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NOTA PRELIMINARE SULLE SPECIE 

OGGETTO DI CACCIA SUBACQUEA 

E SULLA INFLUENZA DELLA STESSA 

S U L U  PRODUZIONE ITTICA NAZIONALE 

Le #specie oggetto di caccia subacqutea lunge! le lcoste ita- 
liane solno circa un centinaio. Tale numero, pero, si riduce a 
poco ipiu di cinlquanta (Tabella 1) si3 si 'escluldono: 
a) le specile di piccola taglia, ch'e interessano so10 marginal- 

mentle taluni subacquei principianti, come gli ese(mp1ari 
delle famiglie dei Gobiidae (28 specile) e dei Blennidae (19 
specie), drelbe quali vengono catturate circa dileci specie ; 

b) lie spiecie che abitano i fondali mobili, normalmente evitati 
dai cacciatori subacquei, come i Ra ji f  ormes (30 specie), 
di cui vlengono catturabe una d'ecina, di specie ed i Pleuro- 
nect i f  orme6 (26 specie) ; 

c) gli Squaliformes, la cui cattura e soltanto occasionale e 
piuttosto rara. 
Nella tabella 1 viene fornito un elenco faunistic0 d'elle piil 

comuni specie oggetto di caccia subacquea. In essa sono indi- 
cati i nomi, scientific0 e volgare, Idlelle specie, i relativi periodi 
riproduttivi, il numero complessivo delle specie Idi ripro'duzime 
per ciascun mese ed il suo valore percentuale rispetto a1 totalle 
delle specie di cui si conosce il perioldo riproduttivo (47 su 53, 
pari a11'88,68%). 

Dall'analisi della tablella risulta chle ogni mese vi (sono 
specie in riproduzione, con un minimo in dicembre (4 specie, 
p,asi a1 10,64%), un alto numero in maggio (28 specie, lpari a1 
59,57%) ed un m.assimo in giugno (30 specie, pari a1 63,83%). 
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Numero delle presenzo 
NOME SCIENTIRCO NOME ITAllAlC 

I I  Conger conger Gronjo 
21 Muraena helm Murena 
31 Phyeis phycis Muslea 
41 MUgil ceihalus Cefalo 
51 Mugit tapiio Celalo ealamila 
61 Mugit auratus Celalo lo ra to  
71 Mugil saltens Celalo verielata 
81 Mugil rhelo Celilo hoseja 
91 Muyil laheo Celalo lahhrone 

101 Oicentrarchus lahrax Spijola 
11) Oicenlrarchus punciaas Spigula macchiala 
121 Fpinephelus alexandrtnus Cernia dorala 
131 Epinephelus aeneus Cernia hianra 
14) Epinephelus caninus Cernia nera 
151 Eptnephelus yuaia Cernia 
161 Myrleroperca ruhra Cernia rossa 
171 Serranus scriha Sciarrano 
181 Serranus rahrilla Perrhia 
191 Oeniex denlex Oentice 
201 Sparus auralus Orala 
211 Pajrus pajrus Pagro 
221 lithognaius mormyrus Marmora 
231 P u n m  puntaiio Sarajo piim 
241 Oiplolus annutaris Sarago sparagtione 
251 Oiplolus sarjus Sarajo majjiore 
261 Oiplolus vulgaris Sarajo lasrialo 
271 Oiplolus trilasrtalus Sarago f a r l o n e  
Ill Boop salpa Salpa 
291 Ohlala melanura Ocrhiaia 
301 Sponliliosoma caniharus Tanura 
311 Mullus harhatus 
321 Mullus surmulelus 
331 Corvina nigra Corvina 
341 Umhrina rirrosa Ombrina 

351 Pomaromus saliator Pesre stria 
361 lithia amia leccia 
311 Seriola durnerlii Aireiola 
381 lahrus herjylia T o r l o  m a i m  
391 lahrus himacutatus lorlo lischietlo 
401 l ahrus  merula l o r l o  nero 
411 labrus lurlus Torlo 
421 Crenilahrus melops Torlo ocrhionero 
431 Crenilahrus ma T o r l o  pavone 
441 Euscarus erelensis Scaro 
451 Slromweus lialola halola 
461 Scorpaena porcus Scorfano nero 
471 Scorpaenq scrofa Scorlano rosso 
481 Batistes carolinensis Pesce haleslra 
491 Scyllariles talus Maynosa 
501 Palinurus elephas Aragosta 
511 Homarus jammarus Aslice 
521 Ortopus vulgaris Polpo 
531 Sepia ollirinalis Seppia 

Triylia li largo 
lriglia 1 sroglio 

Percentuali relative 

. Parlado d#mduttlvo rccrrtqto 
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- gNmero d i  specie in riproduzime 

- s Temperature in superficic 

- ~ T a p e r a t u r e  a -50 metri 

Fig. 1 - Variazioni, duralnte l’arco dell’anno, del numero delle specire iln riprodu- 
zione e delle relative percentuali. 

La situazionle Idella ta,bella 1 e globalmente riassunta ne1 
grafico (della figura 1, ottenuto riportando in ascisse i mesi 
dell’anno ed in oirdinate il numero le le peroentuali delle specie 
in riprolduzione, dal yuale risulta che ne1 periodo chle v a  dalla 
fine di aprile alla finle di luglio ( circa 85 giorni) sono in ripro- 
duzione il 50% dellle specie esaminate; nei due perioldi compre- 
si, il primo fra la seconda rnteta di marzo e la fine idi aprile 
(circa 40 giorni) ed il second0 t ra  la fine di  luglio le la fine di 
settembre (circa 65 giorni) e in riprolduzione un altro 25% ; 
il restante 25% e in riproduzione ne1 rimanente periodo t ra  la 
fine di settembre le la prima met& di marzo (circla 175 giorni). 

Se si confronta la curva delle specie in riprolduzionie con 
quella della durata del di si nota che hanno un anIdamento 
qua,si coincidente (fig. 2), mentrle lo stesso non succede se si 
confronta la prima curva con quelle )delle temperature in su- 
perficiie, a -50 m ed a -100 m;  si puo notarle, infatti, chie 
mentre la prima ha il suo massirm in giugno ‘ed il suo minirno 
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in IdicJembre, questie ultime raggiungono i lor0 valori massimi 
rispettiva,mentie in settembre eon 25,30C, in ottobre con 17'"C 
ed ai primi di dicembre con 16,2"C, ed i loro valori minimi 
rispettivamente in flebbraio con 13,40C, in aprile con 13°C e 
t ra  aprile led i primi di maggio con 13°C. ,, 

Fig 2 - Variaziloni mensili del periodo d'illuminamento, della temperatura (espres- 
sa in gradi centigradi) in superficie, a -50, a -100 metri e del numero 
di speci'e in riproduzione. 

Dato che la caccia subacquea si efflettua di norma fino a 
profondita non supleriori a 60 m, cioe in piena, zona eufotica, 
la relazione t ra  il periodio di riproduzione dellie specie oggetto 
di caccia subacquea e la idurata del di lascia supporre un'inldu- 
zione fotoperiodica nella maggiolranza delle speecie esavninate ; 
in particolare tali specie sembrano richiedere un fotoperiodo 
lungo. Tuttavia non bisogna tralasciare il fattore bemperatura 
dell'a,cqua, i cui valori piu ellevati si hanno in un periodo suc- 
cessivo a quello di massima riproduzione. 

I dati riportati in fig. 2 dimostrano che la maggior parte 
di tali specie, da una parte ha  fesigenze di fotoperiodo lungo le 
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dall’altra richiedle temperature piu eleva,te ne1 period0 rip,ro- 
duttivo le cii, probabihentfe al fine di favorire uno sviluppo 
piu rapido degli avannotti e degli staldi larvali. 

Dall’elaborazione di alcuni dati noti in lettera,tura (Tab. 2) 
risulta che l’incidenza della caccia subacquea sulla produzione 
ittica nazionale e cornprlesa tra lo 0,00942% * (e lo 0,0078% ** 
nlel catso in cui ci si basi sulla stima ufficiosa della prolduzione 
ittica nazional’e riplortata da Bombace (750.000 tonnellate), 
oppure t ra  lo 0’1768% * e lo 0,0146% ** ne1 cas0 in cui ci si 
affidi alla stima ufficiale della produzione ittica na,zionabe 
(400.000 tonnfellate) *** . 

TABELLA 2 

Pescato globale 
Plesc’a demersale 
Pescle azzurro 
Molluschi (soiprattutto Bivalvi) 
Pesca di tonni ed altri Tunnidi 
Pesca subacquea * 

>> >> * *  
>> con A.R.A. * 
>> >> >> * * 

750.000 
350.000 
250.000 
130.000 
20.000 

707,3 
58,45 
53,8 

4,45 

tonnlellate 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 

YO 

46,66 
33,33 
17,33 
2,66 
0.0942 
0,0#078 
0,0072 
0,0006 

Produzione ittica niazionale (a, b, cy d, e da Eombace G., 1979 ed f ,  g, h, i, da 
Cinelli F. e Fresi E., 1979 e relative percentuali. 

* per Ri/h (readimento individuale orario) = 0,115 
** per Ri/h (rendimlento individuale orario) = 0,0095 

*** I dati riguardanti la produzione ittica nazion(a1e si riferscono all’anno prece- 
dente all’entrata in vigore del divieto di pesca con apparecchiature ausiliarie 
di respirazione. 

Risulta inoltre che la ca,ccia subacquea con autorespiratore 
ad aria compressa (A.R.A.) incide su detta produzione in per- 
centuale ancora minore, costituendo, infatti, il 7,62 % Idella 
cacca subacquea in totalre, e precisamente e compresa t ra  lo 
0’00727% +‘- e lo 0,0006% ** se riferita a1 dato di Bombace, op- 
pure t ra  lo 0,0134% * e lo O , O O l l %  ** qualora si faccia riferi- 
mento al idato ufficiale. 

Nella, tabella 3 sono rip,ortati ulteriori dati relativi alle 
attrezzaturle ed alla incidenza della caccia subacqulea sulla 
pesca demtersale che, praticamente, e il solo tip0 Idi pesca ad 
esserne influenzata,. 
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TABELLA 3 

a) N. di attrezzature base 
b) N. eff. dlei sub olperanti 
c) YO dei sub orperanti 
d) Tonn. di pescato * 
e) >> >> >> :k * 
f )  % produz. ufficiosa * 
g) >> >> >> -- 
h) >> >)I ufficiale * 
i) x1 >> >> ** 

.b * 

A 
230.000 
1 15 .OOO 
7 1,34 

504,6 
41,7 

0,1439 
0,0119 
0,2696 
0,0223 

AM 
195.000 
97.000 
21,04 

148,s 
12,3 
0;0425 
0.0035 
0,0797 
0,0066 

ARA TOT. 
75 .OOO 
3 7 .OOO 
7,62 

53,s 707,3 
4,45 58,45 
0,0154 0,20 16 
0,0013 0,0167 
0,0288 0,3775 
0,0024 0,03 13 

- - -  - 

A = apnea con attrezzature di base (maschiera, pinne, aereaiore, fucile) 
IIN 

AM = apnea con attrezzatura di base pih muta isotemica 
ARA = immersime con autorespiratore ad aria compressa 
a, b, c, d, 'e da Cinelli F. e Fresi E., 1979. 

Da questi ultimi dati risulta che la caccia subacquea inci- 
dye sulla pesca demersaIe con una percentuale compresa tra lo 
0,2016 * e lo 0,0167 ** se riferita. a1 da,to di Bombace (350.000 
tonnellate), oppurte tra lo 0,3775 * e lo 0,0313 ** ne1 cas0 in cui 
si rif'erisca alla stima ufficiale (circa 186.000 tonnellate), men- 
tre la caccia subacqufea con autorespiratore ad aria compressa 
incide con una percentuale csmpresa tra lo 0,0154" le lo 
0,0013 ** (dato di Bombace) olppure tra lo 0,0288 * le lo 0,0024 ** 
(dato ufficiale). 

Dalla tabella 3 sono purle rica,vabili i dlati sull'incidenza 
della caccia subacqnea in apnea (A ed AM) sulla pesca demer- 
sale. Si puo subito notare che i valori di prolduzdone sono piu 
elevati di quelli della caccia subacqwea con autorespiratore 
ad aria compressa: 504,6 * e 4f,7 ** tonnellate per quanto ri- 
guarda la caccia subacquea in a,pnea con la sola attrezzatura 
di base (colonna A) e 148,8 * e 12,3 ** tonnellate per la caccia 
subacquea in apnea con attrezzatura Idi base p i i ~  muta isoter- 
mica (colonna AM); la, somma della lor0 produzione e corn- 
presa trb le 653,4 * e le 54,6 ** tonnellate, che incidono: 
a) sulla profduzione nazionalle uffilciosa tra lo 0,0870% '- e lo 

b) sulla produzrionle nazionale ufficiale tra lo 0,1631% * e lo 
0,0073% **; 

0,0136% *-'; 
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c) sulla pesca (demersale ufficiosa t ra  lo 0,1863% * \e lo 

d) sulla pesca demersale ufficiale t ra  lo 0,3488 *% e lo 
0,0156% **; 

0,0292:k **. 
Non si hanno dati riguardanti le percentuali delle varile 

specie plescate, ma, con buona approssimazione, si puo affer- 
mare che circa il 25% del pescato medio di subacqureo e costi- 
tuito da cernie (Epinephelus guaxa); ne risulta, percio, che 
annualmente vengono pescate circa cento tonnellate di esem- 
plari di questa specie ( t ra  176,8 * e 14,8 ** tonnellate), con 
una media giornaliera di circa 260 chilogrammi ( t r a  484,4 * le 
40,55 ** chilogrammi); un altro 25% circa e costituito Ida Spa- 
ridae (soprattutto Puntaxxo puntaxxo, Diploidus sargus e Di- 
plodus vulgaris); il rimanentle 50% e rappresentato da altre 
specie piu o meno abbond1a)ntemente pescate a seconlda delle 
localita e del period0 dfell’anno. 

CONC1,USIONI 

Dai dati riportati risulta che la caccia subacquea ha, sulla 
produzione ittica nazionale, un’incidenza inferore all0 0,l  y!, e 
che la cacca subacquea con autorespiratore ad aria comprlessa 
ne costituisce il 7,62%, mentre il rimanente 92,38% e rappre- 
sentato dalla caccia subacqulea in apnea. 

Poiche non sono noti completamvente ne l’ammontare dei 
vari stocks di cernie, ne il relativo ciclo biologico, e ldifficile 
affermare con sicurezza se la quantita di cernie pescatle dai 
subacquei puo causalre danni imeparabili. Sta di fatto che si 
e lamentata una certa rarefazione in questa specie. D’altro 
canto non si puo attribuire esclusivamente alla, caccia subac- 
quea la responsabilita di tale rarefazione, perche e anche noto 
che molte giovani cernie vengono pescate can reti da posta 
ed altri sisterni di pesca le che molte altre, mentre hanno pos- 
sibilita di mettersi a1 riparo dai subacquei, vengono decimate 
dalla pesca di frodo (bombe, cianuro, ecc.) le dagli inquina- 
menti, contro i qinali non hannc, alcuna, possibilita di scampo 
ne le cberniie, ne moltissimi altri organismi marini. 
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S U M M A R Y  

Spearfishing influence over italian fish prolduction - This 
work gives some data about spearfishing influencre over fish 
porduction in Italy, which, by some AA., is considered Irespon- 
sible for the rarefaction in littoral fish piopulattions. 

The real influence of spearfishing results to be inferior to 
thle 0,1%; it is also likely to suppose that EpinepheEus guaxa 
constitutes the 25% of this amount. 
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