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XI 

I PoTiferi costituiscono, nei lmari pugliesi, un gruppo di 
plartilcolare interesse non solo scientif ilco, ma anche appli- 
cativo. 

Ne1 passa,to l’interesse pratico era dato solo idalle specie 
di meldie le grandi dimensioni dei generi Euspongia {e Hippo-  
spongia, per gli impieghi ben noti. Ma oggi si va delineando 
un’imlportanza notevole pler le varie sostanae in essi scoperte, 
di alto interesse farmacologico, le sostanze particolari come 
tre seslquiterpeni ( Axisonitrili) a funzime isonitrililca ‘e iso- 
tiocianica ( estrlemamente rara in natura), sostanze insolite 
che laeciano supporre l’esistenza, nella AxineZ,Za cdnnabina, 
di nuove vie metaboliche (Fattorusso E., Th. Sal., 1977). 

E’ pericio che la Stazione di Biologia Marina di Porto 6e- 
sarleo si intleressa attivamente dell’argomento, le i Poriferi 
raccolti in molti anni, con numerosissimi Idragaggi, sono 
stati classificati dapprilma da M. Sara e poi da M. Labate, 
IdelI’Istituto ldi Zoologia dlell’Unversita di Bari. Da allcuni 
anni ho iniziato io stesso lo studio dei Poriferi, come colla- 
boratore Idle1 Direttore della Staz. B. M. di Porto Cesareo e 
sotto la guida di Labalte, classificando quelli raccolti co’n al- 
cune oentinaia di dragaggi in varie lolcalita e que(1li Idella 
Crociera Otranto - Bari Idel 1979, cui partecipai io sfessio. 

Ovviamente e prematuro fare una sintesi sulla porifero- 
logia pugli’ese, lche intereissa oltre una ventina di biocenosi, 
di fondi div>ersi. 

Poiche il Sara ha fatto un approfonldito stuidio dei Pori- 
fieri Idle1 f ondo CcoralkigenoD ldei mari orientaIi della Puglia 
(Jonio orientale e Basso Adriatico) le Parenzan ha esaminato 
accuratamente tutta la fauna, dei fonldi coralligeni dlella 

(*) Stazione di Biologia Marina di Porto Cesareo. 
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Puglia occidentale (Jonio, Golfo Idi Taranto), si e in grado, 
oggi, di fare un quadro a,bbastanza completo della fauna po- 
rif erologica dell'intleresslante biooenosi coralligena, lche con 
aspetti variabili interessa una superf ilcie complessiva Idi circa 
276 milioni di metri qmdrati (276 klmq). 

Ovviamenbe, i Porif eri del CcoralligenoB non rigua,rdano 
il 'settore economico, perche le spelcie dei generi Euspongia 
e Hippospongia utilizzabili intereissano iparticolarmente al- 
cune biolcenosi Idi profmdita minori, lungo la costa, fra Ta- 
ranto le S. Maria di L#euca, con prpedominanz1a fra Maruggio- 
Torre Ovo - Porto Cesareo - Gallipoli - Racale - Ugiento. 

c I1 Sara, basandosi sulle parti'colari caxatteristiche bio- 
logiche ldei Porif eri : sessilita all0 stato adulto, scarsa capa- 
cita di (diffusionle dellle larvle, ampia diffusione nelle piu varile 
conldiziolni ambkntali icon gra,nIde numero di individui, gran- 
de diff erenziamento specifico, pote aclcertare l'importanza Idi 
questi animali come marcatori di facies bentoniche, lciole come 
in'dicatori biocenotici, in sostituzione dellle alghe che vanno 
rarefacendosi iln ambienti meno illumina,ti% (Parenzan, Pu- 
glia Marittima, in icorso di stalmpa, 1981). 

L'Hopkins (1956) afflermo la pos'sibilita di conosclere la 
salinita dell'e acque dalla plrlesenza !di (determinate slpecie del 
gen. Cliona. 

Le sole spugne dei generi Euspongia le Hippolspongia co- 
stituiscono in Puglia una riserva economica calcolata, pochi 
anni fa, in 325 milioni di spugne utili, per un valore di ciirrca 
114 miliardi di lire, valore che oggi ovviamente, si pub con- 
siderare raddoppiato. 

Benche dlelle spugne minori, d'intleressle piu scientifico, 
non lsi sia passlati ancora alla valorizzazione, tuttavia le nu- 
merose ricerchie compiute in varile istituzioni scientifi'che e 
farmalcologiche, lasciano intra,vveldere non polche poissibilita. 
Una delle spugne ne? passato ritenute idi nessun interesse 
pratico, la Cryptothetia crypta, si rivelo, dopo numeroisle ri- 
cerch<e compiute ne1 National Institute of Health ldi Bethlesda 
(Washington), del piii. alto intereme f armacologilco, coll'ilso- 
lamento di due prodotti denolminati <<Ara A B  e <<Ara CB, 
iche con esperbenti  fatti dai biologi nnell'Universita di Pen- 
nsylvania a Filadelf ia, risultarono sensazionali nella, terapia 
delle inflezioni virali, per colmbattere Ia leucemia, le come an- 
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ti-rige tto in ckirurgia. Gli esperimenti ebb'ero inizio sull'uuolmo 
ne1 1970, ma gia prima,, la Dr. Jakow&a avleva i,solato dai 
Porif eri l'cectionina,~, sostanza validissima contro gli Stafi- 
lococchi penicillino-resiistenti e il Mycobacterium tubercuEosis 
hominis. Sostanze antitumorali eid antivirali sono state sco- 
perte in altri Porifieri. 

La natura dei f ondali <<coralligeniB si pireesta benlssimo 
per lo sviluppo \di numlerosle specie di Polriferi, fra le quali 
mollte sono di forma variabile, 'ma parecchie prleslentano 
forme e colori costanti, ben ldefiniti. 

I1 ccorialligenoB prendle sviluppo lda~ll'increm~ento st@sso 
d'ella sua fauna, particolarmtente da quella litoprolduttrice, 
di tiplo corallino, come essenzialmlente ldai Briozoi, oltre ai 
quali contribuiscono a rinsaldare il fondo mollle anchle lte al- 
ghe di valri generi (Lithophyllum, Lithothamnion, Peyssolnne- 
Zia, MeZobesia, ecc.) ; e le spugne minori trovano un habitat par- 
ticolaamente adatto a1 loro sviluppo sulle formazioni rigidle, 
chie si concr'ezionano fra di loro, unitamente alle parti rigide 
di mollu,schi, le cui conchiglie morte rlestano inglobate, in- 
sieme ai tubuli di Serpulidi le Vermietildi, formando# aggrlegati 
anche di piu metri di altezza e ricchi idi anfrattuosith, di nic- 
chie, di fessurazioni c interstizi, che Idanno ricetto anche ai 
Porifieri piu piccoli, comle ad es. quelli dvei gen. Sycon, Ute, ecc. 

I1 <<coralligeno>, che colstituisce inldubbialmente uno dei 
fonda,li di maggiore interesse, anche per la ricchezza geeerale 
dlellfe spelcie che lo popolano, e molto esteso nei mari pugliesi. 
I1 Parenzan ha valutato la superficie (d'el ccoralligenoB della 
costa occidientale (Golfo di Taranto) in 146,000,000 di mlq 
(146 kmq) e quella Idella costa orientale, da, S. Maria di Leuca 
fino a poco a sud Idi Malnfredonia, in 130,000,000 di mq, su- 
perfici'e forma,ta da varie zone piu o meno ampie e lunghe. Le 
zone piu ampie sono quelle occidentali ,piu precisamiente fra 
Porto Cesareo e Gallipoli. 

Seconido Parlenzan il gruppo zoologic0 piu rappresentato 
ne1 Ccoralligenm e quello dei Molluschi. Pler il coralligeno 
a,driatico il Sara elenco 108 specie, numero che icon i reperti 
del Parenzan nello Jonio sale a 350 (331 (specie, 19 varieta), 
con blen 244 in piu. Dell'e 350 splecie, ne1 coralligeno dello 
Jonio sono state trovate 222, in quello Idell'Adriatico 218, ne% 
<<coralligeno a ClaldocoraB 88. 
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Dei Briozoi, che costituiscono la ‘caratteristica, f onda- 
mentale del CicoralligenoB, sono 65 i classificati; ma sono an- 
Cora mollte lie spelcite non classificate. I1 lmateriale e in stuldio 
in parte nell’Istituto Idi Zoologia dell’universita Idi Genova, 
in parte i,n quello di Ecolobgia AnimalRe di Pavia (Parenzan: 
La Puglia Marittima, in stampa). 

Dato l’int’eresse della biooenosi del <<coralligenoB e il 
grandle numero !delle specie fino ald oggi trovak e classificatle, 
ritengo utille riportare qui l’lelenco completo. Quellte repertate 
per il mar’e occildentale, icioe per il CcoralligenoB del Golfo di 
Taranto, sono in numero Imilnore di quelle !del mare oriientale; 
ma questa dif flerlenza,, con molta probabilita, va attribuita 
a1 fatto che il Sjara ha compiuto ricerche piu profonde e spe- 
cifiche, [data la sua specializzazione. E’ piu probabile, invece, 
chue, aippunto per la stleslsa ragione, alcune specie, raccolte dal 
Parenzan ne1 CcoralligenoB occid!entale e non figuranti nel- 
l’elenco del Sara, siano veramlente mancanti ne1 CcoralligenoB 
della fascia marina srientale della Puglia (S ycon elegans, 
S ycon ciliatum, Ute glabra, Suberites domuncula, Hymenia- 
cfidon sanguinea, Verongia aerop hoba, Oscarella lobularis, Eu- 
spolngia of ficinalis, Petrosia dura). Segule Ylelenco genperal,e, 
di tutte le specie fino ald oggi note per il CcoralligenoB puglie- 
se, el-enco che con ulteriori rifcerlchle si allunghiera di poco. 
Risultia di molto interesse lo studio bischimico dei Poriferi, 
in corso anche in qualche Universita italiana. 

Nell’ebenco, dopo il nomle dell’A, o la sigla, le Iettere in- 
dicano : C : Calcarea, T : Tetractinellida, H = Homosc,lero- 
phorida, Ha = Hadromerina, Hal = Halichondrina, P = Poe- 
cilosclerina, Hap = Haplosclerina, K = Keratosa. 

Aaptos aaptos O.S. Ha 
Acanthella acuta O.S. Hal 
Anchinoe f icti t ius (BOW.) P 
Anchinoe ten,acior (TOPS.) P 
Acarnus tortilis (TOPS.) P 
Antho involvens (o.s.) P 
Agelas oroides (o.s.) P 
Axine,lla cannabina ( ESPER.) Hal 
Axinella damicornis ( ESPER.) Hal 
Axinella polipoides ( o.s.) Hal 
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Axinella verrzxosa (o .s . )  Hal 
Burabis verniculata (BOW.) Hal 
Chondrilla nzicula ( o s )  H 
Chondrosia wni formis  ( NARDO) H 

Cliona copiosn: (BOW.) Ha 
C,liona copiosn (BOW.) Ha 
Cliona janitrix: (TOPS.) Ha 
Cliona sarai (MEL.) Ha 
Cliona schmidti (RIDL.) Ha 
Cliona viridis (o .s . )  Ha 
Cliona sp.  Ha 
Clathrina contoirta (BOW.) c 
Corticella stelligera (o .s . )  T 
Craniella cranium (MULL.) T 
Crambe crambe (o .s . )  P 
Coelectys insinuans (TOPS.) P 
Crella fusifera (SARA) P 
Crelila sigmata (TOPS.) P 
Calyx nicaeensis ( RISSO) Hap 
Cacospohgia scalaris ( o.s.)  K 
Dercitus plicutus (o .s . )  T 
Diplastrella bistellata ( o.s.)  Ha 
Desmacidon adriatica (SARA) P 
Dysidea tupha (MART.) K 
Dysidea fragilis (MONT.) K 
Erylus discophorus ( o.s.)  T 
Erylus euastrum (o.s.)  T 
Eurypon coronula (BOW.) P 
Eurypon major SARA e SIRIBELLI 

Eurypon sp. P 
E uspongia of ficinaZis K 
Fasciospongia cavernosa ( o.s.)  
Geodia cydonium (JAM.) T 
Geodia conchilega (o .s . )  T 
Gellius dubius (BAB.) Hap. 
Halichondria aurantiaca (TOP.) 

Halichondria convolvens (SARA) 

P 

K 

Hal 
Hal 

Halichondria ganicea (PALL.) Hal 
Halichondria sp.  Hal 
Hymeniacidoii sanguinea (TOPS.) P 

117 



Hystode~rnteLla apuliae (SARA) P 
Histodermella sp. n. 2 P 
Hymedesmia sp. P 
Haliclona cratera ( o.s.) Hap 
Haliclona viscosa (SARA) Hap 
Haliclona sp. Hap 
Halisarca dujardini (JOHNS.) K 
Ircinia fascicu.lata (PALL.) K 
Ircinia oros (0.s.1 K 
Ircinia variabilis ( o.s.) K 
Jaspis johnstoni (o.s.) Ha 
Leuconia solida (o.s.) C 
Lissodendorylc cavernosa (TOPS.) I? 
Mycale lingua (BOW.) P 
Mycale massa (o.s.) P 
0,liigoceras collectrix ( SCHULZE) K 
Oscarella lobularis 
Pachastrella monilifera (o.s.) T 
Penares helleri (o.s.) T 
Plakina trilopha ( SCHUL.) H 
Plakortis simplex ( SCHUL.) H 
Pellina semitiibulosa ( LIEB.) Hap 
Prosuberites epiphytum (LAM.) Ha 
Petrosia f iciformis ( POIR.) Hap 
Petrosia dura,- Hap, 
Rhabderemia indica ( DENDY) P 
Rhaphydostyla incisa (o.s.) Hal 
Raspaciona nculeata ( JOHNST.) P 
Spongionella pulchella (sov.) K 
Spongia virgultosa ( o.s.) K 
Suberites carnosus ( JONST.) Ha 
Suberitles domuncula Ha 
Spirastrella cunctatrix ( o.s.) Ha 
Spirastrella minax (TOPS.) Ha 
Stelletta grubii (o .s . )  T 
Stryphnus mmro;natus (OS.) T 
Sycon ciliatun2 (FABR.) C 
Sycon elegans (BOW.) C 
Sycon rapharius (os.) C 
Tethya aurantium (PALL.) Ha 



Tethya citrina (SARA e MEL.) Ha 
Timea fasciafa (TOPS.) Ha 
Timea stellata (BOW.) Ha 
Timea unistellata (TOPS.) Ha 
Terpios fugax  DUCH. le MICH. 

Topsentia genitrix (o .s . )  Hal 
Triptollemus simplex SARA H 
Triptolemus sp. H 
Ute glabra (SCHM.) C 
Verongia aerophoba ( SCHM.) K 

Ha 
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