
PIETRO PARENSAN 

L'ANELLO DI: SAN CATALDO 
NEL MAR GRANDE DI TARANTO 

Sue condizioni fisiche e biologiche. Fondo a Veretillum. 

11 Mais Grande di Taranto, come i due sani del Mar Piccolo, 
traggono origine da una compbessa fenomenologia carsica, con 
sprodondamenbi, assestamenti, cediinilenti di strati, comle le altre 
depressioni del territorio, che portano i nomi di Staiina Grande, 
Salina Piccola, Conca della Baroaìa, Conche di S. Brunone, del 
Foggione, Rotonda, Pslude Erbara, ecc.. 

Tutto il territorio ofire esempi notlevobi di carsificazione, co- 
me l e  numerose << gravine », le caverne come quella di S. Ange- 
lo nelda frazlione di Statte, e la Grotlta della Cava a sole poche 
centinaia di metri dalla città di Taranto stessa. 

Le acque del bacino imbrifero di oltre 340 kniq. e quelle 
di una superfice murgiana più ampia ancora, affiorano sotto folr- 
ma di sorgenti sottomarine chiamate localmente << citri », identifi- 
cati fino ad oggi in numero di 33: 16 di essi sgorgano nel I seno 
del Mar Piccolo, 15 nel I1 seno, ed uno nel Mar Grande. Una 
sorgente analoga, qualla del1 piccolo << fiume >> Galeso, sgorga a4 
di sopra del livello del mare. 

Il <{ citro >> maggiore è quello del Mar Grande, chiamato lo- 
calmente << Anello di San Cataldo », ed anche <{ Occhio di S. C>a- 
taldo )> e G Citro di S. 
chicamato <{ Anjedde de 
sce >> ( =  Ciaro dlel Mar 

Catddo ». Nel dialetto dei pescatorli è 
S ' m  Catàvede D e G Citre du mare ma- 
Gfr,ande ). 
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Narra !la leggenda che San Cataldo, appmdanldo nelila Talran- 
to vecchia, ostacdato da una forte tempestla, si sfilb dial dit0 
l’anello pastorale, gettandodo ne1 maire, che si cdmb immlediata- 
mente. Ne1 punto ove gettb l’a,nello Isgorgb la poljla, che alla su- 
perfice dell mare si presenta lappunto come uln lanello (fot. 2). 

Si trattlerebbe di una leggenda relativamenae recente. Difat- 
ti, aetlle note di Cataldanton Atenisio Carducci ail poema di T. N. 
D’Aquino: << Delle Delizile Tarantine D (1771)’ si kgge : 

<< v. 106. Ex ill0 tamen aufugit etc. 

(d) Circa la venuta del Santo Vescovo in Taranto, quasi tutti 
gli Scrittori Tarantiai la mettono ne1 166. dell’Era Cristilana: 
locch? non pub reggie,re aff atto, non lessendosi tuttavia ahloIra in- 
tirodotta la Fede di Cristo in Ibernia; che non suoced? prima 
de’ pnincipj del VI secalo. I1 nostro Aquino par che qui la ripoxti 
ai VI, locch? anche soffre le sue difficaltk, che per breviltB si 
tralasciano. Altri perb piG aslsennatamente, e per mollti mobivi 
(tutti addotti dal soprabdato Capitan di Artigliseria D. Gennaro 
Ignazio Simeoni, mio amico, in un suo Comnmnto Ms. gentil- 
mente coniunicatomi, fatto per la Sig. D. Tleresa Carlaccialo di 
Brienza fu Duchessa Cesla,rilni Sforza, slla Legganda del Santo, 
che dal miedesimo i: stimata intieramente apocrifa, e fattura scioc- 
ca ed ignorante del X I  o XI1 secolo), (la mettono riled X, dopo 
l’espulsione de’ Saraceni. Sul che leggansi i dotti Boilllandislti, dal- 
le cui opiinioni anch’io non saprei disseintire >> . . . 

Altri narrano invece che l’<< Anello )> si form6 quando Il’anel- 
lo dell Santo si sfilb dall dit0 cadtendo in mare menitire ill Santo 
saliva in cido. 

Ma flasciamo la ,leggenda, che ho ripcrrtato all fine dri spiegare 
l’origine idel nome dfeFla lsorgente sottomarina, chie esamineremo 
qui nalle sue caxat teristiche idrodogiche e biologiche. 

L’<< Anello di San Cataldo D affiora 9: nell’angolo nord-occi- 

* Anzi <affiorava>>, perche da Otto anni la grande sorgente ncm e 

Praticamente si t: spenta, non sfi puo dire se definitivam,ente o meno, 
piu visibile. 
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dentaile del qualdrante nord-orientale del bacino dei Mar Grande, 
davanti l’ingresso del piccoio, vecchio << Polrto Mercantile D che 
limita la citth vecchia ad occidente. L’<< anello D affiorante appare 
ad un centimio di metri a suld dall’estsemiti ddla diga orientale 
del polrto, ed il bordo meridionale del << cratere >>, cioi: deilla de- 
pressi’one ad imbuto formata dalla sorgente, viene a trovarsi sul- 
l’allineamento dato dallla banchina della diga occidentale, quella 
sulla cui estremiti it stato eretto un modesto monuniento a S. Ca- 
t aildo. 

Coordinate geografkhe : 
lat. 40” 28’ 25’’ N, long. 4” 46’ 15” E MM. 

In tutte e tre le depressioai: del Mar Piccolo ( I”  e 2” 
seno) e del Mar Gralnde, le sorgenti sgorgano ne1 quadrante nord- 
olrientarle. Questo fatto era gih  stato notato, senza tuttavia darne 
una spiegazime. Penso che si possa ritenere che, dopo lo spro- 
fondamento nei tre punti di maggiore fessuraziolne cassica e di 
formazione delle caviti ( 0  pozzi) d’arosione, sia per la tendenaa 
di scolrrimento dli tutto il silstema idrografico da nord-est verso 
sud-ovest, sia per la concornitante azione del mare, it ovvio che 
l’ampliamento dei bacini si sia svitluppato verso sud-ova t, res tan- 
do di conseguenza, lle polle sorgive, relegate nei quadranti nmd- 
orientalli dei tre blacini. Se la dlrezione di scorrimlento dell siste- 
ma idrico sotterraneo fosse stata iln senso contrario, oppure ditret- 
tamente dal basso verso l’allto, e gli sprolfondamenti si fossero 

probabilniente in seguito a1 crollo della colndotta idrica carsica, crollo 
atbribuibile, secoiido me, ai lavori per la costruzione del nuovo porto di 
Taranto. Cio da maggiore interesse, ovviamente, a1 presente studio, che 
fissa le condizioni biologiche di un ambiente iiiolto caratteristico che 
potra subire notevoli modificazioni. In attesa di vedere come andranno 
le cose nei prossimi anni, le pagine che seguono si riferiscono alle 
condizioni della zona di S. Cataldo con la sorgente attiva, quali erano 
a1 tempo delle mie ricerche. 

Questo studio era stato fatto quando facevo parte dell’Ist. Sperim. 
Talassografico, e quindi costituisce una pubblicazione posltuma; cio k 
dovuto a1 fatto che era stata sospesa la pubblicazione << Thalassia jonica >>, 
di cui << Thal. Sdentina >> puo dirsi la continwazionie, come periodic0 della 
Stazione di Bid. Marina di Porto Cesareo. 
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L'c  AneZZo di Sun Cutddo B ne1 Mar Grande di Taranto ,visto da 
occidente verso ariente. Nello sfondo, una parte della citti di Taranto. 

I1 materiale (frantumi di conchiglie) raccolto con la piccola draga ne1 
c cratere )> della sorgente. 
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realizzati lontano dal mare, J tire bauini si sarebbero verosimil- 
mente almpliati diversameate, e probabilmente le pokle sarebbero 
venute a trovarsi ail centro, o in altro quadrante, meridionale. 

Gih lil De Giolrgi (1922) attirb l’attenzione suikla << grande 
estensiolne delle rocce calcarele in questa zona geografica; allla 
granlde parmeabilitii all’acqua di arlcune di quelste rolclce (sabbie, 
argille sabbiose, sabbioni tufacei, ecc.); e alile fratturle in tutti 
ti seinsii nei calcari compatti. Percib iln questa contrada aUa circo- 
lazione superficide delle acque si sostituisce per tutto quella sot- 
terranea, come neJl’Istri1a e ne11 Carso )>. 

Decemi or sono erano state fatte delle trivedazioni intorno 
alle sorgenti di superfice, come quella del Galeso (che appare co- 
me un pozzo di sprofondamento), la sorgenlte Riso a settentlrione 
dell 2” sen0 del Malr Piccolo ,la sorgente dei Battentieri ad orien- 
te. Le lsro acque si iivellarono di sapore << callcareo e salino B. 
Con de trivellazioni si raggiunse il calcare a 11 m. sotto il piano 
di campagna, il ch2 s(ignifica chle da 12-15 a 20-30 metri sotto il 
folndo del Mar Piccolo, ill quale fondo ha uno stnato supelriore 
di terreno quaternario cosltituito hi uln deposit0 di detrito orga- 
nico (conchiglile firantunlate e inteye), si trova lo strato com- 
patto di calcare terziario. 

I1 piano cailcareo 2 pih profondo ovviamenlte ne3 Mar Gran- 
de, e verosimilinente si raggiunge ald una sesssntina di metri e 
pih, essendo la continuazione dell calcare delrlle Murgile che si sten- 
dono a settentrime di Taranto. 

Le acque che sgolrgano dal calcare terziario le secondario, si 
fanno strada attraverso lo strato qwaternario, che gradualmente 
demolisce, per erosione e colrrosione, con la viollenza a volte vor- 
ticosa, per cui sulle pendici e sluil fondo del << cratere )> si depo- 
sitano, e vengono frequentemenjt1e rhmossi, i mollluschli fossilli che 
erano contenuti nello sbrato quaternario. 

Sulla natura carsica d d a  regione scrisse anche il Ferrajalo 
(1928): <( La nostra 6 ,  dunqule, una regione eminentemente car- 
sica. Se noi, tinfatti, osseirviamo ii temitorio in vicinanza di Ta- 
ranto, notiamo 5 importanti dapmsioni: Mar Piccolo, Ile due 
saline, S. Brunone e la Balrsnia; sono depressioni di arigine car- 
sica dovute a cedimento dleltle volte (sotterranee per l’azione ero- 
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siva deile acque pluviali, chle, veinendo a corntatto coli depositi di 
tmreno faoilmeinte sgreltolabjilli e sodviblilli, farmalrono nelle lepoche 
geologiche precedenti allla nostra, gli avvallamenti sopradetti alcu- 
nii deli quali furono pai ampht i  dalla corrosione deUe onde P. 

In seguito ad un esame pih accurato della orografia taranti- 
na, ho attiribuito (PARENZAN, 1960) alila stessa origiae anche d l  
Mar Grande, la depressione del Foggione, quella sotonda a sud 
di Lizzano, la palude Erbara, la depressione a sud di Grottaglie. 
Ma a tale convinzione, sul carsismo locale, si giunge facilmente 
dando uno sgualrdo abla calrtina (fig. I). 

I1 Cretaceo dell’ Appennino meridionale pugliese 2 ilitologi- 
camente analogo a quell0 deila Dalmazia, e si pub dividere, se- 
condo la classificazione fatlta dalllo Stache pelr l a  Dalmazia, nei due 
gruppi segueabi, dal pih anbico a1 pih recente: 

I )  Calcari scuri dolornitici con Tozacasia cara’nata, sfemliti e 
monopleure, che vanno dallla base dell’Urgoniano a1 piano pih 
alto del Celnomaniano ( Caren toniaao ) con calcari cornpatti subcri- 
stallini ad hcteoneille, Nerinele, Apricardia carentonensis, ittio- 
liti, ecc. 

2 )  Callcaci bianchi ricchi di Nerinee, di Acteonelle, di Rudi- 
site e CoraPlalri ( Hippurites sulcatus, Xadiolites angeoides, R. Sau- 
uagesi, Acteonella laevis, Plagioptychus Aquilloni, ecc. ). Piani 
Senoniano e Turoniano del Cretaceo superiore. 

Id substrato gedogico che ci interessa, quell0 del tarentino, 
appartieae a1 second0 glruppo, aios ai carlcari bianchi ricchi di 
Rudiste, niaggiormente carsificabile. 

Qualcuno (per l a  veritB profano della mlatelria; notizie ap- 
parse sui giornalli localli), t-ecentemente, ha rnesso #in dubbio h r i -  
gine calrsica di queste depressioni, affelrmando che il Mar Pjiccdo 
era ne1 passato un lago d’acqua dolce. Data lia natura, perb, de& 
strati geologrici, con )la loro fauna fossile, tali affermazioni ap- 
paiono assurde, talnto pih che non sussistono ragioni per smentire 
i reperti di De Giorgi, De Angelis d’Ossat, Bassani, Kobelt, Sac- 
co, Fuchs, De Gaspaxils ed altBi, che confermano una facies lesclu- 
sivamente marina, con lesclusione di un periodo dulcacquicoio. 

Iatesessante 2 la questione delle caratteristiche ch’imiche diel- 
l’acqua che sgorga dal << citro )> di S. Cataldo. In questo campo 
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nulla ho da sggiungere di nuovo, ma tuttavia, per quanto inte- 
ressa I’ambiente biologic0 cbe trattarb pi; avanti, devo farne 
cenno. 

Ne1 1947, El Cotl. G. Milella pubblicb una sula rellazione con 
la propolsta di valorizzazione delle acque deBl’Aneillo dli S. Catail- 
do per l’ilrrigazione del Salento. Neil 1948 appajrve uno studio 
dell Cersuti a c arattere polemico, dimostrando cioi: d’assurditi dei 
concebti del Mdalla, che ovviamentle non pub avor ttrovato h c q u a  
dellla polla <( tutta dolce n, e tanto meno dopo aver Taggiunto la 
superfice del mare, che ha <( bevuto senza disturb0 >>. Non c’i: 
scopo ch’io mi dilunghi su tale questione, trattata dal Cenruti 
anche in una sua nota sucoessiva (1948). LTacqua sgorgante d d a  
sorgente di S. Cataldo a 55-60 m. sotto ill live~llo del mare, quin- 
di, ha gii un contenuto s a h o ,  che pub oscilare, per essere otti- 
rnisti, da S = 2-4 e pi; per mille, mentrie (la sltessa acqua, rag- 
giunta la superfice, presentia giB unla salliniti di 37 e pih per 
mille. 

11 De Giaxa (1914, voil. 111) precisa Ghe le acque che con- 
tengono solo 300-700 mUigrammi di sale per iitro presentaino 
gusto gii spiccatamente salato. 

Del resto, gii il De Giorgi affermava che, dalle analisi, ri- 
sultava che l’acqua delle soxgenti locali, sia di superfice che sot- 
tomarine, contengono abbondanti salli magnesfiferi, ed ahri sali 
sottratti a31e rocce atbravlaJxate, con un eccesso di olojrur;i, forse 
dovuti a infiltrazione e colnseguente mescolanza dell’acqua manina, 
<{ considerata d’ubicazione delle sorgenti vicinissime aEla spiaggila 
e scatusenti dalle masse calcaree a qualche profonditi sotto il 
livello del mare fra terreni di sediment0 recente D (cfr. VERRI e 
collab., 1898). 

Importsnte ai  fini biologici i: la conoscenza della portata 
dell’acqua uscelnte dal <( Giro di S. Cataldo >>. La portata, misu- 
rata ndla stagiolne di massima piovolsiti i: stata calcolata in oltlre 
345,000 mc. neFle 24 ore, click ben cinque volte di pi; dell’acqua 
erogata daBla ssrgente emersa del Ga’leso, second0 li miei rilleva- 
menti del 17 ott. 1959. 

La portata di un <( citro >> di dimension4 medie i: stata cal- 
colata dal Genruri in  50,000 ltonn. lnalle 24 ore. Questa massa 
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d’acqua pub solttrarre, neUe 24 are, In una giornata calda di lu- 
glio o agosto, pi; di 180,000,000 di grandi calorie. 

Pertaato, se consideriamo che un terzo dei citri hanno una 
portata media estiva di 50,000 tonn. nelle 24 ore, un terzo di 
sale 20,000 ed un terzo di 55,000, aggiungendo I’erogaaione del- 
1’AnelI.o di S. Cataldo, abbiamo un apporto, nella stagione calda, 
di circa 1,550,000 tonneillate, semplre nele  24 ore, le quali sot- 
traggono ben 5,580,000,000 di grandi calorie, il che dimostra 
l a  grande importanza dei << citri D per la loro funzione termore- 
gola t rice. 

I1 Ferrajolo (1928) afferma che (la sorgente di S. Cataildo non 
2 mai venuta meno; << soltanto - a riprova ddla eccezilolnale 
sicciti dell’anno 1927 - nell’estate decolrso spariva ad inter- 
vdli mollto brevi, e tale fenomeno non era mai avvenuto a 
memoria dei nostri pescatori D. 

Oltre modo ilnteressante 2 il sedimento della depressione 
di San Cataldo ed antro un breve raggio periferico, ciok di una 
superfice approssimativa di 22,000 mq. Si tratta di un’isola 
biocenojtica, di una << Jnolulsiionte B, tuttavia insesita in un am- 
biente circostante unifarme, fangoso. Solo a circa 400 rn. ad 
oriente ed alcune centilnaia di metzi ad occidente, si trovano 
fmdalli diversli ,a detrito misto, a Caulerpa, ecc. 

Id sedimento k colstlitulito di fango grigio ricco di detrito 
inorganic0 e di conchiglile intere e frantuma,te, con predominio 
di specie piccole, provenlienti dalo stnato quaternario e dalla 
fauna attuaile, quindi comprendente fossili, subfoslsili e attuali, 
anche vivmti. 

L’ecceaionaie deposi to conchigilifero comprende, fra specie 
repertate e dassificate, 85 entit; ,appa:rtenenti a ben 50 generi. 
Sento il dovere di ringraziaire qui il chianilssimo conchiglidogo 
Emncesco Settepassi del Rep. Malacologico dell Mus. 2001. di 
Roma, che ha revisionato tutto il matepiale da me classificato, 
identificando ,la maggioir (parte delle speoie, solprattutto i micro- 
molluschi. Riporto qui sotto l’aleaco dei malluschi del sedimen- 
to dell’ Anello di S. Catddo, coli’rindbazione della lor0 eventuale 
presenza e firequenza ne1 sedimento del Mar Piccolo, delle pro- 
porzioni numerilehe h a  gezzi ( wlve isalate od esempilari interi, 

11 



Fig. 4. 
Prelevamento del sediinen- 
to, col << prendisaggio B, ne1 
<< cratere)> del << citroD di 
San Cataldo. 

Fig. 5 
Un esemplare di VERE- 

(forma tiipica) nell’Acqua- 
rio dell’ 1st. Talassografico 
di Taranto. 

TILLUM CYsNOMORIUM 
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che sono in molto lminor iiumero) fossili e attuali, e del peso 
compllfessdvo iln grammi. Una clrocetta significa pochi elemeati, 
tre crocette: molti Idementi. 

(VEiDlI TiABlELiLA) 

Belle 85 entith: 46 noill sono state repertate ne1 Mas Pic- 
colo, ma sollo nella zona di S. Cataldo, e 39 sono comuni ai 
due sedimenti. Ben 76 e 116 entith repertate ne1 sedimen- 
to del Mar Piccolo, invece, non sono state trovate nella zona 
di S. Cataldo. 

Frra le entith pih frequenti nellla zona di S. Cataldo sono: 
Cardiunz exiguum, Cardium papillosum, Cardium paucicostatum, 
Chlamys glabra, Chlamys varia, Corbula gibba, Dosinia exoleta, 
Leda pella, Loripes lacteus, Lucina spinifera, Meretrix rudis, 
Nassa incrassata, Nat ica in tricata, Nucula n ucl eus, Sy nd esmia 
alba, Tellina pulchella. 

A h n e  specie sono state trovate solo in qualche esemplaxe 
fossille: Eulima a#inis (non esiste pih come vivente), Lucina di- 
varicata, Natica sp., Odontostomia unidentata, Rephitoma bra- 
chystoma, Raphitoma gracilis, Turbonilla delicata, Turbonilla 
densecostata, Turbonilla gradata. 

In certo modo si pub considerare la depressione di S. Ca- 
taldo come un centro collettore dei molluschi (conchiglie) fossi- 
li del QuateInario, e fors’aaclie del Pliocene, e di entith attuali, 
cioi: della malacof auna vivente con predilezioae nella depresslio- 
ne stessa, e nella zona citrcostante, del Mar Grande. 

Rkengo interessante riportare qui la composizione comple- 
ta di un campione del m,ateriale raccolto con la draga e con un 
<< presldisaggio D, con grande difficolth ,nelila parte pih profon- 
da dellla depressione: 
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Ciottoli e fsammenti di roccia calcarea e silicea variegata, 
bianchi o giallicci, da mm. 1 a 616 . . . . . . .  

Scorie (scarico tdii industrid . . . . . . . . . .  
Ciottoli neni o grigio scuro (calcarei e silicei) . . . .  
Conchiglie intere o frantumiate . . . . . . . . .  
Ciottolini e frammenti di calcare cornpatto, e cristalullino bianco 

o lievemente variegato, da lmm. 2 a 33 . . . . . .  
Elementi biologici rnaggiori (gusci di echinoderwi con balani, 

ostriche, ecc.) . . . . . . . . . . . . .  
Framrnenti e ciottolilni tufacei (calcari tufacei plioeenici), 

d a 2 n 4 5 m r - n . .  . . . . . . . . . . . .  
Sabbia . . . . . . . . . . . . . . . .  
Framrnenti di maaau5atti (laterhi, ecc.) . . . . . . .  
Detviti vegetali (fmstoli di Posidonia) . . . . . . .  
Ciottolini e frammenti rossilcci, giallastri e bmni . . . .  

gr. 4010.QO 
D 265.010 
D 1119.75 
B 167.08 

)> $93.00 

B 87.58 

>> 4'6.2!5 
>) 12.010 
2 7.30 
2 4.60 
3 3.90 

Coimpllessivamente grammi 1,197.38 

dei quali, gr. 938.20 di natura inmganica, e gr. 259.1 
tura organogena. 

Fassando a'll'epifauna degli arltri gruppi, si nota, come de1 
resto 6 ovvio, una grande poveirtB di speoie, che si contrapgone 
alila ricchezza dgelle conchiglie. Difatti, la biocenosi i: quella di 
un ambiente eccezionale, carattelrizzato da : 

1 ) variazioni notevdi di sahitB, con costalnte d.iluiziorae; 
2 )  variaziioini di Ztemperatura rispetto ail mare ciscostante; 
3 ) maggiore prodonditii rispetto a1 mare circostante; 
4 ) maggiore movimenlto delle acque, sgesso vox ticoso. 

Ovviamente la scarsa popodazione put, essexe rappresentata 
soltanto da specie rehfile, eurisline ed euriterme, qualli devono 
pertanto ritenersi le seguenti, che vetngono raccolte sempre, con 
maggiore o minsre frequenza : Dentalium vulgare, Lambrus 
angulifrons, Clibanarius misanthropus, Pikumnus hirtellus. Ophiu- 
ra texturata LAM., Ostrea edulis, sempre presenti in esemplari 
generalmente giccoli, oltre a tubulli esilissrirni di Pollicheti inde- 
tmmina ti. 

Altre specie, saccolte come elementi occasdonali, sono : 
Macropipus arc fiat us, Palaemon serratus, Macro podia sp., Ea- 
thria cornea, Pleurobraizchus Meckeli. 

Ne1 fango repertai canche alcuni foraminifeni, non determi- 
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natti. La flora algologica sii put, dire nulla; la draga rimperb 
solo deglli elementi morti, detritici. La Pierpaoli raccolse la 
Sphacelaria scoparia MTZ. su uno scoglio presso 1’Anelllo di S. 
Cat a\ldo, 

L’elemen to fondamentale, proprio della biocenosi della 20- 

na di San Gataldo, cbe domina quantitativamente su tutti, 2 il 
Veretillum cynomorium (P. S .  PALLAS, 1766), che 6 presente 
in una forma rebfila nana. Su questa specie devo trattenermi 
in modo particolare. 

VERETILLUM CYNOMORIUM (P. S. PALL.) 
SANCTI CATALDI mihi 

Sot tocl. Octocorallia 
Ord. Pennatularia 
Sottord. Sessiflorae 
Pennatulina radiata - Fam. Veretillidae 

Funiculinidae, Virgulariidae, Pennatulidae, Pteroeididae. 
Le altre famiglie deWOrdine sono: 

La colonia, contratta, ha (la forma dell’organo maschile di un 
cane, donde l’etlimologia : 

veretrum = pene 
veretillum = piccolo pene 

cynomorium, dal greco: 
Kubn = cane 
to morion = pene 

Alcionia epipetro CAVOLINI 
Alcionia epipetrum RICHIARD~ 
Alcionia epipetrum L. 
Alcionia luteum QUOY et GAIMARD 
Pennatula cynomorium PALL. 
Veretillum cynomorium MATISZ. 
I pescatmi di T,aranto 10 chiamano << RsciareddI( e)  ross( a >  >>. 

Sin. : 
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Fig. 6. 
VERETILLUM CYNOMORIUM 

Vari aspetti degli esemplari di S. Cataldo, in contrazione 
e in estensione massima. 
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11 Cerruti afferma che a partire dial 1930 ill Veretillum si i: 
rnostrato comunle ne1 Mar Grande, tanto che i pescatori nlell 1935 
ne portarono mdti ,  raccolti con gli ami, che vissero niesi e mes8i 
nell’Acquario, subendo per6 una lenta nia continua diminuaione 
di grandezza. Manca del tutto ne1 Mar Picccllo. 

Gli esemplari, che anch’lio potei ammirare, molti anni or 
sono, nell’Acquario dell’Ist. Talassografico di Taranto, indubbia- 
mente non trovarono 1i1 lor0 ambiente adatto, ne1 Mar GDande, 
per la scarsa profonditii e. fors’anche per le variazioni di salinith, 
cosi che, scomparsi dall Malr Grande ,quehli che calpiitarono e so- 
pravvlissero nella depressione di S. Cataldo dettero orligine alla 
vanieth rebfila naaa. 

Oggi, con un solo piccoilo dragaggio, se ne raccolgono a de- 
cine, unlicamente dellla vapietii qui descritta. 

Ne1 Mediterraneo la forma tipiica si trova qua e lii, non in 
gran nummo. NeIl’Adniatico, p. es., i: stato trovato, fino ail 1962, 
solo sei volte. Ne1 Galfo di Nap&, secondo il Lo Bianco, i: raro 
fra J 60 ed d 100 metri di profonditii ,e dal principii0 dell secoilo 
sarebbe addirittura scomparso (Lo BIANCO, 1909). 

La collonia di Veretillum cynomorium tipica raggiunge, in 
contrazione, ila ilunghezza massima di cm. 10,7; in distensione pub 
raggiungere i 30 cm., e secondo una nota insdiiba del Cerruti, 
anche J 60 cm. (esemplaci vrissuti nel;l’Acquanilo dellil’Ist . Tarlasso- 
grafico). Negli esemiplairi di S. Catalldo, perb, le dimensionii mas- 
sime raggiunte ne& esemplari fino ad oggi raccolti, sono di 
una dozziina di centimetri (in distenslilone). 

Sullfla niproduziane del Veretillum non si conosce quasi 
nulla. If1 Lo BIANCO (1899) riporta che singole uova nei tenta- 
coli solno state trovate (Gollfo di Napojli) in novembire ( SCHMID- 
TLEIN). 

Id Veretillum cynomorium i: presente ne11 Golfo di F‘ mme 
(Rijeca) fra 40-60 m. di profondit&, in quella che PAX e MULLER 
(1962) ‘chiamano <( Zone des Dunkels D (Zona ldell’oscwitk), 
mentre non figurba per la <{ Zone deis bieferan Grundes >>, da 60 
a 120 m. La zona dell’oscuriti fra 40-60 m., ailmeno ne1 Golfo 

wlta la piiz favorevlobe agli Antozioli de& Ordini 
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Gorgoniaria e Pennatularia. Difatti, le 12 specie elencate, sono 
cos3 ripartite : 

Zone der Gezeiten (fino (1 m.) 2 

)> der Wellbenbeweguiig (1 - 4 Im.1 3 

>> unter den wellen ( 4 -  20 m.) 7 

>> des Halbdunkels (20 -40  m.) 0 
>> des Dunkels (40-60  m.) 5 

)> des tieferen Gruiides (60-120 m.) 0 

speaie (Actinia equina, Amino- 
nia sulcata) 
slpecie ( A .  equina, A. caui, An. 
sulc.) 
specie ( A .  equina, An. sulcata, 
Calliac t is paras it ica, Adainsia pal- 
liata, Actinothoe clavata, Astroi- 
des calycularis, Eunicella verru- 
cosa) 
specie 
(Alcyonium palmatunz adr., Eu- 
nicella verrucosa, Veuetilluin, Pen- 
natula phosphorea rubella, Pteroei- 
des  spinosunz). 
slp eci e 

Interessante il viuoto che precede e che segue la zona ca- 
ratterizzata dai Pennatalaria, mentre la zona fra 40-60 in., fre- 
quentata da questi Antozoi, corrisponde batinietricamente a 
quellla della depressione di San Cataldo, il clie farebbe pensare 
che J liniti ba tiniletrilci del Veretillum cynomorium siano piut- 
tosto ristretti. Anche il rinvenimento del Veretillum cynomo- 
riunz, da parte dalilla <( Hvalr-Expedition D, presso la fooe della 
Boiana e del Drin (costa albanese) fa pensare ad un’anailogia 
cdl’ habitat di S. Cataldo per la minore salialta. 

I1 Veretillunz cynomorium inedla sua forma tipica i: segna- 
lato come rariissilnio nel(l’1stria meridionale, ( STOS SICH, 1876)) 
ed 6 noto per iil Gollfo dri Biscaglia, per la costa francese del- 
I’Atlantico, per (le isolle Canarie e per ‘la costa africana atlantica 
fino a1 Golfo delllle Balene. Si potrebbe, forse, pensare che la 
presenza del Veretillum cynomorium sia indice di presenza di 
sorgenti sottomalrine. Nei pressi di Cattaro i: stato raccolto alla 
profonditi di 20-40 m. Evidmtemente il dragaggilo 2 stato 
lungo, e mcho probabilmente il Veretillum i: stato raccolto piut- 
tosto verso i 40 ni. 

La facies di S. Cataldo fa parte ovviamente dalle biocenosi 
dcli fanghi terrigeni costieri del Piano Circalitorale ( PBR~s e 
PICARD), coniprendente i cornpartimenti etologici b) e c) di 
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P6rh e Picard : << pivotantes )> (infissi o a fittone : Ver.  cyn.) 
ed epibionti ( i  pochi alltri elernenti della biocenosi). 

Gli esemplsci dell’<< Anelllo di S. Cataldo )> appart!engmo, 
come gih dissi - per lo meno ad una varieth, ad una fmma 
rebfila e pertanto di dimensioni piG ridotte, per offrire una 
minor supesfice aEla forza delle acque in mota perpetuo o quasi, 
che spesso sono in movimento vorticoso. 

Oltre alia difesa dalle conranti, gli esempllari di S. Cataldo 
devoino essersi adattati all’e oscilllazionli di sa!lin+tB, che pub an- 
che ridursi a S = 3 - IO %o nella parte pib profonda. 

Ma non sollo la morfologia lesterna ha subito aspetti parti- 
calari; l’anatomia interna, con Ba modificazione delle soleniti, giu- 
stifica I’listituzione di una varieth, e fors’anche di una nuova 
specie, percht mi riesce diffioile credere che tutti gPi Specialisti 
abbiaino sbagliato nehla desarizione e misurazione ddle scleriti, 
concordando fra di lmo. Prewnto qui una tabePEina su queste 
cliff ereme, considerando anche i dati dell’opera pi?i recente, di 
P A X  e MULLER (1962) : 

V. cyut. f. fipica 

v. cyut. 
S. Catalcki 

Dimens. 
mass. in 
contraz. 

mrn . 

107 

42 

Diman s . 
mass. 

in dist. 
mm. 

6 0’0 

120 

Forma 
,d. scler. 

Tondeg- 
$anti, oval 
:d a biscot 

to* 

a fuso, a 
Navicula le 

Synedva 
( dia t omee), 
x osso lungc 

Dimens. 
mass. 

d. scler. 
in micron. 

Medit. 60 
Atl. 74 

2 580 
(media : 
100-1 80) 

Rapp. hmghezza 
clava / peduncolo 

in contpazicme 

CARUS: 3/1 
PAX et  
MULLER : 3,5/1 

da 1/1 a 0,5/1 
(media: 0,7/1) 

Come gih dissi, :le scleriti psesientano caratteristiche difie- 
renziali blen distinte nei Pennatuliidi, e n’ella forma Sancti Cataldi 
del Veretillum cynomorium esse si presentano molto diverse 
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B 

Fig. 7. 
FORME E DIMENSION1 DELLE SCLERITI 

DI VERETILLUM CYNQMORIUM 
Scleriti del peduncolo: A> second0 Pax e Muller (5 - 13 micron), B> negli 
esemplari di S. Cataldo (80-150 micron). Scleriti del polipaio: C) sec. 
Pax e Muller (40 micr.), D) negli esemplari di S. Cataldo (8'0 - 100 micron). 
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della forma tipica e ben differenziate nalle tre parti della colonia 
o <( clava >>. Nella parte basale, cioi: diel peduncolo, le scleriti sono 
piuttosto tozze, con un’estremiti piix afiusolata e l’opposta mol- 
to spesso tronca, e la lor0 lunghezza sli aggilra intorno agli 80- 
150 micron. 

Nella parte superiore (clava e polipi) esse presentano for- 
me assottigliate, per lo pic palragonabrili alle ossa lunghe, cioi: 
con ingrassaimenti pic o m0no marcatsi algli estremi (v. fig. 7), 
lunghe da 80 rit 100 micron. 

Nella parte dntermedia, cioi: a1 restringimento fra (ill pedun- 
c d o  e la clava, le scleritli sono affusolate, con forme assomi- 
glianti a diatomee dei generi Navicula, Synedra e affini, e pos- 
sono raggiungere lunghezze da 100 a 250 miaron. 

Con la fucsina le sclertiti si colmano lievemente in rosa, 
e la lor0 stmttura, per la presenza di un nucleo centrale ( 0  ad 
un terzo dalla lunghezza) pi6 spesso e denso, le fa somligliiarre 
mdto  a Diatomee dei detti generi. 

L’aspetito esterisre dellla forma S. Cataldi in distensione i: 
moilto vario, come sli pub notare nei disegni. La forma sllun- 
gata i: la meno frequente. In  parte maggioce assumono aspetti 
pic floreali, con un peduncolo cioi: pih lungo e clava ralativa- 
mente breve con poEipi disposti quasi a raggera, come ad eseni- 
pi0 il bellissimo esemplare #the figura a1 second0 posto n d a  fila 
di mezzo delila fig. 6. 

La forma e le dimensionti dei polipi non presentano diffe- 
renze nimarcabili rispetto ailla forma (bipica; cosi pure l’asse 
scheletrico, che i: rudimentale, lungo e grosso come nella forma 
tjipica. Pax e Miiller (1962) presentano un ldisegno in gr. na- 
turale, di 14 mm., ed affermano che talvolta pub mancare del 
tutto. I1 detto disegno perb appare tronco all’apice superiore, 
e fa pensare che ml la  delicata dissezione l’apice si slia rotto e 
sia sfuggito dl’osservatore. La Ilunghezza dell’asse intero, per- 
tanto, potrebbe coraispondere a quella da me laidevata, dii mm. 16, 
cioi:, in media, del 43,5% rispetto l’intero animale in contra- 
aioae. 
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R I A S S U N T O  

L’ A. descrive le caratteristiche del particolare ambiente originato da 
una forte sorgente sottomarina ne1 Mar Grande di Taranto, chiamata 
<< Anello di San Cataldo D, che sono date da : 

1) variazioni notevoli di salinita, con costante diluizione; 
2) variazioni di temperatura rispetto a1 mare circostante; 
3) maggiore profondita rispetto a1 mare circostante; 
4) mjaggioire movimento delle acque, spesso vorticose. 
Questo mbiente, ovviamente, favorisce lo svillwppo di una scarsa po- 

polazione di speoie reofile euriterme ed eurialine, dominata dal netto 
preidomilnio dell’antozoo VeretiZZum cynornoriurn, chle si presenta in una 
interessante forma rebfila nana, che 1’A. chiama Veretillum cynomoriurn 
Sancti CataZdi, descrivendone le caratteristiche esteriori ed anatomi- 
che. Le caratteristiche fondamentali della nuova forma sono rappre- 
smtate dalla fonma e dalle dimensicnni delle scleriti, che raggiungono 
dimensioni molto maggiori che nellia forma tipica. 

E’ riportato anche l’elenco di 85 eatita malacdogiche, che costitui- 
scono la caratteristica del substrato, e che sono presenti ne1 fango con 
dementi sia attuali che fossili e subfossili. 
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