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UN’ESCURSIOiNE NATURALISTIiCA NEL SALENTO 

La Sociieth Naturalisiti ,di Padova e gli Studenti del second0 
corso di Scienze Naturali e Bilologiichle dall’Universlitk di Paldova 
hanno compiuto, iin giorni immediatalmente s’uccessivi, una escur- 
sime nella Pugl’ila Mlerildionlale sleguendo un itinerarilo che i ih -  
striamo blrevlementle. 

Andando da Bari verso Taranto si 2 s a k i  llentamente sul- 
la Murgia Basaa deblla << Terra \di Basi )> tra diveti, vigneti e 
colture agrarie iannudi ( frum8en:to, ortaggi ) che ne1 oomplesslo 
danno l’idea di una carnpagna apullenta. Tutta la fascia costie- 
ra doveva essere un tempo ricaperta da boschi idi Leccio men- 
tre la parte pih inteirna \presentlava estese foreste di Fragno 
( QZWCLS trojana = Q. macedonica), una queccila calducitoglia ti- 
pica della zona balcanica che in Itdlia si trolva sloilo in Puglia e 
altcune limitate zonle della Basillicata. Nlelila terra di Bari sono 
presenti dcuni llernbi relitti ldegli antichi bosichi pih o meno 
puri, speslso condotti a Iceduo o abbondantemente pascalalti. I1 
consiglio idegli esperti inldilcante il Fragno jquale specie pih ido- 
nea ai riimboschilmenti ldi gran ,parte Idella hg l i a ,  piurtroppo 
non ha avuto finora molto successo. 

Verso Gioia de4 ICoYle e Mottda le colture sia arboree che 
erbacee sono lmeno labbondanti e rmno rigogliose. 
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Dopo Gioia del Colle la Murgia si abba\ssa verso il M. 
Jonio, per dunghi tratti dodcemente, quasi insensibilmente, e di 
tanto in tanto con qualche ripido gradone. L’ultimo li: quello 
di Massafra da m i  si pub spaziane sulilia IsOttostante pianura ta- 
rentina fina ail mare e alle lciminiere dd’Itailsiider. 

A Mottoilia e la Massafra la scarpata della Murgia i: incisa 
da <( gravine )> prvrfonidi valloai di graade interesse geomorfolo- 
gico ed anche botanilco, sia come stazioni microclimatiche che 
come aree di rilfugio. In  tali ambienti si conserva la vegetazione 
sponitanea che in tlutta la Puglila t i :  stata notevolmente Imoldi- 
ficata o distrlutta dau’azione antrapica. Si i: giunti qurindi a Ta- 
ranto, centro icndustriale notevole (1’Italsider i: uno ldei maggio- 
ri centri siderulrgici eturopei) sull’omonimo golfo. Note le col- 
ture di <( cozze )> sia nail Mar Piccolo che ne1 Mar Grande; il 
M. Piccolo i: anche porto mililtare. Mollto bello .i: il Lungomase 
con i’alberatura Idi pallme, e pittsresica ii: la citth vecchia cui si 
affiancano estesli rioni con moderni adilfici. 

Poco oltre Talranto, si imbocca la strada che come vicinis- 
sima a1 mare su !costa quasi sempre rocciosa, (iaterrotta da pic- 
cole inlsenabure, brevi tra!tti di spiaggia, piccoli centri turistiici e 
di pescatori. 11 paesaggio diventa tipiioamente sialentino, e ricor- 
da mollto quelllo ddle zone cosbiere di  altri paesi mediterranei. 
Tipiche le costruzioni ald un solo piano, spesso ad una stanza, 
cubiohe, fratte fdi blocchi di I<( tufo )> arenaceo (pietra tenera orga- 
nogena ), carat t eris tiiche di tut ta la campagna salentina. 

La vegetazime spontanaa li: rapprlesentata da macchia bas- 
sa a Cisti, Rosmarino, Tim0 spinoso l(Thymus capitatus) con 
aspetti degradati ad Asfoideli e Scille. T’utta ‘la serie della vege- 
tazione lderiva ldalla Idegradazione >di u’n preesistente bosco di Lec- 
cio. Una fiermata viene compiuta neZZa zona dekla <( Vecchia Sa- 
lina )> (Torre Co”o’mena, prov. Taranto). Sudla cosltla \si possono 
ammirsre residui di duna costiera Icon Juniperus phoenicaea e J .  
oxycedrus var. macrocarpa, Phillyrea, Matthiola, ecc. Verso Pin- 
terno si nota la ,macchia meditetrranea abbastanza tipica con ce- 
spugli di ICorbezzolo, Leccio, Cisti, Lillatro $e Mirto, e varie spe- 
cie enbacee o sarmentose !quali il Prasio, 10 Smilace, la Robbia 
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sehatica, I’Osirilde, (10 Sparzio ,spinaslo, ecc. ; nelle schiaritje ab- 
bsndanti le Orchildee ( Serapias, Ophrys, Orchis). Un’altra her- 
mata i: dedioata alla zonla dellla Pdude del Conte, una vlecchia 
bolnlifica ora iln fase di lottizzazione, protetta v\er;so il mare da 
una spettecolare duna (purtroppo in via di distriuzione ! )  clon 
ginepri arborei Idi notevolii dimensioni. 

Durante la visita alba duna, i vari parttecipanti si sono be- 
si cointo dello stato di estrema Idegraldazione antropica e diel- 
le distruzioni ddl’ambiente, e deilila duna in parbicolare, caulsata 
dahle lottizaazioni. In particolare i soci diella Societh N~atjwra1ilsti 
hanno fortmulato un voto, poi ratificato in Sede Idi Assembles 
generale, ,dal seguente testo: 

<( I Soci dellla Soaieth Naturahti Padova in escursione nel- 
la Penisola Sailentina I( Pugilila) avlendo vilsitlata la zona dlella 
Palulde del Colnte (Taranto - Lecce) ed in partilcollare la duna 
litoranea, una tra le pih bel4e deUa costa ita’liana, deprecano 
<.he sia stata reailizzata una inopportuna e sconlsiderata lottizza- 
zione, con la conseguente distmzione di un ambiente ormlai mol- 
10 raro ed irricostituibile, auspicano vivamente che le Auto- 
rith cornpetenti, nell’in esse stesso di un turismo qualificato, 
provvedano ad levitare la compdeta distruaione di un arnbilen- 
te degno di essere colstituito a riserva naauralle B. 

Un’altna sosta i: hatta per raccogliere fossilli e visitare Ile 
dapressioni lcarsilche conosci’ute come le <( Spunnulate )> di Casti- 
glione. Si tiratta di una serie di doline, o meglio cavith d$i spro- 
fonldamento, con vegetazione che akorda i boschi di leccio, men- 
tre la zona circostante i: costitiuilta da macchila a Cisti piuttosto 
degradata. Nelila serata si giunge a Porto Gesareo. Paese di pe- 
slcatori, SIU un porto naturale protetto verso til mare d d a  pe- 
nisolletta <( La Strea D, dall’Ilsoila dei Conigli e da un paio di 
isalotti minori, i: uno dei pih impartanti marcati ittici dello 
Janio e sede dellla Stazione di Biologia marina del Sailento. 

111 mattilno seguielnte si i: proseguiIto (lung0 la strada costie- 
ra verso Leuca ancora fra olliveti e co’lture ortiode (carciofi, PO- 

moidoro, angurie, meloni). Passando per S. Malria Ragno, zona 
residenziale con numerose vecichile viille padronali, su ulna spilen- 
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dida insenatura rocciosa, si i: giunti a Gallipdi, antico centro 
commerciale e lmarinairo coln la citti vecchia su un promontorio 
alto sul mare. I1 faro sorge su un’iisda piatta e rocciosa a qual- 
che rnilglio dallla terralferlma. 

Proseguendo, fino a Leuca 4a cosita i: per lunghi tEatti bas- 
sa e sabbiosa, pih o meno Idiscosta )dal!la scarpata della Mulrgia. 

Leuca i: l’estremo liimite merildimale idel Salento: la Mvsgia 
finisce con un promontorio roccioso idominato dall’alta torire del 
faro accantlo a1 Santuario Idi S. Maria De Finibus Terr,ae. Parti- 
colarmente tormentate le rocice per Il’erosiolne marina, popo4ate 
qua e l i  da rari lesamptllari di Limonium. A h e  specie iinteressan- 
ti osaelrvabiili nalla zona : Carrubo (Ceratonia siliqua), Euior- 
bia airborea (Euphorbia dendroides), Quercia slpinosa ( Quercus 
calliprinos). Quelst’ultima, specie Idi aspetto in genere cespuglioso, 
solo in po0h.i firammenti residui di vecchi boschi arriva a!d assu- 
mere habitus axbor’eo. Ida t t i  ile cdture antropiche l’hanno re- 
Iegata nelile zone pic impervie e lung0 i muretti a secco divisori 
ddle proprieti. 

Da Leuca ad Otranto l a  stra,da come sulla costa rocciosa 
per lo pih aha  sul mare lungo il costoee della Murgia. Presso 
Leucla la costa si presenta terrazzata Icon innumeervoli muretti a 
secco che proteggono piccolli orti (lquasi tutti armai abbando- 
nati) Ida1 vento sailso dal mare. 

A Tricase, tappa d’obbligo per ammirare la Vallonea (Quer- 
cas aegilops) nella sua unica stazione spontlanea i tahaa .  E’ una 
quercia noteivole per l’interesse fitogeogra6ico ( mtoctona o im- 
portatla ?); raggiunge granldi dimensioni e ha aupole caratte- 
riistiche di alcufii icm di diametro usate dai locdi in tintoria e 
concia delle pdli perch? ricche di tannini. 

Verso Otranto la latrada risde a tratti sulla Murgia che 
qui ha un aspetto desolante di arida pietraia. Si i: visitato quin- 
di ill Capo d’Otraatlo, punto pih orielntaie della penisola itdia- 
na e che segna lil liimite tra YAdriatico e \lo Jomio, poi Otranto, 
vecchia cbbti, porto dei Crociatii, rilcca di rilcmdi storici, antica 
capitale della <( Terra d’Otranto B. Si pasisa poi nella zona dei 
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Laghi Alimini, vecchie lagune costiere. Fino a Lecce ill paesag- 
gio i: pianeggiante. 

Ne1 tardo pomeriggio, giunti a Lecce, si i: fiatta una bre- 
ve visita allla capiltale del Sialento celebre ‘per le sue originali 
opere d’arte (Barooco Leccese). Ln serata rientro a Porto Gesa- 
reo e visita alla Sltazioae Idi Boilogia marina ne!l Sailento fondata 
e diretta Ida1 Prof. P. Parenzan con ile sue lcdllezioni mlarine ed 
anche di tutti gli organismi caratterilstici dlegki arnbienti prossi- 
mi a1 mare. 

Iil giamo seguente partenza Ida Portio Ceslareo (gli studenti 
ndla prima mattinsuba hanno fatto una breve asamsione, guidata 
dal Prof. A. Solazai ddl’Istituto di Botanilca di Padova, a2l’Isola 
Grmde (bola Idei Con,igli) idi Porto Cegareo per osservare le sue 
cenosi algali ). 

L’itinerario da Pocto Ceslar’eo a Ostuni si i: svolto attra- 
verso 11 Tavldjiere di Lecoe, ampia zona pialneggiante, la pitt 
fertile di tultito il Salenito, piravakntemente coltivata la odivo e 
vite. Breve fermata a Ostuni, ailta siul limite Idella Miurgia, so- 
vrastanite una pianura costiera ricoperta da oliveti. Si li: attlraver- 
sata .poi la Valle Iddl’Itri, che a1 richiamo turistico dei << trulili )> 

a-ffianca la belilezza del paesaggilo ldoloe e verdeggiante, che pur 
nell’intensa antrolpizzazione conserva un’armlonia forse iunira in 
tutta la Puglia. Ndla zona tra Albepobello e [Castellana si pos- 
sono ancona notare alcuni bolslchi anlche ben conservati, di 
Fragno. 

L’iescursione si i: conahsa con /la visita alle Grotte di Ca- 
stellalna durantle lla lquale ci i: stata guida autorevole ii Prolf. F. 
Anelli, gih direttore )delle stesse Igrotte, considerate unanilma- 
mente le piix be411e d’Italia, esempio dell’esteso carsismo pugliese. 
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