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LA CARTA ECOLOGICA DEI MAR1 PUGLIESI (”) 

In  vari convegni, regionali e nazionali, si e parlato della 
necessita della compilazione di carte ecologiche, per poter 
disporre di un quadro generale degli aspetti del fonldo marino, 
come base sia per ricerche particola,ri ne1 settore ecoflogico, 
per l’approf ondimento delle conoscenze de’Ila distribuzione 
della fauna e della flora dei vari mari, ed anche per quanto 
puo inbereware l’economia della, fascia costiera, per l’istitu- 
zione di zone di protezione biologica, per la conservazione di 
specie di particolare interesse o in via di estinzione. 

Non staro qui a descrivere la situazione odierna in tale 
settore, perche pi. es. la questione dei parchi marini e ancora 
confusa,. Ci sono dei parchi praclamati ma in realta inconsi- 
stenti o inesistenti: ce n’e uno che blocca una estensione 
eccessiva della costa, qualcuno ben presentato ma, che non 
qo’de troppa consid’erazione per raFioni che non staro qui a 
esporre, o per contestazioni personali. Qv-alche proplosta si 
riferisce, o si riferiva, a zone di neSsun reale interesse, prive 
di specie interessanti da proteggere, ubicat’e magari in zone 
notevolmente af f ollate nella stagione balneare, ecc. Notevoli 
i controsensi di chi perora la causa di parchi o riserve natu- 
rali o zone di protezisne biologica auspicanldo l’istituzione in 
sen0 ad esse, o collaterali, di zone sperimlentali, anche con- 
fondenldo tali zone con impianti d’interesse produttivo corn- 
merciale, ecc. 

Alcune zone di reale importanza, idi contro, non sono sta- 
te fino ad oggi definikivamente approvate e realizzate, anche 
cio per ragioni poco chiare. 

(*) Nota presentata a1 Coagpesso di Biologia Marina di Ancona ne1 1978. 
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E’ ovvio che ldisponenldo di una carta ecologica, che il- 
lustri chiaramentle la situazione di tutti i fondali, dei vari 
biotopi di una determinata, regione, si sarebbe in graldo di ri- 
solvler;e mIeglio lat realizzazione adleguata delle indispiensabili 
zone di protezione, sulle quali tanto si parla nei vari conve- 
gni. Anche rlecentissimamentie, in occasione dlella aampa-  
gna per il mare 1977-1978, si ldiscusse sulla necessita di redi- 
gere una carta lecologilca. 

E’ ovvio che tale iniziativa richiede anni di lavoro, perche 
una carta non puo che essere basiata sui risultati di molti 
‘dragaggi fattli in serie, su centinaia di chilometri di costa, 
da questa verso il largo fino alla, zona infinita del fango. 

Ebbene, ho il pilacere di comunicare che, per la Puglia, 
la carta ecologica, o biocenotica, del mare, esiste gia, e or- 
mai fatta, e certamente la, lmaggior parte dei partecilpanti a 
questo X Congresso della S.I.B.M. ricorldleranno che una bozza, 
plarziale, ldel lavoro che allora )era in corso, e stata presentata 
gia a,l V Congresso di Nardo ne1 1973, dopo essere stata jllu- 
strata in una conferenza ne1 salone di rappresentadza del- 
I’Amministrazione Provinciale ldi Lecce un mese prima. 

L’imponente lavoro, durato cliciotto anni, richiese ben 
oltre 2000 dragaggi, eseguiti spesso in condizisni quasi proi- 
bitive, lunlgo i 760 km della costa, da Metaponto a S. Maria 
di Leuca le da quli a Lesina. 

Tutti i risultati di questi 18 anni di lavoro, che ho  potuto 
compiletare meglio grazie a1 passaggo diella Stazione di Bio- 
Iogia Marina di Porto Cesareo ail’Universita di Lecce, sono 
riuniti ne1 volume che vedra la luce alla finle dlell’anno in 
corso (1981). E’ un voluime di oltre un migliaio di pagine, con 
lcentinaia idi f otografie, molti disegni, tavole colorate, e la 
carta ecologica, ovviampente stamplata in piu pezzi. 

E’ ovvio che, ne1 dare questa comunicazione, non posso 
descrivere nei dRettagli tutte le biocenosi reperite e rilevate 
e la lor0 estensione nelle varie localita marine pugliesi. Mi 
limito quindi ad anticipare alcuni cenni. 

Gli aspetti particolari offrerti dai fondali dei mari della 
Puglia sono all’incirca una quarantina, un certo numero dei 
quali interessano zone piu o meno limitate, old occupanti solo 
alcuni punti ristretti, mentre una ventina, sono le biooenosi 

. 
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piu estese, i fonldali meglio caratterizzati come costituzione 
del substrato *e delle particolari biocenosi, che prenldono ov- 
viamente il nolme dalla natura ldel fondalle o dalle specie do- 
minanti, vegetali o animali. 

L'elenco di queste biocenosi, dopol il fondo sabbiolso che 
orla quasi sempre la costa, la scogliera s o m e r s a ,  quindi le 
bioicenosi diei fondi ad alghe fotofile, laid Ulva lactuca (rela- 
tivamentie molto ridotti), a, Caulerpa, a Cystoseira, a Posido- 
nia (notevolmente rigogliosa ed estesa ne1 mare di Galliplolli), 
a Zostera o Cymodocea, a Cladophora proliflera (la piu estesa 
lungo la Costa Neretiaa, chle inlcluldle una zona a Odonndebue- 
nia balearica, pesce per la prima volta (scoperto Dei masi ita- 
liani), brevi tratti di fonldo pietroso quasi nudo con Echinildi 
(Paracentrotus), il fondo a, Vidalia in zone piu riciche 'di sor- 
genti subacquee. Un fondale a Rythyphlolea tinctoria pura, 
rihevai nel 20 sen0 del Mar Piccolo di Tarantq ma attua1ment)e 
e scomparsa, sostituita ldalla Gracilaria. 

Non eccessive sono le zone detritiche, fra le quali si pos- 
sono distinguere quellle a (detrito vegetale, a idretrito mish 
(osganico le inorganico), a detrito Idi Posidonia lmacerata, e 
quello, notevole per estensione ed interesse, del sabbione 
grossolano conchiglifiero, costituto Idi una malssa di fram- 
Imenti di conchiglie, di natura recente e fossili oi subfossili, 
con una particolare biocenolsi vivente ldi polchi molluschi, cro- 
stalcei, Iecc. Cio, naturalmente, oltre i fanghi detritilci a pro- 
fondita maggiori. 

Fra la sabbia pura o qualsi e questo sabbione grossolano 
si trovano delle isole di sabbia ad Anfioissi, 'ridotte a sud di 
Gallipoli, \ma particolarmentle interlessanti fra Tricase le Ca- 
stro Masina. 

I fondali ad alghe coralline si ldistinguono in quelli a 
Litofilli 'e Litotamni, con ricchezza di fauna, qwelli a Peys- 
sonnelia rolsa - marina, ne1 passatol erronea)mente chiamati 
a Peyssonnelia polymorpha, di particolare interleslse per la 
loro criptobiolcenosi, estiesi soprattutto a1 largo della Coista, 
Neretina con particolare importanza ne1 mare di Porto Ce- 
sareo, ove e inclusa una zona lirnitata riioca di Mitra xonata, 
e una piccola oasi di Peyssonnelia rubra. 

Di eccezionalle interesse e il fonldo corallligeno, esteso nei 
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dule versanti, jonico e adriatico, con netto predoiminio ne1 
versante occiidentale e orientalle dello Jonio, iche nell'Adriatilco 
va estiguendosi a settentrionle ldi Bari, terminando con una 
facies a Cladocora caespitosa a sud di Manfrledonia. I1 fondo 
a Cladocora caespitosa e invece rappresentato ne1 versante 
occidlentale della Puglia solo da una ristretta zona vicino a 
Porto Clesareo. 

Magigiorie importanza presenta il Icoralligeno f ra Porto 
Cesareo e Gallipoli, con estensioni maggiori e facies biooeno- 
tichie molto ricche, con tratti a Myriosoum truncatum in 
forte predoiminio, quasi puro, cioe eccezionalmente Idolminan- 
te fra gli altri Briozoi. Ma oltre all13e fascie di lcoralligeno a 
Briozoi, un aspetto nuovo, o per lo meno ancora quasi ignoto, 
E! costituito #da una fascia <corallifera> a Corallium rubrum, 
chle nella carta ecologica e inldica,ta vagamente, cioe senza 
precisazione dell'ubicazione degli ,scogli corallifleri, dove neil- 
l'anno sicorso una sola persona ha potuto raccogliere alcuni 
quintali di corallo nobile, e dove e prteslente anlche il cois'id- 
dtetto aorallo nero>> (Gerardia savaglia, Ord. Zoanthinaria), 
con esemplari arboirei di 2-3 e piu metri 'di altezza e cormi 
basali dlel diamletro perfino idi 20 centimetri! 

In alcunte localita ci sono fondali a Gracilaria, ed un fon- 
do del tutto particolare, di tip0 subtropicale, e quelo idella 
insenatura della Strea, a suld di Porto Cesar'eo, con una bio- 
cenosi ad Anadiomene stellata, Geodia cydonium (in una 
partilcolare varieta a tazza) e Hollothuria impatiens (domi- 
nante. 

La zona del fango, che in alcuni punti inizia molto vicino 
alla costa ed in altri punti solo vari chilometri a1 largo, corn- 
prendie ovviamlente vari tipi : del fango terrigeno, Idel fango 
detritico, del fango argilloso, con bdocenosi a Corbula gibba, 
a Turritelle, ad Ofiuroidi, ad Abra alba, aid Aporrhais pespe- 
lecani (a1 largo di Lesina). 

Per ritornare vicino alla Icosta,, le salbibie possono esserle 
ricche di Elchinidi (Echinocardium), di Chamelea gallina 
(specialrnente ne1 marle di Lesina, ove questo bivalve e er- 
roneamente chiamatto wongola>), !di alto valorle ecmomilco, 
che si pesca a tonnellate, a Spisula truncata, a Sphaeronassa 
rnutabikis. 
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Fra il coralligeno e le scogliere sommerse, due zone molto 
ristrette solno caratterizzate dall’Alciona,rio (octocorallario) 
Maasella edwardsi, di recente scoperta : una piccola zona 
lungo la costa garganica, fra Manfreidonia e Pugnochiulso, la 
seconda zona davanti a Porto Cesareo. 

I vari fondali le relative biocenosi citate sQno, nlel lavoro 
definitivo gia consegnato, trattati ld~etta3gliataimente, unitla- 
mente ai casi particolari, ai reperti ld’lelccezionle, in una set- 
tantina di capitoli per un complesso ldi circa 1400 pagine. 
Questo lavoro definitivo e corredato Ida centinaia Idi foltolgra- 
fie, disegni e tavole colorate, (e da cirica, 1000 citazioni biblio- 
grafiche. E’ stata dlescritta altrlesi tutta la lcosta Idella Puglia, 
in tutti i suoi aspettj, morf ologici, geologici, floristici, urba- 
nistilci, paesaggistici, (con le caratteristiche idi naxigabilith 
costiera e ogni question’e relativa alla prolduzione peschmec- 
cia, alle risorse marine le ai fenomeni marini in generale. 
L’ ~ N D I I C E B  del lavors, per f acilitarne la con(sultazione, con- 
tiene quasi 10.000 voci. 

E’ ovvio che per tale lavoro ho ricorso alla cortjese, e in 
certi casi intensa e continuativa, collaborazione, ,di oltrfe ot- 
tanta, fra Colleghi, italiani eld esteri, tecnici, eld essperti di 
varie categorie ed amici, tutti mgnalati nella parte introldut- 
tiva, iche resero possibile lo stuldio ldei materiiali ralccolti e 1st 
stesura finale del lavoro anche con preistazioni minime ma, 
non meno utili. 

R I A S S U N T O  

Da varie parti e sentita la necessita di disporrle di una 
carta ecologica dlei nostri <mari, per renderci conto ldegli 
aspetti dei vari fonldali, Idella, presenza e bdell’estensione (delle 
varie bioloenosi, anche per ploter meglio orientarsi nelle in- 
dagini wologichle e nella scelta di zone di particolarpe inte- 
resse per l’istituzione di Zone di Protezione Biologica. L’A. ‘di 
questa nota rif erisce sulla (carta, lecologica diei mari pugliesi 
gia uiltimata per un arlco di costa ldi cirlca 760 km. Pier la com- 
pilazione (di questa carta l’A. ha, impiegato 18 anni fra la- 
voro di campagna e di laboratorio, effettuanldo blen oltre 
2300 Idragaggi. Sono raffilgurate, per i lmari Idella Puglia,, nu- 



merose biocenosi, fra le quali quella del fmdo  sabbioso, ;dell{e 
scoglierie sommerse, del sabbione conchiglif;ero, i f ondi ard 
alghe fotofile, a Cladophora, a Caulerpa, ad Ulva, a Cystoseira, 
a Posidonia, a ZosterG e Cymodocea, a Gracilaria, il sabbione 
ad Anfiossi, il fondo a Peyssonnelia rosa-marina, il f .  Icora,l- 
ligeno (a Briozoi), il coralligeno a Cladocora, il f .  ald alghe 
coral,linle, il f .  fangoxo nei suoi vari aspetti, i fon,dali detritici, 
ecc. I1 testo lche accompagna la carta, Idi circa 1400 pagine, 
riccaimtente illu'strato, costituisce un inventario ldella fauna 
e della flora dei mari pugliesi. 

S U M M A R Y  

A n  ecological map o f  thle Apulia seas. 
Nowaldays there i s  a wide-spread necessity of having a,t 

our $disposal an ecological map of our seas. Sluch a map is 
necessary to know the characteristics of the difflerent sea- 
bottolms, to aocount for the presencle anld the diffu$sion of the 
diffierent biocoenose a,nld also to see our way clear in the 
elcological rfesearches. This map would surely be usleful when 
we have to choose some areas particularly interelsting for 
the setting up of biologically protected areas. The author of 
this ,essay reports about the ecological map1 of the Apulia seas, 
whilch ha,s been completed for a strip of (coast about 760 Km. 
long. To the {drawing of this map, the author has devoted 
about 18 years, partly spent in research campaigns, partly 
in laboratory work. He has also effiected 2300 dreldgings. The 
work presents, for Rpuli3 seas, many biocoenolses, aimong 
whilch the ones referring to thle sand bottom, to the sub- 
rnergeld reef, to the conlchiferous sand soil, to the bottoms 
characterized by photophilae slea-weelds, by C,ladophora, 
Caulerpa, LTlva, Cystoseira, Posidonia, Zostera and Cymo- 
docea. Other biocoenoses described in this work are the ones 
refierring to the sand bottom with Anphioxus, to thle bottolm 
with PeyssonneEia rosa-marina, to the coralJigenous bottoms 
eithjer with Brioxoa or with Cladocora, to the bottom with 
coralligenous algas, to the mulddy bottom in its different 
aspects, to thne (detrital bottoms. Thle map Is explaineld by a 
richly illustrated text of about 1400 pages. It is an inventory 
of the fauna anid th>e flora of the Apulia 'seas. 
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