
l’aggregato di Achillea millefolium è composto da
numerosi taxa di difficile discriminazione, infatti
sono fra loro ibridogeni, ad alta variabilità fenotipica
e cariologica. È un tipico gruppo tassonomicamente
complesso che comprende specie diploidi, auto- e
allo-poliploidi derivate e numerosi ibridi che lo ren-
dono il raggruppamento più eterogeneo e largamen-
te diffuso di Achillea (ehreNDorFer, 1959b, 1973;
sauKel et al., 2003), rappresentato in Friuli Venezia
Giulia da nove entità tra specie e sottospecie.
secondo la recente revisione tassonomica apG III
(2009, 2012), il genere Achillea fa parte della tribù
delle Matricariinae, rientra nella sottofamiglia delle
Anthemideae e appartiene alla famiglia delle
Asteraceae.
Il centro di origine di A. millefolium s.l. è riferibile a
un vasto territorio che va dall’europa sud-orientale
all’asia sud-occidentale, da dove sembra essersi dif-
fusa in tutto l’emisfero settentrionale (Guo et al.,
2008). le trattazioni tassonomiche che si sono susse-
guite nel tempo sono state molto diverse tra loro:
dall’estrema suddivisione in più di 40 microspecie
fino al loro raggruppamento in un’unica macrospe-
cie, A. millefolium s.l. (ehreNDorFer, Guo, 2006). 
A. millefolium aggr. ha un corredo cromosomico base

x = 9 dal quale sono derivati diversi gradi di ploidia.
le specie diploidi sono meno variabili, circoscritte
(stenoecie), regressive e limitate ad aree distinte
dell’eurasia. all’opposto i taxa poliploidi sono poli-
morfici, geneticamente interconnessi, eurieci, spesso
apofitici e dal punto di vista distributivo, possono
occupare aree anche molto vaste: ad esempio A. mil-
lefolium s.s., specie esaploide (6x=54) in origine a
distribuzione circumboreale, è ora diffusa in tutto il
pianeta come pianta infestante le vegetazioni antro-
pogene (Guo et al., 2008).
I fattori citogenetici che stanno alla base della diffe-
renziazione e dell’adattamento fenotipico ed ecologi-
co di A. millefolium aggr. sono stati investigati nei
taxa nordamericani a partire dal 1948 da Clausen e
collaboratori. Da allora gli studi su tale gruppo
hanno condotto a una quantità notevole di dati rela-
tivi a morfologia, cariologia, riproduzione, compor-
tamento d’incrocio, fitochimica, ecologia e distribu-
zione (ehreNDorFer, 1952, 1953, 1959a, b; 1973;
hIesey, NoBs, 1970; tyrl, 1975; Vetter et al.,
1996a, b; WlaCh, 2002; sauKel et al., 2003).
recenti analisi del DNa suggeriscono che A. millefo-
lium aggr. formi il principale gruppo monofiletico
del genere (Guo et al., 2004, 2005, 2008, 2013).
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aBstraCt - Morphological investigations and proazulene evaluation on the achillea millefolium group in Friuli Venezia
Giulia - Achillea millefolium is a polyploid complex whose description is critical. In this work, aiming to clarify the situa-
tion in Friuli Venezia Giulia, many populations have been studied by an approach that combines a morphometric analy-
sis with an evaluation of the proazulene content. the presence of eight taxa considering species and subspecies is proved.
the proazulene test is effective in Achillea roseoalba, but not completely in Achillea collina. With regards to chorology the
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l’ibridazione ha permesso la ricombinazione tra i
caratteri morfo-fisiologici che garantiscono gli adat-
tamenti ai diversi ambienti; la successiva speciazione
ibrida (avvenuta grazie alla presenza di barriere geo-
grafiche o alla comparsa di barriere genetiche, fenan-
tesiche ed ecologiche) ha consentito la separazione
dei vari taxa. tali fenomeni sono entrambi ubiquita-
ri in questo complesso poliploide. 
le specie che compongono l’aggregato possono
riprodursi vegetativamente per frammentazione dei
rizomi e sessualmente tramite impollinazione ento-
mogama incrociata (outbreeding) obbligata (a causa
di auto-sterilità, sauKel et al., 2003). Considerando
i soli taxa basali (diploidi), l’aggregato non include-
rebbe più di sette specie. tuttavia, nel corso di ripe-
tuti cicli di ibridazione-differenziazione, questo
gruppo ha dato vita a notevoli sistemi polifiletici e
politopici di discendenze, che hanno creato una rete
di poliploidi (tetra-, esa- e ottaploidi). ad oggi, la
diversità complessiva del gruppo ha raggiunto il
numero di 20-40 specie (la suddivisione nei diversi
taxa, specie o sottospecie, dipende dal concetto
impiegato dai diversi autori (cfr. ehreNDorFer,
1959b, 1973; Vetter et al., 1996a, b; ehreNDor-
Fer, Guo, 2006). In riferimento alle entità cono-
sciute per il Friuli Venezia Giulia (polDINI et al.,
2001; CoNtI et al., 2005), studi genetici basati sulla
distribuzione degli aFlp (Amplified Fragment
Length Polymorphism) (Guo et al., 2008; ma et al.,
2010) suggeriscono una complicata rete di rapporti
parentali che sono illustrati in Fig. 1.
Da tali riscontri risulta che le specie diploidi, da cui

hanno avuto origine gli altri taxa sono A. setacea (2x)
e A. asplenifolia (2x) - diffusa in Centro europa - e A.
ceretanica (2x), endemica dei pirenei. A. roseoalba
(2x) potrebbe avere un’origine piuttosto recente,
dovuta a introgressione ibrida tra A. asplenifolia e un
taxon diploide ancora sconosciuto, ma vicino ad A.
setacea o A. ceretanica. prove di incrocio artificiale,
dati fitochimici e lo studio dei marcatoti aFlp sug-
geriscono che A. collina (4x) sia derivata dall’incrocio
tra A. setacea e A. asplenifolia. per A. pratensis (4x) e
A. styriaca (4x, non presente in Friuli Venezia Giulia)
si ipotizza un’origine ibrida a partire da A. asplenifo-
lia e A. roseoalba; tuttavia alcune somiglianze sono
state osservate anche con i profili aFlp di A. cereta-
nica. I profili aFlp degli esaploidi A. millefolium
(6x), A. distans (6x), A. stricta (6x) evidenziano un’al-
ta affinità con A. collina, A. pratensis e A. submillefo-
lium (4x). Questi dati rendono molto probabile per
tali specie un’origine polifiletica dal momento che
condividono bande aFlp specifiche con la maggior
parte dei taxa europei di- e tetraploidi. Infine A. pan-
nonica (8x) appare correlata con A. collina, A. steppo-
sa (4x) (originaria dell’ucraina) e A. setacea, che si
ritengono, quindi, i genitori putativi.
l’aggregato A. millefolium presenta inoltre notevole
variabilità e plasticità morfologica e fitochimica.
Questa complessità è stata evidenziata in numerosi
lavori che hanno affrontato il problema con diversi
approcci genetici. lo studio dei cromosomi tramite
analisi cariotipica di Feulgen, Giemsa-C banding
(sChWeIZer, ehreNDorFer, 1983; ehreNDorFer,
1986), DapI e FIsh banding (lamBrou,
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Fig. 1
rapporti parentali all’interno del gruppo di Achillea millefolium secondo l’interpretazione dei marcatori aFlp, dati desun-
ti da Guo et al. (2008) e ma et al. (2010). Caselle bianche: taxa presenti in Friuli Venezia Giulia; caselle grigie: taxa non
segnalati in Friuli Venezia Giulia; linee continue: relazione parentale dimostrata con dati di ibridazione artificiale, dati fito-
chimici e marcatori molecolari; linee tratteggiate: relazione parentale evidenziata per affinità molecolare; linee puntinate:
relazione parentale putativa proposta sulla base di similitudine molecolare.
parental relationships within the Achillea millefolium group following the interpretation of aFlp markers, from Guo et
al. (2008) e ma et al. (2010). White boxes: taxa observed in Friuli Venezia Giulia; grey boxes: taxa not observed in Friuli
Venezia Giulia; full lines: parental relationship demonstrated on the basis of artificial hybridization data, phytochemistry
and molecular markers; dotted lines: parental relationship evidenced by molecular affinity; pointed lines: putative parental
relationship on the basis of molecular affinity.



ehreNDorFer, 2000) ha mostrato che i cariotipi evi-
denziabili nei taxa di A. millefolium aggr. sono fra
loro piuttosto simili e con limitata differenziazione
strutturale; inoltre non sono stati messi in luce osta-
coli evidenti all’ibridazione. tale circostanza è stata
successivamente confermata dall’analisi delle sequen-
ze di DNa nucleare ribosomiale (nrIts) e plastidia-
le (trnl-F), tramite la tecnica del barcoding; questi
studi hanno caratterizzato l’aggregato come una
“politomia” scarsamente distinta e che possono met-
tere in dubbio la definizione di alcune fra le specie
precedentemente illustrate (Guo et al., 2004). le
difficoltà nel chiarire i rapporti filogenetici attraver-
so l’utilizzo di algoritmi che esprimono le affinità
genetiche sotto forma di dendrogrammi sono state
confermate anche da GoBert et al. (2006): si sono
potuti evidenziare infatti cicli di ibridazione e diffe-
renziazione attraverso vari livelli di ploidia (Guo et
al., 2005). tali criticità sarebbero dovute alla diffusa
ibridazione secondaria avvenuta tra popolazioni sim-
patriche di differenti taxa poliploidi, fenomeno che
ha condotto, nella costruzione degli alberi aFlp, alla
separazione di gruppi geografici piuttosto che filoge-
netici. Questo scenario suggerisce l’esistenza di una
rete di relazioni ad anello tra i diversi gruppi così dis-
criminati (Guo et al., 2008).
la notevole complessità dell’aggregato di A. millefo-
lium, collegata alla grande variabilità dovuta a quan-
to sopra argomentato, ha per molto tempo limitato
la conoscenza dei singoli taxa costituenti il gruppo. 
Questo lavoro intende approfondire, attraverso ana-
lisi morfologiche, morfometriche e attraverso un test
rapido dei proazuleni, la conoscenza della complessi-
tà biologica, tuttora irrisolta, del gruppo di A. mille-
folium sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

materIalI e metoDI

Stazioni di campionamento
l’area di indagine del presente lavoro ricade nell’am-
bito amministrativo Friuli Venezia Giulia e in tre sta-
zioni esterne, situate rispettivamente sulle Dolomiti e
in una località slovena limitrofa al confine. Nel det-
taglio: A. setacea: slivia, Duino-aurisina (trieste)
45°46’18’’ N, 13°39’39’’ e; A. roseoalba: Bagni di
lusnizza, malborghetto (udine), 46°30’10’’ N,
13°22’11’’ e; san eliseo, majano (udine), 46°09’47’’
N, 13°05’52’’ e; A. cfr. pratensis: soprapaludo, san
Daniele del Friuli (udine), 46°10’14’’ N, 13°02’14’’
e; A. millefolium subsp. millefolium: Duino-aurisina
(trieste), 45°45’40’’ N, 13°39’08’’ e; Fontanabona,
pagnacco (udine), 46°07’54’’ N, 13°11’02’’ e; A.
collina: Grozzana, Basovizza (trieste), 45°37’49’’ N,
13°54’01’’ e; san martino al tagliamento,
(pordenone), 46°04’12’’ N, 12°84’80’’ e; A. millefo-
lium subsp. sudetica: lusia, Val di Fassa (trento),
46°34’39’’ N, 11°69’64’’ e; monte Croce Comelico,
padola (Belluno), 46°39’16’’ N, 12°25’18” e; A. dis-
tans: m. matajur, savogna (udine), 46°12’13’’ N,
13°32’19’’ e; A. stricta: pian del Cansiglio, tambre
(Belluno), 46°37’26’’ N, 12°25’01’’ e; A. pannonica:
Divača, Carso sloveno, 45°40’45’’ N, 13°58’01’’ e.

la campagna di rilevamento si è svolta nell’arco di due
stagioni (2012-2013), durante il periodo di sviluppo
vegetativo che va da inizio giugno a fine ottobre.

Analisi morfologiche e morfometriche 
Il campionamento del materiale vegetale è stato svol-
to asportando la pianta intera. le analisi morfologi-
che e morfometriche sono state effettuate su campio-
ni essiccati. I caratteri diacritici presi in considerazio-
ne (tab. 1) sono stati ricavati dal confronto di descri-
zioni presenti in diverse flore analitiche (pIGNattI,
1982; aesChImaNN, BurDet, 1994; eGGeNBerG,
mohl, 2008; sauKel, 2008), con particolare riferi-
mento a quanto proposto in sauKel, läNGer
(1992a).
per definire alcune parti dei campioni (ligula, tubo
corollino, ovario, lacinie fogliari), le misure sono
state prese al microscopio ottico (leica BF200) con
obiettivo achro 4/.10 e oculare micrometrico (leitz
10x); il diametro del fusto è stato misurato per mezzo
di un calibro.

Analisi dei proazuleni e altri lattoni sesquiterpenici
Fiori ligulati, ottenuti da piante essiccate, sono stati
montati su un vetrino e messi in contatto con una
goccia (15 μl/fiore) di cloralio-fosfato (due parti di
idrato di cloralio 60% e una parte di acido fosforico
85%). Il vetrino è stato passato alla fiamma per pochi
secondi, fino all’ebollizione e, quindi, immediata-
mente rimosso dalla fonte di calore. In seguito alla
reazione chimica, le ghiandole dei fiori (Fig. 2) assu-
mono una colorazione che viene osservata al micro-
scopio: blu e nero indicano la presenza di proazuleni,
mentre qualsiasi altro colore (o mancanza di colore)
indica una diversa composizione dei lattoni sesqui-
terpenici. un’avvertenza importante concerne l’uti-
lizzo di solo materiale secco; infatti utilizzando mate-
riale fresco è frequente ottenere una reazione di falso
positivo (rauCheNsteINer et al., 2002).

rIsultatI e DIsCussIoNe

Nel valutare la variabilità morfologica delle popola-
zioni è fondamentale la distinzione tra i caratteri
conservati a livello genetico e quelli che, invece, subi-
scono variazioni dovute alle condizioni ambientali
(hIesey, NoBs, 1970; WarWICK, BrIGGs, 1979;
GureVItCh, 1988). In questo lavoro sono state valu-
tate le diverse caratteristiche appartenenti a individui
di una stessa specie cresciuti in una o più popolazio-
ni (tab. 1). Di seguito sono discussi solo i risultati
relativi ai caratteri utili nel discriminare i vari taxa. 

Habitus e fusto
l’altezza della pianta è un carattere molto variabile,
sia tra individui, sia tra popolazioni di una stessa spe-
cie, in particolare in A. millefolium subsp. millefo-
lium. le specie diploidi (A. setacea e A. roseoalba)
mostrano un aspetto meno vigoroso, con piante di
taglia ridotta e con ramificazioni assenti o poco
numerose, congiuntamente a una sezione del caule
cilindrica o poco angolosa, minore di 2 mm di dia-
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metro al secondo internodo. Questi ultimi caratteri
sono condivisi anche con la popolazione putativa di
A. pratensis. al contrario, A. distans presenta indivi-
dui tozzi, spesso di bassa statura, molto ramificati e
con caule decisamente angoloso e diametro piuttosto
rilevante. Infine, rispetto a tutte gli altri taxa, in A.
millefolium subsp. millefolium e A. stricta, è evidente
il raccorciamento di 1-3 internodi mediani del caule.

Indumento
la densità e il tipo di tricomi, che costituiscono l’in-
dumento distribuito sui diversi organi della pianta,
sono attributi distintivi utilizzati in alcune flore criti-
che (sauKel, 2008; eGGeNBerG, mohl, 2008). si
tratta, tuttavia, di un insieme di caratteri relativa-
mente difficile da rilevare, poiché l’impressione visi-
va è determinata da due parametri non collegabili in
modo assoluto: lunghezza e densità dei peli (sauKel,
läNGer, 1992a); per tale motivo è opportuno valu-
tare la densità in relazione alla parziale o totale coper-
tura dell’organo considerato. Dall’osservazione dei
campioni a disposizione è risultato che nelle specie
sud-est europee xerofile, A. setacea, A. collina e A.
pannonica, vi è una copresenza di peli corti e fitti e
peli più lunghi e sparsi, tanto da ricoprire fusto e
foglie con un vello biancastro. al contrario, A.
roseoalba e A. pratensis sono quasi glabre, con pochi,
corti peli, in particolare su fusto e squame involucra-
li. per quanto concerne gli altri taxa, la valutazione
del tipo di tomento è spesso problematica in relazio-
ne alla soggettività nel giudizio sulla lunghezza e den-
sità dei peli: ad esempio, la maggior parte degli esem-
plari di A. millefolium subsp. millefolium confrontati
possiedono una peluria sparsa, data da peli lanosi
lunghi con aspetto ragnateloso, carattere, questo,
molto variabile. si raccomanda di effettuare l’osser-
vazione su materiale fresco.

Foglia
I caratteri fogliari permettono di discriminare con
relativa sicurezza alcune delle specie dell’aggregato
(tab. 1). A. distans presenta foglie con pinne grosso-
lane e rachide delle foglie cauline superiori provvista
di ala di grandi dimensioni (2-4 mm); inoltre le
pinne sono tozze, con distanza elevata tra le inserzio-
ni ed è spesso evidente un solo ordine di partitura: la
pinna appare quindi lobata e non divisa in lacinie. la
rachide alata è distintiva anche per A. stricta, che pos-
siede evidenti denti intercalari fra le pinne e mostra,
anche sul margine delle lacinie fogliari, numerose
dentellature. la lamina fogliare nel suo complesso è
sempre lanceolata, tuttavia il rapporto tra lunghezza
e larghezza distingue bene A. setacea, con foglie sotti-
li e forma allungata; questi caratteri, mediamente,
sono riscontrabili anche in A. collina e A. pannonica.
Inoltre, valutata sul fresco, la sezione trasversale delle
foglie di queste specie appare carenata, attributo che
potrebbe essere legato agli ambienti xerici in cui esse
vegetano. l’aspetto degli elementi fogliari, il rappor-
to tra lunghezza e larghezza della lacinia e del lobo
terminale, che conferiscono alla pinna una figura

slanciata oppure tozza, è utilizzato come indicativo
del taxon da rauCheNsteINer et al. (2002). per
quanto in alcune specie le misure rispecchino un
certo tipo morfologico (ad esempio le sottili e distin-
te lacinie di A. setacea), molto dipende dalla parte
della pinna presa in esame e dalla posizione della stes-
sa sulla foglia considerata; inoltre, soprattutto per
quanto riguarda il lobo terminale, non è sempre
immediato capire dove inizi una nuova lacinia e
dove, invece, sia presente un semplice abbozzo di
partitura della lamina. la distanza tra le pinne sulla
rachide è un carattere relativamente riconoscibile tra
le specie dell’aggregato; A. roseoalba e A. pratensis si
caratterizzano per avere pinne distanziate, contraria-
mente ad A. setacea, dove sono molto ravvicinate (ca.
1 mm). Nella valutazione della foglia, grande atten-
zione va posta agli individui ricresciuti in seguito a
sfalcio che, rispetto agli esemplari primari, possono
presentare foglie cauline di maggiori dimensioni e
con pinne molto distanziate (sauKel, läNGer,
1992a).

Capolino
l’osservazione dell’involucro del capolino (tab. 1)
permette alcune significative valutazioni.
Il colore del bordo delle squame consente di ricono-
scere immediatamente gli individui di A. millefolium
subsp. sudetica. Infatti, per quanto la variabilità di
questo carattere sia elevata, con squame il cui margi-
ne va dal verde-giallastro, al verde, al marrone chia-
ro, è solo in questa sottospecie che si riscontra un
colore molto scuro, quasi nero.
per quanto riguarda la densità dell’indumento (peli
corti e peli lunghi lanosi), si rimanda a quanto
descritto per la pianta intera. squame glabre o al più
con pochi peli al margine consentono di riconoscere
A. roseoalba. le dimensioni complessive dell’involu-
cro rispecchiano l’aspetto vigoroso dei capolini di A.
millefolium subsp. millefolium e A. distans. la dimen-
sione delle squame mediane è in rapporto con il grado
di ploidia: sono piccole in A. setacea e A. roseoalba,
maggiori negli esaploidi e in A. pannonica (8x).
I caratteri del fiore, come atteso, presentano una
bassa variabilità fra gli individui della stessa specie,
tuttavia non sono di grande aiuto per la discrimina-
zione dei diversi taxa. Infatti, per quanto vi sia una
chiara correlazione delle dimensioni del fiore e del-
l’ovario con il grado di ploidia delle specie, l’unica
che si mostra discriminabile sotto questo profilo è A.
setacea, che presenta fiori e ovario di dimensioni infe-
riori, con tubo corollino sempre più lungo rispetto
alla ligula. In generale, A. distans e A. millefolium
sono le specie con organi fiorali maggiormente svi-
luppati.

Contenuto in proazuleni
la reazione dei proazuleni con l’idrato di cloralio ha
portato a quattro diversi tipi di colorazione: i) assen-
te; ii) azzurro-blu; iii) nera; iv) altri colori (rosa, gri-
gio). lo sviluppo del colore dipende dalla diversa
composizione in sesquiterpeni (KuBelKa et al.,
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1999). secondo quanto riportato in letteratura
(sauKel, 1993; rauCheNsteINer et al., 2002), la
presenza di proazuleni è manifesta solo con colore da
azzurro a nero. 
Gli individui che sono stati riconosciuti come A.
roseoalba hanno sempre mostrato ghiandole del fiore
(presenti principalmente nel tubo corollino) colorate
in azzurro-blu (Fig. 2 b).
Questa evidenza sperimentale ha permesso di attri-
buire le popolazioni, morfologicamente non tipiche,
di Forni di sopra, Bagni di lusnizza e Valbruna ad A.
roseoalba, escludendo quindi che fossero compatibili
con gli individui, identificati come A. pratensis, che
sauKel, läNGer (1992c) riportano per il tarvisiano.
altre popolazioni non ben caratterizzabili (san
Daniele del Friuli, loc. soprapaludo), ma riferibili ad
A. roseoalba, di dimensioni maggiori e con crescita a
tappeto, non hanno mostrato colorazione ai proazu-
leni; questo carattere discriminante, in sinergia con le
osservazioni morfologiche, ha portato a considerare
la possibilità che tali piante appartengano ad A. pra-
tensis.
Criticità sono emerse nella risposta alla colorazione
in piante attribuite, su base morfologica, ad A. colli-
na. solo i campioni provenienti da s. martino al
tagliamento infatti hanno confermato una risposta
apprezzabile al contenuto in proazuleni, con ghian-
dole che si sono colorate di nero (Fig. 2 c); gli indi-
vidui di Grozzana non hanno dato reazione positiva,
al più si sono osservate ghiandole color grigio chiaro;
anche gli esemplari del Cansiglio e altri provenienti
da materiale di erbario non hanno risposto all’analisi
dei proazuleni, non mostrando colorazione. Questi
risultati mettono in luce la possibilità di attribuzioni
inesatte ad A. collina basate unicamente su caratteri
morfologici.
tutti gli altri campioni attribuiti agli altri taxa del-
l’aggregato non hanno dato alcuna reazione, oppure
si sono evidenziati colori diversi dal blu e nero 
(Fig. 2 d). 

Descrizione dei taxa in base ai caratteri esaminati
aVVerteNZa: le annotazioni che seguono hanno lo
scopo di porre in evidenza la variabilità dei caratteri
morfologici verificati all’interno dei taxa presenti
nell’area di studio. si tratta quindi di integrazioni alle
descrizioni presenti in letteratura, il cui significato, al
momento, è da ritenersi limitato al territorio preso in
considerazione.

Achillea setacea Waldst. et Kit. (2x = 18)
syn: Achillea millefolium l. subsp. setacea
(Waldst. et Kit.) Čelak.

pianta gracile di piccole dimensioni (25-50 cm), non
ramosa, di colore grigio-verde per la presenza di
denso indumento costituito da peli brevi e peli lano-
si di lunghezza maggiore; fusto non angoloso, con
diametro di 1,1-1,7 mm al secondo internodo, a 11-
22 nodi e internodi brevi (16-26 mm).
Foglie lanceolato-lineari, quelle della rosetta e le
basali con tipico aspetto tridimensionale (a spazzola);

foglie cauline a sezione carenata con dimensioni
decrescenti, le centrali mediamente misurano 40 × 4
mm; pinne di piccole dimensioni (ca. 3,2 mm), poco
distanziate (1 mm); lacinie di lunghezza molto varia-
bile, ma non superiore a 2,5 mm; lobo terminale di
0,85 × 0,31 mm, mucronulato.
Infiorescenza principale piccola, con aspetto appiat-
tito; involucro di 4,9 × 3 mm; squame verdi-giallo-
gnole (2,5 x 0,9 mm), densamente pelose.
Fiori piccoli, bianco-giallastri, i ligulati con tubo (1,1
mm) appena maggiore della ligula (1 mm), più larga
(1,26 mm) che lunga. ovario di 0,8-1,2 mm (Fig. 3).
proazuleni assenti.
osserVaZIoNI. l’unica popolazione di A. setacea esa-
minata mostra caratteri molto costanti. altre popola-
zioni riscontrate nel territorio regionale, con aspetto
simile ad A. setacea, a un’attenta analisi morfologica
si sono rivelate essere forme gracili di A. collina; tut-
tavia esse non hanno evidenziato colorazione ai proa-
zuleni.

Achillea roseoalba ehrend. (2x = 18)
pianta di dimensioni molto variabili, ma tendenzial-
mente gracile (20-60 cm), poco ramosa (ramosità
più marcata in esemplari ricresciuti in seguito a sfal-
cio), di colore verde intenso, poco pelosa; fusto ango-
loso alla base con diametro di 1,2-1,8 mm, a 4-8
nodi, con internodi lunghi 34-95 mm.
Foglie lanceolate, quelle della rosetta picciolate e con
lamina di dimensioni nettamente superiori rispetto
alle cauline, che misurano mediamente 58 × 12 mm
e presentano dimensioni maggiori nella zona media-
na del fusto; rachide della foglia debolmente alata;
pinne lunghe ca. 5,8 mm, molto distanziate (3 mm);
lacinie lunghe ca. 1,8 mm; lobo terminale di 1,5 ×
0,7 mm, mucronulato.
Infiorescenza principale concava, medio-piccola;
involucro dei capolini di 5,2 × 3,5 mm; squame
verde chiaro (2,6 × 0,9 mm) con linea mediana più
scura e margine marrone chiaro, generalmente glabre
o con radi peli.
Fiori piccoli, rosa intenso (raramente bianchi), i ligu-
lati con tubo lungo fino a 1,3 mm; ligula di 1,3 × 1,3
mm. ovario di 1,2-1,6 mm (Fig. 4). proazuleni pre-
senti.
osserVaZIoNI. le popolazioni di A. roseoalba sono
riconoscibili per l’aspetto tipicamente gracile e il
colore verde brillante, non mascherato dal rado indu-
mento. popolazioni tipiche sono tuttavia riscontrabi-
li solo negli habitat di elezione (prati fertili non
eccessivamente eutrofizzati), mentre al di fuori di
questi sono osservabili forme di transizione verso
altre entità del ciclo. In ambienti xerici (prati magri,
scarpate, ecc.) si notano spesso esemplari con indu-
mento più denso, forse ibridi con A. collina.
In formazioni erbacee tendenzialmente igrofile esem-
plari identificati come A. roseoalba vanno rivisti criti-
camente, confrontando i caratteri relativi ad A. pra-
tensis.
Nota. Nel corso delle ricerche si sono riscontrati
esemplari di incerta attribuzione, piuttosto esili e
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slanciati, alti 30-60 cm, da glabri a poco tomentosi
per corta pelosità, non ramosi, a fusti (diam. < 3
mm) con ridotto numero di nodi (8-12) e raccorcia-
ti in alto, crescita a tappeto con presenza di nuovi
germogli nelle piante in piena fioritura. Foglie della
rosetta e basali con pinne molto distanziate.
Infiorescenza principale mediamente piccola (diam.
max 6 cm) con capolini minuti (4,4 × 2,9 mm).
Corolla rosata con tubo lungo ca. 1 mm e ligula di
0,95 × 0,81 mm (Fig. 5). assenza di proazuleni.
I caratteri descritti farebbero propendere per l’attri-
buzione degli individui ad A. pratensis, la cui presen-
za in Friuli sarebbe così confermata. Il ritrovamento
suggerisce la potenziale diffusione in altri contesti
territoriali, a partire dalla fascia collinare. la difficol-
tà del riconoscimento, che poggia sulla valutazione
statistica di alcuni parametri morfologici, pone però
seri problemi nella distinzione di questa specie rispet-
to a popolazioni atipiche di A. millefolium subsp.
millefolium e di A. roseoalba. la distinzione da que-
st’ultima può essere tuttavia facilitata dal test dei
proazuleni.

Achillea collina Becker ex rchb. (2x = 36)
syn: Achillea millefolium l. subsp. collina
(Becker) Weiss; Achillea millefolium sensu
marches. non l. p.m.p.

pianta di aspetto e dimensioni molto variabili (atten-
zione a forme ibride!), mediamente robusta (30-60
cm e oltre), ramosa, di colore verde tendente al gri-

gio, tomentosa (copresenza di peli brevi e lunghi con
peli lanosi); fusto angoloso con diametro di 1,6-3,7
mm alla base, a 9-29 nodi e internodi di lunghezza
molto variabile (8-41 mm).
Foglie lanceolate, quelle della rosetta di dimensioni
maggiori; le cauline, decrescenti lungo il fusto e in
alto, sono caratterizzate da un ciuffo di lacinie abbrac-
cianti il caule (simulanti stipole); le foglie mediane
(44 × 7 mm) risultano uguali o appena superiori a
quelle terminali; pinne lunghe ca. 4,1 mm, distanzia-
te (2,3 mm); lacinie lunghe ca. 1,3 mm con lobo ter-
minale (1,1 × 0,3 mm) mucronulato.
Infiorescenza principale fortemente convessa, medio-
grande; involucro di 7 × 3,7 mm; squame (2,8 × 1
mm) verde-giallastre con linea mediana più scura,
pubescenti.
Fiori bianchi di medie dimensioni; fiori ligulati con
tubo di 1,3 mm; lunghezza della ligula (1,3 mm)
solitamente inferiore alla larghezza (1,5 mm). ovario
di 1,4-1,8 mm (Fig. 6). tra i casi studiati la presenza
di proazuleni è stata rilevata unicamente nella popo-
lazione di san martino al tagliamento.
osserVaZIoNI. per la sua ampia distribuzione geo-
grafica A. collina è, con A. millefolium subsp. millefo-
lium, l’entità più facilmente reperibile. Nella sua
forma tipica è presente in habitat termofili e/o xero-
fili, raggiungendo il piano montano superiore
(pascoli aridi con esposizione meridionale). In
ambienti ecotonali sono state osservate popolazioni
con crescita a tappeto, caratteristica che in letteratu-
ra è riferita ad A. pratensis e A. setacea (sauKel,
2008). spesso s’incontrano forme di transizione che
non permettono un’immediata attribuzione.
particolare attenzione va posta nei confronti di A.
pannonica, distinguibile per caratteri che necessitano
di un’attenta quantificazione (nodi, dimensioni della
pinna). 

Achillea millefolium l. subsp. millefolium (6x = 54)
syn: Achillea millefolium l. subsp. asplenifolia
Vent.

pianta robusta, molto ramosa, di notevoli dimensio-
ni (40-80 cm e oltre) e di colore verde scuro; indu-
mento molto variabile, anche denso e con peli lano-
si in alcuni esemplari, ma mai diffuso in modo con-
tinuo e su tutti gli organi; fusto decisamente angolo-
so, con diametro in basso di 2,5-4,6 mm, ad alto
numero di nodi (maggiore di 15 fino alla prima
ramificazione) e internodi di lunghezza molto varia-
bile (29-68 mm), raccorciati nella parte centrale e
progressivamente allungati.
Foglie lanceolate (70 × 15 mm), le superiori legger-
mente ridotte rispetto alle mediane; pinne lunghe ca.
8 mm, piuttosto distanziate (2,5 mm); lacinie lunghe
ca. 1,1 mm con lobo terminale (1,3 × 0,6 mm)
mucronulato.
Infiorescenza principale piuttosto grande, formata da
corimbi secondari portati più o meno alla stessa
altezza; involucro di 7,3 × 4,5 mm; squame di 2,6 ×
1 mm, verde chiaro, pubescenti, con striscia centrale
verde scuro e linea mediana bianca.
Fiori bianchi o rosei; fiori ligulati con tubo di 1,5
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Fig. 2
Ghiandole fiorali in Achillea millefolium aggr. a) prima
della colorazione; b), c), d), colorazione con idrato di clo-
ralio: b) blu: Achillea roseoalba; c) nero: Achillea collina; d)
incolore: Achillea millefolium subsp. millefolium. 
Flower glands in Achillea millefolium aggr. a) before stain;
b), c), d), chloralium hydrate stained: b) blue: Achillea
roseoalba; c) black: Achillea collina; d) colourless: Achillea
millefolium subsp. millefolium.



mm e ligula di 1,4 × 1,5 mm. ovario 1,5-1,8 mm
(Fig. 7). proazuleni assenti.
osserVaZIoNI. pianta sinantropica che popola
ambienti disturbati, distinguibile per l’habitus vigo-
roso molto ramificato. Quando cresce in vegetazioni
sub- o semi-naturali la determinazione richiede l’os-
servazione accurata dei caratteri diacritici per la pos-
sibile confusione con A. collina o A. roseoalba. Nel
piano montano si possono osservare frequentemente
forme di transizione verso la sottospecie sudetica.

Achillea millefolium l. subsp. sudetica (opiz) Weiss
(6x = 54)
syn: Achillea sudetica opiz

pianta di medie dimensioni (40-60 cm) con densa
pubescenza appressata dovuta a peli di corte dimen-
sioni; fusto decisamente angoloso, con diametro di
2,2-3,7 mm alla base, ad alto numeri di nodi (8-13
fino alla prima ramificazione) e lunghezza molto
variabile degli internodi (32-85 mm), raccorciati
nella parte mediana. 
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Fig. 5
Achillea cfr. pratensis. Foglia mediana; corimbo terminale;
fiore ligulato.
Achillea cfr. pratensis. median leaf; terminal corymb; ligu-
late flower.

Fig. 6
Achillea collina. Foglia mediana; corimbo terminale; fiore
ligulato.
Achillea collina. median leaf; terminal corymb; ligulate
flower.

Fig. 3
Achillea setacea. Foglia mediana; corimbo terminale; fiore
ligulato.
Achillea setacea. median leaf; terminal corymb; ligulate
flower.

Fig. 4
Achillea roseoalba. Foglia mediana; corimbo terminale;
fiore ligulato.
Achillea roseoalba. median leaf; terminal corymb; ligulate
flower.



Foglie lanceolate, le cauline leggermente decrescenti
in dimensione lungo il fusto; foglie mediane di 61 ×
12 mm; pinne lunghe ca. 7 mm, abbastanza distan-
ziate (2,6 mm); lacinie lunghe più di 2 mm; lobo ter-
minale (2,3 x 0,5 mm) mucronulato.
Infiorescenza principale relativamente grande, con
corimbi laterali spesso superanti quello centrale;
involucro di 5,4 × 3,1 mm; squame di 3,2 × 0,9 mm
con radi peli lanosi e bordo da bruno scuro a nero.
Fiori da intensamente rosei a bianchi; fiori ligulati
con tubo di 1,3 mm e ligula di dimensioni cospicue
(1,9 × 2 mm). ovario di 1,3-1,9 mm (Fig. 8).
proazuleni assenti.
osserVaZIoNI. Vicariante altimetrica di A. millefo-
lium subsp. millefolium, la sua identificazione non
risulta problematica grazie alla caratteristica peculia-
re del bordo delle squame di colore bruno scuro o
nerastro.

Achillea stricta Gremli (6x = 54)
syn.: A. distans Willd. subsp. stricta (Gremli)
Janch.

pianta piuttosto alta (50-70 cm) di colore verde
scuro con indumento costituito da peli sia lunghi e
lanosi, sia brevi; il tomento non è diffuso su tutti gli
organi, non appare continuo e presente in tutti gli
individui; fusto decisamente angoloso, con diametro
di 2-3,7 mm al secondo internodo, a numero di nodi
elevato e variabile (7-17 fino alla prima ramificazio-
ne), internodi (lunghezza media 43 mm) raccorciati
nella parte apicale.
Foglie lanceolate a rachide alata larga oltre 2 mm con
evidenti dentellature; foglie cauline visibilmente
decrescenti lungo il fusto; foglie mediane lunghe 81
× 19 mm; pinne lunghe ca. 10 mm, molto distanzia-
te (fino a 5 mm); lacinie non superanti i 2,5 mm;

lobo terminale (1,5 x 0,7 mm) mucronulato. 
Infiorescenza principale grande (diametro fino a 10
cm), con corimbi laterali che raramente superano in
altezza quello centrale; involucro di 4,9 × 3 mm;
squame di 3,1 × 0,9 mm, bianche al centro, marrone
chiaro sul bordo, con radi peli lanosi.
Fiori da bianchi a rosati; fiori ligulati con tubo di 1,4
mm e ligula pressoché isodiametrica (1,62 x 1,52 mm).
ovario di 1,4-1,8 mm (Fig. 9). proazuleni assenti.
osserVaZIoNI. A. stricta frequenta preferenzialmente
orli nitrofili del piano collinare e montano, in parti-
colare sui versanti meridionali. pur essendo general-
mente di agevole determinazione per la presenza di
rachide alata e dotata di dentelli, non sono tuttavia
rari individui atipici, probabilmente generati per
ibridazione con A. collina (peluria più densa e foglie
con ciuffo di lacinie abbracciante il fusto), A. millefo-
lium (dentellatura appena evidente) e A. roseoalba
(piante di dimensioni ridotte, di un verde più vivace
e corolla rosea).

Achillea distans Willd. (2x = 54)
syn.: A. tanacetifolia all. subsp. distans (Willd.)
Gajić

pianta robusta, piuttosto tozza, ramosa (30-60 cm)
di colore verde scuro a pelosità diffusa, talvolta lano-
sa; fusto angoloso con diametro di 2-4,9 mm alla
base, a ridotto numero di nodi (4-10 fino alla prima
ramificazione) e internodi di 4-8 cm, i più lunghi
nella zona mediana. 
Foglie lanceolate; foglie cauline di dimensioni molto
variabili (75 × 18 mm), minori nelle ramificazioni
laterali; lamina con rachide fortemente alata (nelle
foglie superiori fino oltre 4 mm) e spesso dentata;
pinne lunghe circa 1 cm al netto dell’ala, lobate,
molto distanziate (fino a 5 mm); partiture di terzo
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Fig. 7
Achillea millefolium susbp. millefolium. Foglia mediana;
corimbo terminale; fiore ligulato.
Achillea millefolium susbp. millefolium. median leaf; ter-
minal corymb; ligulate flower.

Fig. 8
Achillea millefolium susbp. sudetica. Foglia mediana;
corimbo terminale; fiore ligulato.
Achillea millefolium susbp. sudetica. median leaf; terminal
corymb; ligulate flower.



ordine quasi mai osservabili, la lamina della pinna
appare quindi incisa, ma non divisa; lobo terminale
di 2,8 × 1,1 mm. le grandi dimensioni della pinna
con ridotti rapporti di incisione sono caratteri chia-
ramente visibili anche nelle foglie basali.
Infiorescenze molto grandi, con corimbo centrale
rilevato rispetto ai laterali; involucro di 7,8 × 4,7
mm; squame di 3,3 × 1,1 mm, a pelosità appressata,
di colore verde chiaro con parte centrale verde scuro
e prive della linea mediana più chiara.
Fiori da bianchi a rosa intenso, di grandi dimensio-
ni; fiori ligulati con tubo di 1,4 mm; ligula più larga
(2,1 mm) che lunga (1,9 mm). ovario di 1,4-1,9
mm (Fig. 10). proazuleni assenti.
osserVaZIoNI. specie facilmente riconoscibile per la
forma caratteristica delle foglie superiori. Nella sta-
zione di campionamento sono state osservate forme
intermedie con A. collina, presente nella sua forma
tipica in una popolazione limitrofa.

Achillea pannonica scheele (2x = 72)
pianta slanciata non ramosa (50-80 cm) di colore
verde-grigio e pelosità diffusa in tutta la pianta, costi-
tuita dalla combinazione di una fitta pubescenza di
peli brevi e peli lunghi e lanosi; fusto angoloso con
diametro di 2,1-3,4 mm, con molti nodi (12-18) e
internodi brevi (3-5 cm), raccorciati nella parte supe-
riore. 
Foglie lanceolate; foglie mediane (53 × 63 mm)
decrescenti dalla base alla sommità del fusto; pinne
lunghe ca. 6,5 mm, poco distanziate (2,0-2,5 mm).
lacinie di 2,2-2,8 mm con lobo terminale di 1,1 x
0,4 mm.
Infiorescenze grandi, con profilo convesso; involucro
di 4,5 × 2,4 mm; squame di 3,2 × 1 mm, verde pal-
lido e bordate di marrone chiaro, con tomento lungo
e denso.
Fiori bianchi; fiori ligulati con tubo avente dimensio-

ne pressoché uguale alla lunghezza e larghezza della
ligula: rispettivamente, 1,46, 1,45, 1,51 mm. ovario
di 1,26-1,50 mm (Fig. 11). proazuleni assenti.
osserVaZIoNI. specie riconoscibile per il denso
indumento che copre tutta la pianta, molto simile ad
A. collina, dalla quale si distingue per la distanza
nodale, l’assenza di un fitto ciuffo di lacinie alla base
delle foglie cauline superiori e per le maggiori dimen-
sioni della pinna. Nella zona di Grozzana, sono state
riscontrate popolazioni che al primo esame sono
state attribuite ad A. pannonica, ma che presentano
caratteri non completamente coerenti con quanto
proposto in letteratura.
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Fig. 10
Achillea distans. Foglia apicale; corimbo terminale; fiore
ligulato.
Achillea distans. apical leaf; terminal corymb; ligulate
flower.

Fig. 11
Achillea pannonica. Foglia mediana; corimbo terminale;
fiore ligulato.
Achillea pannonica. median leaf; terminal corymb; ligulate
flower.

Fig. 9
Achillea stricta. Foglia mediana; corimbo terminale; fiore
ligulato.
Achillea stricta. median leaf; terminal corymb; ligulate
flower.



CoNClusIoNI

l’alta variabilità che caratterizza il gruppo di A. mil-
lefolium è un aspetto che è stato largamente affronta-
to sotto diversi punti di vista (ehreNDorFer, 1953;
1959a, b; rauCheNsteINer et al., 2002; sauKel et
al., 2003; Guo et al., 2006). l’indagine sistematica
basata sull’analisi morfologica risulta assolutamente
insufficiente a inquadrare la diversità osservabile,
problema che ha portato in passato alle numerose
proposte nomenclaturali e tassonomiche. Infatti, in
natura, sono facilmente distinguibili, oltre ai tipi spe-
cifici sopra descritti, numerose forme intermedie. Il
fenomeno dell’ibridazione fra le specie appartenenti
all’aggregato è stato dimostrato in numerosi lavori
(ehreNDorFer, 1959b; Vetter et al., 1996a, b;
sauKel et al., 2003) anche fra specie fra loro distan-
ti come A. clypeolata e A. collina (sauKel et al., 2003)
e l’importanza fondamentale dell’allopoliploidia
quale meccanismo evolutivo funzionale è stata evi-
denziata in tutto il genere Achillea (Guo et al., 2012,
2013). Inoltre, la diversità fenotipica è sicuramente
amplificata da forme di adattamento ecologico, alcu-
ne delle quali appaiono fissate, come dimostrato
anche da esperimenti di coltivazione ex-situ (sauKel,
läNGer, 1992a).
Come precedentemente emerso in altri studi svilup-
pati in Centro-europa (ehreNDorFer, 1953,
1959a, b; sauKel, läNGer, 1992a, b; KuBelKa et
al., 1999; Guo et al., 2006), le analisi effettuate con-
fermano che le specie componenti il gruppo di
Achillea millefolium formano anche in Friuli Venezia
Giulia un complesso molto difficile da interpretare
per la scarsa delimitazione fra le entità e la contro-
versa consistenza tassonomica.
ai fini della determinazione, data la complessità
all’interno dell’aggregato, è necessaria la valutazione
sia di caratteristiche morfologiche, sia biochimiche
(presenza proazuleni). Inoltre, la variabilità tra gli
individui e le popolazioni richiede un’adeguata trat-
tazione statistica, approccio non compatibile con l’e-
sigenza di un rapido riconoscimento sul campo.
l’osservazione dei caratteri diacritici proposti da
sauKel, läNGer (1992a) non ha sempre rispecchia-
to gli intervalli di valori indicati. In particolare, le
difficoltà maggiori si sono riscontrate nella valutazio-
ne dei caratteri collegati al corimbo principale e alla
lacinia fogliare, problematica dovuta all’interpreta-
zione spesso soggettiva nella scelta dei punti di misu-
razione (dicotomie nei corimbi e abbozzi di lacinia
nella foglia). un altro aspetto discutibile è l’utilizzo
frequente, come carattere diacritico, dell’area delle
squame e delle ligule che, non avendo forma regola-
re, non può essere calcolata in modo preciso, se non
con l’utilizzo di strumenti informatici di scansione e
analisi dell’immagine.
Il tipo di indumento e l’assenza o presenza di peli
densi e lunghi sono alla base di molte chiavi propo-
ste per la determinazione (aesChImaNN, BurDet,
1994; eGGeNBerG, mohl, 2008; sauKel, 2008).
Questi caratteri, apparentemente di facile utilizzo, in
realtà non sono esattamente definiti. Infatti, vi sono
specie quasi glabre (A. roseoalba) o con tomento fitto

(A. pannonica e A. setacea) per le quali non vi è criti-
cità, mentre per altre entità la descrizione dell’indu-
mento non è sempre univoca, in particolare se osser-
vata su campioni di erbario.
l’indagine svolta è basata sui lavori prodotti in
Centro-europa e introduce per la prima volta in
popolazioni a sud dell’arco alpino la valutazione del
contenuto in proazuleni. tale strumento istochimi-
co, il cui potenziale tassonomico è stato ampiamente
dimostrato (KuBelKa et al., 1999), è stato utile per
discriminare gli esemplari di A. roseoalba da quelli
putativi di A. pratensis. lo scenario che emerge rical-
ca in linea di massima quanto già proposto nelle pre-
cedenti flore regionali (polDINI, 1991; 2002).
la criticità maggiore probabilmente riguarda A. col-
lina. Infatti, per quanto le popolazioni osservate fos-
sero morfologicamente ed ecologicamente compati-
bili con quanto proposto in letteratura (sauKel,
läNGer, 1992a; KuBelKa et al., 1999;
rauCheNsteINer et al., 2002; sauKel, 2008), una
sola fra queste (s. martino al tagliamento) da un
punto di vista istochimico ha rivelato il contenuto in
proazuleni. si ritiene che questo dipenda dalla note-
vole capacità ibridogena di questa specie che condu-
ce alla presenza massiva di popolazioni ibride non
facilmente riconoscibili come tali (sauKel, 2008) e
dove la via dei proazuleni è silenziata.
un’ulteriore problematica si è riscontrata con A. pan-
nonica, in quanto le popolazioni raccolte nel Carso
(Grozzana), zona indicata da marChesettI (1896-
97) - dato ripreso da polDINI (2009) - e inizialmen-
te attribuite a tale specie, alla luce dell’analisi morfo-
logica riguardante i caratteri dell’involucro e dell’o-
vario sono da attribuire ad altra entità (forse ibridi o
forme xerofile di A. millefolium). al contrario, gli
individui raccolti pochi chilometri oltre il confine
con la slovenia (Divača) rispondono pienamente al
tipo. a questo proposito, una revisione dei materiali
depositati negli erbari risulterà necessaria al fine di
chiarirne la presenza nel territorio italiano. la secon-
da unicità relativa all’aggregato di A. millefolium nel
Carso triestino è A. setacea, la cui presenza è piena-
mente confermata dalla stazione di slivia.
In riferimento alle altre specie, A. millefolium subsp.
millefolium e A. roseoalba sono le stirpi più diffuse nella
regione; inoltre, è comprovata la presenza di A. distans,
A. stricta e A. millefolium subsp. sudetica, limitate all’in-
tervallo tra la fascia collinare (raro) e quella alpina.
la ricerca di A. pratensis, stimolata da quanto riporta-
to da sauKel, läNGer (1992c) e suggerita dal ritro-
vamento della stessa nei territori limitrofi
(aesChImaNN et al., 2004), mette in luce la grande
difficoltà nel suo riconoscimento, dato che può esse-
re facilmente confusa con forme vigorose di A.
roseoalba, con forme gracili di A. millefolium susbp.
millefolium oppure con ibridi estemporanei fra le due.
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rIassuNto - Achillea millefolium aggr. è un complesso
poliploide di difficile interpretazione. In questo lavoro
diverse popolazioni sono state sottoposte a uno studio che
unisce l’analisi morfometrica alla valutazione del contenu-
to in proazuleni al fine di fornire un approfondimento alla
conoscenza delle entità presenti in Friuli Venezia Giulia. È
comprovata la presenza di otto taxa tra specie e sottospe-
cie. Il test dei proazuleni si è dimostrato efficace per isola-
re Achillea roseoalba, ma non completamente esaustivo per
Achillea collina. Dal punto di vista corologico si segnala
una criticità relativa alla distribuzione di Achillea pannoni-
ca, la cui diffusione nel territorio del Carso italiano rima-
ne da confermare. È considerato il ritrovamento di una
popolazione putativa di Achillea pratensis nella zona di san
Daniele del Friuli. Infine è discussa la complessità morfo-
logica interna al gruppo.
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