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RIASSUNTI DELLE DIhlOSTRAZIONI 24 I 

zone montane ed interne con meno esposizione 
a1 sole si hanno pib esemplari tipici. Si deve 
pensare quindi che in Italia sia di gran lunga 
predominante un fattore fisiologico correlato con 
le temperature quale principale responsabile 
delle distribuzioni dei melanici. 

ScrmErBER B. e ROSS 0. - Ulteriori 
osservaziotii srilla relaziorle fra attivitli 
solare e rieiitro in gara dei piccioni viag- 
giatori. 
( Istittito di Zoologia ed Ecologia, Utiiversifri 
di Parma) 

Viene presa in considerazione la correlazione 
fra 1 ’ ~  attivitj. solare )> (IT di Wolf delle macchie 
solari )> e 1’<( efficienza del rientro )> dei pic- 
cioni viaggiatori in gara. I n  una nota precedente 
abbiamo illustrato le ricerche fatte sulle gare 
da Parma a Belvedere (Calabria) nel periodo dal 
1943 a1 1957, nelle quali era risultata una cor- 
relazione negativa, statisticamente significativa 
(r  = - 0,73), fra il numero di  macchie solari 
e I’efficienza del rientro, valutata suIIa base della 
percentuale di piccioni rientrati in sede entro il 
tramonto della prima giornata. 

Riferiamo qui sullo studio delle gare fatte nel 
periodo susseguente (1957-1976) sui percorsi da 
Belvedere e Paola a Parma. In  questi casi perb, 
a differenza di quelli citati nella prima comuni- 
cazione, e salvo che per le gare da Paola, ci 2 
stat0 impossibile avere a disposizione il dato 
della percentuale di rientro nella prima giornata 
di gara, per varianti intervenute nel regolamento 
di gara. Abbiamo percib preso in considerazione 
quale parametro indicativo deli’efficienza del rien- 
tro altri due dati: la velocitj. del primo arrivato 
e il tempo intercorso fra il primo e I’ultimo arri- 
vato dei primi 10 ?b. Ci riferiamo qui principal- 
mente alla velociti del primo arrivato, notando 
che da dove si sono potuti avere per la stessa 
gara tutti e tre i parametri essi si sono mostrati 
equivalentemente validi ai fini della correlazione 
che ci interessa. La conclusione che si pub trarre 
i che nel caso di  Paola risulta dimostrata I’esi- 
stenza di una correlazione negativa fra attiviti 
solare e capaciti di rientro ( r  = -0,778); nel 
caso di Belvedere 2” tale correlazione non si di- 
mostra altrettanto chiaramente, i dati essendo 
notevolmente dispersi ( r  = -0,225). Fra i due 
cornplessi di gare esistono alcune notevoli di- 
versiti corrispondenti ad altri fattori che possono 
entrare nel gioco deI fenomeno, come ad es. 
I’epoca della gara e soprattutto il numero di co- 
lombi impegnati in ciascun lancio che ci fanno 
pensare alla possibiliti che le due serie di gare 
non siano del tutto omologabili per impostazione 
o per non omogeneiti delle popolazioni impie- 
gate e pertanto non comparabili fra loro. Le gare 

nelle quali la suddetta correlazione si manifesta 
evidente (Belvedere 1” e Paola) sono tutte fatte 
nel mese di luglio e con un numero di animali 
di 600 in media, mentre le gare in cui la corre- 
lazione non appare (Belvedere 2”) sono tutte 
fatte nel mese di giugno e con un numero di 
colombi impegnati tre volte maggiore (2000 in 
media per gara). Risulta comunque confermato 
il fatto che anche nelle gare da Paola fatte nel 
periodo dal 1957 a1 1976 neIIe stesse condizioni 
di quelle precedentemente illustrate da Belvedere 
nel periodo 1943-1957, appare evidente la corre- 
lazione fra macchie solari (quali cause indiscusse 
di perturbamenti geomagnetici) e I’efficienza del 
rientro in gara dei colombi viaggiatori. Tale fatto 
illustra un ulteriore aspetto dell’influenza del 
campo magnetic0 naturale o artificiale sui mec- 
canismi dell’orientamento degli uccelli, gii dimo- 
strato con netta evidenza dalle ricerche fatte 
negli ultimi anni sia mediante esperimenti in 
gabbia che con osservazioni in vol.) 

SELLA G.  - Parantetri genetici deII’itz- 
versione del sesso nel polichete Ophryo- 
trocha puerilis. 
(lstitrrfo di Zoologia, Uniuersitri di Torino) 

Due aspetti correlati dell’inversione sessuale 
nel polichete ermafrodita proterandro Ophryo- 
troca prcerilis, c id  la lunghezza in segmenti seti- 
geri e I’etB in giorni a cui il polichete, allevato 
a 21 “C e nutrito con spinaci, passa alla fase 
femminile, sono stati analizzati mediante il i< joint 
scaling test >> (CAVALLI, 1952; MATHER & JINKS, 
1971 ), all0 scopo di evidenziare I’adeguatezza 
dei dati ad un modello genetico comprendente 
gli effetti di additiviti, di dominanza e di  inte- 
razioni digeniche e di stimare questi stessi effetti. 
L’elaborazione statistica i stata effettuata sulle 
medie e varianze dei due caratteri nelle genera- 
zioni parentali PI e Pz, nella Fl e F2 e nei d u e  
reincroci degli individui FI con i genitori. 

I1 numero di segmenti a cui si verifica l’in- 
versione sembra essere controllato quasi esclusi- 
vamente da fattori che agiscono in maniera addi- 
tiva con effetti d’interazione di tip0 [il; per 
quanto riguarda il numero di giorni impiegati 
ad invertire, sembrano presenti effetti di domi- 
nanza dei fattori per il ritardo dell’eti d’inver- 
sione e interazioni di t i p  [I1 negative, tendenti 
cioi. a diminuire gli effetti della dominanza. 

La diversa architettura genetica di questi due 
aspetti dell’inversione sessuale in 0. puerilis vie- 
ne spiegata ipotivando che ci siano alcuni geni 
che agiscono su entrambi i caratteri e altri su 
uno solo dei due, cosicch6 le variazioni dei 
due caratteri restano parzialmente correlate e le 
diverse proprieti genetiche possono essere ascritte 
alla porzione di geni non in comune. 
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