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OSSERVAZIONI PR LIMINARI SULL’ INFRALITQRAm 

DI SUBSTRATO RQCCIOSO 

LUNG0 LA COSTA SALENTINA 

(GOLFQ DI TARANTO) 

PREMESSE 

La penisola salentina e formata sostanzialmente da Cal- 
carleniti Plio-Calabriane, ricoperte Ida lembii ldi terreni qua- 
ternari. 

La sua costa jonica e, in linea generale, poco articolata e 
bassa sul livello marino, eccetto che per il tratto roccioso 
comprIeso t ra  Torrle S. Isiidoro e la stazione balneare \di S. Ca,- 
terina, ove raggiunge la maggior elleva,zione. Laddove il pro- 
filo roccioso e uniforme, e spesso scolpita in mille punte aguzze 
t ra  le quali si aprono, a tratti, pozze di scoglilera, piu o meno 
grandi; laddove e invece discontinua, le interruzioni sono 
dovute a1 cedimento di blocchi, o perche l’argilla su cui poggia 
la roccia e facilmente vescavabille dal moto ondoso( corne nella 
Calata di Saguerra), o perche l’asportazione ldei materiali c a b  
carenitici viene operata, da una falda freatica superficialle Idi 
sottostrato chie piroduoe cavita piu o meno ampie (zona (delle 
<<Spunnulate> lungo la costa neretina). 

Nlei tratti in cui la Calcarenite ha  una lmaggior potenza, 
tanto da, costituire in mare fondi rocciosi anche a qualche 
centinaio di metri a1 largo, la scogliera, Idfemolita dall’onda 
progrlessivamente, ha  originato una piattaforma intertidale. 

Ne1 nostro lavoro a,bbiamo preso in consildlerazione due 
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Fig. 1 - Tratto della costa jonico-sallentina con l'ubicazione dell'e stazimi. 

stazioni su tale piattaforma, distanti t ra  lor0 di circa 20 km 
in linea d'aria (fig. 1). 

Scopo della ricerca, era quello di paragonare le popola,zioni 
delle duie stazioni, essendo la prima (stazione A) p,rossima a1 
Mar Grande di Taranto e ad un insedia*menLo a,bitativo, e 
pre;sumillbilmente soggetta a inquinamenti, mentre la sleconda 
(stazionfe B), apparencemente non sollecitata da alcuna, fonte 
di inquinamento, in quanto lontana da insediamenti umani 
(Fig. 2). 

MATERIAL1 E METODI 

I matleriali sono stati raccolti ida Novpembre 1977 ad Otto- 
bre 1978, con freiquenza quin'dicinale, nei giorni da l t a  marea, 
per assicurarsi condizioni d'inondazione simili nkelle due sta- 
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a 

b 

Fig. 2 - Vista delle stazioni: a) Piatltaforma intertidale nella st. A; b) la stessa 
nella st. B; c) paricolare della st. B; d) delimitazione di un campiona- 
mento. 

zioni. A110 scopo era stato scelto un  oplportuno calendario dlelle 
uscite, in base alle tabelle Idi previsione dlelle maree per il 
Golfo di Taranto. 

Le stazioni sono state localizzate nei tratt i  aventi una 
medesima struttura vegetazionale a prlevalenza di Cystosleirle, 
t ra  cui vi fossero piccole fosse scodelliforrni, ricolme di sabbia 
ovvero di <detrito conchi,gliar*e. L’interesse insito in quest’ulti- 
rno aspietto dipendeva dalla possibilita Idi catturare in tali 



fosse, formle detritivore come Xaiva biguttata ( RISSO, 1816), 
che era gia nota nell’ambito della stazionle A (PASTORE, 1977). 

Le coordinate della stazione A, ampia circa 250 mq, sono: 
40024’32”N - 17O13’25’’E; quelle della stazione B, ampia circa 
70 mlq, sono: 40015’45”N - 17020’42”E. 

La raccolta dei mafieriali e stata fa t ta  entro superfici 
unita,rie [di 1 mq, Idelimitanldole con una cornice metallica, 
piazzata ogni volta col mledesimo orinentamento. La sua ado- 
zionle #ci era stata suggerita da preliminari osservazioni rela- 
tivie alla carcinlsf auna, abbastanza dispersa, e cib malgraido le 
raccomanidazioni Idella letteratura ( BELLAN-SANTINI, 1967 ; 
BOUDOURESQUE, 1974; CINELLI & al., 1977; CINELLI 8~ al., 1977 b). 

I materiali, rimossi $con cura, venivano consiervati in con- 
tenitori di plastica con formolo a1 10% neutralizzato pier 
eccesso Idi MgC03, sostituito in seguito con formolo lal 5% o 
con alcsol, a seconda dei casi. 

Collateralmente venivano anche rillevati i principali pa- 
rametiri fisico-chimici ldell’acqua (Tab. l e fig. 3). 

Prima di rimuovere i materiali, si pren’deva nota su ap- 
posite schede di mappatura, della disposizione dei materiali 
piti vistosi; ogni volta che e stato possibile, si fotografa,vano 
le superfici di prelievo. 

In  definitiva lle superfici rastrlellatle sono state colmplessi- 
vamlente di 24 mq in tutte e due le stazioni, con uno sforzo 
di cattura di 24h, in ciascuna ldi esse. 

I n  laborstorio vlenivano smistati i materiali f aunilstici di 
taglia non inferiore al millimetro. 

Una volts smistati, i materiali venivano fatt i  asciugare 
su carta, bibula, per essere poi pesati, ottenenldosi cos1 il peso 
urnido formolato. 

Dekrminati e classificati, venivano poi essiccati in stufa 
a llO°C, fino a peso costante, e ripesati con una bilancia di 
precisione Sartorius, per valutare, gruppo per Igruppo, i pesi 
secchi. 

In  pa,rticolare per i Molluschi e gli Echinodermi lle pesate 
venivano fatte dopo aver eliminato le conchiglie e gli leso- 
scheletri, tenendo gli animali per alcuni minuti in HlCL/N. 
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86 



RISULTATI 

I1 valore dvella biomassa, estrapolato come miedia in fun- 
zione del tempo, e risultato, nella stazione A, pari a, 357,57 
gr/mq di cui 350,87 gr/mq ascrivibili alle sole alghe macro- 
fite e 6,7 gr/mq all’insieme degli altri animali; nella stazione 
B, invece, pari a 186,61 gr/mlq di cui 183,96 gr/mq ascrivibili 
alle alghe e solo 2,65 gr/mq all’insieme delgli animali. 

I dati relativi sono forniti nelle tabellle I1 e 111. 
Nell’intento di visualizzare il f enomeno delle oscillazioni 

ne1 tempo dei valori di biomassa, ossia lo standing-crop nell’e 
due stazioni, abbiamo disegnato il grafico di figura 4, ottfe- 
nuto ela,boran’do gli insiemi dei pesi secchi mensili, tramite 
la lor0 trasf ormazione in logaritmi neperiani. Le (due curve 
assumono un andamgento caratteristico che mostra come esse 
rappresentabili \dall’e1quazione logistica : 

sd N rN (K-N) 

dT K 
- - 

siano soggette ald oscillazioni, almeno pier cio chle riguarda le 
fluttuazioni d’accrescimento nelle popolazioni algali e ldi eon- 
seguenza in quella animali, (epibionti o associate. 

Tali fluttuazioni si distinlguono nellle ldue parti delle cur- 
ve, quella invernale-prima(veri1e a sinistra del grafico, da 
qulella estivo autunnale, alla sua ldlestra. In  quest’ultima, il 
verificarsi di oscillazioni di rilassamento o (di scarica di den- 
sita second0 Nicholson ( 1954), e Ida correlarsi all’innalzamen- 
to termico in concomitanza del periodo solstiziale, in cui le 
sscillazioni di marea (che nello Jonio son basse), risultano 
meno ampile rispetto all’Inverno ; alla mancanza di aollecita- 
zioni di taglioB che riducono gli effetti !del moto ondoso e alla 
minore incidenza barometrica, prevalentdo in estate le alte 
pressioni: un insieme cioe di fattori di sollecitazionle carlenti 
in questo periodo dell’anno, per cui l’idrodinamismo si rilduce 
ai minimi valori. 

Essendo per questo minore la capacita di dispersione delle 
sostanze sciolte in acqua,, v’e maggiore possibilita da parte 
delle alghie di utilizzare i nutrienti, in uno con la maggior 
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2 w Anfipodi Altre 
Data Alghe Decapodi Molluschi Echinod. Molluschi TOTALE In x m 

F Isopodi Specie r * 
15 11 77 33.5 - 0.2714 0.0063 - - - 33.78 3.519 
30 11 77 1.7 - 0.1585 - - 0.0416 - 1.90 0.642 H 
13 12 77 196.6 0.1570 5 A430 - 0.0040 0.4090 - 203.01 5.313 I+ 

29.12.77 88.3 0.0980 1.2050 - - 0.7300 - 90.33 4.503 
1201 78 71.0 0.01 10 1.7889 - - 1.2500 - 74.05 4.305 
2801 78 57.1 0.0077 0.0508 - - 1.2491) - 58.41 4.067 
12 02 78 118.8 0.0124 0.0077 - - 0.6580 - 119.48 4.783 
28 02 78 122.9 0.0043 0.5351 - - 1.5390 - 124.98 4.828 
14 03 78 52.7 0.0220 1 .O706 - - 0.3520 - 54.14 3.992 
28 03 78 111.5 o .o002 0.6082 - - 0.5430 - 112.65 4.724 
12 04 78 55.9 0.0406 0.8698 - - 0.1340 - 56.94 4.042 
28 04 78 47.9 0.029 1 0.0069 - - 0.2550 - 48.19 3.875 
14 05 78 46 .O 0.052.0 0.1 143 0.0083 0.0030 0.3540 - 46.53 3 340 
28 05 78 63.3 0.0275 1.3439 - - 0.2260 - 46.90 4.173 
10 06 78 523.2 0.0286 3.6036 0.0384 1.1680 3.0140 - 53 1 .O5 6.275 
25 06 78 393.5 0.0324 5.0412 0.0267 - 1.0120 0.0150 399.62 5.990 
08 07 78 37 1.2 0.0320 3.3882 - - 0.8710 - 375.49 5.928 
23 07 78 249.5 0.0332 0.5078 - 0.1 750 1.8570 - 252.07 5.529 
05 08 78 222.5 0.0289 0.0765 0.0051 - 0.3300 - 222.94 5.407 
20 08 78 485.7 - 2.1999 - 0.1830 1.9460 - 490.03 6.194 
03 O9 78 216.4 0.0484 0.0959 0.0 1 O0 0.6100 - 217.99 5.384 0.8140 
17 O9 78 144.8 O .O034 1.2319 0.0005 0.1950 1.4840 - 147.71 4.995 
O 1  1078 2 10.8 0.1007 1.6121 - - 1.1520 - 213.66 5.364 

6.239 512.32 14 10 78 505.1 0.0527 4.4481 0.0078 - 2.7010 - 
5.361 213.03 29 10 78 209.2 0.0180 1.4210 O .O004 - 2.3920 - 

TOTALE 4599.1 0.8491 37.5012 0.1035 2.3380 25.3160 0.0150 4665.22 

In Y 8.434 - 3.62,4 - 0.849 3.231 - 8.448 
~ 

- STAZIONE B - Valore della biomassa = 4665.20/25 = 186.61 ( in  x = 5.23) misure in gr. 

Tab. 111 - Valori della biomassa nella St. B. 



Fig. 4 - Andarnento dello standing crop nelle due stazioni. 

90 



durata Idella reazione fotosintetica per il maggior num!ero di 
ore di illumnazione delle giornate estive. 

C’e Ida ossfervare tuttavia che l’a,ndamvento delle oscilla- 
zioni differisce nelle due stazioni, in quanto, mentre nlella 
st. B, dopo l’esplosione di massima densita che cade in Giugno, 
avviene la scarica con oscillazioni in fasle di smorsamento, 
nella st. A, questa, e piu tardiva e le pulsazioni di ‘densit& pier- 
mangono qualche bempo. Cio probabilmente coincide col piu 
alto tenorhe di nutrienti nelle acque di questa stazione. 

A110 scopo di comprendere la struttura biocenotica dell0 
ambiente studiato, vogliamo qui f ornire solo l’elenco delle 
specie che sono risultate piu frequenti. Gli elenchi completi 
per i vari taxa sono riplorta,ti nelle tabelle IV  e selguenti nelle 
quqqi filgurano anche specie finora non menzionabe per lo 
Jonio; (di ogni specie si riporta anche il numero di inidividui 
raccolti. 

Possiamo dire che gli elementi fito-faunistici pi0 impor- 
tanti sono risultati esserle i seguenti: 

Alghe : Cystoseira barbata, Dictyota dic hotoma, Ryt ip  hloea 
tinctoria, Laurencia obtusa, presenti tutto l’anno e 
Ulva rigida e Jania rubens, presqenti stagionalmente ; 

Anellidi : Platynereis dumerilii, Polyopht halmus pictus; 
Anfipodi: Hyale schmidti  e Anzphithoe ramondiy 
Isopodi : Stenosoma w p i t o ,  Cynzodoce truncatn; 
Molluschi : Colum.bel1a rustica, Gibbulla adamsoni, Bittiurn re- 

t iculatum, Rissoa guerini, Pisania striata, Mytilaster 
minimus,  Aplysiella parvula; 

Crostacei Decapodi: Acanthonix lunulatus,  Clibanarius ery- 
trhropus, Hyppolite ,leptocierus, e stagionalmente Pi- 
rimela denticulata; 

Echinodermi : Paracentrotus lividus, O p  hiotrix f ragilis; 
Pesci : Clinetrachus argentatus, Blennius basiliscus, Blennius 

sphinx.  

Tra i Crostacei Decapodi in pa,rticolare la presenza di 
Pirimela denticulata e di Palaemon elegans assume significa- 
to in relazione alla ciclicita, legata alla fase gienetica. Delle 
due, la -prima specie compare sulla piattaforma in primatVera 
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e vi restalda Maggio ad Ottolbr\e. Nei nostri materiali non sono 
presenti femmine ovigere, la qual cosa fa supporre il sene- 
meno di migrazione verticale in relazione !alia riprolduzione. 
Quanldo e stata ritrovata, la specie era rappresentata Ida indi- 
vidui di piccola te media taglia con una frequenza rela,tiva 
&el 62,5% per i maschi e del 37,5% per le femmine. 

L’altra specie viceversa era presentie con flemmine ovigere 
‘e con individui immaturi, nello stiesso pierioldo. E si sa che 
questa specie ha il suo habitat nlell’infralitorale, I! carnivora ‘e 
detrivora, led a fototropismo negativo. 

La presenza quindi sulla piattaforma a pochi centimetri 
d’acqua e giustificata da esigenze riprolduttive, e, per i giovani, 
trofichle in rlapporto alla micro’f auna iepibiontfe dielle alghe 
(probabilmente larve di Molluschi, Foraminif eri, Ostraco’di 
lecc. che pure sono lstati ritrovati in parecchie specie, tutt’ora 
all0 studio). 

DISCUSBIONE 

L’inda,gine svolta lungo la costa salentina su benthos di 
piattaforma intertidale, ha permesso (di collnezionare una serie 
di idati sulla struttura delle specile e di ldifferenziare le due 
stazioni stuldiate attraverso i dati di biomassa e di presenza- 
assenza ldelle specie. 

In xintesi si puo dirle che la struttura vetgetale e rappre- 
sentata Ida alghe macrofite lcomposte da, 18 specie, 7 delle 
quali comuni alle due stazioni. 

La strutture riferita alle specie animali e risultata cosi 
ripartita: Anellitdi, 15 specie di cui 12 presenti in A e 6 presenti 
in B (tre le specile in comune); Molluschi, 39 specie in tutto 
di !cui 32 in A e 29 in B (29 le specie in comune); Crostacei 

Decapodi, 15 specie; Anfipodi 20 specie, Isopodi, 5 specile; 
Echinoldermi, 7 specie (di cui solo 2 in comune); Pesci, 3 
specie. 

Non ci soffermiamo qui a commentare la lista delle specie 
per i gruppi citati, rima,nIdanldo tale compito a trattazioni 
specifiche in corso di elaborazione. 
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I materiali raccolti e la determinazione delle specie, con- 
sentono di rnettere in risalto gli aspetti di una biocenolsi che 
per struttura biololgica e Icollocabille nlell’Infralitoriale in tran- 
siziojne a1 livlello inf eriorle del Mesolitolrale. Essa e rappre- 
sentata da elementi ad ampia diffusione ne1 bacino del Mie- 
diberraneo, che per il Golfo di Taranto coesistono con ele- 
menti affat to  caratteristici o altrolve poco noti ( tanto ‘per 
a,ccennare, Chiton olinaceus ed Aplysiella parvula per i Mol- 
luschi, Monodaeus guinotae e Hyppolite leptocerus per i Cro- 
s t acei D ecapodi) . 
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Gherardi, A. Matarrese, N. Piscitelli :dell’Univfersita di Bari ed 
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spettivamente aid Alghe, Anellidi, Echinoidermi, CrostacIe;i 
Anfipoldi ed Isopodi, Molluschi. 

R I A S S U N T O  

Sulla piattaforma rocciosa intertidale presiente in molti 
trattii della costa jonico-salentina, popolata pr,incipalmente Ida 
Cystoseire, sono statBe localizzate due stazioni distanti circa 
20 km tra  loro. 

In  tali stazioni e sta,ta fatta la raccolta quantitativa dei 
materiali benthonici su superfici unitarie, per uno studio di 
biomass a. 

I differenti valori di biolmassa ottenuti \e le osslervazimi 
relative alla presenza-assenza di specie nlelle due stazioni, 
hianno consentito idi apprezzare le djiff:erlenzjiazioni t ra  esse, 
cbe sono sta,te scelte l’una in un’area prossima aid insediamenti 
urbani e l’altra in un’area pressocche libera da qualunque 
sollecitazione antropica. 
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La maggior (dlensita dei popolamenti della prima stazime 
rispetto a quelli idella aeconda e tda collegarsi in funzione dellle 
sollecitazioni subite dall’esterno. 

L’importanza idel presenbe lavoro sta purle ne1 fatto che 
t r a  le specie ritrovate, che nell’insieme costituiscono comunita 
ld~ell’Inf ralitorale iln tlransiziolnle a1 livello infierime Idle1 Meiso- 
lito’ralle, ve nle sono alcune ritenube polco comuni o r,arce in  
Meiditerraneo, e di prima seignalazionte relativamente .all0 
Jonio. 

A B S T R A C T  

A discontinuous intertidal platform is prlesent by thle side 
of east jonian shorle. 

On tha t  platfoirlm two gathiering sta,tions are localised, 
a t  a reciprocal distance of 20 km, for a quantitative !collection 
of benthos, useful for a biomass analysis. 

Tbe 1st onie of these stations is close to a village anid has 
resulted tlo be rilchier in spiecies on a)ccount oif thle 2nd;, 
apparently no polluted. 

The two colmmunities arle blelonging to infralitoral in 
transitioln to the lower mesolitoral plane. 

Some of the collected species are considered rare in Me- 
diterranean: other species are new recorlds for the Jonian sea. 
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