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Considerazioni sulla folidosi di metà tronco e su alcuni
aspetti del ciclo riproduttivo di Vipera aspis (L.)

nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano
(Reptilia: Viperidae)

Considerations on the mid-body pholidosis and on some features of the breeding cycle of
Vipera aspis (L.) in the Presidential Estate of Castelporziano (Reptilia: Viperidae)

Abstract – Since the mid-80s the Vipera aspis population of the Presidential Estate of
Castelporziano (excluding the coastal sub-population) exhibited clear signs of strong decline.
The few remaining specimens revealed the increasing trend in the number of rows of the dor-
sal scales in mid-trunk (from 21 to 22-23). The fact could be related to phenomena arising
from inbreeding, in turn induced by the splitting up of the residual population. The climatic
stability of Castelporziano, above all in the littoral zone, does not lead for physical and/or
trophic reasons, to think about the possibility of an out of time ovulation in Vipera aspis (ovu-
lations that normally occur in May-June); climatic conditions, instead, could promote and
enable fall copulations, which would lead to premature ovulations in the following spring (as
shown by the discovery of a pregnant female in April), and birth of the nestlings in May-
June. The copulation stimulates the production of 17-ß estradiol in females, a hormone which
promotes vitellogenesis and therefore eggs ripening.

Keywords: Vipera aspis; Castelporziano; pholidosis; breeding cycle.

Riassunto – Dalla metà degli anni ’80 la popolazione di Vipera aspis della Tenuta Pre-
sidenziale di Castelporziano (con esclusione della subpopolazione della fascia litorale) ha
mostrato chiari segni di forte declino. I pochi esemplari rimasti hanno mostrato la tendenza
all’aumento del numero delle file di squame dorsali a metà tronco (da 21 a 22-23). Il fatto
potrebbe essere correlato a fenomeni derivanti dall’inbreeding, a sua volta indotto dal frazio-
namento della popolazione residua. La costanza climatica di Castelporziano, soprattutto della
fascia litorale, non induce a pensare alla possibilità di ovulazioni fuori tempo per motivi fisici
e/o trofici in Vipera aspis (ovulazioni che avvengono normalmente in maggio-giugno); le con-
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dizioni climatiche invece potrebbero favorire e consentire copule autunnali, che indurrebbero
ovulazioni precoci nella primavera successiva (come dimostrerebbe il rinvenimento di una
femmina gravida ad aprile), con nascita dei piccoli a maggio-giugno. La copula infatti stimola
nelle femmine la produzione di 17-ß estradiolo, un ormone che favorisce la vitellogenesi e
quindi la maturazione delle uova.

Parole chiave: Vipera aspis; Castelporziano; folidosi; ciclo riproduttivo.

1. INTRODUZIONE

Vipera aspis appartiene al sottogenere Vipera («Rhinaspis»), che annovera le
specie qui di seguito indicate, caratterizzate dall’avere l’apice del muso dorsalmente
ricurvo verso l’alto o provvisto di un piccolo corno squamoso.

– Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) (Alpi orientali; Balcani, incluse alcune
isole adriatiche, ioniche ed egee; Anatolia settentrionale; Georgia meridionale).

– Vipera aspis (Linnaeus, 1758). [Spagna settentrionale (Pirenei), Francia, Sviz-
zera, Italia (inclusa la Sicilia e le isole d’Elba e Montecristo) e la vicina Slovenia]. È
la specie tipica del genere (Vipera francisci redi Laurenti, 1768) e del sottogenere
nominale.

– Vipera latastei Boscá, 1878 (Penisola Iberica, Marocco, Algeria costiera cen-
trale e orientale).

– Vipera monticola Saint Girons, 1954 (Monti dell’Atlante in Marocco).
– Vipera transcaucasiana Boulenger, 1913 (Georgia e Turchia settentrionale).

Da alcuni autori è considerata una sottospecie di Vipera ammodytes.

In un recente studio sui Serpenti della Tenuta Presidenziale di Castelporziano
(Cattaneo 2017) l’autore si è soffermato brevemente sulle caratteristiche morfologi-
che di Vipera aspis nella Tenuta. Nella presente nota tali caratteristiche vengono
meglio e più ampiamente illustrate, dando particolare enfasi allo studio della folidosi
di metà tronco e sue variazioni. Il ritrovamento di una femmina gravida di Vipera
aspis alla fine del mese di aprile ha consentito poi di fare delle considerazioni su
alcuni aspetti del ciclo riproduttivo di questa specie.

2. MATERIALI E METODI

I dati riportati in questo lavoro sono stati estrapolati dallo studio di 294 reperti
di Vipera aspis della Tenuta di Castelporziano, in base a ricerche condotte con
cadenza settimanale sin dal 1972. Più in particolare per i valori della folidosi sono
stati esaminati, oltre a 22 esemplari dell’area interna alla Tenuta e ad altri 27 del
tratto litorale, anche 12 esemplari della limitrofa area di Castelfusano e, per con-
fronto, 18 esemplari provenienti da altre regioni italiane.
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Nessuno di questi esemplari è stato sacrificato, in quanto o sono stati investiti
da autoveicoli o, per quanto riguarda Castelporziano, trovati morti dagli operatori
della Tenuta o, una volta studiati, rilasciati nel luogo di raccolta. Gli esemplari trovati
morti sono ora conservati nella collezione dell’autore.

Le squame ventrali sono state contate con il metodo classico, che considera
ventrali le squame medio-ventrali più larghe che lunghe.

Le file di squame dorsali a metà tronco sono state contate in linea trasversa
all’altezza della metà del numero totale di squame ventrali.

Le squame sottocaudali sono state contate a partire dalla prima squama postcloa-
cale che fosse a contatto con la controlaterale lungo la linea mediana caudale.

Abbreviazioni: Lt = lunghezza totale; Lc = lunghezza coda; Rc = rapporto
codale (lunghezza capo + tronco/lunghezza coda); D = numero file squame dorsali
a metà tronco; V = numero squame ventrali + anale; Sc = numero squame sotto-
caudali + apicale.

3. RISULTATI

3.1. Morfologia

3.1.1. DIMENSIONI – Vale quanto già riportato in Cattaneo (2017); si vedano anche
Tabb. 2 e 3. Merita rilevare che il 10/07/1985, in località «Riserva Chiesola», fu osser-
vato un esemplare ♂ di dimensioni abnormi (l’esemplare fu solo avvistato, non rac-
colto, quindi non misurato), tant’è che inizialmente fu confuso con una ♀ anziana di
Natrix helvetica. I ♂♂ hanno dimensioni maggiori rispetto a quelle delle ♀♀.

3.1.2. COLORAZIONE – Come si può notare visualizzando la Tab. 1, anche a
Castelporziano Vipera aspis presenta una grande variabilità cromatica. Sembrano
prevalere comunque le colorazioni rossiccio-rugginose, che consentono alla specie
di mimetizzarsi egregiamente nella maggior parte degli habitat da essa frequentati,
come i substrati boschivi con lettiera di foglie morte di quercia. A Castelporziano
comunque la capacità adattativa di Vipera aspis di assecondare i toni e i colori
ambientali sembra raggiungere livelli sorprendentemente elevati. Merita riportare a
questo proposito alcuni esempi. L’esemplare ♀ n. 6 indicato in tabella fu trovato su
un cespo d’erba secca, i cui colori smorti si armonizzavano perfettamente con quelli
dell’animale, mentre tutt’intorno l’ambiente presentava tonalità vive e contrastanti;
l’esemplare n. 17 invece (tonalità mattone) è stato sorpreso adagiato al sole sulle pia-
strelle dello zoccolo del Casale di Tor Paterno, dove la tinta mattone della pavimen-
tazione quasi non consentiva di distinguere l’animale; infine l’esemplare ♂ n. 24
(tonalità giallo-sabbia) stazionava immobile su terreno sabbioso aperto, risultando
difficilmente distinguibile. L’ornamentazione dorsale è a barre scure trasversali; lungo
la linea mediana dorsale si nota una stria scura poco definita. Tra fianchi e ventre
si evidenziano macchie chiare. La colorazione ventrale dei maschi tende al nero, tal-
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              DATA                    LOCALITÀ (SETTORE*)               SESSO  INTONAZIONE CROMATICA,
                                                                                                          GENERALE E COMPLESSIVA

  1    26/05/1976                Casaletto Santola (5)                   ♀                    rossiccia
  2    03/05/1977              Fosso Quarticciolo (11)                 ♀              bruno-rossastra
  3    29/06/1977                  Canale Palocco (9)                     ♀                    rossiccia
  4    09/10/1979                Macera Malpasso (1)                   ♀                    rossiccia
  5    08/07/1980              Fosso Quarticciolo (11)                 ♀                    rossiccia
  6    14/09/1981                     Ponte Olivi (9)                        ♀              olivastro-chiara
  7    05/07/1983                  Fosso Rogare (11)                     ♀                    rossiccia
  8    08/07/1986             Fontanile Pepparello (6)                ♀                    rossiccia
  9    29/07/1987                     La Santola (12)                        ♀                   grigiastra
 10   28/06/1988                 Casale Dogana (10)                    ♂                   grigiastra
 11   04/07/1988                    Torpaterno (11)                    indet.                grigiastra

 12   04/07/1988                    Torpaterno (11)                       ♀              bruno-rossastra
 13   08/07/1988                   Ponte Chalet (10)                   indet.          grigio-brunastra

 14   08/07/1988              Fosso Quarticciolo (11)                 ♀                   grigiastra
 15   08/07/1988                Casaletto Santola (5)                indet.          bruno-rossastra

 16   08/07/1988                   Fosso Salceto (5)                   indet.                grigiastra

 17   14/07/1989                    Torpaterno (11)                    indet.                mattone

 18   04/09/1990                  Fosso Rogare (11)                  indet.            grigio-cerulea

 19   27/09/1990                  Piscina Bassana (9)                     ♂                    olivastra
 20   13/08/1991                   Muro Fusano (9)                   indet.                grigiastra

 21   29/04/1992                    Torpaterno (11)                    indet.               brunastra

 22   03/05/1995                    Pappagallo (11)                       ♀             brunastro-scura
 23   10/04/1996   Strada Quadrivio-Torpaterno (10/11)      ♂                   grigiastra
 24   03/05/1996         Ponte Rogare, Litoranea (11)            ♂                giallo-sabbia
 25   13/11/1996             Capocotta: Tellinaro (14)                ♂             brunastro-chiara
 26   08/07/1998                Casaletto Santola (5)                indet.               rugginosa

 27   08/07/1998             Capocotta: Scuderie (14)                ♂             grigiastro-chiara
 28   04/07/2000   Fosso Rogare, Quarto dei Frati (14)       ♀                   giallastra

Tab. 1. Alcuni esempi della grande variabilità cromatica che Vipera aspis presenta
nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano.

* In base alla suddivisione convenzionale della Tenuta, utilizzata dal 2010 per la gestione
faunistica.



volta molto marcato; le femmine presentano ventralmente toni più sbiaditi ed ete-
rogenei (tendenti al brunastro) (Fig. 1). In entrambi i sessi la superficie ventrale può
risultare screziata di bianco. Parte terminale della coda inferiormente gialla. Si veda
anche Cattaneo (2017).
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Fig. 1. Superficie ventrale di Vipera aspis della Tenuta di Castelporziano: a sinistra tipo di pigmen-
tazione molto diffuso tra i maschi, a destra la tipica pigmentazione delle femmine.



3.1.3. FOLIDOSI – Capo. Le caratteristiche che vengono riportate qui di seguito
sono quelle riscontrate nella popolazione di Vipera aspis di Castelporziano; esse non
si discostano da quelle note della specie (cf. Mallow et al. 2003; Trutnau et al. 2005).

Eccezion fatta per le sopraoculari, che sono grandi e ben distinte, il capo è rive-
stito superiormente da squame piccole, di forma e (talvolta) disposizione irregolari;
spesso comunque alcune di esse appaiono ingrandite, ma senza assumere connotati
specifici, poiché l’ingrandimento coinvolge volta per volta squame diverse. 3 squame
cantali e 2-3 apicali. Lateralmente la squama nasale è separata dalla rostrale da una
squama interposta. Due serie di squame tra l’occhio e le sopralabiali; queste ultime
variano da 9 a 13. 9-11 sottolabiali. Per ulteriori dettagli sulla morfologia generale
e complessiva di Vipera aspis a Castelporziano si veda Cattaneo (2017).

Tronco e coda. Nelle Tabb. 2, 3, 4, 5 e 6 vengono riportati analiticamente e sin-
teticamente i dati ricavati dallo studio dei campioni di Vipera aspis rispettivamente
di Castelporziano, Castelfusano e alcune regioni centro-settentrionali italiane.

3.2. Considerazioni

Fra tutti i caratteri esaminati in questa nota ritengo che il più importante ai fini
della comprensione delle dinamiche ambientali sia il numero di file di squame dorsali
a metà tronco, in quanto non soggetto a variazione clinale ed autentica espressione
di definizione di processi microevolutivi a lungo termine. A questo proposito così
scrivono Nilson & Andrén (1986): «The normal number of 23 midbody scale rows
is intermediate between the situation in the smaller European vipers with 19-21 rows
and larger Oriental vipers (palaestinae-lebetina and allies) with 25-27 midbody scale
rows. Thus, 23 scale rows is a synapomorphic character state for the entire xanthina
complex. The low number of 21 found in Mt. Liban populations of bornmuelleri
has probably evolved secondarily due to selection for small size, and this is consi-
dered as an apomorphic state. A similar situation is found in the dwarf viper, Vipera
latasti “(sic!)” monticola, as discussed by Saint Girons (1978)».

La letteratura specifica assegna a Vipera aspis 21 file di squame dorsali a metà
tronco (talvolta 23, molto raramente 19 o 25) (Arnold & Burton 1978; Mallow et al.
2003; Trutnau et al. 2005; Naulleau & Monney 2010; Zuffi et al. 2011; Salvador &
Pleguezuelos 2013). Capocaccia (1958), studiando un campione di 39 esemplari della
Liguria, ne segnala 34 con 21 dorsali, due con 23 e uno ciascuno con 19, 20 e 22.

Anche nel materiale da me studiato di Castelfusano e Castelporziano sono state
prevalentemente riscontrate 21 file di squame dorsali a metà tronco, anche se dagli
anni ’60 agli anni ’90 è stato notato un aumento relativo degli esemplari con 22-23
dorsali (altri valori non sono stati rilevati); più in dettaglio nel ventennio ’60-’70, nel
comprensorio Castelfusano-entroterra di Castelporziano, sono stati trovati 5/23
esemplari di Vipera aspis con 23 file di dorsali a metà tronco (= 21,7%); nel ven-
tennio successivo (’80-’90) sono stati trovati nell’entroterra di Castelporziano 5/11
esemplari della stessa specie con 22-23 dorsali (= 45,4%) (si vedano Tabb. 2 e 4).
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Spesso l’aumento del numero delle dorsali si accompagna a quello delle ventrali
(sino a 150 e oltre). Negli anni 2000 la percentuale degli esemplari con 23 dorsali
sembra attestarsi intorno a valori più contenuti (14,8%), ma questa è una conside-
razione che coinvolge solo la subpopolazione della zona litorale della Tenuta (la
«Litoranea»), dove persistono condizioni ambientali relativamente stabili e partico-
larmente favorevoli (ad esempio, per l’abbondanza di prede) (Tab. 3).

La «Litoranea», cioè appunto la fascia litorale orientata a sud-ovest della
Tenuta, compresa tra il mare e la «Strada del Telefono», è costituita da un’associa-
zione vegetale xerotermica, fitta e intricata. La peculiare disposizione ammassata
degli arbusti, la ridotta ventilazione e la scarsità di soluzioni di continuità del manto
vegetale rendono l’ambiente in questione paragonabile ad una serra. In tale ambiente
è facile per un serpente mantenere il suo optimum termico durante gli spostamenti;
inoltre l’habitat impenetrabile (di ostacolo anche al cinghiale) soddisfa pienamente
il bisogno di coperto, innato in tutte le specie ofidiche.

Le caratteristiche fisiche e biotiche di questo ambiente potrebbero essere sfrut-
tate da Vipera aspis per il parto, dato che gli individui incontrati in questo tratto
litorale di Castelporziano sono tutti o giovani o subadulti o giovani adulti. È risaputo
che una sorta di «inerzia territoriale» trattiene a lungo le fasi giovanili dei serpenti
nel luogo d’origine, per cui localmente si viene a costituire una subpopolazione rela-
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Tab. 6. Folidosi di Vipera aspis in base al materiale studiato (gli esemplari della Valle
D’Aosta appartengono alla sottospecie atra, gli altri alla sottospecie francisciredi).

1 = 23 in 1 esemlare (16,6%).
2 = 23 in 2 esemplari (16,6%).
3 = 22 in 2 esemplari e 23 in 6 esemplari (36,3%).
4 = 22 in 1 esemplare e 23 in 3 esemplari (14,8%)

                                                           D                        V                       SC (paia)

Valle D’Aosta (n = 5)                       21            151-157 (154,2)         37-48 (40,6)

Toscana (n = 2)                                 21             145-149 (147)            36-44 (40)

Umbria (n = 1)                                  21                      149                           32

Marche (n = 6)                         21-23 (21,3)1     146-154 (149,8)         33-40 (36,5)

Lazio: Roma (n = 4)                         21            142-147 (144,2)         32-42 (38,2)

Lazio: Castelfusano (n = 12)   21-23 (21,3) 2    143-156 (147,0)         31-43 (35,8)

Lazio: Castelporziano              21-23 (21,6) 3    143-151 (147,2)  29-46 (37,1) n = 21
(Entroterra) (n = 22)

Lazio: Castelporziano              20-23 (21,2) 4    138-154 (146,5)         30-46 (38,8)
(Litoranea) (n = 27)



tivamente densa e vitale. Man mano che gli esemplari, divenuti ormai adulti, tendono
a disperdersi nell’entroterra, obbedendo a nuovi impulsi funzionali, l’ambiente ani-
sotropo della Tenuta consentirebbe l’insediamento di idonee subpopolazioni, poco
dense e inincrociate. Idonee vie per la penetrazione verso l’interno della Tenuta
potrebbero essere rappresentate dai fossi che raggiungono l’area litorale gettandosi
nel Canale Palocco (Camilletto, Santola) o sfociando a mare (Rogare). Tali fossi cioè
potrebbero costituire altrettanti punti di riferimento visivo e topografico per la colo-
nizzazione dell’entroterra della Tenuta da parte di Vipera aspis, agendo così da cor-
ridoi migratori. Che i serpenti si servano di tracciati topografici per spostamenti
relativi all’adempimento delle loro varie funzioni vitali (nutrizione, riproduzione,
ricerca di habitat idonei) è ormai un fatto acclarato (cf., ad esempio, Gregory et al.
1987; Weatherhead & Robertson 1990; Hofer et al. 2002). Numerosi poi sono gli
esemplari rinvenuti personalmente nel passato nelle immediate vicinanze o sulle
sponde dei fossi suindicati. 

3.3. Dati storici sul rapporto uomo/vipera

Fin da epoche remote Vipera aspis è stata oggetto di persecuzione da parte del-
l’uomo. A questo proposito merita riportare per intero quanto scrive Granger (1890),
riferendosi alle popolazioni francesi di Vipera aspis: «Ma la vipera non ha nemico più
accanito dell’uomo ed è solo grazie alla guerra continua che le viene fatta in certe
parti della Francia che si è pervenuti ad arrestare la diffusione di questo pericoloso
rettile, la cui testa viene pagata in qualche dipartimento: il dottor Viaud Grand Marais
riferisce che una cacciatrice di vipere della Vendée uccise in media 2062 di questi
animali, ciò che le procurò una rendita vitalizia di 515 franchi all’anno. La Côte d’Or
e il Poitou sono parimenti infestati da vipere: nel 1865 il consiglio generale di Digione
ha approvato un credito di 7.848,30 franchi per la distruzione di 26.161 vipere al
prezzo di 0,30 franchi ad animale. Nelle Deux-Sèvres una somma di 13.965,50 franchi
sarebbe stata stanziata in bonus di 0,25 franchi durante gli anni 1864-1868, ciò che
rappresenta la cifra enorme di 55.462 vipere distrutte in cinque anni in questo solo
dipartimento. Nel corso dell’anno 1889, 1163 vipere sono state distrutte in cinque
comuni del distretto di Bressuire. Una sola persona ha ucciso 112 vipere nel comune
della Ronde». Ulteriori notizie sui massacri compiuti dall’uomo su questo animale
nel secolo scorso sono contenute in Grano et al. (2017).

A partire dagli anni ’50 alcuni incaricati del Comune di Roma (i cosiddetti «ser-
pari») avevano il compito di «ripulire» la pineta di Castelfusano dai numerosi ser-
penti che la abitavano, dedicandosi soprattutto alla ricerca e alla cattura delle vipere;
i serpenti, una volta raccolti, venivano depositati nei terrari del Giardino Zoologico
di Roma. Inutile dire che questa attività ha virtualmente eradicato l’ofiofauna dalla
zona in pochi lustri.

Per quanto riguarda Castelporziano, l’attività antropica in continuo crescendo,
la densa popolazione di cinghiali (Sus scrofa), gli interventi sull’ambiente, il prelievo
manuale di vipere ed altri serpenti da parte di abusivi a scopo commerciale e di col-
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lezionismo (un tempo anche per la sieroterapia) hanno portato progressivamente
Vipera aspis sull’orlo della locale estinzione, processo che si è manifestato palese-
mente a partire dalla metà degli anni ’80; dal 2002 al 2017 sono stati incontrati solo
dieci esemplari, vale a dire solo il 3,9% del numero totale di esemplari rinvenuti in
precedenza. Molto recentemente però segnalazioni degli operatori della Tenuta mi
hanno indotto a condurre ricerche più attente lungo la fascia litorale, dove la specie
si è rivelata ancora presente in buon numero (Tab. 3).

3.4. Discussione

I fatti riferiti sinora testimoniano a quanti e quali impressionanti «colli di bot-
tiglia» Vipera aspis è stata sottoposta da sempre. Inoltre la probabilmente ridotta
permeabilità di un fondo chiuso come la Tenuta di Castelporziano alla facile pene-
trazione di individui dalle aree contigue, potrebbe aver contribuito a una relativa-
mente bassa variabilità genetica della locale popolazione di Vipera aspis, anche se
questa andrà poi effettivamente verificata con tecniche molecolari applicate alla gene-
tica di popolazioni.

Abbiamo prima accennato alla possibilità che Vipera aspis, partendo dalla «Lito-
ranea», colonizzi l’entroterra di Castelporziano, adeguandosi all’ambiente eterogeneo
della Tenuta con l’insediamento di subpopolazioni, poco dense e inincrociate. L’inin-
crocio potrebbe portare a far emergere caratteri recessivi non idonei (ad esempio,
letali) o neutri (ad esempio, quelli responsabili dell’aumento del numero delle file
di squame dorsali a metà tronco, da 21 a 23). In altre parole, mancando il libero
esoincrocio (che è una forza coesiva), l’omozigosi da inincrocio potrebbe ulterior-
mente accelerare i processi di potenziale locale estinzione o dare luogo a modifica-
zioni significative nella struttura genetica della locale popolazione di Vipera aspis,
dovute alla casuale emergenza e manifestazione di caratteri prima inespressi (prece-
dentemente «nascosti»). In conclusione quest’ultima possibilità, piuttosto che un
processo di selezione adattativa, appare la più plausibile per giustificare la tendenza
all’aumento del numero delle file di squame dorsali a metà tronco (da 21 a 23) nella
popolazione di Vipera aspis di Castelporziano, fenomeno che si è presentato nell’en-
troterra della Tenuta negli anni ’60-’90 e che comunque non ha nulla a che vedere
con la normale variabilità che questo carattere può presentare. 

Forse meccanismi simili potrebbero essere i responsabili delle varie anomalie
che si riscontrano nello studio di questo carattere meristico anche in altre popola-
zioni di questa come di altre specie ofidiche (ad esempio, Zamenis longissimus). Del
resto, è plausibile ritenere che la variabilità dei parametri morfologici sia la conse-
guenza di processi altamente complessi, non semplici e lineari, in cui interagiscono,
modulandosi a vicenda, svariati fattori genetici ed ecologici. 

Anche Luiselli & Capizzi (1997) e Maura et al. (2008), studiando popolazioni
di Vipera aspis viventi rispettivamente in ambienti agro-forestali e suburbani fram-
mentati, hanno ipotizzato il ruolo dell’inincrocio quale fattore limitante la vitalità
delle popolazioni.
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3.5. Alcuni aspetti del ciclo riproduttivo

Il 24 aprile 2019, nel tratto litorale della Tenuta «Chalet-La Focetta», è stata
trovata una femmina di Vipera aspis lunga circa 65 cm e con massa corporea di circa
160 g (Fig. 2). L’esemplare era gravido, dato che espulse nel sacchetto di raccolta
tre embrioni a stadio precoce (Fig. 3). L’episodio induce alle considerazioni qui di
seguito espresse.

1a ipotesi: ovulazione tardiva.

In base alla letteratura specifica Vipera aspis sembra ovulare dalla metà di mag-
gio (Zuffi et al. 1999a) alla metà di giugno (Saint Girons 1957; Duguy 1972; Saint
Girons & Duguy 1992), a seconda delle condizioni ambientali più o meno idonee
in cui vive e opera. Le ovulazioni più precoci sembrano verificarsi in zone costiere,
in ambienti a caratterizzazione tipicamente mediterranea; quelle più tardive invece
a quote superiori e a latitudini più settentrionali, in ambienti cioè meno stabili e
opportuni.

Ipotizziamo che l’esemplare in questione abbia ovulato oltre i tempi riconosciuti
per la specie, ad esempio in un periodo compreso tra la metà di giugno e la fine di
luglio; se così fosse lo sviluppo degli embrioni sarebbe risultato maggiore, tenendo
conto che (a prescindere dall’aumento delle temperature indotto dai cambiamenti
climatici) Castelporziano offre buone condizioni termiche dal mese di agosto sino
all’autunno avanzato e che, soprattutto nel tratto litorale, i mesi di febbraio, marzo
e aprile consentono una termoregolazione via via sempre più efficace. Non è da
escludere poi una qualche attività invernale (quanto meno termoregolativa) di Vipera
aspis nella Tenuta di Castelporziano, tanto più che è stata riscontrata in località limi-
trofe (Decima Malafede: Sortino & Pizzuti Piccoli 2018) e in altre a caratterizzazione
ambientale simile (San Rossore: Zuffi et al. 1999b). A questo proposito Zehr (1962)
scrive: «…a snake may be able to maintain a fairly constant gestation period by hea-
ting up during warm weather so that the retarding effects of cold periods are not
noticed in the over-all rate of development». Inoltre Bruno (1985) riferisce il caso
di una femmina di Vipera aspis che ai primi di febbraio conteneva due embrioni
quasi completi, fenomeno che, secondo l’autore, sarebbe stato da porre in correla-
zione, fra l’altro, con una ovulazione molto tardiva (metà luglio).

2a ipotesi: ovulazione precoce.

È noto come Vipera aspis presenti una fase sessuale anche in autunno (Saint
Girons 1957, 1992). È possibile quindi che, viste le condizioni ambientali estrema-
mente favorevoli, ciò si verifichi anche a Castelporziano. Accoppiamenti autunnali
sono stati già riscontrati nella limitrofa pineta di Castelfusano e nell’area più interna
di Tolfa (Filippi & Luiselli dati inediti); personalmente poi ho avuto modo di incon-
trare in Tenuta nel mese di ottobre esemplari di sesso opposto appaiati, nonché

— 73 —



— 74 —

Fig. 2. Femmina di Vipera aspis della Tenuta di Castelporziano, rinvenuta gravida il 24 aprile 2019
nel tratto litorale «Chalet-La Focetta».

Fig. 3. Embrioni di Vipera aspis espulsi morti dalla femmina di cui alla Fig. 2.



esemplari maschi con emipeni ben trofici. Del resto nei Viperini euroasiatici sono
stati descritti due diversi tipi di ciclo riproduttivo, il tipo «aspis» e il tipo «berus»
(Saint Girons 1976, 1982; Nilson & Andrén 1997). Il tipo «aspis», che prende il
nome appunto dalla specie in oggetto, è caratterizzato dalla produzione di sperma
maturo che inizia già nell’autunno e continua durante la primavera successiva. A
causa di ciò le copule si possono verificare sia in autunno che in primavera. Nel tipo
«berus» si ha sperma maturo in primavera, in coincidenza con la muta dei maschi,
che quindi innesca la fase degli accoppiamenti.

Sembra che la copula nella femmina di Vipera aspis induca la produzione di un
ormone, il 17-ß estradiolo, che favorisce la vitellogenesi (Bonnet et al. 1994). A que-
sto punto, considerando quanto riferito e mettendo in primo piano il precoce stadio
di sviluppo dei tre embrioni in oggetto (teoricamente riferibile a non più di 15-20
giorni di accrescimento, invocando idealmente una temperatura costante d’incuba-
zione, ad esempio, di 25 °C), è plausibile ritenere che l’esemplare femmina in que-
stione sia incorso in una ovulazione precoce, databile ai primi d’aprile, annunciata
dall’eventuale copula autunnale e definita da quelle successive nella prima primavera.
Peraltro ciò giustificherebbe il rinvenimento a maggio-giugno di giovani vipere par-
torite da poco (Grano et al. 2017; Naulleau & Monney 2010). A questo proposito
merita rilevare che l’8 luglio 1992, durante un’escursione in Tenuta, ho potuto rile-
vare la presenza di neonati di Vipera aspis che fuoriuscivano da una cavità delle
sponde cementate del “Fosso Quarticciolo” (zona sud-est della Tenuta, a confine
con Capocotta). Sul lato ventrale, poco prima dell’apertura cloacale, era ben rileva-
bile il punto fresco di impianto del funicolo vitellino. Si consideri che questa specie
partorisce in genere alla fine dell’estate, tra la fine di agosto e settembre.

In base a riscontri personali, oltre che in Vipera aspis, situazioni funzionali simili
potrebbero essere invocate anche per Eryx jaculus e per gli ovipari Testudo graeca,
Testudo hermanni, Hierophis viridiflavus, Telescopus fallax.
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