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OSSERVAZIONI SULLA MORTALITA DI IRCINIA SPINOSULA 
(SCHMIDT) ED IRCINIA SP. (PORIFERA, DEMOSPONGIAE) 
NELL’INSENATURA DELLA STREA DI PORT0 CESAREO 

Riassunto 

E’ stato condotto un monitoraggio temporale (1994-1996) su due spe- 
cie del genere Ircinia, I. spinosula e Ircinia sp,, coesistenti in un bacino 
costiero mediterraneo (Porto Cesareo, Puglia Sud-Occidentale). Ne1 1994 
entrambe le specie sono state colpite da una malattia che ha provocato 
un decremento della lor0 densita. In I .  spinosula il decremento massimo 
6 stato osservato in gennaio 1996 (circa il27%), mentre nello stesso pe- 
riodo Ircinia sp. i! quasi del tutto scomparsa dall’area d’indagine. Ne1 
luglio 1996 i! stata osservata una successiva e lenta ripresa delle due 
specie. 

Le indagini ultrastrutturali (SEM) hanno permesso di osservare che 
in entrambe le specie lo scheletro degli esemplari danneggiati presenta- 
va una trama discontinua con le fibre di spongina frequentemente spez- 
zate. Sebbene tali fibre risultassero sfaldate non apparivano mai erose 
a1 lor0 interno. Sono stati osservati, inoltre, probabili meccanismi di 
riparo dei tessuti; tali meccanismi, consistenti nel17isolamento delle aree 
affette da malattia, sono probabilmente alla base dei processi di ripresa 
e di rigenerazione di molti esemplari. 

Summary 

A long-term investigation (1994-1996) was carried out on two species 
of Ircinia, I. spinosula and Ircinia sp., coexisting in a Mediterranean 
coastal basin (Porto Cesareo, South-Western Apulia). During 1994 both 
species were affected by a disease which caused a decrease of their 
density. In I. spinosula the maximum decrement was observed in 
January 1996 (about 27%), while, in the same period Ircinia sp. was 
almost completely disappeared from the investigated area. In July1996 
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a successive slow restarting of the two species was observed. 
SEM observations of the skeleton of damaged specimens showed a 

decay of spongine fibres. Even though these ones were frequently broken, 
they did not show grooves in their external surface, nor they seemed 
excavated inside. Tissue reparation processes were observed; they seemed 
to consist in the isolation of affected areas, permitting a recovery and 
regeneration of many specimens. 

Introduzione 

Appaiono sempre piu frequenti in letteratura le segnalazioni di dif- 
fusi fenomeni di moria che interessano diverse specie di organismi ma- 
rini (vedi KINNE, 1980, per un’ampia trattazione dell’argomento). 

Nell’ultimo decennio la massiccia mortalita che ha colpito le spugne 
commerciali mediterranee (GAINO & PRONZATO, 1989; BEN MUSTAPHA & 
VACELET, 1991; PRONZATO & GAINO, 1991; GAINO & AL., 1992; GAINO & 
PRONZATO, 1992), ha interessato anche altre specie di poriferi determi- 
nandone, in alcuni casi, la scomparsa da ampi tratti delle coste italiane. 
Second0 quanto osservato in uno studio condotto presso il Promontorio 
di Portofino e lo Stagnone di Marsala, la malattia, oltre a colpire Spongia 
oficinalis, ha provocato la parziale scomparsa delle demosponge Petrosia 
ficiformis, Ircinia variabilis e Phorbas paupertas (GAINO & h., 1992). 
Sebbene non siano state ancora del tutto accertate le cause di tali feno- 
meni di mortalita e stato dimostrato il ruolo fondamentale di funghi 
(LAUCKNER, 1980) e batteri (LAUCKNER, 1980; RUTZLER 1988; GAINO & 
PRONZATO, 1989) nei processi degenerativi che interessano i tessuti delle 
spugne malate. 

Agli inizi degli anni ’90, in ritardo rispetto alle altre aree mediterra- 
nee, massivi fenomeni di moria hanno interessato anche i banchi di 
Spongia officinalis delle coste ioniche pugliesi (PRONZATO & AL., 1996). 
Parallelamente, lungo la penisola salentina, si e assistito a1 manife- 
starsi di fenomeni di spiaggiamento di spugne cornee appartenenti a1 
genere Ircinia (F. Boero, comunicazione personale). Tale evento ci ha 
indotto a studiare piu approfonditamente il problema. 

In questa nota si riportano i dati relativi ad un monitoraggio tempo- 
rale, della durata complessiva di 3 1 mesi, condotto su due popolazioni di 
Ircinia, I. spinosula (Schmidt) ed Ircinia sp., sintopiche nell’insenatura 
della Strea di Porto Cesareo. 
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Metodiche d’indagine 

I1 monitoraggio 6 stato condotto in una stazione situata all’interno 
dell’insenatura della Strea, a circa 100 metri dalla costa sud-occidenta- 
le (Fig. 1). 

L’area indagata, un tavolato roccioso di 250 m2 di estensione, posto 
ad 1 m di profondita, i! stata delimitata mediante l’utilizzo di corpi mor- 
ti e boe. 

Tutti gli esemplari viventi di Ircinia spinosula ed Ircinia sp. presen- 
ti nell’area di studio sono stati contati e misurati in  situ (diametro me- 
dio) con frequenza semestrale da gennaio 1994 a luglio 1996. Sono stati 
conteggiati soltanto gli esemplari con il tessuto vivente chiaramente 
osservabile, mentre non sono stati presi in considerazione gli scheletri 
di spugna ancorati a1 substrato che tuttavia avrebbero potuto conserva- 
re porzioni di tessuto vivente. I dati di diametro medio, ottenuti misu- 
rando mediante un calibro il diametro maggiore e il diametro minore di 
ogni singolo esemplare, sono stati successivamente suddivisi in classi 
dell’ampiezza di 2 centimetri ed utilizzati per rappresentare la distribu- 
zione delle taglie degli esemplari ne1 period0 di campionamento. Inol- 
tre, a1 fine di effettuare indagini ultrastrutturali, frammenti di schele- 
tro sono stati saltuariamente prelevati da alcuni esemplari sani e mala- 
ti di entrambe le specie. Immediatamente dopo la raccolta, i frammenti 
di spugna, sono stati fissati in glutaraldeide a1 2.5% in acqua di mare 
filtrata per due ore, lavati, deidratati mediante una serie crescente di 
alcoli. Tali frammenti sono stati, in seguito, trattati con COz, ricoperti 
di un sottile strato di oro-palladio (Polaron Equipment Lid, Watford, 
Herts, England) ed osservati a1 microscopio elettronico a scansione IS1 
DS 130. 

Risul ta t i 

Gli esemplari di I. spinosula non affetti da malattia mostrano aspet- 
to  massivo o a cuscinetto incrostante, superficie estrerna liscia, di colore 
nero e solitamente ricoperta da sediment0 (Fig. 2A). Gli esemplari di 
Ircinia sp. hanno forma a torretta, solitamente irregolare, ed una su- 
perficie esterna rugosa di colore grigio-violacea (Fig. 3A). 

In entrambe le specie la malattia si evidenzia inizialmente con la 
degenerazione delle parti molli del corpo della spugna e parziale esposi- 
zione delle fibre dello scheletro all’esterno (Figg. ZB, 3B). Con il progre- 
dire della malattia gran parte del corpo della spugna appare come una 
massa di fragili e deboli fibre sfaldate tenute insieme da piccole e limi- 
tate porzioni di tessuto vivente (Fig. 3B). I1 tessuto vivo, a contatto con 
la parte malata, riesce talvolta a formare un’interfaccia callosa 

53 



Fig. 1 - L‘insenatura della Strea di Porto Cesareo (litorale ionico pugliese); localizzazione 
dell’area d’indagine. Barra: 1KM. 
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depigmentata che lo separa dalle aree infette. 
Le indagini ultrastrutturali hanno permesso di osservare che in en- 

trambe le specie esemplari sani e malati presentano fibre struttural- 
mente differenti (Figg. 4, 5). Lo scheletro degli esemplari sani mostra 
una fitta trama di fibre di spongina dalla superficie liscia ed organizza- 
zione omogenea (Figg. 4A, 5A). Gli esemplari malati mostrano uno sche- 
letro dalla trama discontinua e fibre frequentemente spezzate (Figg. 4 
B, C; 5 B, C); in queste ultime sono evidenziabili diatomee ed altro ma- 
teriale non identificato (Fig. 4B). Nelle fibre spezzate, inoltre, la spongina 
appare organizzata in strati concentrici (Figg. 4C, 5C). Tale organizza- 
zione e osservabile anche nelle fibre piu danneggiate. Quando i processi 
degenerativi si propagano fino alla porzione basale della spugna inte- 
ressando le fibre a contatto con il substrato, 6 frequente il distacco della 
spugna dalla roccia ed il successivo spiaggiamento. Infatti, nei periodi 
successivi alle turbolenze meteo-marine piu intense, sono stati rinvenu- 
ti centinaia di scheletri spiaggiati lungo le coste dell’insenatura. 

I dati relativi alla struttura delle due popolazioni mostrano che, ne1 
gennaio 1994, all’inizio del periodo d’indagine, I. spinosula presenta una 
densita pari a 93 esemplari/250 m2 (Fig. 6 A). Ne1 corso delle successive 
osservazioni la densita di popolazione subisce moderate fluttuazioni, 
raggiungendo valori minimi ne1 gennaio 1996 (68 esemplaril250 m2); la 
distribuzione delle taglie rimane invece pressocche invariata durante 
l’intero periodo d’indagine (Fig. 6 A, C). 

Ne1 gennaio 1994 Ircinia sp. presenta una densita di 138 esemplari/ 
250 m2 ed una distribuzione delle taglie equiripartita tra le diverse classi 
(Fig. 6 B, C). Apartire dal luglio dello stesso anno la popolazione mostra 
un repentino decrement0 della densita, con valori minimi raggiunti ne1 
gennaio 1996 (10 esemplad250 m2); nello stesso periodo la distribuzio- 
ne delle taglie si va concentrando soprattutto nelle classi di media gran- 
dezza. Ne1 luglio 1996 la popolazione di Ircinia sp. mostra una fase di 
ripresa, con valori di densita pari a 20 esemplaril250 m2 ed un range di 
distribuzione di taglie comprendente un maggior numero di classi (Fig. 
6 B, C). 

Discussione 

La malattia osservata nelle due popolazioni di Ircinia dell’insenatu- 
ra della Strea si e manifestata in maniera simile a quella che ha inte- 
ressato le spugne commerciali mediterranee. Infatti, anche in questo 
caso, gli esemplari colpiti presentavano parziale o diffusa necrosi dei 
tessuti superficiali ed interni, conseguente esposizione all’esterno del- 
l’impalcatura scheletrica, fenomeni di disfacimento e sfaldamento delle 
fibre. Tuttavia, in Ircinia, queste ultime non apparivano mai completa- 
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Fig. 4 - Ircinia spinosula (foto SEM) - A fibre scheletriche di esemplare integro; B: parti- 
colare di fibra scheletrica di esemplare malato; C: dettaglio di fibra scheletrica in disfaci- 
mento. Barra: 100 mm. 



Fig. 5 - Ircinia sp. (foto SEM) - A fibre scheletriche di esemplare integro; B: particolare 
di fibra scheletrica di esemplare malato; C: dettaglio di fibra scheletrica in disfacimento. 
Barra: 100 mm. 
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mente scavate a1 lor0 interno. 
Fibre completamente erose, con visibili canalicoli nelle pareti ester- 

ne, sono state descritte da GAINO & PRONZATO (1989) e da GAINO & Al. 
(1992) in Spongia officinalis. Gli Autori ipotizzavano che tale erosione 
fosse il risultato dell’azione di enzimi batterici. Di contro LAUCKNER (1980)’ 
ha descritto fenomeni di moria nelle spugne dovuti a funghi patogeni 
responsabili della degenerazione dei tessuti molli ma scarsamente atti- 
vi nei confronti della componenete scheletrica organica. 

Sebbene all0 stato attuale della ricerca non sia possibile identificare 
l’agente eziologico responsabile della moria osservata in Ircinia, l’as- 
senza di vistosi fenomeni erosivi nelle fibre di spongina sembra suggeri- 
re un ruolo non preponderante della componente batterica in tali pro- 
cessi degenerativi. Indagini piu approfondite permetteranno di verifica- 
re l’ipotesi di un possibile ruolo dei funghi nella patogenesi della malat- 
tia. 

I. spinosula ed Ircinia sp. sembrano in grado di isolare l’area dan- 
neggiata innescando meccanismi fisiologici di difesa. Infatti, la porzio- 
ne viva della spugna a contatto con la parte morta elabora una callosita 
depigrnentata che probabilmente hnge da barriera all’avanzamento della 
malattia. In tali condizioni, le spugne malate, sfruttando la lor0 capaci- 
t A  di frammentazione, sono in grado di riprendere la normale crescita. 
Un comportamento simile i! stato notato in altre specie di poriferi quali 
Spongia officinalis (GAINO & PRONZATO, 1989) e Tethya lyncurium 
(CONNES, 1967). 

Nell’insenatura della Strea le due specie di Ircinia hanno opposto 
una diversa resistenza all’agente patogeno: ne1 cas0 di I. spinosula il 
decrement0 massimo della popolazione e stato di circa il 2796, mentre 
Ircinia sp. e quasi del tutto scomparsa. In entrambi i casi si i! osservato 
un successivo aumento della densita che sembrerebbe indicare l’eleva- 
ta capacita dei poriferi di superare situazioni ambientali critiche. 
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