌ nessuna

Compressione ampiezza distri-
buzione nessuna sÌ nessuna

Curve di somiglianza faunistica regolare e regolare e discontinua
simmetrica simmetrica

Curve ampiezza distribuzione normale asimmetrica verso destra variabile

Numero specie presso il limite
del gradiente ridotto non ridotto non ridotto

Perdita specie presso il limite non ridotta ridotta ridotta

Acquisto specie presso il limite ridotto ridotto ridotto

Ampiezza media distribuzione
presso il limite ridotta costante ridotta

e solo il 20% dagli ecotoni. Un analogo esame condotto su un gradiente altitudinale
del Nord America temperato (Able e Noon 1976) ha mostrato invece che i limiti
di metà delle specie coincidono con ecotoni, senza trovare casi di specie chiaramente
limitate dalla competizione diretta. E' possibile che nelle zone temperate la compe-
tizione si traduca in scelta specifica di habitat, più spesso che nelle zone tropicali
ove si esprime direttamente come esclusione spaziale (Noon 1981). Questo modello,
e le verifiche compiute, si riferiscono però ai limiti di distribuzione locale; studiare
con approccio analogo i limiti degli areali e le densità delle varie specie su scala geo-
grafica è impossibile attualmente, per la carenza di dati sulla distribuzione di densità.

Ampiezza dell'areale. In termini generali, dipende dalla valenza ecologica della spe-
cie, dalla sua capacità di disperdersi, e dalla distribuzione degli ambienti specifici,
come suggerito dal modello di Fig. 12. Udvardy (1969) esemplifica il tipo di distri-
buzione "vDa" con Codone e Civetta capogrosso, il tipo "VDA" con Falco pescatore
e Rondine; altri esempi sono tratti da Classi animali diverse.

Modelli dinamici. Le teorie dell'equilibrio dinamico o della biogeografia insulare
(recentemente riassunti da Blondel 1979, Abbott 1980, Massa 1982) spiegano la
composizione faunistica delle isole come equilibrio tra estinzione locale e ricoloniz-
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FIGURA 12. Modello dell'ampiezza di distribuzione di specie in varie regioni geografiche (indica-
te da 1, 2,3,4) e in diversi ambienti (I, II, 111). L'ampiezza è in relazione alla valenza ecolo-

gica (v = bassa, V =alta), e alla capacità di disperdersi (d = bassa, D =alta) della specie, e alla
disponibilità di ambienti idonei (a = localizzati, A = diffusi). Tra le regioni esistono barriere

minori al disperdersi. I tipi v-D-a, V-d-a, V-D-a, sono transitori e si modificano in qualcuno degli

altri tipi più stabili (da Udvardy 1969, modificato).

zazione delle specie, e comprendono vari modelli delle relazioni tra numero di spe-
cie, isolamento geografico, competizione, diversità ambientale, tassi di ricolonizza-
zione ed estinzione e altri fattori. Questi modelli sono stati usati come schemi inter-
pretativi delle faune sia di isole vere, sia di "isole continentali" come montagne o
formazioni boschive; anche molti biotopi nella pianura Padana sono tanto frammen-
tari e isolati almeno per le capacità di dispersione degli Invertebrati, da costituire
isole ambientali (Minelli 1973). Pur essendo elaborate per interpretare particolari
faune insulari, queste teorie possono assumere una posizione centrale nella compren-
sione dei fenomeni zoogeografici, perché identificano i processi fondamentali di
dispersione, invasione, competizione, adattamento ed estinzione delle specie, come
sottolineano i primi formalizzatori di queste teorie (Mac Arthur e Wilson 1967: 4).
Tuttavia sono ancora controversi l'applicabilità generale dei modelli di equilibrio
dinamico e in particolare l'importanza dei processi di éolonizzazione/estinzione, in
confronto all'importanza della diversità ambientale, del caso e' dei fattori storici
(Vuilleumier e Simberloff 1978, Abbott 1980, Gilbert 1980).
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Barriere
Alcuni zoogeografi (es. Darlington 1959, Udvardy 1969, Cox e Moore 1980,

Rapoport 1982) chiamano genericamente barriere sia gli ostacoli fisici al disperdersi
degli individui in ulteriori zone adatte, sia i fattori limitanti dell'areale che però non
impediscono il disperdersi degli individui. Tuttavia distinguere tra "barriere visibili"
per gli individui e "barriere invisibili" per le specie (termini di Grinnell 1914) è ne-
cessario per evitare errori di impostazione dei problemi. Ad esempio erronea è l'in-
terpretazione di Rapoport (1982), il quale ha misurato "la porosità di una barrie-
ra naturale" calcolando la percentuale di specie di Uccelli i cui areali si estendono a
Nord e a Sud del Sahar a, e ha concluso che questa "barriera" ha un'efficacia del
97% perché solo il 3% delle specie è presente da entrambi i lati. Invece la scarsità
di specie a cavallo tra Europa e Africa tropicale è dovuta molto più alle differenze
ambientali che a qualsiasi effetto di barriera del Sahara, che infatti è comunemente
attraversato dai migratori. E' quindi preferibile restringere il significato di barriera
agli ostacoli fisici che impediscono o limitano il disperdersi degli individui di una spe-
cie dall'areale attuale in parti dell'areale potenziale. L'esistenza di un areale potenzia-
le è verificabile con certezza solo mediante esperimenti di trapianto delle specie
in nuove aree (Krebs 1978). Ad esempio Passera domestica e Storno sono stati
introdotti dall'uomo sulla costa orientale del Nord America e si sono poi estesi
a tutte le zone temperate del continente (Goodwin 1978,) mostrando che queste
regioni erano aree di distribuzione potenziale, e che l'Atlantico era una barriera per
queste specie. L'Airone guardabuoi ha invece colonizzato autonomamente gran parte
delle Americhe , probabilmente grazie ad un gruppo di individui giunti dall' Africa
all'America del Sud attraversando in volo l'Atlantico (Siegfried 1978). Tuttavia la
maggior parte degli areali deve essere limitata da fattori diversi dalle barriere, poiché
la maggioranza dei tentativi di introdurre specie di uccelli da un continente all'altro
non ha avuto successo (solo il 20-30% circa delle specie si è insediata, Krebs 1978).
Anche l'esistenza degli "accidentali" dimostra che gli individui di molte specie
raggiungono zone al di fuori del proprio are ale , ma non vi si stabiliscono. Per gli
uccelli possono essere efficaci solo le grandi barriere, ad esempio oceani e catene
montuose per specie terrestri e di pianura.

Capacità di disperdersi
Il disperdersi degli individui permette a una specie di mantenere il proprio areale

ripristinando popolazioni locali estinte, e di ampliarlo. Può attuarsi mediante pro-
cessi di graduale penetrazione, o ad opera di individui pionieri su lunghe distanze, o
per irruzione, erratismo o emigrazione (Udvardy 1969). I pochi modelli del disper-
dersi di specie da un centro di diffusione sono discussi da Hengeveld e Haeck (1981).
Nowak (1975) presenta alcuni modeili schematici dell'espandersi di are ali, e ne cal-
cola parametri quali la nuova area occupata per anno e il fronte di avanzamento. Le
diverse capacità di disperdersi di ogni specie sono determinate da differenze di com-
portamento, molto più che dai caratteri morfologici e dalla velocità raggiungibile
dai singoli individui (Udvardy 1969). Anzi Rapoport (1982) ha mostrato una forte
correlazione inversa tra dimensioni corporee e velocità nel disperdersi delle popola-
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zioni, in vari organismi vertebrati, invertebrati e in fitopatogeni. Le specie più gran-
di, pur molto più rapide negli spostamenti individuali, sono più lente nell'espandere
l'areale , mentre le più piccole coprono grandi distanze, spesso grazie al trasporto
passivo. L'attitudine a disperdersi può differire anche entro una specie; nelle Balie
nere del Nord Europa le femmine adulte che cambiano di anno in anno il luogo di
nidificazione su lunghe distanze, sono più numerose che nel Sud Europa, forse in
relazione al fatto che l'areale della Balia si è espanso nel Nord Europa dopo la recente
glaciazione (Von Haartmann 1960). L'attitudine al disperdersi pare quindi un carat-
tere variabile geneticamente, e adatto al mantenimento delle popolazioni; quelle che
vivono in zone di espansione e in ambienti marginali sono avvantaggiate da una
maggior tendenza al disperdersi.

I fattori limitanti
E' utile concettualmente in ecologia distinguere tra fattori remoti e prossimi, cioè

tra meccanismi fisiologici e cause evolutive, o in altri termini tra il "come" e il
"perché" di un evento (Pianka 1974). I primi sono le cause remote dell'evoluzione
di un adattamento biologico, ad esempio l'abbondanza di cibo è il fattore remoto
per cui gli uccelli delle regioni temperate si riproducono solo in primavera. I secondi
innescano attualmente una risposta eco-etologica adattiva, ad esempio l'attività
riproduttiva è innescata ogni anno dal fotoperiodo, un fattore prossimo che agisce
spesso prima che il cibo (il fattore ultimo) diventi abbondante. Inoltre in fattore può
agire direttamente diminuendo la sopravvivenza degli individui, o indirettamente
aumentando l'efficacia limitante di un secondo fattore.

Come individuarli?
I fattori della distribuzione sono analizzabili come diversi metodi, complemen-

tari tra loro.
1) indagare l'ecologia della specie con approfondimento sufficiente e con copertu-

ra geografica adeguata a svelare i fattori limitanti. Cioè studiare la "nicchia spaziale"
o "nicchia di Grinnell" della specie. Il concetto di nicchia spaziale (Grinnell 1914,
1917) ha goduto un successo molto minore del concetto di nicchia funzionale,
definibile come insieme delle funzioni d'uso delle risorse ambientali da parte di una
specie.entro una comunità (Hutchinson 1958, Piank a 1974, 1976, Rolando 1985),
definizione adottata anche nel presente lavoro, per "nicchia". Il concetto di nicchia
funzionale è stato finora favorito da una maggiore praticità operativa e dall'elegante
formalizzazione teorica. Il concetto di nicchia spaziale manca di questi pregi, e
propone l'arduo compito di studiare l'auto ecologia della specie nell'intero areale.
James et al. (1984) propugnano il concetto di nicchia grinnelliana e ne tentano
l'applicazione. Essa non è semplicisticamente egualiabile alla descrizione dell'habitat;
dovrebbe consistere in una combinazione astratta delle risorse essenziali che asse-
gnano l'esistenza della specie a un dato areale, e dovrebbe includere sia fattori am-
bientali che caratteristiche della specie. Purtroppo nessuno studio di un sistema tanto
complesso è stato compiuto finora. La nicchia grinnelliana andrebbe studiata com-
parando l'ecologia della specie in varie parti dell'areale. Non potendo (per definizio-
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ne) studiare la specie fuori del suo areale, è interessante assistere a tentativi naturali
di colonizzazione, che purtroppo sono rari. Le introduzioni sperimentali controllate
potrebbero essere tecnica utile, anche se laboriosa.

2) Correlare i limiti di distribuzione con le variazioni .geografiche dei possibili
fattori. Purtroppo è difficile reperire dati ambientali da correlare ai limiti degli areali.
Le carte geologiche o climatiche sono facilmente disponibili ma illustrano fattori
remoti che agiscono indirettamente. Le carte della vegetazione sono diponibili solo
per poche zone (per l'Italia). Soprattutto, non esistono in genere dati sulla distribu-
zione dei fattori più specifici e più strettamente rilevanti per le specie, quali l'abbon-
danza di particolari tipi di cibo e di rifugi efficaci. Inoltre, molte caratteristiche
ambientali sono' spesso inter-correlate tra loro, e se la distribuzione di una specie è
statisticamente correlata a più caratteristiche, non si riesce a distinguere quale sia il
vero fattore causale.

3) Corrispondenza della distribuzione a modelli. Se un modello prevede effetti
distinti, osservando uno di questi effetti è possibile confermare o confutare una delle
ipotesi alternative poste all'inizio, secondo un metodo che procede per ipotesi e
deduzioni. Alcuni modelli e studi di conferma sono stati discussi prima.

4) Analisi geografica della somiglianza faunistica. Nelle fasce geografiche ove i
limiti di più areali si sovrappongono, qualche notevole fattore limitante deve essere
operante. Rapoport (1982) ha analizzato la percentuale di specie di Passcriforrnes
in comune tra zone dell'Africa delimitando su una carta del continente le zone
con una uguale percentuale di specie in comune con una zona presa come riferimen-
to; queste carte della "resistenza ambientale" hanno mostrato analogie con gli a reali
di irruzione di organismi come le Locuste.

Sistemi di fattori
Nei capitoli seguenti sui vari fattori ambientali si mostrerà che i singoli fattori non

spiegano compiutamente gli areali delle specie. Infatti è presumibile che in natura
ogni areale sia limitato da un sistema di molti fattori interagenti in modo complesso,
e variabili nello spazio col variare degli ambienti.

L'effetto combinato dei fattori limitanti è poco conosciuto e Udvardy (1969)
elenca alcuni modelli generici: 1) fattori ambientali diversi possono avere identico
effetto su una specie (sostituzione); 2) l'azione di ogni fattore è di solito influenzata
da quella degli altri (compensazione o moderazione); 3) anche se il successo adattati-
vo di una specie resta uguale attraverso il suo are ale , i fattori che determinano tale a-
dattamento possono cambiare entro l'areale, con una variazione anche della valenza
ecologica della specie da condizione di euriecia e stenoecia (relatività della valenza
ecologica). Hengeveld e Haeck (1981) discutono la variabilità dei fattori influenzan-
ti una specie nell'intero are ale sottolineaiIdo però che la specie mantiene costanti
le sue esigenze ecologiche; ad esempio una specie mediamente igrofila può occupare
le parti umide di ambienti aridi, e le parti relativamente più secche in ambienti molto
umidi. Hangeveld e Haeck assimilano l'areale e una "superficie ottimale" su scala
geografica. L'ottimalità consisterebbe in un certo grado di adattamento, risultante
dall'uso di risorse ambientali diverse, purché soddisfino le esigenze della specie.
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Questo concetto di ottimalità permetterebbe un approccio unificante nello studio
degli areali delle specie; tuttavia presenta nella pratica, le difficoltà comuni a tutti
i problemi di ottimizzazione delle strategie ecologiche (Schoener 1971), e in parti-
colare i seguenti: 1) come misurare l'adattamento? Una misura rigorosa dell"'a-
dattamento complessivo" dovrebbe includere le possibilità di sopravvivenza e il
successo riproduttivo sia degli individui che della loro progenie (Davies e Krebs
1978). 2) Come esprimere il bilancio costi-benefici, mettendo in relazione la variabile
dipendente adattamento con le numerose variabili ambientali? Sarebbe necessario
creare una serie di indici biologici appositi, del tipo di quelli suggeriti in termini
generali da Malcevschi e Fasola (1983), e misurare molte variabili ambientali su scala
geogra fica.

In mancanza di un approccio operativo che consideri i fattori limitanti come si-
stema, alcuni studi su singole specie identificano gruppi di fattori e ne intravedono
le relazioni. Ad esempio, clima arido e particolari tipi di suolo influenzano la vege-
tazione steppica e l'abbondanza di prede, determinando la distribuzione dell'O-
tarda in Ungheria (Sterbetz 1976); la durata del fotoperiodo in relazione al ciclo
di attività diurno e notturno, la pressione predatoria e la disponibilità di terreni a-
datti al nido limitano areali diversi in due specie simili di Alcidae del Pacifico set-
tentrionale (Vermeer 1979).

Liste di fattori
La Tab. IV paragona i fattori limitanti generali, ipotizzati da alcuni autori per le

TABELLA IV. Fattori limitanti la distribuzione delle specie animali, ipo t izzat i da alcuni autori.
Sono omesse le barriere fìsiche al disperdersi degli individui.

Grinnell (1914)

Temperatura
Umidità
Disponibilità cibo
Disponibilità arnbie nr c
idoneo alla riproduzione
Disponibilità rifugi
temporanei

Ud vard y (1969)

Fattori est rinsec i:
cibo
clima
spazio e ripari
altre specie animali
e vegetali
temporizzazione dei fattori
durata dei fattori

Fattori intrinseci alla specie:
grado di eurecia o stenoecia
degli individui
acclimatazione
adattamenti strutturali,
morfologici, comportamentali
longevità
stagionalità del ciclo vitale
mobilità nel tempo

Krebs (1978)

Comportamento:
selezione habitat

Altre specie:
predazione
parassit ismo
competizione
malattie

Fattori fisici:
temperatura
luce
struttura del suolo
fuoco
correnti

Fattori climatici:
acqua
ossigeno
salinità
pH
nutrienti del suolo
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specie dell'intero regno animale. Per gli uccelli alcuni fattori (fisici o climatici) hanno
certamente influenza scarsa o comunque indiretta. Alcuni dei fattori elencati indica-
no singole caratteristiche fisiche misurabili direttamente nell'ambiente come la
temperatura (apporccio analitico), altri indicano il risultato di interazioni biologiche
complesse come la competizione (approccio sintetico). L'approccio analitico è u-
sato più di frequente per interpretare la distribuzione di specie invertebrate che paio-
no limitate direttamente da fattori fisici. Per gli uccelli i fattori sintetici sono più
efficaci nell'esprimere l'effetto complessivo di un insieme di caratteristiche ambien-
tali elementari, ma pongono a loro volta problemj di analisi; ad esempio dopo aver
accertato che la competizione è un fattore limitante ci si deve chiedere in quali con-
dizioni e in base a quali fattori la competizione diviene limitante.

Clima. Sugli uccelli, animali omeotermi, esercita un'azione per lo più indiretta e
mediata da una catena di altri fattori ambientali, quali la vegetazione e il cibo idonei.
II clima ha un'efficacia generale nel limitare le distribuzioni, come confermano anche
gli spostamenti di areali concomitanti alle variazioni climatiche; tuttavia i limiti degli
areali non sono determinati strettamente da fattori climatici e non coincidono
precisamente con il loro andamento geografico (Lack 1971, Mac Arthur 1972).
Bisogna inoltre usare cautela nel tentare di correlare limiti e clima, poiché i parame-
tri climatici sono così numerosi che è facile trovarne uno pressoché coincidente con
qualunque limite di areale, ma la semplice coincidenza non dimostra l'effetto causale
del clima. Ad esempio le coincidenze del limite nord di specie europee con alcune
isoterme, segnalate da Mortensen (1970) non mi paiono significative. Uno dei pochi
esempi convincenti di limitazione climatica è la distribuzione della Cappellaccia
nell'Europa del Nord-Est: la specie, stanziale e che cerca il cibo a terra, è limitata
dalla linea isometrica della durata dell'innevamento inferiore a 140 giorni (Udvardy
1969).

Ogni specie supera le difficoltà poste da particolarità del clima con adattamenti
eto-ecologici. Mancato adattamento ed efficace azione limitante del clima possono
essere dovuti alla recente introduzione della specie da parte dell'uomo. Ad esempio
la Maina crestata è stata introdotta in Nord America, ma la sua espansione è stata
limitata dalle temperature più basse che nella zona d'origine perché la specie ha l'a-
bitudine di interrompere spesso l'incubazione delle uova, che di conseguenza nel
clima temperato del Nord America hanno un basso successo di schiusa. Una specie
molto simile, lo Storno, anch'esso introdotto nell'America del Nord, si è invece dif-
fuso ampiamente; esso proviene da zone con clima analogo e incuba con maggiore
costanza (Johnson 1971 in Drent 1974). Certamente il clima limita direttamente la
distribuzione nelle estreme zone artiche e antartiche. Ad esempio l'areale di sverna-
mento dei trampolieri di ambienti costieri dell'emisfero boreale è limitato a Nord da
basse temperature e da periodi di luce troppo corti, che impediscono agli uccelli di
pareggiare il bilancio energetico tra calore speso per termoregolamentaz ione e assun-
zione di cibo (Evans 1976).

Cibo. Sebbene la disponibilità di cibo idoneo e peculiare sia indispensabile per
l'automantenimento di ogni specie, i casi documentati di areali limitati dal cibo sono
rarissimi. Anche nella selezione dell'habitat vi sono poche indicazioni che il cibo sia
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un fattore remoto o prossimo (Hilden 1965), e persino come limitante prossimo
delle popolazioni il cibo è solo uno dei numerosi fattori (Newton 1980). La scarsa
importanza del cibo nel limitare gli areali dipende in parte dalla capacità delle specie
di sfruttare cibi diversi, cosicché gli areali corrisponderebbero più alla produttività
generale dell'ambiente che alla presenza di un cibo particolare. Può anche darsi che
le relazioni tra cibo e areali siano più strette di quanto appare, perché per documen-
tarie è necessario conoscere la distribuzione e la disponibilità di vari tipi di cibo
e l'efficacia di alimentazione di una specie su di essi, tutte informazioni difficili
da ottenere su scala geografica. E' comprensibile che una stretta relazione cibo-area-
le sia stata trovata solo per gli uccelli specialisti dell'alimentazione. Ad esempio il
limite del Picchio delle ghiande nel Nord America è determinato dal numero di spe-
cie di quercia, dei cui frutti si ciba, presenti in ogni zona (Bock e Bock 1974); il nu-
mero di specie di quercia ha un effetto soglia sulla densità del Picchio, probabilmente
perché le mancate fruttincazioni si verificano in anni diversi in ogni specie, e la
regolarità del cibo e quindi la possibilità di sussistenza del Picchio sono assicurate da
almeno 4 o 5 specie. L'abbondanza di alberi di querce ha invece un effetto lineare
sulla densità della specie (Fig. 13). Analoga relazione esiste nel Solitario di Town-
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FIGURA 13. Abbondanza di Picchi 'delle ghiande in relazione al numero di specie di guerce (A),
e all'abbondanza di alberi di guerce (B). Il limite dell'areale, espresso come caduta di densità
del Picchio, coincide con le zone ove il numero di specie di guerce si abbassa al di sotto di 4

(da Bock e Bock 1974, modificato).

send, che si nutre esclusivamente di frutti di ginepri (Bock 1982). E' nota anche
l'associazione tra le distribuzioni delle nocciolaie e dei crocieri e quella delle specie di
pini (Tomback 1983). Più che nelle singole specie, l'effetto del cibo è riscontrabile
nelle comunità. Ad esempio il numero di Strigiforrnes diminuisce in Europa gradual-
mente da Nord a Sud perché scompaiono gli abbondanti Micro rinae predati a nord;
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gli Strigiformes rimasti nelle regioni meridionali riaggiustano le loro nicchie trofiche
in base a diete in gran parte insettivore (Herrera e Hiraldo 1976).

Habitat . Sebbene localmente la presenza di una specie coincida spesso con un
habitat particolare, nell'intero areale le specie mostrano in genere una capacità di
frequentare habitat diversi. Un noto esempio è lo Spioncello, ristretto alle praterie
alpine in Europa centrale e invece nelle zone rocciose costiere in Europa settentriona-
le. Recenti analisi dell'habitat di varie specie in zone diverse dei loro areali (Collins
1983a, 1983b, James et al. 1984) non hanno individuato caratteristiche fisse e
ricorrenti, che fungano da "filo conduttore" della presenza della specie.

Varie specie freq uentano una maggiore varietà di habitat al centro del loro are ale,
e solo un particolare habitat ai bordi (Udvardy 1969), ma le notizie sulla variabili-
tà dell'habitat entro l'areale sono scarse ed anedottiche, e studi ben documentati
rivestirebbero notevole interesse. Perciò solo raramente, e in zone ristrette, gli areali
sono limitati dalla netta preferenza delle specie per un habit at presente in una regione
definita. Ad esempio Allocco e Allocco degli Urali in Scandinavia sono nettamente
parapatrici e i limiti dei loro are ali coincidono con il margine tra le zone coltivate
miste a boschi decidui, e le foreste di conifere: queste due specie, nutrendosi delle
stesse prede, evitano la competizione separando gli habitat frequentati, che sono
distribuiti in due regioni distinte (Lundberg 1980). Il limite meridionale della Pernice
bianca sulle Alpi coincide con u~ ambiente artico alpino, presente nelle vette più
a Sud che raggiungono almeno i 2100 m s.l.m. (Fasel e Zbinden 1983). Pochissime
specie sono legate ovunque a una particolare essenza vegetale, come lo è ad esempio
il Basettino alla cannuccia palustre Phragmites (Harrison 1982).

Presenza di competitori. Limita direttamente la distribuzione delle specie con esi-
genze simili, quando non esistono le condizioni favorevoli alla coesistenza mediante
isolamento ecologico (Lack 1971, Cody 1974). MacArthur (1972) attribuisce alla
competizione un'importanza preponderante in ecogeografia, osservando che nelle
zone temperate i limiti Nord delle specie sono facilmente spiegati dal clima, men-
tre i limiti Sud sono spiegabili spesso solamente con la presenza di competitori,
perché gli altri fattori ambientali non pongono evidenti ostacoli.
Sviluppando la teoria della competizione Mac Arthur (1972) conclude che:
1) più competitori possono eliminare una specie più facilmente che uno solo:
2) più simili sono i competitori, minore è la sovrapposizione dei loro areali;
3) la coesistenza di competitori diventa rapidamente più precaria ove la distanza
tra le medie delle loro funzioni di uso delle risorse è inferiore a V2DS (DS è la de-
viazione standard). Infatti le nicchie delle specie entro una comunità sono distri-
buite in modo ottimale quando le medie delle funzioni d'uso distano V2DS, come
illustrato anche da Rolando (1985).
4) lungo un gradiente geografico, due competitori possono trovarsi nella sequenza:
specie 1, zona d'assenza, specie 2; oppure specie 1, poi entrambe, poi specie 2.
La Fig. 14A mostra graficamente come l'abbondanza delle risorse possa determinare
queste sequenze. Slade e Robertscn (1977) hanno puntualizzato che l'assenza di due
competitori può verificarsi per effetto della sola competizione, anche in zone con
risorse sufficenti all'esistenza se la competizione non avvenisse (Fig. 14B). La zona di
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FIGURA 14. Isocline (dx/dt =0) di due specie XI e X2 in funzione della disponibilità di due r i-
sorse. Lungo le isocline l'incremento della popolazione è zero, perciò la presenza è stabile a

lungo termine. Le linee tratteggiate raftìgurano gradienti geografici con una data dispo nibili-

tà di risorse. A) Lungo la linea (I) le specie sono assenti perché le risorse sono al di sotto delle

necessità delle loro popolazioni stabili. Lungo (Il) si ha: specie 2, assenza, specie l. Lungo (1Il) si

hanno entrambe le specie, che si escludono agli estremi del gradiente. B) isocline per ogni specie
da sola (l), e isocline per la presenza di entrambe le specie (2). Queste ultime isocline sono ad un

livello di risorse maggiore, per l'effetto della competizione tra le due specie. Lungo il gradiente
geografico (linea tratteggiata) rimane una zona di assenza di entrambe le specie, dovuta alla loro

competizione diretta (da Slade e Robertso n 1977, modificato).

assenza di entrambe le specie In Fig. 14A (linea Il) è dovuta alla scarsezza di risorse,
mentre quella di Fig. 14B è dovuta solo al costo della competizione poiché le risorse
ambientali sarebbero sufficenti all'automantenimento di entrambe le specie. Questa
prevista assenza competitiva sembra paradossale, perché entrambe le specie sono
assenti da una cert a zona, ma l'assenza persiste grazie alla presenza almeno potenziale
di entrambe le specie. Questo paradosso è spiegato considerando che le isocline ~x =
O indicano solo il limite della possibilità di automantenersi delle specie; individui
accidentali o tentativi di insediamento possono però superare questo limite produ-
cendo il necessario livello di competizione.
Lack (1971) elenca i casi più frequenti di separazione parapatrica di areali:
J ) specie frugivore dello stesso genere, le quali si nutrono sovente dello stesso tipo
di semi;
2) specie terrestri in isole oceaniche, in cui la minore diversità ambientale favori-
sce l'esclusione cornpe t ir iva.

Tuttavia il credito goduto dalla competizione come fattore ecogeografico è dovuto
ai numerosi dati sulla sua efficacia nel determinare la distribuzione locale delle specie,
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mentre i suoi effetti nel limitare vaste porzioni di areali sono scarsamente verificati.
Alcuni casi di specie simili con area li quasi perfettamente complementari sono
suggestivi. Nel Pale artico ne sono esempi Fringuello - Peppola, Zigolo nero - Zi-
golo giallo, Passera sarda - Passera mattugia (Lack 1971), e inoltre Cannaiola -
Cannaiola di Blyth, Cannaiola verdognola - altre cannaiole orientali, Pispola e
Prispolone - altri Motacillidae orientali, gruppi di specie che Harrison (1982) chiama
complementi ecologici, o specie rimpiazzo. Vari esempi di areali complementari e-
sistono anche per l'America (Cody 1974). Tuttavia un'analisi completa delle coinci-
denze dei limiti degli areali in un continente non è mai stata compiuta, e probabil-
mente non avrebbe successo, perché i competitori variano da zona a zona, e perché
il grado di competizione tra le stesse specie varia seguendo condizioni ambientali
locali, col risultato che la presenza di un particolare competitore non provoca una va-
riazione costante della resistenza ambientale. Si può immaginare che gli areali delle
specie siano limitati da un complesso di competitori, che creano una "competizione
diffusa" (concetto introdotto da Mac Arrhur 1972).

Si noti però che gli effetti, le modalità di espressione e la frequenza della competi-
zione tra specie in natura, sono attualmente oggetto di contrastanti interpretazioni
(vedi Roughgarden 1983, e altri contributi nello stesso fascicolo); molti autori de-
nunciano un uso troppo diffuso e acritico della competizione per spiegare l'organiz-
zazione delle comunità. Comunque nelle analisi biogeografiche non è giustificato
invocare l'effetto della competizione senza aver considerato e verificato i possibili
fattori storici, l'influenza del caso, e le differenze ambientali tra zone.

Altre interazioni tra specie. Predazione, parassitismo e malattie dovrebbero
raramente condurre all'estinzione della specie che le subisce, poiché la coevoluzione
delle comunità tenderebbe a favorire la coesistenza tra predatori o parassiti e prede
(Mac Arthur 1972, Krebs 1978, Cox e Moore 1980). Infatti negli uccelli non è noto
nessun caso di areale limitato da interazioni negative con altre specie, eccettuato
l'uomo. Un raro esempio di interazione positiva (commensalismo) che influenza
la distribuzione è suggerito da Burger e Gochfeld (1982): l'Airone guardabuoi occupa
un areale ampio e in espansione perché per ricercare insetti può seguire diverse specie
di ungulati nelle varie regioni. L'ungulato deve possedere requisiti di abbondanza,
facile reperibilita, adeguato ritmo di locomozione, attitudine di restare per lunghi
periodi nella stessa zona. L'estendersi dell'allevamento di bestiame avrebbe favorito
l'espansione dell' Airone guardabuoi.

Adattamenti, energetica e distribuzione
E' ragionevole supporre che molte proprietà morfologiche e fisiologiche delle

specie siano adattate all'ambiente dei rispettivi areali, ma i casi documentati sono
finora episodici. Alcune specie si rimpiazzano da Sud a Nord, in accordo con le regole
ecologiche (formulate in origine per le sottospecie) dell'aumento di dimensioni,
riduzione proporzionale delle appendici esterne, schiarirsi della colorazione, man
mano che si procede a Nord: ad esempio Fringuello e Peppola, Ur ia e Uria di Briin-
nick (Lack 1971). Altri esempi di adattamenti riguardano la deambulazione: parti-
colarità morfologiche hanno conferito alle specie del genere Locustella l'abilità di
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spostarsi nella densa vegetazione presso il suolo, e la possibilità di occupare alcuni
ambienti non sfruttati, irradiandosi nell'Eurasia temperata (Leiser 1977). Riguardo
al volo, le capacità di volo battuto e rnanovrabile permettono a due specie di Pro-
cedillariidae antartici (Pagodroma nivea e Talassoica antarctica) di risiedere nella
zona dei venti imprevedibili e dei ghiacci vaganti, dalla quale sono escluse le specie
simili con volo planato (Griffithes 1983). Riguardo all'alimentazione, mandibole
e muscolatur a annessa di due scoiattoli americani (Tamiasciurus hudsonicus e T.
douglasii) hanno diverso sviluppo, in relazione alla durezza delle pigne disponibili
alle specie nei rispettivi are ali. Gli areali sono parapatrici, perché la specie con man-
dibole più robuste è superiore nella capacità di aprire un tipo di pigne abbondanti
nel suo areale; l'altra specie è superiore nell'areale ove queste pigne mancano perché
è più agile (Mac Arthur 1972). Un esempio di relazione fisiologia-distribuzione
è la maggiore capacità di resistenza al freddo dei pulcini nelle specie di anatre presen-
ti a latitudini più elevate (Fig. 15). Le specie più nordiche hanno anche areali più
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FIGURA 15. Areali di nidificazione in Europa di lO specie di anatre, disposte in ordine di cre-
scente resistenza al freddo dei pulcini. Accanto al nome di ogni specie è indicato lo sforzo meta-
bolico relativo che è necessario a mantenere l'equilibrio termico a lODe (da Koskimies e Lahti

1964, modificato).

ristretti verso Sud, probabilmente perché la capacità di termoregolare a basse tempe-
rature è un adattamento energeticamente anti-eco nornico che pur assicurando la
sopravvivenza alle latitudini elevate, è però dannoso nelle zone più meridionali; qui
ha maggiore successo ad attivo il Germano, che risparmia energia poiché supplisce alle
scarse capacità di termoregolazione dei pulcini incubandoli temporaneamente (Ko-
sk imies e Lahti 1964).
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Teoricamente ogni specie può automantenersi solo ove pareggia il bilancio tra
assunzione e dispendio di energia, ma sono state tentate finora scarse interpretazioni
sintetiche della distribuzione in termini di bilancio energetico in relazione alle condi-
zioni ambientali. Purtroppo le conoscenze sull'energetica in natura delle specie in
relazione ai fattori ecOlogici sono vaghe (Pa ynter 1974). Nella Passera domestica
in Nord America, le spese energetiche (per termoregolazione, metabolismo e mante-
nimento, attività, riproduzione) sono state confrontate con la massima energia
mobilizzabile lungo tutto il gradiente latitudinale del continente (Kendeigh 1976).
La specie è limitata verso Nord dall'incapacità di mobilizzare sufficiente energia
quando la temperatura si abbassa sotto un certo limite, eccetto dove può utilizzare
ripari e cibo forniti dall'uomo. Verso Sud vi è un limite per il clima troppo caldo
nelle zone desertiche, ma in zone più favorevoli dell'America centro-meridionale
non esistono limitazioni energetiche, ed infatti la specie si sta ancora espandendo.
Evans (1976) esamina il sistema di fattori ambientali che regolano il fabbisogno e-
nergetico delle comunità odi trampolieri svernanti lungo le spiagge del Nord EUropa
ed individua alcuni fattori ultimi deIla distribuzione.

DISTRIBUZIONE ENTRO L'AREALE

Ogni specie dispiega entro l'areale una moltitudine di variazioni, di densità di
popolazione, distribuzione locale degli individui, morfologia e fisiologia, strategie
adattive, nicchia ecologica. Purtroppo queste caratteristiche sono difficili da studiare
e comparare su vaste zone, perciò tra la massa di dati qualitativi di distribuzione a
livello continentale e le numerose e dettagliate indagini sull'ecologia a livello di
biotopo, si incontra uno iato di informazioni a livello regionale.

Le informazioni stanno aumentando rapidamente, ma solo sulla presenza qua-
litativa delle specie, grazie ai progetti Atlante nazionali il cui stato di avanzamento
è discusso da Sharrock (1975) e Udvardy (1981). Anche i più precisi di q uesti Atlanti
si limitano però a descrivere le distribuzioni delle specie, senza riuscire ad interpretar-
le; ad esempio Sharrock (1976) esplicitamente vi rinuncia e lascia al lettore i tentativi
di correlare le presenze ad alcune caratteristiche ambientali, cartografate su traspa-
renti allegati all'Atlante stesso e sovrapponibili alle mappe delle specie. Scarse inter-
pretazioni della distribuzione locale sono fornite anche dagli Atlanti regionali,
nonostante la loro scala grande (presenza delle specie entro una griglia cartografica, a
quadrati di 1 km di lato in Geroudet et al. 1983 e in Wink 1983, ed entro i limiti di
biotopi di Lebreton 1977), la quale dovrebbe favorire l'individuazione di legami tra
fattori ambientali puntuali e presenze locali delle specie. Quindi, le cause ultime della
presenza locale della specie sono scarsamente note, una carenza di comprensione già
notata a proposito dei limiti degli areali.

Struttura dell'areale
Si può presumere che gli stessi fattori che impongono i limiti agli areali, si facciano

gradualmente sentire ai loro margini, determinando nelle specie un quadro generale
di densità massima al centro e decrescente verso i margini. In pochissime specie
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la distribuzione di densità è nota entro l'intero areale: mappe totali di densità di due
specie sono pubblicate da Robbins e Van Velz.en (1974) e da James et al. (1984), in
base al programma di censimento degli uccelli nidificanti in atto negli Stati Uniti.
Le densità di nidificazione di queste due specie effettivamente decrescono verso i
margini, anche se con distribuzione di densità irregolare e frammentata. Le densità
di molte specie di uccelli in Finlandia, mappate da Merikallio (9158), decrescono
gradualmente verso Nord nelle specie meridionali e viceversa. Inoltre varie misure
indirette in uccelli, insetti e piante (Hengeveld e Haeck 1982) confermano che una
densità più elevata al centro dell'areale è un quadro molto generale per i viventi.
Gli schemi ipotetici suggeriti dagli scarsi dati disponibili sono semplici (Fig. 16).
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FIGURA 16. Schemi ideali della variazione di densità di una specie entro l'areale. A) densità

decrescente (da Hengeveld e Haeck 1982). B) densità livellata alla capacità di sostentamento
dell'ambiente e decrescente presso i margini, in una specie con areale stabilizzato. C) come la

precedente, in una specie in espansione, la cui densità ai margini deIl'areale eccede ternpo ra-

neamente la capacità di sostentamento K (da Rapoport 1982, modificato).
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La densità al margine dell'areale potrebbe diminuire perché la specie diviene uni-
formemente meno abbondante, oppure perché diviene meno diffusa cioè permane
solo in poche aree favorevoli dove però è molto abbondante; una combinazione di
entram bi i meccanismi è ipotizzata nel modello di Fig. 17. Tuttavia per gli uccelli
non esistono analisi quantitative dei quadri di diminuzione di densità ai margini
jell'~reale. Piccole popolazioni isolate (S.O.S. in Fig. 17) non sarebbero in grado
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FIGURA 17. Modello della diminuzione di densità ai margini dell'areale in una specie stabiliz-
zata. A) profilo di densità, B) "veduta aerea". In nero popolazioni con prevalente strategia
k, in grigio con strategia T; S.O.S., piccole popolazioni non autorna nr enen tisi , La zona di pre-
senza con alcuni vuoti, a sinistra, è stata fantasiosamente denominata "gruviera +", la zona
a destra di prevalente assenza "gruviera .» (da Rapoport 1982, modificato).

di automantenersi e potrebbero essere ripristinate regolarmente dall'arrivo di indivi-
dui da altre zone più produttive. Piccole aree isolate di nidificazione esistono in
molte specie, ad esempio nell'Occhiocotto e nella Bigia padovana, in pianura Padana
(Cambi 1979, Brichetti e Cambi 1979, Mingozzi 1981), ed uno studio della dinamica
geografica di tali popolazioni isolate sarebbe di notevole interesse. Anche per le
aree di maggiore diffusione della specie è stata ipotizzata una dinamica demcgrafica
tra zone (Fig. 18).

Distribuzione di densità
Una distribuzione a mosaico di differenti densità di popolazione è mostrata dai

rari esempi di specie ad ampia diffusione, che sono state mappate accuratamente a
livello regionale. Tali mappature sono state possibili solo impiegando mezzi notevoli,
come per il censimento delle anatre nidificanti in Fennoscandia mediante rilievi
aerei (Haapanen e Nilsson 1979); oppure dedicando enorme impegno, come per il
conteggio delle specie di Sylvia nel Sud-Ovest della Francia (Affre 1975); oppure
sfruttando tecniche favorevoli, come per la mappa tura delle densità di Cornacchia e
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FIGURA 18. Ipotetica struttura di una popolazione a sorgenti (S) e bacini (B). Le zone ove la
riproduzione fa aumentare la popolazione oltre le capacità di sostentamento dell'ambiente,

esportano individui (frecce) verso le zone ove la riproduzione sarebbe insufficente all'auto-

mantenimento. Ne risuita una densità uniforme, anche se la produttività delle zone varia (da

Wiens e Rot enberr y 1981, modificato).

Gazza nella pianura Padana mediante conteggio standardizzato dei nidi sugli albe-
ri privi di foglie in inverno (Fasola e Brichetti 1983). Nessuno degli studi citati
è riuscito ad individuare differenze ambientali che possano spiegare pienamente
le variazioni di densità osservate. Nella pianura Padana le distribuzioni di densità
di Cornacchia e Gazza sono complementari, probabilmente perché ognuna delle
due specie competitrici prevale in zone diverse, grazie a sottili differenze di micro arn-
biente ne Il 'uniforme pianura coltivata. Quando la difforme abbondanza di una specie
non trova un riscontro causale in nessuna difformità evidente dell'ambiente, si può
ipotizzare l'azione diffusa di qualche gradiente regionale e non immediatamente vi-
sibile. Ad esempio la produttività del suolo e l'elevazione sul mare influenzano le
densità di Sparviere in Gran Bretagna, probabilmente determinando l'abbondanza
delle sue prede (Newton et al. 1977).

Tecniche di analisi delle distribuzioni di densità
Sono poco sviluppate, come poco diffusi sono gli studi di densità a livello regiona-

le. Jarvinen e Vaisanen (1981) propongono tecniche rapide per censimenti su larga
scala. Jarvinen e Vaisanen (1978) calcolano punto medio e deviazione standard delle
densità lungo gli assi longitudinale e latitudinale, per specie di trampolieri in Finlan-
dia. Blondel e Huc (1978) categorizzano la distribuzione di ogni specie mediante bari-
centri e indici di diffusione calcolati dalla frequenza di presenze delle specie in su-
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perfici di uguale estensione, e desumendo i dati dall'Atlante Ornitologico francese.
Generalmente la densità geografica di una specie è calcolata nel territorio com-

plessivo, mentre sarebbe preferibile escludere le parti non idonee. Negli uccelli acqua-
tici la densità è stata calcolata per sup erfice d'acqua o per chilometro lineare di spon-
da (ad esempio da Nilsson 1978, Haapanen e Nilsson 1979). Negli uccelli coloniali
i calcoli di densità sono problematici, dal momento che la localizzazione aggregata
dei nidi non corrisponde al territorio utilizzato complessivamente. Per gli Ardeidae
in Italia ho calcolato la densità dividendo il numero totale dei nidi di un gruppo
di colonie, per una presumibile area complessiva frequentata dai nidificanti per l'a-
limentazione, assimilabile a un poligono convesso racchiudente cerchi di lO krn di
raggio intorno alle colonie (Fasola et al. 1981, Fasola 1983). I raggruppamenti
delle colonie possono essere individuati visivamente, o mediante analisi della distan-
za tra colonie (Mac Crimmon 1981).

Distribuzione locale
Anche ove una popolazione è presente con densità uniforme, gli individui sono di-

spersi localmente in modo irregolare, a causa di fattori intrinseci (sistema di disper-
sione territoriale o coloniale) e di fattori estrinseci dovuti alla frammentazione
geografica dell'ambiente' in zone di qualità differente per la specie (Udvardy 1969).
Gli individui selezionano attivamente zone, ambienti e microambienti in cui vivere,
distribuendosi in modo da rendere massime le loro possibilità di sopravvivenza e
il successo riproduttivo (Lack 1966, 1968). Una distribuzione discontinua diretta-
mente correlabile alla frammentazione dell'ambiente è distinguibile concettualmente
da una "vera" discontinuità dovuta all'esclusione competitiva da habitat o zone
altrimenti idonei, oppure dovuta a fattori storici quali mancata colonizzazione o
mancata ricolonizzazione di un'area dopo eventi glaciali (Vuilleumier e Simberloff
1980).

Frammentazione dell'ambiente. La causa ultima della difforme distribuzione
locale è una frammentazione dell'ambiente, diffusa a tutte le scale spaziali. In ecolo-
gia, il concetto di frammentazione ha senso solo in riferimento a un particolare
organismo, poiché va definita come l'esistenza di unità ambientali di cui la prospetti-
va di sopravvivenza dell'organismo è differente (Wiens 1976). Perciò lo stesso am-
biente può risultare frammentato in modo molto diverso, rispetto ai bisogni di due
differenti organismi. La frammentazione restringe una specie alle unità ambientali
preferite, ma offre anche la possibilità di utilizzare le varie unità in tempi e modi
diversi, e Hansson (1979) propone un approccio di studio che consideri l'eterogeneità
del paesaggio in aggiunta alle preferenze di habitat.

Selezione di habitat. Ogni specie tende ad occupare zone con peculiari caratteristi-
che, cioè seleziona un habitat preferito, come mostrano numerosissimi studi, rias-
sunti da Hilden (1965) e Partridge (1978). Le cause ultime che guidano la sele-
zione sono le necessità a) di cibo, b) di riparo da specie competitrici, predatrici e
nocive, c) di ambiente strutturalmente idoneo alla locomozione o in genere alla mor-
fologia della specie. Le cause prossime possono essere molto diverse, e possono con-
sistere in particolari elementi del paesaggio, caratteristiche dell'ambiente, presenza
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di altri individui o di altre specie di uccelli. Le preferenze di habitat di ogni specie
sono mediate dalla competizione prima di tradur si in scelta effettiva.

Ogni specie può adattarsi in diversa misura a più tipi di habitat, e l'opportunità di
occupare ogni tipo dipenderà dalla densità di conspecifici che già lo utilizzano,
poiché la competizione entro la specie diminuisce il grado di opportunità dell'habitat
inizialmente più favorevole. Il modello di Fig. 19 propone un'occupazione differen-
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FIGURA 19. Occupazione di diversi habitat in funzione della densità di popolazione di una spe-
cie, secondo il modello della distribuzione ideale libera. Alla densità d l è occupato solo l'ha-
bitat A. Quando la popolazione totale aumenta, la densità nell'habitat A raggiunge la soglia
(d2) alla quale la convenienza per la specie di occupare l'habitat A o l'habitat B è pari (CA

= CB), e perciò inizia l'occupazione dell'habitat B. Alla densità d j , con opportunità CA =
CB = CC, inizio l'occupazione dell'habitat C. Le densità nei tre habitat sono sempre differen-

ti (da Fretwell1972, modificato).

ziale di habitat diversi ed è noto come modello di Fretwell (1972), o della distri-
buzione ideale libera, quale si realizzerebbe per effetto delle sole preferenze ambien-
tali senza altre limitazioni. L'opportunità di insediarsi (o l'adattamento della specie,
o il successo riproduttivo, o altra funzione analoga) in un dato habitat diminuisce
con l'aumentare della densità degli individui. Quando l'opportunità del primo habitat
è diminuita fino a pareggiare quella del secondo, non ancora occupato, la specie inizia
ad occupare questo secondo habitat, e così via. Questo chiaro modello è stato più
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volte ripreso (Mac Arthur 1972, Wiens 1976, Partridge 1978), ma non è stato finora
confermato da uno studio completo della densità e del successo riproduttivo di una
specie in diversi habitat. A parziale conferma, è stato notato che in Gran Bretagna
varie specie occupano una maggiore varietà di habitat negli anni in cui le densità
di popolazione sono elevate, mentre si restringono a un solo habitat con basse den-
sità (O' Co nnor 1981,1982, O' Connor e Fuller 1983).

Metodi di studio delle correlazioni presenza-ambiente. L'habitat preferito da ogni
specie si determina usualmente correlandone la presenza locale alle caratteristiche del
sito. Densità di popolazione e qualità dell'ambiente occupato dalla specie tuttavia
possono non essere correlati, specialmente in ambienti molto stagionali, imprevedi-
bili, frammentati, e in specie generaliste, ad elevata capacità riproduttiva, a forti
interazioni sociali di dominanza; perciò la riuscita della riproduzione o altri parame-
tri demografici sarebbero indicatori più precisi dell'idoneità di un ambiente (Van
Home 1983).

Le tecniche di descrizione dell'ambiente sono elencate da Farina (1983 a, 1983 b)
e una tecnica generale è esposta in Avocetta (1981).

Wiens e Rotenberry (1981) discutono le tecniche di censimento delle popolazioni
e distinguono tre principali approcci allo studio delle relazioni specie-habitat. Un
primo approccio, sintetico, relaziona specie e comunità a poche caratteristiche
complesse, come la dìversità strutturale della vegetazione o il profilo verticale della
densità del fogliame (ad esempio Mac Arthur e Mac Art hur 1961, Cody 1974).
Un secondo approccio tende a identificare le caratteristiche principali e facilmente
rilevabili visivamente o da foto aeree, e ad ideare con esse indici della presenza di
alcune specie per scopi pratici di valutazione dell'idoneità ambientale, di stima della
produttività di selvaggina o di gestione. Un terzo approccio considera analiticamente
tutte le variabili ambientali misurabili, in particolare caratteristiche strutturali della
vegetazione, potenzialmente influenti sulle specie; le caratteristiche significativamen-
te correlate alla presenza della specie ne definisco no I'habitat (James 1971, Whitmore
1975, Cody e Walter 1976, Conner e Adkisson 1977, Tournier e Lebreton 1979,
Fasola e Brichetti 1983, Reynolds et al. 1982). L'approccio analitico può individuare
le necessità delle singole specie con la massima precisione, ma presenta varie difficol-
tà. Le caratteristiche ambientali da considerare e misurare sarebbero infinite, e non è
facile prevedere quali hanno maggiori probabilità di influenzare la specie; d'altra
parte una scelta preventiva delle caratteristiche è indispensabile per adattare le
tecniche di rilevamento ambientale agli scopi della ricerca e per evitare di registrare
una caterva di dati inutili.

L'analisi delle correlazioni è ora facilitata dalle tecniche di statistica multivariata
(disponibili presso i centri di calcolo eletronico, ad esempio lo SPSS, Nie et al.
1975), che considerano, valutano simultaneamente ed esprimono sinteticamente
l'effetto di molti parametri ambientali sulla presenza di una specie. Tuttavia un loro
uso indiscriminato è criticabile (Green 1980, Karr 1980), perché la stessa potenza e
facilità d'uso delle tecniche multivariate sono una tentazione a raccogliere ed elabo-
rare quantità sproporzionate di dati, per mostrare fenomeni già ovvii da osservazioni
più semplici, corroborando così la sarcastica definizione secondo la quale l'ecologia
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è "l'arte di descrivere l'ovvio". Perciò il loro uso va ristretto a quando effettivamente
evidenziano relazioni non apparenti nei dati bruti e conducono a conclusioni inno-
vative. E' necessario inquadrare l'ipotesi da verificare e tener conto dell'elaborazione
dei 'dati prima di iniziare il lavoro di campagna, per evitare che l'elaborazione stati-
stica si riduca ad un mezzo di salvataggio per dati difformi ed inutili. Alcuni ricer-
catori (Smirh 1977, White e James 1978) hanno paragonato la descrizione multi-
variata dell'habitat alla nicchia multidimensionale di una specie; anche se entrambe
sono multidimensionali e sono un insieme di parametri di uso dell'ambiente da parte
di una specie, è erroneo farle coincidere (Karr 1980).

Distribuzione locale in ambienti· terrestri
La presenza delle specie è solitamente messa in relazione a un habitat preferito,

il cui maggior componente in ambienti terrestri è la vegetazione. Di solito le opere
faunistiche di riferimento tentano di precisare la distribuzione delle specie con de-
scrizioni solo verbali e generiche dell'habitat. Cheylan & Cheylan (1976) hanno ten-
tato una tipizzazione schematica, assegnando ogni specie ad un ambiente ove è tipica
(vi è confinata) o caratteristica (vi si trova con densità maggiore che in altri tipi).
Blondel (1978) ha suddiviso le specie in base al "bar icenrro e all'''ampiezza'' del
loro habitat, calcolati in base alla frequenza di presenze nelle diverse formazioni
vegetali. Più sovente gli habit at delle specie sono stati studiati analiricame nte , misu-
rando singoli componenti dell'habitat ed elaborandoli con le statistiche multivariate,
descritte precedentemente. Gli habitat in periodo riproduttivo sono stati intensa-
mente studiati (opere citate nel capitolo precedente). Poco note sono invece le
preferenze di habitat nel periodo post-nuz iale (Leruth 1977) o durante la migrazione
(Bairlein 1983); un'analisi dettagliata dell'habitat lungo un intero ciclo annuale
ha mostrato preferenze più strette durante lo svernamento (Meents et al. 1981).
Tuttavia le relazioni locali specie-habitat possono essere diverse e anche contraddi-
to rie a scala regionale (Wiens 1981), perciò la loro utilità predittiva della presenza
di determinate specie è limitata. Ognuno può constatare che una buona esperienza
della fauna locale permette di "prevedere" empiricamente le specie presenti con un
semplice sguardo al paesaggio; in un 'altra regione però la stessa esperienza non sarà
più efficace e dovrà essere riaggiustata alle nuove preferenze delle specie. Previsioni
più accurate si potrebbero forse ottenere combinando le variabili dell 'habitat con
fattori geografici e climatici regionali (Robbins 1978).

Varie indagini paragonano la distribuzione locale e l'habitat di specie simili e ne in-
terpretano le particolarità in termini di competizione e separazione di nicchie (ad
es. Ohlendorf 1976, Cody e Walter 1976). Questi ultimi autori hanno studiato in
Sardegna 6 specie di Sylvia. La dispersione locale dei loro territori è determinata
congiuntamente da 1) preferenze specifiche di habitat, pur ampiamente sovrapposte
(Fig. 20), 2) competizione tra le specie, la quale diminuisce la frequenza di territori
sovrappo sti di specie diverse anche dove l'habit at sarebbe idoneo a più specie. Le
indagini più dettagliate su distribuzione e habitat però sono state condotte nei piccoli
mammiferi, integrando dati eco-etologic i di distribuzione, ambiente preferito in
natura, comportamento in laboratorio. Heller (1971), Heller e Gates (1971) hanno
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FIGURA 20. Dist rib uaio n c di 6 specie sirnpatric he di Sylvia , in Sardegna, lungo un gradicntc

ambienrale. I valori sull'asse delle ascisse sonu un indice di struttura della vegctaziune. La distri-
buzione di ogni specie tè approssim ar iva m cnt e a campana. Per S. und at a è S. melanoceph ala una

campana risulta dalla somma delle loro distribuzioni (da Cod y c Walt cr 1976, modificato).

studiato quattro specie del genere Eut amias , distribuite a fasce lungo un gradiente
altitudinale (Fig. 21). Una specie è limitata alla zona più bassa perché è dominata

ZONA SPECIE FATTORE CHE FAVORISCE
LASPECIE

alpina E. atpinus dominante in interazioni aggressive

L. spcciosus non aggredibile nell'ambiente ottimale

E. amo enus dominante in interazioni aggressive

E. minimus microclima inospitale per le altre specie

FIGURA 21. Zonazione al t it udinule della vegetazione dominante, e della distribuzione di 4

specie del genere Euramias in California (da Helle r 1971, modificato).
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dalle altre, e può persirtervi perché adattata al mic roclima arido di tale zona, inospita-

le per le altre specie. Le altre tre specie sarebbero fisiologicamente in grado di occu-
pare tutte le restanti zone, ma C. speciosus è limitato ad una zona altitudinale inter-

media dalla dominanza delle specie vicine: queste non invadono la zona di J:. specio-
sus perché la loro dominanza è inefficace nelle zone intermedie con densa vegetazio-

ne arborea, ove E. speciosus si rifugia più agilmente e ove l'aggressività di E. alpinus
ed 12'. amoe17US diviene dannosa per loro stessi perché li distoglie senza successo dalle

altre attività vitali. Dienske (1979) ha studiato la distribuzione di Micro tus agrestis e

M. a rvalis , in fluenzata da aggressività tra specie, tendenza a ritirarsi nell'ambiente ove

la specie è in vantaggio comp etit ivo , umidità del suolo, e adattamenti all'ambiente

preferito.
Alcuni fattori della distribuzione locale sono individuabili solo con osservazioni

metodiche che registrino dettagli locali dell'ambiente su zone abbastanza vaste. Ad e-

sempio studiando la distribuzione dell'Usignolo in quadrati di 1 km di lato in Canron

Ticino in relazione a numerose caratteristiche, Schifferli et al. (1982) hanno trovato

correlazioni tra presenza della specie e temperature medie, larghezza minima della
valle e date di fioritura di Taraxacuin officil1a/e. Queste caratteristiche sono legate
al microclima locale, ma non è chiaro attraverso quali meccanismi determinino la

presenza della specie.

Le componenti topografiche dell'habitat, come la morfologia e il tipo di suolo,

esercitano sulla distribuzione locale degli effetti mediati della vegetazione che essi

stessi determinano. Un raro caso di influenza diretta è la distribuzione del Topino,
limitata dalle presenze di zone sabbiose o di scarpate in alluvioni fluviali che forni-

scono il substrato necessario per lescavaz ione dei nidi (Billen e Tricot 1977). Carat-
teristiche particolari di struttura del paesaggio sono determinanti per singole specie,
come le dimensioni degli appezzamenti boschivi che determinano la presenza di spe-

cie con esigenze di superficie minima continua di bosco (Galli et al. 1976), e come

la lunghezza del margine dei canneti, più importante dell'area nel determinare la den-

sità di Cannaiole (Milsom 1982). Altri esempi singolari solo le relazioni tra nidifi-
cazione di Rondini in fattorie e resistenza di allevamenti di bovini, che assicurano

abbondanza di insetti (Selmi 1982, Pape Moller 1983), e l'a ssociaz io ne tra varie spe-
cie nordiche e le colonie di Cesene che assicurano maggior protezione dai predatori

(Slagsvold 1980).
La dispersione locale degli individui entro lh abit at idoneo può essere determinata

direttamente dall'abbondanza di cibo. Ad esempio la densità di alcuni rapaci è in rela-

zione con l'abbondanza di roditori predati, e inoltre una copertura vegetale che ren-
da poco disponibili le prede abbassa la densità dei predatori (Bak er e Brooks 1981).
La distribuzione invernale di Passeriforrni di bosco è in relazione all'abbondanza
di semi, ma è modificato dalla necessità di evitare i predatori (Nilsson 1979). La

densità di una specie può dipendere sottilmente dalle propr ierà nutritive più che

dall'abbondanza del cibo, come nella Pernice bianca di Scozia i cui territori hanno

dimensioni legate al contenuto in azoto dei germogli di brugo più che alla quantità di

brugo (Lance 1978).
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Distribuzione locale in ambienti acquatici
. La vegetazione è importante nel determinare l'habitat delle specie palustri (Pages

1984), ma ha poca importanza per le specie propriamente acquatiche, che sono in-
fluenzate soprattutto dalle caratteristiche chimiche, fisiche e topografiche dei corpi
d'acqua. Ad esempio la presenza di Strolaghe minori è in relazione alla porzione di
acque basse (Merrie 1978); la densità di anatre allo sviluppo della costa, la densità
di Svassi maggiori al grado di entrofizzazione delle acque (Nilsson 1978); la nid ifi-
cazione di gabbiani alle dimensioni dei laghi (Nilsson 1983); la presenza di varie spe-
cie alle caratteristiche fisiche dei fiumi (Round e Moss 1984). Caratteristiche topo-
grafiche di struttura del corpo d'acqua e delle terre emerse determinano l'abbondanza
di sterne nidificanti in zone costiere (Burger e Lesser 1978, Buckley e Buckley 1980
a) e lungo il fiume Po (Fasola e Bogliani 1984). Lungo il Po le colonie aumentano nei

qarraie, e classi
numero di nidi:
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territorio a risaia:

FIGURA 22. Principali caratteristiche ambientali che determinano la distribuzione delle garza-
ie nella pianura della provincia di Pavia: l) densità di risaie, il prevalente ambiente di alimenta-
zione (la scala di percentuali di territorio coltivato a risaia è in tìgura), e 2) limiti delle parti
più basse della pianura scavate da fiumi in tempi recenti e limitate da bassi terrazzi fluviali (linee

sottili). Nelle zone con più risaie le garzaie sono più numerose e grandi. Le garzaie sono lo ca liz-
zate nelle parti più basse della pianura ove esistono zone umide (da Fasola e Barbieri 1978,

moditìcato).
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FIGURA 23. Relazione tra densità delle garzaie (espressa come distanza di ogni colonia dalle
più vicine), e percentuale di territorio a risaia entro la reale di foraggiamentu della garzaia, nella
stessa zona di Fig. 22. Le colonie sono più ravvicinate nelle zone con più risaie. La curva di

regressione è tale per cui ogni colonia tende ad avere un'estensione uguale di risaia entro la sua

area, poiché distanze tra colonie e abbondanza di risaie si compensano. Le garzaie più grandi (e)
sono sopra, e quelle più piccole (O) sotto la curva, cioè tendono ad essere rispettivamente più

lontane e pi ù vicine tra loro (da Faso la e Barbieri 1978, modificato).

rratti in cui vi sono maggiori estensioni d'acque basse e lentiche ove le srerne pescano
più facilmente. e in cui vi è un maggior numero di isole di dimensioni ottimali per
l'insediamento delle colonie, cioè né troppo vaste (per non ospitare ratti e altri preda-
tori) né troppo piccole (per non essere sommerse dalle piene). In generale la distri-
buzione delle colonie di Uccelli acquatici è legata alla disponibilità sia di zone idonee
per l'alimentazione entro un raggio utile per i voli di foraggiamento, che di siti ido-
nei per i nidi, al sicuro dai predatori terrestri. Ad esempio l'abbondanza delle 5 spe-
cie di Ardeidae in diverse zone dJtalia è riconducibile alla presenza dei tipi di am-
biente acqua tico preferiti per l'alimentazione da ogni specie, mentra la localizza-
zione precisa delle colonie è legata alla presenza di appezzamenti con vegetazione
seminaturale palustre (Fasola et al. 1981, Fasola 1983). Il determinismo della distri-
buzione delle garzaie è ben riconoscibile nella pianura risicola (Fig. 22 e 23). L'ab-
bondanza delle garzaie in ogni zona è determinata dalla quantità. di risaie disponi-
bili; entro ogni zona le garzaie sono localizzate nelle fasce alluvionali recentemente
scavate dai fiumi nella pianura, poiché gli ambienti palustri con vegetazione idonea
alle colonie permangono, nella Padania coltivata, solo in queste fasce. Ove le zone
idonee all'alimentazione variano geograficamente per grandi eventi idrologici, le colo-
nie di uccelli acquatici si spostano di anno in anno per seguirle, come avviene nelle
paludi della Florida (Kushlan 1976).

A scala locale, le differenze di microhabitat, studiate con statistiche multivariate
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e interpretate come effetto della competIZIone tra specie, hanno mostrato che varie
specie di anatre (White e J ames 1978), svassi e folaghe (Nudds 1982), trarnpolier i
(Baker 1979, Zwartz 1980) si separano ecologicamente e si differenziano in base
alla profondità dell'acqua e al tipo di vegetazione emergente delle zone preferite.

La dispersione locale degli individui entro il loro habitat idoneo è determinata
in genere dallabbo ndanza di cibo (Bryant e Leng 1975, Goss-Custard et al. 1977,
Eriksson 1983), e più precisamente dalla sua disponibilità (Evans e Dugan 1984).
Una sola specie preda dominante può essere decisiva, ad esempio la presenza di Spi-
narelli determina la n id ific az io ne dello Smergo minore nei laghi norvegesi (Rad
1980). L'effetto del cibo sulla dispersione può essere modificato dal disturbo umano
e dalla presenza di predatori (Swennen e Bruijn 1980).

Negli ambienti marini la selezione dell'habitat è determinata principalmente dal-
la disponibilità di cibo, influenzata a sua volta da caratteristiche quali profondità
dell'acqua, correnti, caratteristiche fisiche e chimiche dell"acqua (Buckley e Buckley
1980 b , Briggs et al. 1981).

Sistemi di dispersione della specie
In un teorico ambiente completamente omogeneo, la dispersione degli individui

dipenderebbe dall'organizzazione sociale propria della specie (individui so litari
o riuniti in stormi, colonie di nidificazione o dormitori) e dal loro uso dello spa-
zio (essi possono difendere un territorio fisso. frequentare una zona abituale meno
definita e non difesa, o vagare in modo erratico, Brown e Orians 1970). Tuttavia solo
alcune delle possibili combinazioni tipo di aggregazione/tipo di uso dello spazio sono
frequenti negli uccelli. Durante la riproduzione i sistemi di dispersione più diffusi
sono a individui solitari (o coppie) che difendono territori, e a colonie con zone
abituali di alimentazione non difese. Queste dispersioni corrispondono a spaziature,
rispettivamente, regolare o a gruppo, mentre una spaziatura perfettamente casuale
degli individui non è mai stata osservata in natura. Durante migrazione e svern arnen-
ro, i sistemi di dispersione sono più diversificati, comprendono anche vari gradi di
nomadismo e di aggregazione in stormi, e sono anche meno conosciuti.

Spesso il tipo di spaz iatura è facilmente distinguibile in natura, ma si possono
incontrare casi incerti; ad esempio alcuni Ch arad r ifo rme s nidificano territ or ialrne nte ,
ma a volte avvicinano i nidi fino a formare colonie lasse. I casi dubbi possono essere
saggiati statisticamente, con tecniche basate sulla misura delle distanze dal più vi-
cino o sul confronto tra frequenze di densità e modelli teorici di dispersione (Sout h-
wood 1966, Poole 1974). E' però difficile distinguere con queste tecniche l'effetto
della soci alit a da quello della frammentazione ambientale nel raggruppare gli indivi-
dui. Perciò l'analisi statistica della dispersione è applicabile agli uccelli solo in rare
situazioni favorevoli, ad esempio in ambienti coltivati artificialmente uniformi
(Fasola 1982 a).

Il sistema di dispersione e l'organizzazione sociale hanno precise funzioni adattive.
Ogni individuo può difendere t erritor ialrne nre una quantità su fficente di risorse
quando queste sono distribuite regolarmente; invece l'uso di risorse imprevedibili
nel tempo e nello spazio e perciò indefinibili favorisce il coloriialismo , mentre l'e-
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strema aleatorietà delle risorse favorisce il nomadismo (Fig. 24). Davies (1978)
riassume l'ecologia del territorialismo negli animali, discutendo in particolare le
differenze di dimensioni tra ed entro le specie in relazione alle risorse disponibili. l
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ELEVATA

FIGURA 2-\. l sistemi sociali delle specie di uccelli sono dcr crrninan dal grado di difendibilita
è di regolare reperibilit.ì delle risor se (da Wicns 1976, modificato).

vantaggi del colonialismo negli uccelli consisterebbero nella difesa collettiva dai
predatori e nella facilità di reperimen tu del cibo (Veen 1980, Burger 1981, Ba yer
1982, Faso la 1982 b). .

Poiché i sistemi di dispersione sono determinati dalle risorse ambientali, ci si può
attendere che essi mutino geograficamente entro una stessa specie in differenti
condizioni, ma gli studi ben documentati di tale variabilità sono scarsi. Alcuni Lari-
dae, anatre e rapaci possono essere coloniali o solitari in relazione alla produttività

dell 'ambiente e difendibilità delle risorse (Brown e Oria ns 1970). Pleasants (1979)
ha studiato la dispersione di lcterus galbula che può nidificare in territori per nido e
alimentazione, territori solo per nido con alimentazione al di fuori, o colonie; l'au-
mento di densità del cibo favorisce il territ orialismo , mentre all'opposto l"aumento di
densità dei siti di nidificazione favorisce il colonialismo.

IUngr"~iame,,ti. Sono grato a N.E. Baldaccini, B. Massa, P. Briche rti , G. Bogliani e M. Caldonazzi
per i consigli migliorativi della prima bozza del lavoro, c a R. Borgata per la paziente bar tit ura
del manoscritto.
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SUMMARV

AN INTRODUCTION TO BIRD ECOGEOGRAPHY. THE DISTRIBUTION OF
SPECIES
The ideas, the patterns sought and the explanatory models proposed on rhe distri-
butional eeology of birds are diseussed. Al! the spatial levels from eontinental to
loeal are eonsidered, taking the examples mainly frorn the ltalian and the Medi-
terranean fauna. Attention is foeused on the distribution of single species, t his
having reeeived much less attention than t he zoogeography of faunas and com-
munities. The topies treated include: dynamie aspeets of distribution (seasonality,
fluetuations and ehanges of range, faunal ehanges in Europe}, faetors limiting range
(areography, ba rr iers, limiting faetors), presenee whithin the range (range strueture,
loeal distribution).

RESUME'
INTRODUCTION A' L'ECOGEOGRAPHI E DES OISEAUX. LA DISTRIBUTION
DES ESPECES
Les idées et les modèles explica t ifs sur l'écologie de la distribution des oiseaux
sont diseutés. Tous les niveaux sp at iau x du niveau eontinental à ee\ui local sont
eonsiderés; les exarnples regardent su rt out I'avifaune ira lie nne et méditerranéenne.
On a traité surto ut la distribut ion individuel!e des espèces, qui jusqu'à present a reçu
beaueoup moins d'attention que la zoogéographie des faunes e des comrnunaut és.
Les sujets tra ités so nt : d ynamisme de la distriburion (earaetère saisonnier, fluctua-
tions et ehangements des aires, variations faunistiques en Europe ), cau ses qui limitent
les aire s (aréogéographie, barriére s, faeteurs limi t ant s}, distribution dans l'aire (st ruc-
ture de l'aire, présenee locale).
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APPEN DICE

INDICE ALFABETICO DEI NOMI DI ANIMALI CITATI NEL TESTO CON IL SOLO NOME

ITALIANO, E LORO NOME LATINO

Airone ccucrino

Airone gu.udabuoi

Airone rosso
Aie .• impcnnc

Allocco

Allocco degli Urali

Alza vola

Aquila di mare

Avvoltoio monaco

Balia nera

Ba scr t iuo

Bcc c.uc in o

Becca mosci! in o

Bt:ClO trus on c

Bigia grossa

Bigia padovana

Cann aio!a

Cannaiola di Blvi h
Canuuio la vcrdogno l.i

Capovacc aio

Cappcllacci«

Cavalicre d'Italia

Cicogna bianca

Cincia dal ci Il fio

Cincia sibcri.m.r

Civcr ta c apogrosso

CL'SL'lla

COdOIl"

Co ruac rhi a

Corvo

Ed rcdo ne
Falco pescatore

Fandlo nordico

Fior rane in o

Fisch ion c

Frane olino

Fringudlo

Garzcrt a

Gazza

Germano rl..';t! •..'

.-\rdl'd cÌ1Il',.!'"

Bub ulcus ib is

A re/e" pll/pllre"

PiJlglfil111S im penuis

St rix aluco

Srrix uralcn sis

-tuas crecco

Haliacet us albicilla

-kgypills mo naclt us

ticcdul a hy po le uca

Panuru: biarmic us

C;,II/ill,'go g,'//ill"go

Cisricola [uncicl is

Bo mb y c ill a g,Ir"'/lIs

Si/pia ho rt cnsis

SY/I'ia nisoria
+crocr plt alus scirp ace u s

+cro ceph alus d umct o ru m

.·1croccplralus palust ris

Nro ph ron perc no pt crus

Galerid a crist at a

Himanto pus lu mant op us

Cico nia ciconio

}JarHS crist at us

Paru« cin ct us

\c.,:!olillS [uucreu:

Tunlus pilaris

1/1"S acut(1

Cu ,"PIlS COl"O//{,

CorI''' fr"gi/cgll-'

So mat cria mollissirn a

Pandion holiact us
Carduclis [laviro st ris

Regll/lIs igllie"pill"s

.~lIas pcnclo pe

Francolinus frC1I1CVli1111S

lrinoil!« coclcb s

1:'gretta gùr~ett<1

Pie" piea

~lIa-' platyrhyn clios

Gipct o

Gru

lbis e rern ir a

Lu ì vcrdastr o

Maina c rcst at a

Ma rango ne minore

Mign ar t iuo

Mignatr ino piombato

Moretta

Morigionc

Ocr h iocor r o

Orco m.ui Ilo

Ot.uda

Passera do m.-srica

Passera mat t ugia

Passera sarda

Pavonccll a

Pcppola
Pernice bianca

Pernice bianca no rdic a

PcrtazZUITO

Picchio delle ghiande

Picchio l'OSSO di Siria

Pispo la

Pivicre r ort o lin o

Prispol ouc

Quaglia tridattila

Quat t ro cchi

Ro nd iuc

Sakiaiola

Sg~lrz a ci LI tfct to

Smcrgo maggiore

Smcrgo minore

Solitario di Townse nd

Sparviero

Spinarcll o

Spionc cllo
Sterpazzolu

Storno CQITIUI1C

Storno roscu

Cypaet us barb at us
c.;nu grus

Gcro nt ic us eremita

Plt ylìosco pus t rochiloides

StUf/lUS crist at cllus

Ph alac ro co rax pygmells

Chlidouias lIiger

Cltilido uias hybridus

:ly[I1ya [ulioula

+ytlt y a [crina

Sy/I';" mrlanoct-ph alu
Meìonitt, [usca

Ori.' t ard a

P~lSS<.'I" domesticus

Passer mo nt an us

Passcr hisp anioìcnsis

Vonellus vanellus

Frillgilla mo nt ijrinoilla

Lago pus rnut us

Lùgop/ls lagopus

t.uscinia srecica

Xlelanerpes [ormiciro rus

Deudrocopus syriae/ls

+ntlius p rat ensis

Eudromias mo rinellus

.-1mlws t rivialis

Turnix sylvat ica

Buccph ala clunoula

Hirundo rustica

l.o cust ella luscinioides

:\,.,1('0/" ralloides

Mergus m("ganser

l\1rlglls serr ato r

Myad est es to umsendi

+ccipite r nisus

Cast crost eus aculeatus

+ntltus spinolert a

SY/J'ia co m m unis

St1lfl11.1S vulg aris

St uruus roseus
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St ro l.rga minor"
Svasso maggiore
Svasso picc olo

To pino

To rrora dal collare
o ri cn ta le

Uri"
Uri" di Brunnick
Usignolo
Vcrzcll ino
Zigolo dal collare

Zigolo d elle nevi

Zigolo giallo
Zlgolu n ero
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C,wi" st cllat a

Prodiceps c rist at us

Podic ep s lIigrico/lis
Ripa ria ripa ria

St rept o pelia decao cto

Urta aalge

Uria lo mvia

Lusc inia 11Iega rhynchos
Serinus scrinus

Ll1Iveri.o<l aureola

Plect ropheu ax nivalis

Embe ri:a cit riuella

l:'mveri:a cirlus
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AUTUMN MIGRATION OF PALAEARCTIC WATERBIRDS
ACROSS THE ALGERIAN SAHARA

F RANZ BAIRLEIN Ph ysiologic al Ecalogy Scc t io n
Dcpr . of Zoology

University of Koeln
0-5000 Koeln 41, FRG

ABSTRACT. l1uring CI <t ud y ('( lvird m;!:!r:!ti 'Il .ic r-vss t hc Wcst cru CL'Inr;l1 Su h.ua from August

27 to Octo bcr 16, a furt he r 27 spec ics or Pulncurc tic waterbirds wcre rccord cd . Thcse recurds

arc summ ariz cd a nd discusscd in rcl.rr iou tu t he ext cur or cro ss-d cscrt mo vcm cnt s o f Pa la earctic

wat cr birds winr criug so ut h o( rhe Sa hara . Thc o bscrva r ions suggcsr rh.u lI1all1' speries cross

rhe Western Ce nrra l Sa hara dur ing t hcir so uthward n ur umn migrnr ion.

KEY WORDS: m igrar io nj water birds/ Sahar;l/ bo d y wcighr s.

As Guic h.ud (1947) a nd lat er More.iu (1967) h.ive a lrcad y po inred out , t hc occurcn-
ce of l'al:rearctic wat cr hir<1s in ccrr ain p art s of Nor t hern tropic al Africa suggests
t hat t hcy may ha ve cro ssed the Suh.n a. But in his review Moreau (1967) found
only litr le evidence for a regular crossing of t he Sa har a by such spcc ies and he m en-
tioned rh at alr hough rhe b irds in aur umn passage are ncarly rwic c as numerous
as rhose in spring passage_ rhe fall-out of wa t cr birds aver rhe Sa har a in aut umn
passage is -"lIl1azingly small". Dowse t r (1980) has recenrly reviewcd rhe inland
occurencc of Palaearcric coasr al waders in sub-Sa haran cou ntrics suggesring t hat
many specics observed inla nd in tropical Africa m ust havc crosscd rhe Sahara and
t hat rhe ex t eur of tra ns-Sahara n migrarion of waders is grearer t han suppo sed.
Altogerher rhese reviews d erno nst ra te a major gap in our knowledge about the mi-
gration of Pa lae arcr ic warer b irds across t he Sahara, The st a t u s of t hc lllany species
presumed to cross rhe Sahar a is incomp let el y docum enred a nd thercfore "in need
of Furt her investiga t io ns" (Dowsett 1980). Gcncra lly , gathering further inforrnation
on t he occurence of b irds in Saha ran oases should be rhe first step in ana lyz ing
rhe cross-deserr movemenr of Pa lacarcr ic birds. This paper summu rizcs rcc ord s of
l''lbe<lrctic warerbirds, obrained during a scven-wcek st udy of bird migrar ion in ce n-
tr.il Algeria in autu mn 1983.

STUDY SITES

Atrcr a prcl im in.rr y st nd y o f a ut umn b ird migra r io n at v.i rio us p o iu ts in t hc cc nt ra l Saltara

in 1981 (Bairl e iu ~t al. 1983, 1984) a more dctailcd srud y was possible wi th two t ca ms at t wo

sit es in aur urn n 1983. Passcrinc birds wcr c trnppcd using m isr nct s a t t h c (o llo wing po ints wit h

suirublc vegetar io n in t hc Algcrian Saha ru (Fig. 1).

Hassi Xl arrol:c t (30.2 °N, 2.8 °E): a small vcgcr.u io n "isl and ' or abo ur 17 ha ar an a rt csia n

spring. 40 km sout h ur EI GUIc:;l, wir h a dense m arsh a nd t amarisk vcgcration and some srna ll
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and shall ow wa t cr poo ls. Hc rc we uap pcd aud rcc ord cd uiigra nt s Iro Il I Augusr 27 t o Sep rcrnbc r

22, Scptcmbcr 27 - 28 and Octuber 2-1 6.

f--

I L ~. _

.,,!J;,.-_ _,,-,

",,
I

l" H09ga r /' - -
/

Tassili \

l

.... - ...•.
rAdrar~
\,.d.:..l~ } ,

I I

,'Air 1
I I
\ •... _ ..•.

FIGURE 1. Th e d iffcreur locuiit ics al whic h p.rl acarct ic warcrb irds wcre ob scrved or truppcd in

aut umn 1983. HM: Hussi Mn rrok ct , A: Arak, L: Laghou.u , G: Ghardaia. HT: Hassi TUllicl, F:
Hassi Fabl, EG: EI Goka, S: 111 Salalr, T: Tirn irno un , K: Kerz az .
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Aral: (25.3 °N, 3.7 °E): a vcgcr.u ion strip along a t cm po rarily flooded rivcr b ed on th e no rth-

wcst cr ly bordcr 01' th e Ahaggar m o unr aius , consisting ma inl y 01' a cac ia trees, wit h some opcn
war cr pools used as c atrlc warcring-plac cs. At Arak Wé trapped and rec ordcd birds fro m Sep-

t ern bcr 10- 29.

Besidcs trapping. wc co unrcd ali t hc wa t er b irds at t he pools at least twice a dal' (early mor-

ning and late a ftemoon). Ali orhcr obscrvat io ns wer e rccorded as well. Whilst nctting passcrines ,

we also caughr some wad crs at th e pools. The ir spec ics, sex , age , rno ult stage. ta t score , wing
lengr h and body weight wer c recorded to o .

SYSTEMATIC LlST

The records of species regularly observed at Ha ssi Marroket are listed in Tab. l.

The following systematic list gives some additional record s mainly from Arak and

Frorn some other poinrs in the Algerian Sahara (Fig. 1). The body weights of the
trapped birds are shown in Tab. Il.

Grey Heron Ardea cinerea, Rcgular ly on migration at Hassi Marro k et (Tab. l)

wit h o nl y 'very few stop-overs. Further r ecor ds: 27 VIII 1 b ird a t Hassi Fah l, 9
IX 1 Arak, 29 IX 7 Timimo un.

Purple Heron Ardea purpurea. Although Moreau (1967) stur es t har Purp le Herons

ar e more numerous in the Sahar a than Grey He ro ns we only recorded one a t Hassi
Marroket on 9 IX.

Lit tle Egret légretta gar.::etta. Accord ing to Leda nt et al. (1981) some Litt le

Egrets winter in r he Saltara. Our record s show: 6 IX 5 at EI Gole a, 7 IX a nd 15
IX one an d 18 IX two at Hassi Marroket.

Catr le Egret Bulb ucus ibis, The "lack o f oa sis rec or ds and the abscnce of win-

ter influx to Sahel regions suggest Sah ar a seld om, if ever , cro sserl ' (Cramp & Sim-
mo ns 1977). According to Ledant et al. (1981) occasionally observed in the Sahara,

We observed one bird in t he pa lme ry o f Tim imou n on 29 IX.
Night Heron Nyct icorax n çcticorax , Some observations of t he species in pass;lge

at Hassi Marroket (Tab. I). Only one fur ther record: 9 IX two birds at Arak.
Whir e Stork Ciconia cico nia. At o ur arriva l at Hassi Marroket on 27 VIII we found

6 White Stor k s resting. They departed on 28 VIII a t about 10.00 hours. Furr hcr-
more, an older carcuss of a White Sto rk was tound a t Hassi Marroket.

Glossy Ibis Plegadis fa/cinellus. On 26 VIII one heading south a t Hassi Touiel.

In t he evening o t 27 VIII 28 bird s a rrived ar Hassi Marroket where they rested

unti] 29 VIII. On 29 VIII two b ird s were shot by a n Algerian. One bird d ied , the

ot lier , unable to fly, rested until 8 IX, when ir departed after recovering its flying

capacity. Fur t her rec ord s: 6 IX five birds in EI Co le a , 9 IX o n e at Arak and 29 IX

one a t Kerzaz (Saoura).
Pintail Anas acuta. According t o Ledant et al. (1981) the Pintail winters regu-

lar1y in Saharan oase s. We observed it t hree t ime s a t Hassi Marroket: 21 IX 19,28 IX
2 o. 29, 16 X 4 seen passing.

Carganey Anas querquedula, Only one record of two "9" a t Ha ssi Marroket.

Up ro now there are remarkably few rccord s o f Garganey in the Saliara especially
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TABLE I. Da ily COLlIltS of so me palacarcr ic wat cr binls at Hassi Marro k ct j Algcrin , a ut umn
1983" Only t h c pcriods o Iobse rvat ion arc showu ,
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during the autumn, although large numb crs winter In the nort hern tropics of West
Africa (Cramp & Simmons 1977. Ledant er al. 1981, Roux & J arry 1984).

TABLE IL Bod y wcighr s or some wad crs r rappcd in Saharan o ascs in a ut urnn 1983. *Where
possiblc , rangc and st andard d cviar io n a rc g ivcn : if the sample siz e is less than fo ur birds t hc
individuai weight va lues are shown .•. Frorn Crarn p & Sim rno ns (1983) . ,. adults aft cr cro ssiug
the Sahara in Aprii: 698,100,110 g. 978 g (Dupuy 1970)

Spccics Locality nurnbcr of
b irds

budy we ight ' I angcs of wcights o n
migrar ion .-.

Ch arad rius dub ius Hassi Marro k ct 2 26.8: 35.5
Arak 4 30.9 ±2.0

(29.4 - 33.8)
Trinça g/areu/a Hassi Marro kcr 1 48.6
+ct itis h y pole uca Aruk 1 46.4
Calid ris minuta Hassi Marro kct 5 18.8 ± 1.9

(15.9 - 20.6)
Arak 21 23.1 ±3.9

(16.7 - 30.1)
Calid ris ferruginea Arak 1 38.2
Philom ach.us pugnax Hassi Ma rro kct I 6 112.8

39 63.4;68.7;71.4

26 - 53

42-98
38-70
16-43

35-103
130-254'* ,
72-170 ,*'

Shoveler .r:Inas cly peata . On 14 j X two birds seen passing at Hassi Marrok et :
27 IX ~ 16 X again two birds resting ar Hassi Marroket. Leda nt et al. (1981) me n-
tioned no autumn record in rhe Algerian Sa hara.

Wat er Rail Ra/ll!s aquat icus, The breeding popular io n of Nort h Africa seems
to be resid ent (Glutz von Blotz hcim ct al. 1973, l.ed ant e t al. 1981). Nevertheless
rhere a re a few records of Watcr Rails in the Sah ara especially during rhe spring.
During our study ar Hassi Marroket we rcc orcled one b ird on 31 VIII.

Spotred Crak e Porzana por::ana. Although rhere ar e only few records from West
Africa (Cramp & Simmons 1980) and only one aut urnn record From Algeria (Le-
dant et al. 1981). Moreau (1967) has already me nt ioned that t he Spotted Crake
"crosses at least the west centrai Sahara a nd winters in West Africa more com mo nl y
th an bee n recogniz ed ". At Hassi Marrok ct I observcd one bird on 10 IX.

Moorhen Callinula chlo ropus, Ne.n ly daily records of a calling b ird and some
observarions of t he bird a t Hassi Marroket. According to Lcd ant et al. (1981) the
Moorhen breeds in Saharan oases, and therefore probably at Hassi Marrok er too.

Lirt le-Ringcd Piover Cliaradrius dubius . Regularly recorded at Hassi Marroket
wit h up to 33 birds per flock (Tab. I). Tha ma in passage occured in Seprernber
whereas in October t her e were stili only a few rec o rds at Hassi Marrokct. The majo-
rity of the b irds arrived in the early morning, rested a few hours only and left in
rhe late afrernoon. Somctime s, flock s of up to 21 birds were seen heading South
in the late afternoon. A few passing birds wer e also observed at Arak with flocks
of 1 - 2 birds froll1 15 - 29 IX. The body wcighrs (Tab. Il) and the visible fat d epo-
sits of t he trapped Little-ringed Plovers were very low.
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Common Snipe Gallinaoo gallillago. Three rec ords of a single bird each a t Hassi

Marroket on 27 VIII, 7 X, 15 X. a nd one record of t wo birds at Arak on 27 IX.

Creat Snipe Gallinago media. A singlc bird was o bserved seven times at Hassi

Marrok et Frorn 4 - 16 X. According to Cramp & Simmons (1983) the Crear Snipe

wi nt ers mainly in tropical Africa, especially in the eastern half but also some in West

Africa where it is, for example , common in Nigeria [rom August to November.

But up to now r he re are no Saharan records for t he autumn a nd only two for the
spring (Ledant et al. 1981).

Green sh an k Tringa neb ularia. Although rhe majority o f Creen shank s pass through

coastals sit es, t he re seems to be a lso some t ra ns-Sah aran crossing with pcak migration

in September (Cramp & Simmons 1983). At Hassi Marroket one bird was observed
Frorn 29 - 31 VIII, th ree birds were seen heading South on 19 IX 18.00 hours

arid an o t her single bird w as recorded on 5 X. One further record of a single bird at
a small temporary pool n ort h-wesr of Laghouat on 24 VII!.

Gree n Sandpipcr Tringa ocliropus, Regularly rec orded at Hassi Marroket in groups

of up to 4 birds (Tab. l). Since rhis sp ec ics migrates over t h e Sa hara, and over a broad
Front, Moreau (1967) and Ledant er al. (1981) mention rec ord s of ir a t various
Saharan o ases. The First C;reen Sandp iper s arrive in the Sahel-zone at rhe end o f
August, the majorit y in September (Cramp & Simmons 1983).

Wood Sandpiper Tringa glareo/a. Wood Sandpiper a lso pass overland ovcr a broa.l
fr orir and winter sout h of r he Sahara. The fir st aniva ls in trop ic al Africa were rec or-

ded in August/September wit h numbers increasing t here in October (Cramp & Sim-

mons 1983). At Hassi Marroket we recorded a single bird on 29 VIII and have
trapped it on 30 V l I l (Tab. Il). This ringed bird wa s then observed regularly until
7 IX. Anorlier Wood Sandpiper was seen on one occasion together wirh the ringed

one on 5 l X, and on 6 IX t h re e o ther Wood Sandpipers were seen heading South

a t 19.00 hours. Anot her bird was observed on 8 X. On 27 VIII two birds were re-

corded at Hassi Fahl.

Common Sandpiper +ctit is hypoleuca. Si x records of 1 - 2 birds at Hassi Marre-

ket (Tab. l) and one record of two bird s at Arak on 14 IX. Of those a juvenile
was trapped on 15 IX (Tab. Il). On 24 V I I I two birds were observed at Laghouat.
According to Ledant er al. (1981) Common Sandpipers winter occasionaly in Saha-
ra n o ases,

Lirtle Stint Calidris minuta. The l.it cle Stint was the cornmo nest wader heading

South a t Hassi Marroket (Tab. I) and at Arak (regular records of up to 10 birds).
Furt her records are: 27 VIII one a t Hassi Touiel, 6 IX one a t EI Co lea , 26 IX two

a t a small temporary pool nea r In Salah. According to the figure in Tab. l the peak

migrar ion of Litt le Stinrs in the centrai, Algerian Sa ha ra in autumn 1983 was in
September with stili only a few record s during the First half of October. The birds

trapped a t Hassi Marroket were significantly lighter than those trapped a t Arak

(Tab. Il; P < 0.001). A Lirtle Stint retrapped at Arak t hree days later at the sarne
hour had gained weight from 16.7 to 18.7 g indicating sufficient feeding conditions.

Ternrnincks Stint Calidris temmincle ii. According to Ledant et al. (1981) T'cm-

mincks Stint is a rare migrant in northern Algeria. Although it is widely distributed
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during winter m the Sahelian and Savanna zones of West and West centrai Africa
Moreau (1967) gives only a few Saharan records. During our study, Ternrnincks
Stints were regularly observed at Hassi Marroket, mainly at the end of August and in
early September (Tab. I). On 24 VIII a further record of four birds at a small tern-
porary pool norrhwest 01 Laghouat. According to these records, Ternrninck 's Stints
probably cross the west centraI Sahara more cornrno nly than has been suggested.

Dunlin Calidris alpina. This co ast al species winters abundantly on the West coast
of Northwest Africa, especialIy in Marocco and Maurit-ania. But according to Lam ar-
che (1980) small numbers occur inland in Mali too. Ledant et al. (1981) mentioned
a small number wintering in the region from Toggourt to Ouargla and three re-
cords further south. During our study at Hassi Marroket one adult Dunlin showing
part ial breeding piumage stayed for one day on lO IX.

Curlew Sandpiper Calidris ferntginea. Although there are no desert records of
this chief1y coastal species - except for a bird at Ouargla on J anuary 1965 (More au
1967, Ledant et al. 1981) - Cramp & Simmons (1983) suggested the possibiIity of
some "making more direct passage across the desert". At Hassi Marroket one bird
was recorded on lO IX, and one bird was seen staging at Arak from 24 to 29 IX. This
bird was very lean (Tab. II).

Ruff Philomachus pugnax. The Ruff winters in Africa especially in Sahel and the
northern Savanna zones from Senegambia eastwards to the Sudano For example,
it is numerous in the Niger inl.lndation zone in Mali and at Lak e Chad. Many records
alI over the Sahara indicate a broad Front Saharan crossing (Moreau 1967, Cramp &
Simmons 1983). At Hassi Marroket we recordcd Ruffs regularly in smalI nubers
(Tab. I) and trapped four birds, alI very Iean (Tab. Il) and without visible fat de-
posits. The most ehausted female (63.4 g) ringed on 31 VIII was found recently
dead one week later. One further record of a single bird at a temporary pool near
In Salah. According to our records the peak passage of Ruffs in Northwest Africa
seems to be from late August to early September.

Avocet Recurvi rost ra avosett a. According to records of Avocets south of the
Sahara especially in rhe Niger inundation zone in Mali and at Lake Chad, crossing
of the Sahara is probable. We observed two Avocet s at a tiny temporary po ol north-
west of Laghoua t on 24 V Il I.

Collared Pratincole Clareola pratincola. One bird was observed at Hassi Marroket
on 27 and 28 VIII. According to Cramp & Simmons (1983) the Iow numbers of
Collared Pratincole recorded in oases suggest unbroken crossing of the Sahara at
high altitude.

DISCUSSION

These records of Palaearctic waterbirds show that a generai crossing of th e western
centrai Sahara, at le ast on a small scale, does take piace during postbreeding sou t h-
ward migration. For some species, lik e the Little Stint, Litt le Ringed Piover and the
Ruff, the regular direct desert crossing is now welI documented, for other species
our records give additional evidence. Furtherrnore , th e records indicate possibie
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regular stop-overs at such suitable sites during auturnn passage, even when the wea-
ther conditions are good. Up to now nothing was known about how long individuai
birds stay at stop-over sites. Our observations suggest th at the individuai birds stay
for only a short time (often for only one daylight period) and that there is a high
turnover of migrants at such localities. For example, on 4 IX, 33 Little Ringed
Plovers arrived at Hassi Marroket at 7.00 hours and departed at 18.30 hours; on
5 IX, 7 Little Ringed Plovers were counted at 7.15 and at 13.00 hours but at 18.00
hours a new flock of 21 birds arrived and le tt Hassi Marroket heading So uth again
at 19.00 hours.

Therefore, the data suggest that the extent of trans-Saharan migration by Euro-
pean water birds is greater than supposed. As Davidson (1984) has recently surnm ar i-
zed, there is a elose connection between fat reserves of migrating waders and migra-
tion phenology. But there 'is little reliable informa tion about the body condition
of waders during passage, especially across North Africa (e.g. Dick & Pienk owski
1979).

The major iry of waders trapped at Hassi Marroket or at Arak in auturnn 1983
were relatively lean, with a little visible fat. Some of thern were nearly exhausted.
Nevertheless they departed from Hassi Marroket and Arak again and have prolonged
the southward migration. Very lean birds probably continue their length of stop-over
until they have gained weight (fat) for further migration. The only Little Stint
retrapped was lightest one and it had gained 2 g within three days, a rate of increase
of 4% of lean body mass per day. Th e highest rare s of gain in waders are 5 - 7%
of lean mass per day (Davidson 1984).

Our weight data suggest that waders trapped in oases are able to depart from
stop-over sites for further au tumn migration with very small fat loads, perhaps
owing to the fact that waders trapped th er e are relatively elose to the end of their
migration to the African winter quarters. Therefore , it may be tentatively suggested
that, generally, rhe body conditions for timing of dep arture frorn stop-over sites
and for further migration vary with the position of rhe stop-over sites relative to the
end of the species-specific migration rout e , and perhaps according to the lenght
of further flight range.
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RIASSUNTO

MIGRAZIONE AUTUNNALE DEGLI UCCELLI ACQUATICI PALEARTICI ATTRAVERSO

IL SAHARA.
- Si descrive la presenza di 27 specie di uccelli acquatici in oasi del Sahara (Fig. 1), osservata
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metodicamente nel periodo 27 agosto-16 ottobre 1983.

- La fenologia delle specie è presentata nella Tab. l, e i pesi di individui catturati nella Tab .
Il.

- l movimenti migratori attraverso il deserto da parte degli uccelli acquarici sono discussi, mo-

strando che la loro frequenza è maggiore di quanto apparisse dalle conoscenze precedenti.

FIG. l. Oasi del Sahara (contrassegnate dalle iniziali dei nomi citati nel testo) ove sono state

compiut e osservazioni.
TAB. l. Numero di individui delle specie di uccelli acquatici contati nell'oasi di Hassi Marroket

(Algeria) nell'autunno 1983.
TAB. Il. Pesi di aie une specie. Per i gruppi di oltre 4 uccelli sono fornite la media e la deviazione

st and ard , per meno di 4 uccelli sono dettagliati i singoli valori.

RESUME'

MIGRATION DES OISEAUX D'EAU PALEARCTIQUES A TRAVERS LE SAHARA PEN-
DANT L'AUTOMNE.
- On décrit la pr ésence de 27 espèces do iscaux d'eau d ans quelques o asis du Sahara (Fig. 1),
observée mérhodiq uement du 27 ao ut a u 16 ocr ob re 1983.
- Le Tab. I mo ntr e la p r éscnc e q uanr it ar ive d es éspèc es, er le Tab . Il montre les poids des o iseaux
caprurés.

- Nous d isc ut o ns les m ouverne nts de m igrat ion d es oiseaux d'cau à travers le desert; leur fré-

quence est plus h aut e qu'iln'apparissait de la litrérarurc précédente.

Fig. 1. Oasis du Sahara (indiqués p ar lcs iniziales d es norns cit és dans le text e) où les observations
Ont éré c ond uir es ,

TAB. l. Nombre d'oiseaux d e chaque éspè cc obscrvée dans l'oasis de Hassi Marroket (Algérie)

pendant l'autornn e 1983.

TAB. Il. Poids de quelques éspèc es. On donne la m o y enne et la d éviar ion po ur les groupes de

plus de 4 oiseaux, aut reme nt on donne chaque poids.
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PERDIX PERDIX NELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
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Le attuali popolazioni italiane di Starna Perdix perdix L. sono il risultato di ripopo-
lamenti effettuati in più riprese e, per buona parte, con soggetti di allevamento
e di svariata provenienza (Matteucci e Toso, 1984).

Dal 1982, una di queste popolazioni viene studiata in una zona collinare della
Provincia di Pavia, dove -nell'autunno del 1983- è avvenuta l'ultima immissione
di 533 soggetti allevati, tutti inanellati e marcati con ponchos e targhe alari nume-
rate. Data la carenza di studi italiani sulla biologia della Starna, riteniamo utile forni-
re i primi risultati della ricerca, affinché ciò possa contribuire ad una conoscenza
più approfondita della specie fin alizz ata ad una sua migliore tutela e gestione.

AREA DI STUDIO E METODI

L'area di studio si estende per circa 10.000 ha nei comuni di Calvignano, Montalto Pavese,
Rocca de' Giorgi, Ruino, Fortunago, Borgoratto Mormorolo, Borgo Priolo (PV), in zona colli-
nare compresa tra i 150 e i 560 m s.l.m .. Il territorio è destinato prevalentemente a seminativi a
rotazione di frumento, orzo ed erba medica nonché a colture specializzate di vigneto e, in parte

esigua, di frutteto. Il vigneto ha la sua maggiore diffusione alle quote inferiori (fino ai 350 m ca.
s.l.m.) e si riduce progressivamente ad altitudini maggiori. La vegetazione naturale è presente con

specie arboree in boschi di limitata estensione con Ro verella (Quercus pubescens) dominante, e
con specie pioniere erbacee e arbustive nei calanchi, frane e incolti derivanti da campi abbando-

nati. La zona di studio è compresa, per buona parte, in un "'Area omogenea a gestione sociale

della caccia" e in due "Aziende faunist ic o-venator ie ".

Nell'area la Starna può essere considerata regolarmente nid ific ante solo dal 1981 quando ne

è iniziata la protezione e quando è stata effettuata la prima immissione autunnale di 100 sog-

getti giovani dell'anno. La successiva immissione (Ottobre 1983) è stata fatta utilizzando strut-
ture di ambientamento (recinti a cielo aperto contenenti voliere chiuse). Su un'area campione di

2.100 ha, utilizzando foto aeree in scala l :5.000, sono state calcolate le superfici delle seguenti

categorie ambientali: colture arate 39,3%, vigneto 32,2%, bosco 9,8%, vegetazione pioniera

crbacea e arbustiva di frana e calanco 8,9%, siepi alberate e arb usr at e 2,8%, incolto 2,5%, aree

urbane e strade 4,5% La popolazione di Starna è stata completamente censita due volte nel 1984:

dalla tìne di marzo alla fine di giugno sono state contate le coppie, dai primi di luglio alla metà di
settembre le nidiate. Più metodi di censimento sono stati utilizzati contemporaneamente con
conteggi:
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da autovettura su pere orsi scelti in mod o da assicurare una copertura su tfic ient erne m e omo-

genea della zona di srudio :

al canto con più o pcrat ori co urcrn porancamcut c d isloc at i in punti di ascolto prcst ab ilit i
(da ogni punto era possibile copr irc larvu di un ccrch io di 300 m ca . di raggio):

mediante l'uso di calli da caccia su superfic i de fiu ir c .

A complemento di queste metodiche, che venivano applicate prevalentemente al mattino

(4.00 - 8.00) ed alla sera (18.00 - 20.00), sono state l·[fc·ttuate- numerose p crlusrr azio ni a piedi.

Le o sscrvaz io ni venivano anuo ta tc gio rnalmcun- su Carte topogrufic hc tratte da foto a crcc . So-

no state co nsid cra rc solu le coppie co ur ar tur c alrn cno 2 vo lt e a distanza di almeno 30 gg.: q ue-

sto per evitare di contare coppie prcseur i solo rcm poruueamcntc '1I.~ll'area di studio. Le COPpiL'
cc ns it e sono state distinte l'una dall'altra in basco all« marche applicate agli animali liberati nel
1983, nonché alle- osservazioni simultanee. Le nidiurc sunu st at e distinte in base al numero di

giovani e al loru stadio di sviluppu. Per la d cfinivio ne dcll'an-ale effettivamente occupato dalla

popolazione in primavera e in estate sonu stati co nrcggiari soltanto i quadrati di 100 ha d c-

finiti dal reticolo I.G.M. su carte l :10.000, nei quali almeno una coppia o una nidiata era pre-

sente. L'incremenro della po po lazi onc di st at nc .: sr ato calcolato dal 1982 al 1984 in una zona

campione di 2.100 ha, relativamente alla quale si disponeva dei dati dei censimenti estivi del 1982
e 1983 (Meriggi e al., 1983). il successo di cova, data la notevole dispersione delle coppie e le

diffic olca di tipc rirne nto dei nidi, è stato d ctcrrn in ato solrunro sui nidi rinvenuti durante i lavori

agricoli e non distrutti. La percentuale di schiusa .: stata calc olata utilizzando. oltre' al numero

di uova schiuse nei nidi portati a t errn in c, auc he il numero dì giova ni delle n id iat e rinvenute

immediatamente dupo la schiusa. 11 tasso di mort alini dei giovani è stato valutato per t r c classi

di ct.i : da O a 30 gg., da 30 a 60 e da 60 a 90. il numero totale di giovan i presenti a fine estate

è stato calcolato attribuendo il numero m ed io di giuvani d~lIe nidiate di età superiore a 60 giur-

ni , al numero totale di n idiar e rinvenute. Il SllcCc::'SSO riproduttivo è stato definito (urne il nume"

l'O di giovani prudotti per coppia presente in prirnu vcra e come percentuale di coppie ripr od o t-

tesi con successo (coppie accumpagnate da juv.).

RISUL TATI

Consistenza e incremento della popolazione
Nel censimento primaverile del 1984 sono state contate 126 coppie su un'area ef-

fettivamente occupata di 48 km2 dei 100 k1112 dell'intera area di studio. La den-

sità media nell'area occupata è stata di 2,6 coppie per km2. Nel censimento estivo
sono state censite 67 nidiate su un'area di 37 km2, (deusit a media di 1,8 nid iar e

per krn 2). Dalla Tab. I si osserva che dal 1982 al 1984 il numero di nidiate su un 'area

campione di 2.100 ha è aumentato del 237,5%e il numero totale di animali a fine

estate del 215,7%
La differenza del numero medio di individui per nid iar a non è risultata signifi-

cativa da un anno all'altro, cosÌ come il nume ro di giovani per nidiata tra il 1983

e il 1984. (Nel 1982 non è stato possibile distinguere tra giovani e adulti nelle 111-

diate perché il censimento era stato condotto a stagione troppo inoltrata).

Dimensione media della nidiata e mo rtalita giovanile

La dimensione media della nidiata è stata calcolata a differenti stadi di sviluppo,
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su un totale di 66 nid iate di erà nota (Tab. Il). Essa è diminuita con il progredire
dell'età dei giovani (F = 5,87, P < 0,01) che hanno avuto una mortalità media del
20,7%nei primi 30 giorni di età, del 27,7%fino a 60 e del 45,4%fino a 90 giorni.

TABELLA I. Incremento della popolazione estiva in un'area campione di 2.100 ha.
dal 1982 a l 1984 -

No
nidiate

Anno No. individui
per nidiata

No. di
juv/nidiata

media (D.S.) media (D.S.)

No torale
animali

Densità

nidiare
per km2

individui
per km2

1982
1983
1984

8
14
27

10,4
8.6
9,7

(1,8)
(3,8) 6,5 (3.7)
(4,0) 7,7 (4,0)

83
121
262

0,4
0,7
1,3

3,9
5,6

12,3

TABELLA Il. Dimensione media della nidiar a a differenti stadi
di sviluppo, calcolata su 66 nidiate di ed nota.

stadio di sviluppo no. nidiate no. giovani
media (D.S.)

alla nascita
da 1 - 30 giorni
da 31 - 60 giorni
da 61 - 90 giorni

12
19
12
23

12,10
9,60
8,75
6,60

(2,5)
(3,6)
(4,3)
(4,1)

Successo riproduttivo
Nel 1984 il numero complessivo di giovani ad un'età superiore ai 60 giorni è stato
di 442 (9,2/km2) che rappresenta un incremento del 175,4%del numero dei ripro-
duttori. Il numero medio di giovani prodotti, per coppia presente in primavera, è
stato di 3,5 e la percentuale di coppie riprodottesi con successo del 53,2%

Successo di cova
Su Il nidi rinvenuti e controllati, 4 sono stati portati a termine, 3 sono stati abban-
donati e 5 sono stati distrutti. Le distruzioni sono state attribuite in 2 casi a preda-
zio ne e in 3 ai lavori agricoli. L'abbandono si è verificato in tutti i casi a causa di la-
vori agricoli. Il numero medio di uova deposte è stato di 15,4 (D.S. 4,3) e la per-
centuale media di schiusa del 78,2%
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Periodo di schiusa
La figura 1 rappresenta l'andamento stagionale delle schiuse riferito a 34 nidiate,
di cui è stato possibile stabilire la data di nascita. Le schiuse sono scaglionate dal
10 giugno allo settembre, con massimi intorno alla metà di giugno e alla metà
di luglio (Fig. 1); per il 70%si verificano entro il 15 luglio e per il 94%entro i primi
giorni di agosto (Fig. 2).

IO

25
l!J
f-
c:(

o
z

20 Ci
~

15

5

7 14 21
GIUGNO

12 19 26
LUGLIO

2 6
SETTEMBRE

9 16 23 30
AGOSTO

28 5

FIGURA 1. Andamento stagionale delle schiuse riferito a 34 nidiate di età nota.

DISCUSSIONE
La densità primaverile riscontrata nell'area di studio è inferiore a guelle segnalate
per altri Paesi europei. In Francia, Olivier e coli. (1977) riportano densità variabili
da 11,5 a 31 coppie/krn 2 (rispettivamente in zone senza e con interventi miglio-
rativi dell 'ambiente); anche Birk an (1977a) ha registrato densità simili (da 10 a 35
coppie al km 2).

In Inghilterra, Blank e Ash (1962) riportano densità di 42 e 18 coppie/k m'".
in relazione alla estensione delle praterie artificiali e Potts (1977) rileva densità va-
riabili da 7,5 a 10,1 coppie/km2 in tre anni di censimenti. Anche la produzione di
giovani per coppia presente in primavera appare inferiore a guelle riscontrate in al-
tre situazioni. Olivier e colI. (1977) hanno riscontrato nel 1973 una prod uzione di
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FIGURA 2. Curve di schiusa a percentuali cumulate (da 34 nidiate di età nota).

4 e 6 giovani per coppia (rispettivamente nelle zone senza e con miglioramenti del-
l'ambiente) e nel 1974 di 7,3. Negli Stati Uniti, in una popolazione introdotta nel
Montana, è stata calcolata una produzione di 4,9 giovani per coppia e una percentua-
le di coppie con giovani del 65,5%(Weigand, 1980), sensibilmente superiore a quella
da noi riscontrata. La dimensione media della nidiata (6,6 juv./nidiata tra i 60 e i 90
giorni di età) appare invece simile ai dati in letteratura (in Francia 4,8 e 7 juv./nidia-
ta; negli Stati Uniti 8,6 juv./nidiata a settembre).

Nella popolazione da noi studiata il numero medio di pulcini alla nascita di
12,1 è inferiore a quello di 13,8 trovato in Inghilterra (Blank e Ash, 1962; Potts,
1977) e di 14,3 nel Montana (Weigand, 1980); la mortalità dalla nascita a un'età
compresa tra 60 e 90 giorni (45,4%) è inferiore a quella segnalata per Inghilterra
(media 63,7%) e pari a quella trovata nel Montana (45%).

La mortalità calcolata sulla dimensione delle nidiate a stadi di sviluppo diversi
dovrebbe essere corretta, considerando anche le coppie che hanno perso tutti i pul-
cini e che al momento delle osservazioni appaiono non accompagnate. Il numero di
queste varia in proporzione inversa al numero di giovani per nidiata e si riduce a zero
(nessuna coppia ha perso completamente i pulcini) quando la dimensione della
nidiata è superiore a 6 (Pott s, 1977). Accettando quest'ultima assunzione, nel nostro
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caso la mortalità giovanile calcolata è reale, in quanro il numero di coppie che hanno
perso tutti i pulcini è nullo o trascurabile.

La distribuzione bimodale delle schiuse (massimi di schiusa il 14 giugno e 12
luglio) da noi riscontrata è stata trovata anche in altri Paesi, dove però i massimi di
schiusa delle prime deposizioni erano posticipati rispetto a quello rilevato nel pre-
sente studio: 22 giugno in Danimarca (Paludan, 1954) e nella Lo ira Atlant ica (Bu-
reau , 1911); 29 giugno nella Marna (Birk an , 1977 a): 10 luglio nel Wisconsin (Hickey
e Mac Cabe, 1935). Questi autori indicano che le prime schiuse hanno una impor-
tanza numerica superiore alle seconde. Nel nostro caso invece le schiuse del secondo
periodo sono state più numerose. Questo fatto può essere imputato sia alla stagione
primaverile fredda e piovosa, fino a tutto il mese di maggio, sia alla presenza nella
popolazione di un buon numero di animali giovani (nati l'anno precedente). dovu-
to alla recente formazione della popolazione.

In conclusione, benché attualmente le densità primaverili ed estive siano inferiori
a quelle di altri Paesi europei, la popolazione studiata appare in aumento, come è
verific ab ile confrontando le consistenze estive della zona campione (Tab. I). Poiché
il tasso di mortalità dei giovani da noi riscontrato è contenuto, è possibile ipotizzare
che l'ambiente dell'area di studio offra buone possibilità a lim ent ari , soprattutto
in insetti, per l'alimentazione dei pulcini (Por t s, 1980).

La scarsa produzione di giovani per coppia presente in primavera deve essere
probabilmente imputata soprattutto alle perdite di nidi, causate in gran parte dai la-
vori agricoli, tra cui la fienagione sembra avere l'impatto maggiore. Infatti le coppie
in primavera mostrano una marcata preferenza per i campi di erba medica (Birk an ,
1977b) ed è ipotizzabile che questo tipo di coltivazione venga scelto in modo elet-
tivo per la costruzione di nidi. Nel nostro caso infatti il 45,4%dei nidi era situato
in questi appezzamenti. Per migliorare b produttività della popolazione di Scarna
studiata, sarebbe utile intervenire sulle pratiche agricole che vengono effettuate
nel periodo della deposizione e della cova. La definiz iorie di q uesto periodo cri-
tico è dunque necessaria per operare corretti interventi di gestione.
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SUMMARY
'SOME ASPECTS OF THE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF THE PARTRIDGE PERDIX PER-

DIX IN APENNINES OF NORTHERN ITALY.
- A po pula rio n of Partridge, originated by restocking wit h b ird s re ared in capt ivit y was st udied
from 1982 to 1984, on a study area uf 100 km 2 in thc Nort he rn Apennincs.
- In 1984, the spring d ensir y was 2.6 pairs/km2 a nd t he pairs occupicd o nly 48 km2 of thc
snudy area. The d ensit y reco rded in late s urnmer was 1.8 coveys/km2, rh e co veys co vcring unly

37 km2.

- Fro m 1982 to 1984011 a sarnplc area uf21 k11l2, uwing tu the SllCCCSufrcstockingof533
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parr ridgcs rclcascd in ocr ob er o ( 1983, t hc partridge po pular io n in surnrncr incrcascd b y 237.5')'"

in the no. o tc o vcvs and b y 215,7 in r ot al no . o I b irds.

~ Th e mean c o vc y siz e d ccrcased frum 12.1 to 6.6 ind ivid ua ls , (rom hatching t o t hc time

whc n t hc yo ungs werc 90 days old . Th e m ea n numb er o f youngs produc cd per pair prescnt

in spring was 3,5 and t hc pe rc enragc o f succ e ssfully b rce d ing pa irs 53.2%

The a veragc clutc h siz e w as 15.4 cggs and t hc a vcrugc perc e nr age o that ch ing 78.2%

Th e clutchcs hatc hcd Irorn first uf j uue lo first of Se pr crn bcr wirh to ps ill mid le June and in

• midl c J uly.

FIG. I, Se asonal trcnd of egg·hatchillg in t hv srud y area,

FIG. 2, Cumulative trcnd o lcgghatc hi ng , b ascd 011 34 co ve ys o fk no wn age.
TAB, L lncrcasc o ft h e sum m cr pupulation trom 1982 tu 1984 in a 2.100 ha st ud y ure a .

TAB, [L Averagc siz c or t hc COVe')'S [rom h.u c h in g to 90 da ys.

RESUME'

ASPECTS DE LA BIOLOGIE REPRODUCTIVE DE LA PERDRIX GRISE PERD/X PER D/X

DANS LES APENN[NES (Italic d u Nurd)

- Une po pula r io n d e Perdi x grisc reIorm cc par dcs lacl1c.:rs do iscaux d·~\...·vagè.a ~té ct udiéc cn

1982·1984 dans UII te rrir oire dc 100 krn 2 d aus lcs Apc nuincs scpt cnrrio ncls. Eli 1984, la densiré

movcnnc cles c o uplcs a u prin tem ps a ':té d c 1.5/km2 sur une surfar c o cc upé c d c 48 km2, ct la

dcnsit é cles c o mpaguies a ét~ cl" 1,8/km2 eli sepr em br e sur une sur fac e d c 37 km2 Dé 1982

à 1984, sur une zone éc ha nt il lo n d c 21 km2 la po pnlar ion d e Pcrdr ix grise en ét~ a augmcnr é

d u 237.5'lr(nombre des c ornpagnics) ct du 215.7'fr(lIombrc t o ta l des oisc aux ).

~ Le nombre m o ycn d cs po ussins a ':té de 12,1 à lcc losiou e t de 6.6 90 jours apres : le t au x

d e survie d cs jeune s a ('tl: d u 54.6'fr,à l',ige d c 90 jours. Le nornbr c mo yen dcs jcune s par co upl e

au prinrcmps , a ~t~ d e 3.5. Le po urccuragc cles c o uples qui se so nt rcproduir s a vcc SUCCl~S a ét~ d c

53,2'fr,

La ra illc mo ycu ne dc la c o uvce a ét':' d c 15.4 o cufs ct le po urccnrugc dcclosio n a et e de 78.2%

~ La périod c decìos ion (Ier juin Icr scpt ernbrc) mo nr ra it d eux p ic s: IIn pie vcrs la mo itic

de juin Ct laut re vcrs la mo ir ié d c juillct .

FIG. I. Courbe déclosio» (34 c orn pug nics diig e c o nnuc):

FIG, 2, Co urbe déclosion ,; po urc cntugvs c o umul ées (34 corn pagnies dàge co nnue}.

TAB. L Augmcntut io n de la popul.u io n en été dans une z o ne det ude de 2.100 ha, e n t rc 1982

er 1984.

TAB, IL Ta ille mo yenne de la uic héc à l';igc d" 30, 60 ct 90jollrs.
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PRESENZA ED ALIMENTAZIONE DEL RONDONE PALLIDO APUS
PALLIDUS IN AUTUNNO PRESSO TORINO

CLAUDIO PULCHER Riserva Naturale "Garzaia di Valenza"
Via Pellizzari, 2

15048 Valenza (AL)

Una tra le plU mteressanti osse rvaz iom effettuate m tempi recenti in Piemonte
riguarda l'accertamen to della presenza e nidificazione au tunnale del Rondone palli-
do Apus pallidus (Shelley). Questa specie, ritenuta tipica di zone costiere rocciose
a clima mediterraneo-tropicale (Voous 1960, Harrison 1982), ha riservato un succe-
dersi di sorprese: la nidificazione a Torino e in altre località del Piemonte, in am-
bienti apparentemente estranei alle esigenze della specie (Boano 1974, Pulcher e
Boano 1984), la permanenza fino a date tardive (Boano 1979), la nidificazione fi-
no a novembre avanzato (Pulcher 1980) e dicembre (oss. pers., Mingozzi 1982).

La biologia dell'a ffine Rondone Apus apus (che nel seguito indicherò come
'Rondone comune' per chiarezza) è stata studiata in modo approfondito (cfr. bi-
bliografìa in Glutz e Bauer 1980): appare ora evidente che esistono profonde dif-
ferenze nella biologia di questi due Apus. Resta molto da fare per chiarire come
il Rondone pallido possa non solo sopravvivere per tempi prolungati a temperature
anche inferiori a O.C talvolta accompagnate da nevicate, ma anche trovare in que-
ste condizioni gli insetti aerei con cui nutrire se stesso e la prole.

Presenza autunnale

Nel tentativo di approfondire il carattere ep isodico delle diversi segnalazioni di pre-
senza e nidificazione tardive del Rondone pallido (Castan 1955, Affre 1967, Lauthe
1967, La ferrère 1974, Boano 1979, Pulcher 1980), ho intrapreso osservazioni siste-
matiche nella colonia di nidificazione insediata a Moncalieri (TO) nelle cavità delle
mura di un'antica chiesa del centro cittadino. Nell'autunno 1978 ho dedicato oltre
30 ore all'osservazione della colonia, registrando le cavità occupate, le ore di arrivo
degli uccelli al nido e la durata delle soste in esso. .

La durata della permanenza ai nidi è risultata ampiamente variabile, potendo du-
rare da circa 5" ad oltre 2'. L'attività iniziava talvolta prima dell'alba, alla luce del-
l'illuminazione pubblica, per concludersi alle ultime luci del giorno; in alcune occa-
sioni ho osservato entrambi i membri della coppia rientrare al tramonto nel mede-
simo nido per trascorrervi la notte.

Per verificare le date di partenza negli anni successivi al 1978 ho effettuato alcune
visite alla metà di novembre, rimanendo presso al colonia almeno 100' per verifi-
care l'eventuale assenza di Rondoni pallidi. I risultati, riassunti in Tab. I, confermano
nettamente la regolarità di presenza fino alla seconda metà di novembre. Il conteg-
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gio dei nidi attivi al 6 novembre nei diversi anni (Tab.II) conferma la stabilità della
nidificazione.

TABELLA I. Presenza di Rondoni pallidi nella colonia di Moncalieri. x = uccelli al nido; 0=

nessuna osservazione di Rondoni pallidi.

1978 x o
1979 x x O

1980 x x o
1981 x x x x
1982 o
1983 x x

18 19 20 21 22 23 24 25 26
data (Novembre)

TABELLA Il. Numero di nidi attivi il 6 Novembre nei diversi anni di osservazione.

Anno No nidi

1978 5
1979 5
1980 5
1981 4
1982 4

L'andamento delle nidificazioni nel 1978 ha seguito una diminuzione approssima-
tivamente esponenziale (Fig. 1), mostrando che i nidificanri au tunnali sono 'ritarda-
tari' di una colonia che ha un massimo di coppie in attività probabilmente nella tarda
estate. Non dispongo di con reggi in periodo primaverile, particolarmente difficili per
la contemporanea presenza di molti Rondoni comuni, raramente distinguibili con
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FIGURA 1. Andamento stagionale delle nidificazioni nel 1978.
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facilità in natura; visite nei mesi di agosto e settembre sarebbero dunque assai utili
per verificare la dinamica della colonia. Va però ricordato che Boano (1979) aveva
osservato il notevole prolungarsi dell'attività riproduttiva del Rondone pallido
rispetto al Rondone comune a Carmagnola, presso Torino.

Osservazioni personali condotte presso Palazzo Madama a Torino (colonia de-
scritta da Boano, 1979), pur se non sistematiche, sembrano indicare una frequenza
d'abbandono della colonia simile a quella di Moncalieri.

Questa massiccia presenza tardo-estiva potrebbe essere spiegata da una doppia
nidificazione dei Rondoni pallidi: fenomeno già osservato in un'occasione da Castan
(1955) in Nord-Africa, ritenuto possibile da Harrison (1975, p.206) ma non ripor-
tato da Etchècopar e Hue (1964, pp. 339-340). Per il Rondone comune è stata ac-
certata un'unica nidificazione annuale (Lack 1956, Clutz e Bauer 1980).

Alimentazione

Nell'autunno 1981 ho cercato di procurarmi qualche campione del cibo portato dai
genitori al nido, ma non sono riuscito a ottenere il risultato dell'imbeccata con me-
todi sicuramente innocui per i giovani. Mi sono quindi procurato alcuni campioni
di feci fresche e di resti alimentari, contenenti frammenti evidenti di chitina; que-
sti campioni sono stati analizzati da Francesco Meott o, dell"Istituto di Entomolo-
gia Agraria dell'Università di Torino. [ risultati ottenuti sono i seguenti.
Resti alimentari raccolti il 6 novembre:
- molti Cynipidae (Hymenoptera), probabilmente appartenenti alle specie Cynips
quercus o Cynips kollari, 1 Apionìdae (Coleoptera), 1 Syrphidae (Diptera), 1 Formi-
cidae (Hymenoptera), 1 Tripetidae (Diptera), probabilmente Taphritis sp.
Resti raccolti il19 novembre e il21 novembre:
- molti Cynipidae (Hymenoptera) in entrambe le date.

La principale fonte alimentare pare dunque costituita da Cynipidae, piccoli paras-
siti delle Querce, di cui sono noti i massicci sfarfallamenti autunnali (Robert 1946).
L'ambiente piuttosto degradato della collina torinese ospita un'abbondante popola-
zione di questi insetti, di cui approfittano anche i Rondoni pallidi nidificanti fino
al tardo autunno nel centro di Torino. Sarebbe una ricerca certamente fruttuosa
l'analisi di campioni alimentari di questa straordinaria specie nel corso di tutta la
stagione riproduttiva, anche in rapporto con la ben più numerosa e diffusa specie
affine, il Rondone comune.

Ringraziamenti: E' doveroso ringraziare il Sig. Francesco Me or to , dell'Istituto di Enromologia

Agraria dell'Università di Torino, per il prezioso contributo nella determinazione dei resti di

Insetti effettuata, e G. Boano per l'utile discussione del lavoro.
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SUMMARY
PRESENCE AND FEEDING OF PALLID SWIFT APUS PALLIDUS IN AUTUMN
NEAR TURIN (N-W ITALY).

- Observations at a colony of Pallid Swifts settled in the city of Moncalieri are
reported for the au tumn of the years 1978-1983 ..
- Breeding un til November 20th. was regular (Tables I and Il), but maximum
presence at the colony was reached in summer (date unknown, Fig.1).
- Analysis of faecal remnants of the nestlings revealed that in late November prey
was almost exclusively Cynipidae (Hymenoptera), parasites of oaks Quercus spp.,
the oaks being widespread on the hills around Turin.

TAB. I. Dates of presence of Pallid Swifts at the Moncalieri colony. x = bird s at the
nests: o = no bird presento

TAB. Il. Number of nesrs in activit y in the colony at November, 6th.

FIG. 1. Decrease in number of active nests at th e Moncalieri colony during autum n
1978.

RESUME'
PRESENCE ET ALIMENTATION DU MARTINET PALE APUS PALLIDUS PEN-
DANT L'AUTOMNE PRES DE TURIN (ITALIE DU N-O)
- Observations sur une colonie de Martinets pàles ont eté conduites dans la ville de
Moncalieri dans les automnes des années 1978-1983.
- La présence cles nicheurs a été regulière jusqu'au 20 de novembre (Tab.I, Il), mais
la présence maximale a eu lieu pendant l'ét é (Fig. 1).
- L'analyse d'échantillons de fiente s des poussins a montré que en novembre les
proies presque exclusives sont des Cy nipidae (Hymenoptera), parasites des chènes
(Quercus spp.) répandues sur les collines autour de Turin.

T AB. I. Dates de présence du Martinet pale a la colonie de Moncalieri. x = orse aux
aux nids; o = aucun oiseau présent.

TAB. Il. Nombre de nids actifs dans la colonie au 6 de novembre.

FIG. 1. Diminution du nombre des nids actifs dans la colonie pendant l'automne
du 1978.
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EFFETTI DEL DISTURBO ANTROPICO SU UNA POPOLAZIONE
DI GERMANO REALE ANA5 PLATYRHYNCH05.

LUCIO BORDIGNON Via Belvedere 57 h
13064 PONZONE B. SE (VC)

L'invaso artificiale sul Torrente Ostola (328m. slm) forma un bacino artificiale di
0,47 Km2 e con una profondità normale del1'acqua di 28,20 m. Su questo baci-
no compio osservazioni ornitologiche dal 1977, primo anno di empimento totale, con
lo scopo di seguire la colonizzazione da parte del Germano reale .':Inas platyrhynchos.
Dal 1980 vi è stata consentita la pesca sportiva, che si è dimostrata dannosa (troppa
gente sulle sponde) alla riproduzione del Germano reale.

, dati qui riferiti mostrano come la presenza umana sulle sponde abbia influito
sulla riproduzione e sulla presenza della specie. , nidi sono stati censiti con ricerche
metodiche ogni 7 - 12 giorni dal 15 marzo al 1 agosto. Dal 1980 al 1984, visto l'e-
siguo numero delle covate, fu sospesa la ricerca dei nidi ed i dati raccolti si riferiscono
a femmine al seguito di pulii. , nidi erano posti sempre nelle immediate vicinanze
dell' acqua ( da 1 a 32 m. dal bordo dell' acqua e in un solo caso a 93 m.) e si trovava-
no nella folta vegetazione delle rive.

L'andamento della popolazione n idific ante , e la popolazione totale presente nel-
l'invaso sono mostrati in Fig. 1. La presenza umana rimase praticamente nulla fino al
febbraio 1980. quando venne consentita la pesca sportiva (il lago è stato oggetto-dal
1977 di un forte ripopolamento ittico). Nei mesi seguenti, le presenze giornaliere di
pescatori furono mediamente intorno al centinaio, con punte oltre i duecento nei
giorni festivi. Negli anni seguenti la quant ità di pesce diminuì e con esso il numero di
pescatori. Attualmente, si possono contare sulle sponde giornalmente 20-30 persone.
La pesca resta chiusa da ottobre a febbraio, i mesi di presenza più intensa vanno da
aprile a settembre. l dati mostrano un brusco calo di nidificazione e presenza del
Germano reale dal 1980, quando venne consentita la pesca sportiva. Considerato che
non ho notato altre forme di disturbo, la presenza dei pescatori sembra essere la
principale ed unica causa della diminuzione constatata. Il leggero calo dei nidi nel
1979 è impu t abile al numero minore di censimenti compiuti. L 'elevato numero di
Germani presenti all'inizio del 1981 è spiegabile dal fatto che in quell'anno la pesca
fu aperta solamente a partire dalla ,0 domenica di aprile. La brusca diminuzione
ver ific at osi dopo aprile conferma l'e ffetto diretto del disturbo anrropico. Dal 1980
sono scomparse dall'invaso anche altre specie. est ivanti (Tuffetto Podiceps ruficollis,
Airone cinerino +rdea cinerea, Moriglione Aytlzya ferina, Gallinella d 'acq ua Callinula
chlo ropus, Folaga Fulica atra, Piro piro culbianco Tringa ochropus'[; solamente lo
Svasso maggiore Podiceps cristatus e il Piro piro piccolo Tringa hypoleucos sono
ancora presenti.

L'effetto del disturbo antropico sulle popolazioni di anatre è un fenomeno noto e
ovvio, ma che è stato raramente quantificato; Tuit e et al. (1938) discutono l'effetto
negativo imputabile ad usi ricreativi in bacini inglesi.
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SUMMAR Y
EFFECTS OF HUMAN DISTURBANCE ON A POPULATION OF MALLARD .'lN.-lS /'1..4-

TY RH YNCHOS.
The Ma llards colunizing un art ific ia l la k e (0,47 Km2) in N-W ltaly wcrc ccnsused l'rom t hc

filling of rhe la k c in 1977, ro 1984, Fro m 1980 t he popul ar io n was scve rcl y rcd uc cd a s a rcsul t uf

d ist urbanc e by auglers (from 30 t o 200 pcrsons cac h da)' o n t h c shor es).

Fig. l Numbcr o l Mallards (bottom), and number of ncst s (top right).

RESUME'
EFFECT DU DERANGEMENT HUMAIN SUR UNE POPULATION DE CANARD COL-VERT

ANAS PLAT)'RHYNCHOS.

La co lo nisu tion d'un lac art ific icl (0,47 Km2) d ans lTta lic d u N-O par le canard a ètè "rudi"

par rècc usernc nt de la po pulat ion tot a lc èt d cs n id s , dcs le rcmplissage d u lac (1977). Une brus-

sq ue d im iuur io n d c la pop ulat io n s'est prod uit c quand le lac a lot;· trcq ucntc par lcs p echcurs

(30-200 pcrsonues cha que jo ur sur Ics r ivagcs dés 1980).
FIG. 1 Nornbrc d e Ca uard s c ol-vert (en bas) ct no mb re d c nids (cn haut).
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NOTIZIE

COLLOQUIO SULL'AVIFAUNA MEDITERRANEA

Il "Groupe de Recherche et dInformatio n sur les Vcrtebrés" annuncia un incontro
sull'avifauna mediterranea (Montpellier, Francia, 30 novembre e l dicembre 1985).
Temi proposti: caratteristiche e biogeografia dell'avifauna mediterranea, studi di
comunità, studi su particolari specie mediterranee, protezione e conservazione. Per
ulteriori informazioni:

C.R.I. v.E.
Laboratoire de Parasitologie Comparée
U.S. T.L.

Piace E. Bat taillon
34060 Montpellier
Francia

NUOVI AVVIST AMENTI

SIL V ANO TOSO Istituto Nazionale della Biologia della Selvaggina
Via Stradelli Guelfi, 23/a

40064 Ozzano Emilia (BO)

Questa rubrica segnala le osservazioni ornitologiche rare o inconsuete effettuate nel territo-
rio italiano, in particolare di specie o sorrosp ec ic pucu comuni, rare o accidentali per l'avifauna
italiana nel complesso, oppure effettuate fuuri dall'areale normalmente occupato o fuori dai

periodi di usuale fenolugia. Le segnalazioni vanno inviate al responsabile della rubrica in forma

concisa ma senza trascurare quei particolari utili alla comprensione del fenomeno, come numero,

età, piumaggio, comportamento dei soggetti osservati, condizioni atmosferiche dell'osservazione,

ecc. E' inoltre utile indicare l'identità dei compagni di osservazione e I'csist cnza di documenta-

zione fotografica. Le notizie pe rven utc verranno vagliate e riportate in forma standardizzata
con i nomi degli osservatori.

S VASSO COLLO ROSSO, Podiceps griseigena, l individuo in abito giovanile osser-
vato il 23.8.1984 sul Lago di Viverone (Vercelli), (L. Bordignon e L. Cignetti).
Le osservazioni di questa specie nelle acque interne italiane sono da considerarsi
assai poco frequenti. (Vedi anche questa rubrica in Avocetta voI. 5 n. l).

SULA, Sula bassana, 1 immaturo del secondo anno rinvenuto stremato e ferito il
30.6.1984 sulla spiaggia di Tonfano-Pietrasanta (Lucca), (A. Voleri e C. Musetti).
Ulteriore conferma della presenza anche estiva di questa specie nel Tirreno. (Vedi
anche questa rubrica in Avocetta voI. 5 n. l e 2, voI. 7 n. l).
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CICOGNA N ERA, Ciconio nigra, 1 individuo avvist ato il 21.4.1984 in loca lir a
Monte Ceraso lo , Rocca Canterano (Roma), (A. Montemaggiori) e 1 individuo visto
il 12.4.1984 in Val ZENA, Monte Formiche (Bologna), (L. Rigacci e M. Bonora).
Questa specie è di passo molto scarso anche se relativamente regolare, ma le segna-
lazioni dalle regioni centrali sono assai poco freq uen ti. (V ed i anc he questa ru brica
in AL'ocetta voI. 4 n. 1, voI. 6 n. 2, voI. 7 n. 1 e voI. 8 n. 1).

SPATOLA, Platalea leucorodia, 17 individ ui osservati il 12 e il 14.4.1984 nelle sa-
line di Trapani (M. Lo Valvo e S. Surdo). L'osservazione di questo Cico n iforme
in gruppi cosÌ numerosi è un fatto episodico per l'Italia. (Vedi anche questa rubri-
ca in Al'ocetta vo l. 4 n. 1 e vol. 8 n. 1).

FENICOTTERO. Plioenicopt erus ruber . 6 adulti e 44 subadult i osservati nei mesi di
dicembre 1984 e gennaio 1985 nella Laguna di Orbetello (Grosseto), (M. Cust in ) :
5 individui subadulti visti il 5.1.1985 nelle saline di Tarquinia (Viterbo), (Bcruoni,
Di Russo, Cusr in ) e 1 individuo adulto visto il 9.1.1985 ai Laghi del Circeo (Latina),
(Ruvolo). Le osservazioni confermano la accresciuta regolarità dello sverna mento di
queste specie anche nell'Italia continentale oltre che in Sicilia, con numero crescente
di individui. (Vedi anche questa rubrica in .1L'ocetta voI. 5 n. 1 e col. 7 n. 1).

GALLINA PRATAIOLA, Tet rax tet ra:c, 1 individuo ucciso il 22.2.1984 nei Piani
di Lavagna (Genova). (S. Spanò fine S. Podestà). E' ipotizzabile possa tratt ar si
di un individuo appartenente alla forma orientale considerata di passo molto scarso
e relativamente regolare per l'Italia.

OCA SELVATICA, "-Inser an se r, 1 individuo della forma occidentale (anser) con
comportamento da uccello selvatico osservato il 26.7.1984 sul Lago di Viverone
(Vercelli), (L. Bordignon e F. Ranc hino ). Insolita osservazione estiva di una specie
data come esclusivamente di passo e invernale per il nostro Paese. (Vedi anche que-
sta rubrica in Al'ocetta voI. 6 n. 2).

MORIGLIONE .. -Iythya [erina, lO coppie nidificanti e 19 giovani invo lati segnalati
per la stagione riproduttiva 1983 nel Lago di Pergusa (Enna), (A. Dimarca). La
specie ha iniziato a nid ific are solo molto recentemente in Sicilia (vedi Dimarca e
Falci J 983, Nat. Sic., VII).

QUATTROCCHI, Bucephula clangula, 1 femmina osservata il 2.1.1985 sul Lago di
Vico (Viterbo), (F. Fraschetti). Questa specie, abbastanza frequente come svernante
nell'Italia settentrionale è di comparsa più scarsa e irregolare in quella centrale e
merid io na le.

SMERGO MAGGIORE, Mergus merganser, 3 maschi osservati il 5.12.1984 e 1 ma-
schio 1'11.1.1985 presso il litorale di Ostia Lido (Roma}, (M. Gustin): 1 individuo in
abito giovanile visto 1'11.12.1984 dinnanzi al litorale di Macchiatonda (Roma),
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(F. Fraschetti). Questa specie compare scarsamente e irregolarmente nell'Italia
centro-meridionale nel periodo invernale. (Vedi anche in questa rubrica in Avocetta
voI. 5 n. 2).

GOBBO RUGGINOSO, Oxyura leucocephala, 1 individuo osservato dall'Il al 18.
12.1983 nel Lago Soprano di Serradifalco (Caltanisetta), (A. Dimarca). Un tempo
relativamente frequente come svernante nelle zone umide siciliane, questa specie può
ora ritenersi accidentale nell'isola (vedi anche Sciacco e Siracusa 1983, Riv, Ital.
Omit., voI. 53 n. 1-2 p. 38).

AQUILA DI MARE, Haliaeetus alb icilla, l individuo immaturo osservato ripctuta-
mente dall' 11.12.1984 alla fine dello stesso mese nel territorio del comune di No-
nantola (Modena), (E. Sclmi). La specie è di passo assai raro ed irregolare, occasio-
naie come svernante e comunque in grave e rapida dim inuzione. (Vedi anche q ue-
sta rubrica in /l vocet ta voI. 7 n. 1).

FALCO PESCATORE, Pandion haliaet us, 1 individuo avvistaro il 9.1.1985 alle foci
del Fiume S. Giovanni presso Cannigione (Sassari), (F. Germi, C. Morucci e A. Spa-
nò ). Conferma della regolarità dello sver narnerito di questa specie lungo le coste della
Sardegna occidentale e settentrionale. (Vedi anche questa rubrica in Avocetta voI.
7 n. 1).

CORRIERE PICCOLO, Cltaradrius dubius . 5 individui osservati il 23 e il 31.12.
1984 e 2 individui il 1.1.1985 presso Bentivoglio (Bologna), (D. Bonazzi). La specie
sverna in modo irregolare, particolarmente nell'Italia settentrionale. (Vedi anche
questa rubrica in .-li!ùcetta vo l, 7 n.l).

FRA TINO, Cliaradrius alexandrinus , l individuo osserva tu il 16.1.1983 e 3 individui
osservati dal 11.12.1983 al 26.2.1984 nel Lago di Pergusa (Enna), (A. Dimarca ).
Le o sservaz io ni sembrano confermare lo svernamento regolare di questo Caradride
nelle acque interne della Sicilia.

PIVIERE ORIENTALE, Plul'ialis dominica , 1 individuo osservato il 19.3.1984
in località i Dossi, Casei Gerola (Pavia), (V. Quaglini e E. Tiso). La specie è accidenta-
le per l'Italia ove conta circa 17 segnalazioni.

PAVONCELLA GREGARIA, Chettusia gregaria, 1 individuo osservato il 13.5.1984
sul fiume Marecchia in località Corpolò, Rimini (Fori ì), (R. Santolini). Questa pa·
voncella è considerata di comparsa rara ed irregolare nel nostro Paese.

TOTANO MORO. Trinça ervthropus , 5 individui osservati dal 25.12.1983 al 4.3.
1984 nel lago di Pergusa (Enna), (A. Dimarca). La segnalazione conferma lo sverna-
mento della specie in Sicilia anche in zone umide interne. (Vedi anche questa rubrica
in AI'vcettù voI. 5 n. l e vol. 8 n. 1).
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FALAROPO BECCOSOTTILE, Phalaropus lobatus, 1 femmina in abito estivo
vista il 16.6.1984 nella cassa di colmata "A" della Laguna di Venezia (M. Periorto
e A. Sartori). Si tratta di una insolita osservazione estiva di questa specie conside-
rata rara anche se relativamente regolare durante i passi. (Vedi anche questa rubri-
ca in Avocetta vol. 4 n. 1).

LABBO, Stercorarius parasiticus, 1 giovane 111 fase scura osservato il 21. 9.1984
in località i Dossi, Casei Gerola (Pavia), (E. T'iso e V. Quaglini). La specie è di passo
scarso e regolare, ma assai poco frequente nelle acque interne. (Vedi anc he questa
rubrica in Avocetta vol. S n. 2).

UPUP A, Upupa epops, 3 individui osservati il 7.1.1983 e 1 il 5.1.1984 al Biviere di
Gela (Caltanisetta) e 1 individuo osservato dal 27.11.1983 al 26.2.1984 a Caltani-
setta, (A. Dimarca). Si tratta di nuovi dati che confermano lo svernamento della spe-
cie in Sicilia (vedi Massa 1978, Avocetta n. 1 e questa stessa rubrica in Avocetta
voI. 5 n. 2).

STERPAZZOLlNA, Sylvia cantillans, 1 maschio in canto osservato il 10.5.1984 a
Casaleone, Legnago (Verona), (M. Pesente). Le osservazioni di questa specie medi-
terranea a nord del Po sono assai scarse e comunque meritevoli di attenzione. (Vedi
anche questa rubrica in Avocetta vol. 7 n. 1).

PIGLIAMOSCHE PETTIROSSO, Ficedula parlla, 1 femmina osservata r ip etut ament e
tra il 28.8 e il 2.9.1984 a Macherio (Milano), (F. Ornaghi). Si tratta di una specie di
comparsa rara anche se relativamente regolare.

GAZZA, Piea piea, 1 individuo osservato il 13.8.1983 presso Santa Teresa di Gallura
(Sassari), (P. Giord ano ). L'areale di distribuzione di questa specie non comprende
la Sardegna, mentre è stata recentemente segnalata per l'Asinara (vedi Torre e Deli-
tala, 1983 Avocetta voI. 7: 37): 1 individuo avvistato il 29.12.1984 al Colle di Se-
striere (Torino) all'altitudine di 2.100 metri (L. Borroni). Si tratta di una osservazio-
ne al di fuori dell'areale di distribuzione della specie e in un ambiente inconsueto.

STORNO ROSEO, Sturnus roseus, 6 individui adulti osservati il 2.6.1984 a Vigliano
(Vercelli), (L. Bordignon); alcuni individui segnala ti nella prima metà dello stesso
mese al Piani di Lavagna (Genova) e 2 maschi adulti a Carpeneto (Alessandria). (S.
Spanò): 3 individui adulti visti il 6.6.1984 a Lemeglio, Moneglia (Genova), (R.
Manzi); 1 giovane osservato il 22.10.1984 nell'Oasi "Bosco di Palo ", Ladispoli
(Roma), (A. Boe e F. Fraticelli). La specie è di comparsa scarsa e irregolare con
fenologia caratterizzata da periodiche "invasioni".
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BIBLIOGRAFIA ORNITOLOGICA

La rubrica b ibliogr afia di Avocetta si propone di passare in rassegna tutti i lavori omitologi-
CI riguardanti l'Italia, i lavori sulla biologia e la zoogeografia delle spcc ie di ambienti alpino e
mediterraneo. Sono segnalati inoltre lavuri di particolare interesse storico c/o metodoligico.

Sono esclusi gli articoli comparsi su Rivista Italiana di Ornitologia e Uccelli d'Italia, per i quali si

dà per scontato l'interesse per il lettore italiano. L'indirizzo dopo ogni recensione ~ quello del

primo autore dell'articolo. Si pregano coloro che pubblicano su riviste poco diffuse di inviare
un estratto al curatore di questa rubrica: Giuseppe Bogliani, Dipartimento Biologia Animale,

Pz. Botta 9 - 27100 Pavia.

Autori delle recensioni di questo numero: G. Bogliani, P. Brichetti, M. Fasola, P. Galeotti.

L'asterisco (o) indica i lavori riguardanti l'Italia.

L1BR I

°Schenk, H., Chiavetta, M., Falcone, S., Fasce, P., Massa, B., Mingozzi, T. e Sar acino,
V. (senza data di pubblicazione). Il Falco pellegrino: indagine in Italia. L1PU -
serie scientifica, 34 pp., molte illustrazioni, lire 7.000.

Agile lavoro scritto a più mani, in cui sonò raccolti i dati di molti ricercatori italiani che da anni

si interessano di questa specie. La ncc cssit.i di scrivere un testo accessibile a molti lettori non è
andata a discapito della chiarezza e dell'esattezza delle inforrnaz io ni . Viene tentata una stima

(458·508 coppie) sulla base di cen sirncnr i in molte aree campione. Buoni san anche i dati sulle

caratteristiche dei nidi, le densità è la riuscita della ripr od uz io ne in aree diverse.

Si forniscono ino lt rc i primi dati sulla b io logia della specie in Italia co rnpr eud ent i le epoche

di nidific azione e le diete corn para tc di varie località. Nel capitolo finale sulla conservazione

si fanno alcune int er cssant i considerazioni sulle minacce alle popolazioni italiane di questo

rapace. Purtroppo mancano stime att cud ib il i sull'entità del prelievo di giovani dal nido per la

falconeria. Alcune proposte operative chiudono il libro.

Giuseppe Bogliani

°Fasce, D. e Fasce, L. 1984. L'Aquila reale in Italia. Ecologia e conservazione. LI-
PU-Serie scientifica, 66 pp. numerose illustrazioni, lire 10.000.

li secondo volume della serie scientifica della LIPU, curato dai due coniugi genovesi, ha rice-
vuto l'apporto qualificato di 13 dei maggiori cspert i italiani dell'Aquila reale. Come annotano

gli Autori, si tratta di una messa a punto, uno "stato dell'arte" su di una specie oggetto di inda-

gine da alcuni anni, con l'intento di fornire una base di partenza per le ricerche future. L'ambi-

zioso progetto è pienamente riuscito. Considerando che la pubblicazione doveva avere un taglio

divulgativo, è lodevole come si sia riusciti a conciliare l'esigenza di interessare il grosso pubblico
con l'accuratezza della trattazione scientifica. L'unico neo che ho riscontrato è la trattazione

del capitolo "Dcmogra fia ", in cui l'approccio nel testo e nelle figure ~ molto, forse troppo, spe-
cialistico. Anche qualche errore di stampa o qualche svista (nella tab. 4, fra le prede riscontrate

nell'Appennino Umbro-Marchigiano, figura l'Ermellino, mentre si tratta probabilmente della
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Donnola) non sminuiscono il va lore di questo libru. I dati sulla b iolo gia sono il frutto di una buo-

na rassegna bibliografìca C di moltissime osservazioni personali. Fra i maggiori pregi dell'opera

VI è senzul tro la stima della pcpolaz io uc italiana, valutata in 329·389 coppie, risultato di capill a-

ri ricerche di campu effettuate negli ultimi dieci anni. E' inoltre positivo che molti o rnitologi

abbiano unito le loro cs pcricnz c e fo rnit o un lavoro unitario. Ciò lascia ben sperare per il fu-

turo di altre ricerche o ruir olog ic hv in Italia che richiedono un impegno c ollcr t ivo .

Ciusepp e Bugliani

°Realini, G. 1984. Gli uccelli nidificanri in Lombardia (zone umide). Ediz io ni Alma -
Milano: pp. 238: numerose fotografie a colori. Fuori commercio.

Questo libro amplia il precedente "Uccdli n id ific ant i in Provincia di Varese. Regione Lombar-

dia." del 1982 e ne am pli fic a , Se po ssib ilc , tutti i difetti: si tra t t a infatti di una trattazione su per-

fic ial c , a met.ì tra divulgazione e rassegna specialistica, ma non adeguata a nessuna delle due.

O tono generale del libro è pui di tipo r urisr ic o-vcnat orio co n ri Icrirn c nt i, sparsi Cl p icn e 111<1ni,

sul valore "amaturialc:-collL"ziollistico" L' "Sllll'il1tèrc:sSl' cul in.uio " di tutti i gruppi di spcc ic rrat-

r at i.

Senza el cuc.uc t utr c IL' citazioni o pinab il i, IL- .umo rnz io ni superflue. lv inge nuir.i e le gro sso-

lane incsurr czzc prcscnr i I1l'1 {l'sto, ci CuITe r nrru via l'obbligo di avvrrt irc gli o rnirol ogi che le (po-

che) nor iz ie originali so no del llIrto inattendibili. La prcsunt a Stcrna cod alungn (pag. 73) è con

ogni probabil it.i una St erua co m une Con c olo ravio nc lcggcnn cnr c ano m ala dd becco. La segnala-

zioIle dd Fisr io nc t urc o nid ific anr e Ih·1 lago d Tseo l: p.uim en r i iuarr eud ib ilc in quanto dovrebbe

tr.ut.usi di individui fuggiti dalla c arr ivit.i. L'uovo di Re di quaglie ncl nido di Quaglia tè rnolto

SOspetto e la scgn.rl azio nc non è stata controllata da flèSSUIlU. Por rcm mo continuare ancora ,

ma lcl cnc o sarebbe troppu lungo.

Spiace in ogui caso che la Regione Lombardia butti ic-t tc ralrnc nr e i soldi dalla finestra in opere

voluminose L' polic rorne , ma di sc.uso c cut cnuto , allegando tra l'ulrro al vo lurne una inutile

cartina a c olori fuori testo in scala' :500,000, che mostra i capuluoghi di provincia, i fiuiui ,
i laghi maggiori e nulla p iù!

Invochiamo la dea Diana arfìnch~ illumini I'Asso ciavionc Cacciatori Migratori Acq uar ici , che

Re al ini presiedè, c le SUè dir.unuz io.ni O.R.O. e C.D.U.N. (ma a quante persone capaci di id e nri-

fieare gli uccelli corrispoudunu tutte qucste sigle? Pro bab ilrn c nr e multo poche), e co nvinca i suo i

membri a c orn picrc piut r ost o qualc una delle inchieste ui il i t:' t ec n ica rnc nt c possibili per cacciatori

preparati, come ad esempio le statistiche sulle c at t urc.

Paolo Galeotti

°Silvestri, A. 1984. Secondo Censimento dell'Avifau na Romagno la Aggiornamento del
1° Censimento completo d e llAvifau na Romagnola del 1938 del Prof. Pietro Zan-
gheri, C.C.I.A.A. - Forlì; pp. 114. Edizione fuori commercio (scrivere alla c. c. 1.-
A. di Forlì).

Alberto Silvcsrri , pro r cz.io nist a e zoufìlo di lunga data, ha dcdic at o alla memoria del Prof. Zan'

ghe r i questo volumct t o • che c osr ir uiscv, co mc indica il so t r o t it olo • un aggio rna mcnr o d el ,0

Censimento d cllAvi taun a della Ro magna compiuto nel 19.18 dallo scomparso Maestro. Pur lo-

devole nelle inr cnxiou i ed abbastanza completo nelle a nnot azio ni sulle singoic specie, questo

"elenco tele ìonico " degli ucc cl l i rumagnoli L- da c onsid cra rs i so pr at t urto un 'opera di vecchia
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concezione. Spiegh iarno subito il p crchc , Prima di tutto a nui appare poco plausibile e ffctr uare

un aggiornamento di un lavoro del '38 inscrcudo scm pl ic crncnrc qualche nuovo dato in una

intelaiatura str urt urnlc c o mph-t amc nt c Superata: che senso ha in fatt i ma nr en crc in vita categorie

sistematiche o b sol ct c corne Grcsso rcs u lbid idae, pLT ind ica re r ispctt ivam cnr e i Cic on iforrne s

e i Thrcsk ior nith id ae ? E' chiaro che questa era la sistematica ai tempi dello Zangheri, ma atr ua l-

mente queste denominazioni non sonu più in uso e rischiano o lr rct ur to di iugcncr are inutili con-

fusioni nel nco fit a.

Lo stesso si può dire per l'ordine di clc-ncaz ion c delle c ar egorie tassunomiche ("numencla-

tura scienufica aggiornata"!!!) posto in chiusa del volume, che inizia dai Passc ri formcs e r crmi-

na c o n i Ga ll iforrn cs (!). invcrr cndo rad ic a lm c nr c lo rd ine di elc ncaz io nc attualmente utilizzato
in tutti i lavuri sc icur ifici di carattere ornitulogico.

li testo "rcc cut c " che c o st ir uisc e l'ugg iornamcnro del vecchio censinu.nro , non f~l ri fcrimc nt o

ad una si,a pur minima b ibliogr.ifi« (di cui infatti nun c'è traccia nel vo lumc ) e pertanto le fonr i

dei dati sono di t~ltto in acc cssibil i : qll~'sta LJClIlI<l finisce c o s i per invalidare osservazioni altri

mcnt i utili ed in rcrcssanr i. ln fiu.i sparse qua e lei, segnaliamo pecche di minor rilievo (mancano la

maggior parre delle dat e d i avvi st a m c nt o ree ",,'IH c t: non vi è alcun dato per la ZOlla del Delta.
clu gcogrnficamcnrc ci sembra appartenere alla Ro magnn ).

Unult ima c ons idcruzi onc pl'r co nc lud crc : appa r« cvid c nr c ch c il vo lumc ha tutti i pregi ed i

limiti di uo 'opcra cclcbrur iva , m a p cr la vcrir.i q ucst i rcso co nr i ornitologici romantici c descritti-
vi, senza neppure una c.ur in a distributiva e qualche dato q uanr itat ivo sullo "sr ar us" delle popola-

zioni (vedi invece ad l's. il Progetto Atlante), hanno fatto il loro tempo.

Paolo Caleotti

°A.A.V. V. 1985. Le cave di Gaggio. L1PU, Biblioteca di Marcon, Biblioteca di Quarto
dAltino. pp. 46+11: numerosi disegni e foto b/n. Edizione fuori commercio.

Co nr inua ndo in una t t ivi t a cd ir oriale a carattere divulgativo che privilegia la scelta di testi agili
e pratici sul tipo del m an uale . la Lega Italiana Protezione Uccelli. (a uscire questa guida nat ura-

lisrica alle cave di Gaggio, un in sicrn e di cx-inscd iarncnt i c str att ivi di argilla localizzati ncllim mc

diaro cn trotcrr a veneziano, dove si è verific ato negli ultimi anni un a ut o-r cc upcro dell'ambiente
naturale con la massiva co lo nizzuz iouc da partv di specie vegetali ed animali,

La pubblicazione è multo curat a sia sul piano editoriale, sia dal punto di vista dei contenuti.

Dopo brevi cenni storici è UII pur agra to sullim po rta nxa in termini ecologici. delle zone umid e ,

la trattazione prende in eS,l111 l-' vari .unb ic nr i riscuntrabili n.llc x cornprcnsorio cstratr ivo (stagno,

vasche ad acqua bassa, vasche ad acqua alta, canneto, prato incolto, siepi alberate, fiume}, indi-

vid uand o ne tutte le com po n cn ct i vegetali ed animali caratteristiche e prccisando nc i rapporti

intcrcorrcnri. Ogni ambiente è escmpl ificn r o da una sc hernat ica , ma efficace rup prcsc nt az ion c

grafica. Vi è poi un c apit olctt o riguardante le norme di c o m port amcnt o per chi effettua ricerche

di campagna e le tecniche di riconoscimento e raccolta dei vari segni di presenza degli animali

(i mpro nrc , penne, nidi, borre, tane, ccc.}. Il t ut t o è completa tu da un piccolo glossario ecologico

molto chiaro ed efficace. Allegato al manuale vi i: infine un articolo scicnt ifico , opcra del Centro

Ornito logic o Veneziano (C.O. V.), consistente in un elenco di 115 specie di uccelli rcperitc

in questi ambienti d ura nr c il periodo 1979·1984. l dati q ua li-qua nt ir at ivi riportati. con fermano

l'importanza, sopr att ut to trofìca, di questi ambienti umidi di origine arr ific ialc per l'avifauna III

generale e per i cuntingenti migrat ori in particolare. Risulta in tatt: che tali ambienti hanno !Il
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pratica sostituito nella morfologia del territorio ven ez iano , le zone umide d'acqua dolce, un

tempo diffuse lungo la gronda lagunare e via via scomparse durante le grandi bonitÌche del '900.

Paolo Galeotti

Cro xall, J.P., Evans, P.G.H. e Schreiber, R.W. (eds.) 1985. Status and co nservatio n
of the wo rlds seabirds. 800 pp. (Sterline 26.90, richiedere a International Council
Bird Preservation, 219 c Huntingdon Ro ad , Ca, bridge CB3 ODL, Inghilterra).

Condensa una quantità enorme di dati di popolazione sugli uccelli marini (Sphenisciformes,

Procellariiformes, Pelecaniformes, Larifor mes) coprendo praticamente tutti i continenti, e trat-

tando inoltre vari problemi e aspetti di conservazione. Le popolazioni dei Laridae in Italia sono

so tto sr irnat e.

Mauro Fasola

Moors, P.J. (ed.) 1985. Co nservation of island birds. 276 pp. (Sterline 16.50, richie-
dere a ICBP all'indirizzo sopra).

Tratta i problemi di conservazione degli endcmismi insulari, e descrive gli effetti dell'introdu-

zione di predatori e di specie alloctone e di malattie, e della distruzione degli ambienti, descri-

vendo va ri casi.

Mauro Fa sola

Collar , N.J. e Stuart, S.N. (eds.) 1985. Threatened birds of Africa and related islands.
796 pp. (Sterline 24.00, richiedere a ICBP all'indirizzo sopra).

Discute lo st at us di 177 specie e i problemi di conservazione originati dalla distruzione delle fo-

reste tropicali, dal prosciugamento di zone umide e dall'uso di pesticidi.

Mauro Fasola

FAUNISTICA

°Arcà, G. e Pe trett i, F. 1984. Lista rossa degli Uccelli del Lazio. LIPU - Regione La-
zio: quaderno Lazio natura n. 4 - 30 pp.

Elenco delle specie estinte, minacciate, vulnerabili, rare e a stat us ind et crminat o. Aree di interes-
se conservazionistico per lavifauna . Elenco delle specie nid ific anti nella regione. C.B.

°Angelici, F.M. 1984. Il parrocchetto dal collare Psittacula kromeri (Scopoli) è pre-
sente in libertà anche a Roma. Avifauna 7: 179-180.

Osservazioni ripetute, nessuna prova di nidific azione. (V. Cleonia 30,00152 Ro ma ). G.B.

°Berg-Schlosser, G. 1984. Zoogeografische und faunenhistorische Bemerkungen
.zm vogel welt ter Alp en - ein Uberblick. Monticola 54: 42-60.

Interessante sguardo d'insieme sulla zoogeografìa e origine dell'avifauna delle Alpi. Lo scopo

principale è di tracciare a grandi linee la storia dell'origine e dell'evoluzione degli uccelli

d'alta montagna, in particolare dall'ultima giaci azione ai giorni nostri. E' un importante contri-

buto che certamente consentirà l'interesse di questi si occupano, per vari motivi, dell'avifauna di

questo importante sistema montuoso. P.B.
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°Bevacqua, D. 1984. Indagine preliminare sulla distribuzione del Picchio nero Dryoco-

pus mart ius nella Sila Piccola. provincia di Catanzaro. Picu s 10: 73-75.
(L1PU - V. Vicu I Caribaldi , 88056 Tiriolo, CZ).

°Dimarca, A. e lapichino, C. ] 984. La migrazione dei Falco niform i sullo Stretto di

Messina. Primi dati e problemi di conservazione. L1PU - Parma, 26 pp., molte
illustrazioni, lire 5.000.

Te nta r ivo di c e nsirne nro dei rapaci in m igraz iune prima vcrilc nel 1984. Considerazioni sui fattori

arnbic nt al i e sugli effetti della caccia illegale.

(Richiedere a L1PU V.c. S. Tribuzio S, Parma). C.B.

°CRUPPO PIEMONTESE STUDI OIZNITOLOCICI (red. Mingozzi, T.). ]984. Reso-
conto ornitologico per la regione Pierno nt e- Valle d 'Aosta, dal sett em bre 1982
all'agosto 1983. Riv, Pieni. St. Nat. 5: 231-240.

Osse rvazio n i relative a svcrnamcnr o , m igrn zio ni. crrat ismi ed est iva z io ni raccolte da 31 adcrcut i

al CPSO. (C.P.S.O .. Mus. Civo St. Nat ., P.S. Agostino 17, 10022 Carmagnola-TO). C.B.

°Mascara, R. 1984. Ce nsime nro e note sulla biologia riproduttiva di alcuni falconi-
formi nella Sicilia centro-meridionale. Naturalista Sicil. s. 4, 8: 3-12.

Censimento su 1.1 DO Krnq e dati sul sue cesso riprod ur t ivo e localizzazione dei nidi di Poiana,

Pellegrino. Lan ario e Giillaio .

(V. Popolo 6,93015 Niscemi) C.B.

°Mingozzi, T. 1984. Nuova segnalazione di Poiana codabianca (Buteo rufinus CR.)
in Piemonte. Riv. Piern. St. Nat. 5: 161-164.

Settima segnalazione per la regione', individuo trovato morto. (Via M. Davide 34, 10045 Piossa-

sco, TO). C.B.

°Pedrini, P. 1984. Osservazioni sugli Str igiformi del Trentino. Natura Alpina 35:
1-10.

Notizie storiche c situazione attuale; 8 specie nidifìcanti una svcrna nt e o di passo. (V.B. Ko flcr

3,38050 Cognolu ·TN). C.B.

°Quadrelli, G. 1984. L'avifauna di una zona della Bassa pavese. Dati statistici durante

dieci anni di osservazioni. Picu s 10: 51-58.
Conteggi lungo i percorsi fissi in zou e go lcnuli c palustri ~ feno logia. (Via della Molazza 32,

20071 Casalpusterlengo, MI). C.B.

VARIE

°Bevacqua, D. 1984. Nidificaz io ne contemporanea di due coppie di Cinciallegra
Parus major nella stessa cavità murale. Picu s 10: 77.

°Dinetti, M. 1984. Un'altra osservazione di nidific az io ne di Cinciallegra Parus major
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in un luogo inconsueto. Picus lO: 85-86.
Tentativo di n id ific az ionc in un palo di cvrnc nro cavo , (LlPU - V. Corsie a 27.57100 Livorno).

C.B.

°Fasola, M. 1984. Activity rh v rhm and feeding success of nesting Night Herons
Nycticorax nycticorax. Ardea 72: 217-222.

Variazioni del ritmo di attività d uranr c varie tàsi della n idificaz ionc e uso di diverse tecniche
di caccia in varie ore del giorno. (Dip.to Bio!. Anim., P. Botta 9,27100 Pavia). C.B.

°Foschi, U.F. 1984. Catalogo delle collezioni del Museo Ornitologico Ferrante Foschi.
Comune di Forlì. 112 pp.

La maggiore co llcz io nc privata iraliana e ora esposta "I pubblico" disposiz io nc degli studiosi.

Catalogo multo dettagliato. C.B.

°Koller. M. 1984. Osservazioni sulle c ap iner e svernanti a Chiavari (Prov. di Cenova).
Avifau na 7: 181-184.

Appunti sul comportamento rcrrito riale e sulla migrazio n,-. (V. Ccrnai.i 9, 20121 Mibnu). C.B.

°Marsigli, S. 1984. Il nido artificiale a rronchetto naturale. Picus 10: 67-71.
Modalità di cost ruzio ne (CISNIAR - V. Tagli.unc nt o 67,41058 Vignola. MO). C.B.

°Massa, B. e Sarà, M. 1982. Dieta comparata del Barbagianni (Tyto alba Scopoli)
in ambienti boschivi, rurali e suburbani della Sicilia. Naturalista sicil. s. 4,6:
3-15.

Analisi delle b or rc in 30 siti. Scclr a delle prede' in rcl az ioric all'abbondanza in natura. Gli a rtro-
podi entrano nella dieta in primavera ed aut unu o . In Sicilia la specie è mic ro ìagu (1st. Zoologia,

V. Archira f 18,90123 Palermo]. C.B.

Tinarelli, R. 1984. Identificazione del Beccaccino, Croccolone e Frullino. Picus
lO: 59-65.

Testo e disegni (LlPU - V. Vasari 17,40128 Bolugna). C.B.
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