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PRIME OSSERVAZIONI 

SULLA PESCA DI X I P H I A S  GLADIUS L. (OSTEICHTHYES) 

NEL BASSO ADRIATICQ 

I1 peslce spadia in palssato era catturato, principahnente 
niello Stretto di Mtessina e zone limitrofle, per mezzo di ar- 
pioni manovra'ti dlallle tipicbe imbarca4zioni dette &elulcheB 
(CAVALIERE, 1963, 1964a, 1964b). 

Da qualche ann'o i petseatori pugliesi, alla riclerca di 
attivita ldi pesca alternative, prima ne1 versante Iolnilco (DE- 
METRIO e Coll., 1983.) le quinldi ne1 Ba,sso Adriatico, si de- 
dicano alla cattura di X i p h i a s  gZadSus L. le di Tunnildi ado- 
perando palamiti. 

Si tratta ldi pelslca stagionale legata alle migraziioni tro- 
f ichle le genetiche di q u a t e  specie nectonichle. 

Nella presentre indaginle si riportano i risultati delle os- 
servazioni prelilminmi sulla camlpiagna di pesca del pesce 
spalda ne1 Basso Adriiatilco ne1 1981. Dati lcbe rilguarridanlo lla 
compoisizione qualitativa e quantitativa del piexciato e i pe- 
rioldd di maggiore produttivita. 

MODALITA' DI PESCA 

Delle no 29 imbarcazioni dlella mlarinerBa di Monopoli 
(Ba) chle feffletituano la, peisoa d i  X i p h i a s  abbiamo esaminato 
il pescato dd no 4 barchle carnplionle rilevando: 

no di memplari catturati 
pelso degli lese,mplari eviscerati 
dati somatsmetrilci (vedi tabella) 



Ne1 1981, nei mesi lestivi, ci sono &ate no 58 giorniate Idi 
pesca. Hanno operatto motobanrichse ooln stazza inferione allle 
10 tonn e pescberecci con stazza fino a 25 tsnn. Trattasi di 
imbarcazioni chle nell'arco dlell'anno si dediclano lad altre at- 
t i v i a  di plesca. 

ben d>elimitata e si eistendle pre- 
valenteimente in corrisponldlenza della fossa del Basso Aidria- 
tlco (Im 1.222) ald una distanza d'alla colstal Iclo,mprlesa tiria 30 
e 70 miglia. 

L'attrezzo e il <palamito> f onldGaimentaEmlentje simile a 
quello usato ldai peslcatori siciliani 'e sallentini. E' colstituito 
da una sagola di nylon lunga da 30 a 45 Km da mi si stac- 
can0 circa 1300 br$acciloli a m a t i  con ami Idi 7 e 10 ccm. Ad 

L'arlea ldi pesca non 

km 

Fig. 1 - Area di pesca, 
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intervalli riegolari, (sulla sagola prinlcipale, sono interposti i 
gralleggianti led i segnali di avvistamentio. A sleconda deUo 
stat0 di tensionle della sagola, gli ami innetscati ventgono ;a 
trovasi sospesi Idla 5 a 20 m di profondita circa. 

L’esca e mstituita da leslemplari congelati di Scomber 
japonicus colias GM., di Scomber scombrus L. e anlche di 
Sardinella aurita VAL. 

Raggiunta l’asela di pelslca, il palamito viene calato al- 
l’imbrunire; alle prime orle de! giorno slegulente si inizia a 
salpare raecogliendo gli leisemlplari allamati. 

Quelste olperazioni mediamente richiledono 14- 18 ore. 
All’imbrunirle ldlel second0 giorno, i quattro uotmini del- 

l’lequipiagtgio, ripetono Be operazioni adopeiranldo nuovle elsche. 
La battuta di peslca dura quindi tre giorni. 

Durante la stlagioine 1981, pes conolslcle’rle l’lame’a e !lie modla- 
lit& fdi pesca, ci si e imbarcati in due cirlcostanze con l’elqui- 
paggio delba motobarlca CRuggeroB di Monopoli. 

In ottobre e gih sul finire di setbembre, quanldo il pe- 
scato e coistituito prevallenbe(mente dla Tunnildi, lie biattute ldi 
pesca, anchle par eff etto dellte mutate conldizioni meteama- 
rine, ldurano un solo giorno. 

Pler quanto riguarda le dtmensioni degli ami, in passato, 
si adoperiavano quelli di 10 cm per la calttura Idi Xiphias, at- 
tuaimentie i pjalamiti sono atrtmatii solo coln ami idi 7 cm. 

DISCUSSIONE DATI 

Si e notata una costantle uniformita nelle quantita di 
pesclato trattandoai di imbarcazioni che opepano nella stessa 
area con metodi simili. 

I1 numero mledilo idi catture di esempliari di peslce spada 
per barca le per uscita, e risultato di 3 con un minimo a lu- 
glilo ed un matssilmo a settembre. 

Questa attivita dl pesca permetbe la cattura anche di 
altre spelcie pelagiche quali Scombriformi e Selaci che rap- 
piresentano il 50% dmel pelscato totalc. 

Tr3a le specire laclcompagnatrici e costanteimente presente 
Ruvettus pretiosus Cocco, gernpilildle poco segnalato ne1 B-aeso 
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Adriatico e perabtro conolslciuto come specie batipelalgicla (BIN1 
1969, TORTONESE 1975). 

Ruvettus 6 stato pweato, in t u t k  le battute, con piQ 
esemlplari, tuttavia date le mcdest,e dimensioni, 30-120 cm, 
ha sc,arsa rilevanza quantitativa. Perlaltro e una xpacie com- 
mercialmentc sconolslciuta e senza mlerclato in Puglia. In  Ca- 
labria e Sicilia a1 contrario, dove firteqnentlemente vilenle cat- 
turatra con i lpalaimiti Idi fonldo, e moll%) apprfezzla!ta. 

Specie rnslto colmune e lanchle Prionace glauca (L.) che 
rappresent3 il 30,4 % del peslclato totale. Ocaalslionlalmente so- 
no catturati altri Selaci come Larnna nasus (BONN.), Alopias 
vuEpinus (BONN.) e Mobula mobular (BONN.). 

GEi lSlcarnb,rilformi presenti nlel peislcato lsom : Euthynnus 
alletteratus ( RAF.) e Euthynnus pelamis (L.) prlesenti ma&- 
siccialmenbe in luglio e xoprattutto in IlrgoEto menlme risul- 
tan0 assenti in setlmmbre quando peraltro colmpaiono nulme- 
rIolsi esempAari di Thunnus alalunga (BONN.) che, per pewso 
oolmplelssivo, cornpebono con lle quantita pesclabe di X. gladius 
(Tab. 1). 

Per quanto attiene i dati somatolmletrilci, Idall'esame di 
no 60 lesemipdari mn tlaggla sujpeiriorle a 140 om, baiglia imilnima 
conlsantita, risuktia che la lunghezza toftale pi0 frelqucenbe e 
quella raipprelsentiata dallba lclaslse 140-155 crm. I1 65% ldlegli olrgla- 
nilsmi pcrresentano classi di lunghezza bra 140-185 l c w l  (Fig. 2). 

La Iclasse 29-44 Kg e la moda delle claslsi Idi frequenza di 
peso meatire il 72% ldlegli organismi piescati ha, wn iptelslo c m -  
preso Ixa 29 e 74 Kg. 

Si possono apprezmre variaziolni del pescato nlei si8ngolli 
mesi: in luglilo la plercentuale di esemplari Idi notevolld di- 
mensioni e piu marcatia d,i qwanto si olslslervi ad agolsto le set- 

Tab. 1 - Clomposizimolne Idel pescato colmlples!sivo (% in peso). 

totale con piccoli totale luglio 
Xiphias gladius 52,3 49,3 57,s 
Prionace glauca 30,4 30,4 33,7 
Ruvettus pretiosus 2,9 2 79 291 

4 94 4 94 193 Euthynnus alletteratus 
Euthynnus pelamis 
Thunnus alalunga 8 99 899 
Lamna nasus 171 1 7 1  196 

3 30 3 97 Xiphias gladius juv. - 

- 

agosto settembre 
44.7 43,6 
3 3;9 13,6 

493 0.8 

895 - 
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Fig. 2 - Distribuzione degli individui per classi di peso (A) e di lunghezza totale (B). 
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Fig. 3 - Distribuzioiie degli individui per classi di L. T. nei vari misi. 
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hrnbre (Fig. 3) anche se  la q-uantita diel pes,calt;o e piu alta 
proprio in quest’ultimo mese per il maggior numero ldi eslem- 
phri. 

Gli individui sotto taglia (140 cm> rappresentano il 34% 
diel numero complless%vo rna solo il 6 %  del peso. 

I pilciooli spada peraltro sono poco aippriezzati in corn- 
mercio le vlengono srnereiati in tutta frcetta ai grossisti, in 
qu\antlo illegali. Per qwesto, nella calmpagna 1981, si sono ri- 
levati solo il numero ed il peso calmpllessivo (mentre incom- 
pleti sono i dati so~m~atolmetnrici. 

Gli elsemplari (pita piccoli catturati misurlano cirlca 50 cm 
di lunghezza. 

In lu,glio e agmto sono catturati pi0 fuequlentembentie gli 
e~sempl~ari sotto talglia che rfappresentano il 37,5 % contro il 
16,7 % Idi setlteimbrfe. 

Dall’ellaboraziolne dei dati sornato!rnetrici e dai valori del 
coef ficilentle (di correlazione linearie si e ossetrvato, per quanta 
alttisene le varile parti dlel corpo (Filg. 4) Idi X. gladius, una 
s;ilgnificativa correlazione t ra  il tronco ed i slegulenti parame- 
tri : testa, rastro, alcchio, distanza ano-furca claudale (Tiab. 2). 
CorPe1,aaione che all ccmtracio non si riscontra tra il tronco 
eid i Lembi della coldla: questi ultimi tuttlavia mostrano una 
significativla co~r!rehzion~e con la radicle cubiica Idfell peslo in 
pelazione alla funzione prolpulsiva. 

I r--- GI .  

Fg. 4 - Misure somatometriciie rilevate su X. gladius L. (vedi Tab. 2). 
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Tab. 2 - Diati 'correlativi all'e corrlelazioni t m  le varile parti 
del carpo. 

Correlazioni 
Tr. - Te. 
Tr. - G1. 
Tr. - A.F. 
Tr. - D.Q. 
Te. - D.Q. 
Te. - G1. 
Te. - P.C. 

A.F. - P.C. 

Tr. - P.C. 

G1. - P.C. 

L.F. - P.C. 

y P - P.C. 

N" ind. 
60 
60 
37 
60 
60 
60 
37 
37 
37 
37 
37 
37 

r 
0,736 
0,589 
0,746 
0,647 
0,768 
0,859 
0,644 
0,637 
0,482 
0,401 
0,157 
0,56 1 

a 
25,57 
46,30 
23,28 
3,16 
0,66 

- 2,20 
-13,04 
- 7,13 

7,011 
7,60 

b 
0,28 
0,48 
0,77 
0,03 
0,11 
1,83 
0,84 
0,38 
0,22 
0,09 
- 

N = numero degli esemplari di Te. = lunghezza della testa 
pesce spada Tr. = lunghezza del tronco 

P = peso dell'esemplare sventrato D.O. = diametro dell'occhio 
L.T. = lunghezza totale L.D. = lunghezza pinna dorsale 
G.L. = lunghezza del gladio A.F. = distanza ano-furca caudale 
L.F. = lunghezza della furca caudale 
P.C. = lunghezza dei lembi della 

pinna caudale 

I Iembi cauidali sono altamente colrmlati a\nche oon il 
gladio e con la tlesta. 

A1 fine di determinare la variabilita di alcuni caratteri 
somatici, abbiamo indicizzato i valori di tali canatteri le quin- 
di valutato la lor0 dispersionie trjamite il ccmputo Idellla [de- 
viazione standard (Tab. 3). 

L'iedilcizzazione e stata relalizzata in rrlappolrto alla lun- 
gbezza ldel troncs essenldo questa la partde (diel corpo meglio 
coElgelata lcon tuttle le altre. 

Tab. 3 - Mledia aritmetica e dleviazione stanldard dfei vari indici. 

Indice 
G1. 
Te. 
L.D. 
D.Q. 
P.C. 
A.F. 

- 
(X) 

140,36 
78.67 
75,07 
9,75 

43,24 
126,89 

0 

26,13 
13,76 
14 ,OS 
1,78 

12,94 
19,04 

N" individui 
60 
61) 
60 
610 
37 
37 
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CONCLUSION1 

Questa prima indagine ha mastrato che il pelslce sipada 
nlel Baslso Adrilatilco e camunemente presenbe tutto l’anno 
anlche Be i perisdi di pielsca pi0 favorevoli sono quelli estivi 
da giugno a settjembrle. 

Inoltm si sono osservati organismi con taglia molto di- 
versa (Ida 50 em a 233 cm> il chle dimostra lia lcontlemporan~eia 
pres!einza, nella stelslsla area, Idi pih geneirazioni. 

k’attriezzo adoperato, il pala,mito, slelmplre pi0 frequentle- 
mente armlato con ami Ida 7 cm permlette ancbe la Icattura 
degli eslempilari piu giovani. 

I pescatmi giustificans l’imlpi!sgo di ami Idi minlori di- 
lmen$siani in quanto, iiegli ultlmi anni, anchfe gli spalda cat- 
eurati presentan0 dirnlensioni ridotte. 

Per una piu rlazioaiale attivith di peeca tuttavia, eembra 
netceslsario esbendere l ~ e  indagini per meglio conoscerle la bio- 
lolgia, IS sviluppo e la ripmduzionle di Xiphias. 

R I A S S U N T O  

Si riportano i prirni ldati xulla pesloa di Xiphias gladius L. 
effbettuaeia con <palamiti% di superf ilck ne1 Bastso Aldrlia-tico 
nell’esbalte Idel 1981. 

Altri tielteslstei pelagilci catturati sono : Ruvettus pretiosus 
Cocco, Euthynnus alletteratus ( RAF.), Euthynnus pelamis 
(L.) e Thunnnus a!lalunga (BONN.) le i SeJaci Prisnace glauca 
(L.) e Lamna nasus (BONN.). 

Glli esemplari di X i p  hias sono prlevalentiernente mapprle- 
sentati )dia adulti con moda 140-155 cm per la lunghezza to- 
talle e moda 29-44 Kg per il peso. 

L’~esemp1ame di maggiore mobe, Kg 116, plrleislenta una lun- 
ghezza totale di 219 can. 

I lgiovlani spalda rlappreseinttaao il 34% diel inuimteroi coim- 
plestsivo di Xiphias e solo il 6% Idle1 pelso Idle1 pwcato. 

Si riportano anche gli indici somatolmletrici e le relative 
corrielazioni. 
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S U M M A R Y  

Prelimina,ry data on sworld-f ish X i p h i a s  gladtus L. fishery 
eff-ected by <boulters in thle Southern Adriatic Slea in the 
summer 1981, are rleported. 

Other p,ela,girc Teleostiei captured are: Ruvettus pretiosus 
Cocco, Eut h y n n u s  alletteratus (RAF.) and Sleiaichii : Prionace 
glauca (L.), Lamna nasus (BONN.) 

Prevalently thie specimens of X i p  hias consist of aldults 
with irnoldte 140-155 cm fotr total length and mode 29-44 Kg 
f oir the wleilght. 

The largeat onle wleighbs K g  116 an is 219 c min llegth. 
Young individuals arle 34% of thle totale numbtar oif Xiphias 

The samlatoim~etsilc indilciels and relative corrlelaltions are 
fisheld an+d olnly 60% of the ciatch weight. 

described a6 well. 
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