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I POLICHETI DELLO STAGNO DI CALIC (ALGHERO): 
EVOLUZIONE A MEDIO TERMINE DEI POPOLAMENTI 

Introduzione 

Una corretta gestione e conservazione degli ambienti naturali ed in 
particolare di quelli salmastri deve avvenire attraverso la conoscenza di 
questí biotopi (Can"ada e Fresi, 1988; Cataudella, 1988; Castelli , 1996; 
Cognetti, 1997) ed una loro caratterizzazione ambientale risulta percia 
fondamentale per tale scopo. A tale proposito, poíche le comunita ben
toniche di fondo molle rappresentano una vera e propria "memoria bio
logica" del sistema, esse si prestano ad essere confrontate, in tempi suc
cessivi, al fine di mettere in evidenza I'estensione spazio-temporale di 
eventuali alterazioni e modifiche ambientali consentendo di risalire a 
cia che si verifica e si e verificato nel dominio bentonico e nell 'intero 
ecosistema lagunare. La composizione faunistíca delle comunira bento
niche e relativamente varia ed in ambiente salmastro dominano i poli
cheti, che di per se sono rappresentativi delle caratteristíche dell 'intera 
comunita. La loro distribuzione e suffragata da pochi studi, in propor
zione all 'elevata estensione di territorio occupato dalle zone umide 
presenti in Sardegna. Lo scopo di questo lavoro e quello di effettuare 
una caratterizzazione ecologica dello stagno di Calic attraverso lo stu
dio della polichetofauna presente. Lo stagno di Calic, che occupa una 
superficie di 97 ha nei pressi della citta di Alghero (Sardegna nord-occi
dentale), si estende con la sua maggiore lunghezza (2.650 m) in paral
lelo allitorale marino, da cui dista 400m circa. 11 Rio Barca e il principa
le immissario fluviale, seguono il Canale Collettore del Comprensorio 
di Bonifica della Nurra ed il Río Fangal. L'intero bacino imbrifero ha 
attualmente un'estensione di circa 36.500 ha e comprende numerosi 
insediamenti urbani, agricoli, turistici ed industriali. La comunicazione 
con il mare e rappresentata da un canale situato presso Fertilia. 

Materiali e metodi 

1 campionamenti sono stati effettuati in cinque stazioni lungo il 
gradiente interno esterno deHo stagno; al fine di valutare l'evoluzione 
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delle condizioni dello stagno nell 'ultimo decennio i prelievi, effettuati 
in marzo 1988, sono stati replicati nelle medesime stazioni nel marzo 
1995 (Fig.l). Per la raccolta del sedimento e stato utilizzato un box ca
rer a chiusura manuale, avente un area di presa di lOx17 cm. In labora
torio si e proceduto allo smistamento della macrofauna, con particolare 
riferimento ai Policheti , i quali sono stati identi fi ca ti, ove possibile, a li
vello di specie. 

1 dati ottenuti sono stati analizzati statisticamente. Per ogni stazione 
sono stati calcolati alcuni parametri struttura li delle comunita quali I'in
dice di diversita specifica (Shannon-Weaver,1949) e I'indice di equitabi
lita (Pielou, 1966). Sono state utilizzate anche diverse temiche di analisi 
multivariata, un metodo di classificazione ed uno di ordinamento basa
ti su una matrice di similarita fra i popolamenti delle varie stazioni , otte
nuta mediante il coefficiente di Bray-Curtis (957), calcolato su dati o p
portunamente trasformati . La classificazione e stata rappresentata me
diante un dendrogramma conseguito con il metodo del legame medio; 
l'ordinamento dei da ti e stato effettuato mediante multi dimensio nal 
scaling (MDS) (Kruskal e Wish, 1978), un metodo multivariato no n 
parametrico, particolarmente adatto allo studio di comunita (Warwick e 
Clarke, 1991,1994). E' stato inoltre utilizzato un metodo multivariato di 
ordinamento, l'Analisi Fattoriale delle Con-ispondenze (Benzecrl, 1982), 
che pe rmette di rappresentare nello stesso modello di ordinamento, sia 
le specie sia le stazioni, e di facilitare l'individuazioni delle relazioni esi
stenti fra l'insieme delle specie e delle stazioni esaminate. 

Risultati 

Nei campionamenti effettuati nel marzo 1988 il popolamento a po
licheti e costituito da 1336 individui, appartenenti a 52 specie, in quelli 
svolti nel marzo 1995 il numero totale di individui rinvenuti e stato di 
1446, ripartiti in 42 specie. Solo 27 taxa sono stati rinvenuti in entrambe 
le campagne, su un totale di 67 raccolti; essi sono indicati con un aste
risco nella Tab.2. Fra le piu abbondanti , in relazione al numero di indi
vidui, possiamo menzionare, in marzo 1988, Stl'eblospio shrubsolii e 
Hediste diversicolor(sr. A e B); Capitella cfr capitata, raccolta in tutte le 
stazioni; Heteromastusfiliformis (sr. B, C e O); Pamdoneis armata e P 
ilvana nella E; Neanthes caudata (sr. O ed E); Diopatra neapolitana 
(sr. O); Lumbrinel'is gmcilis e Protodoruillea kf!fersteini quasi esclusiva
mente nella staz ione D. Per quanto riguarda marzo 1995 Prionospio 
multibmnchiata, Hediste divel'sicolor e Streblospio shrubsolii (sr. A, B e 
C); Heteromastus filiformis (sr. A, B, C ed E); Pionosyllis anophthalma 



M. MARTINELLI , M. SANTONI, A. CASTELLI 41 

(st. B, C e D); Neanthes caudata e S. tay lori (st. D ed E); Cirrophorus 
furcatus (st. D); Sphaerosyllis cfr pirifera (st. D e E). Da un primo con
fronto tra le due campagne, si rile va l'abbondanza in entrambe di due 
specie tipiche di ambienti salmastri, S. shrubsolii ed H. diversicolO1~ che 
risultano dominanti nelle stazioni interne e che nel '95 si raccolgono 
anche nella stazione C. Una considerazione a parte merita H. filiformis, 
specie che sopporta condizioni di forte arricchimento organico, che 
presenta una distribuzione molto piu ampia rispetto all'88. e cfr. capi
tata, anch'essa specie tipica di substrati inquinati e arricéhiti di sostanza 
organica, raccolta in tutte le stazioni nel 1988, risulta invece molto scar
sa nel1995. 

I valori dei parametri strutturali calcolati sono bassi sia in marzo '88 
sia in marzo '95, seppur con qualche differenza tra gli anni e tra le sta
zioni (Tab. 1); in entrambe le campagne si osserva infatti un gradiente 
esterno-interno abbastanza evidente, con maggiore ricchezza specifica 
e diversificazione nelle stazioni esterne ed in particolare nella D. In 
questa stazione e nell 'altra estema (st. E) , i valori dei parametri appa
iono leggermente piu eleva ti nel 1995, pur se l'ordine di grandezza e 
suppergiu paragonabile. La struttura della comunita si mantiene quindi 
pressoche costante, anche in presenza di una modificazione relati
vamente consistente della sua composizione specifica; alcune specie di 
spionidi, paraonidi e sillidi, raccolti in marzo '88, non sono stati infatti 
rinvenuti in marzo '95, quando sono stati "sostituiti" da altre specie ap
partenenti alle stesse famiglie sopra citate. Per quanto riguarda l'interno 
dello stagno si puo osservare che nel 1988 i parametri strutturali ten
dono ad essere inferiori rispetto al 1995, soprattutto nelle st. B e C; la st. 
A presenta invece valori abbastanza comparabili con quelli del 1995. 

Tab. 1. Parametri strutturali del popolamento a policheti 0988-1995) 

1988 -----1995-----
stz specie indlvidu1 shannon evennes specie Indlvidu1 shannon evennes 
~ .. .. . ~,~.:!=.! I.I.? .... '.9!!g?,?.I ...... ! ,~*.<,Jp~ .... 9,\l9~!!,!.9 ..... ~,~.:!=.<,J,?? .. ??,~},;?,?I .... .. ! ,?,~*.<,J,.! 7. .... 9,?~.;ºM .. 
. ~ ..... ?,~.;º,?? ... ~}~.I .I.,. I?. ....... ! ,f!~*.<,J,º,?, ... . 9,6?~º,O.4 .... . 8,~.±.I,.1?! .IM.;?~,? ..... ?,~±.o,?.?. .. .. 9.?~.±(),D.?. 
~ ..... ?~.1 .... ... ..... . ,.1 ,?'~.±.1;!,?9 .... 1,?.1.*.<,J.,?'?' .... 9,1;!?~(), !.1 .... ?~~ ... ... .. .... !~z.,6.tll.?,.,? ... 2,f!~±.9 ... !f! ... . ~Q.~.±!), 1.6 .. . 
. O' ... .. I?/!!~7.,2} .. 1?M±.1?1.,7 ... ~,~?±.o.,.~~ .... (),~~~,9.? I 7.:t:~ ........... ! .I ?.~}?.,l.? ...... },?.6.±.o.,.~() .... (),1;!.?±lJ,0.<?:4. 
f.. ... . .!?:t: l},~~ ..... ~ ,6.~*.~,? ! ... ?,~±.<,J.,~~ .... () 11;!.~ ~ (),o.9 .... . '?~f! ... ... .. .... ~f! ,?'~.±,21., 1.2 .... ?,6. .1.*.9,~6. ... . () ,8.4.±(), l.? .. 

Dalla classificazione dell'intero set di dati raccolti, ottenuta con il 
metodo di similarita di Bray-Curtis (Fig. 2), risulta un dendrogramma 
che pone in evidenza due gruppi, uno costituito dalle stazioni interne 
(A, B e C), l'altro dalle stazioni es terne (D ed E). Nel primo .Jaggrup
pamento e evidente l'omogeneita delle stazioni A e B che appaiono 
legate ad un elevato livello di similarita, sia nell '88 che nel '95 (oltre il 
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50%), come si evince anche dai parametri strutturali calcolati per queste 
stazioni. La stazione e, nell '88 si colloca in posizione intermed ia tra i 
due clusters, confermando quanto osservato con i va lori dei parametri 
strutturali univa riati, che rilevano un gradiente interno-esterno nello sta
gno. Nel '95 questa stazione risulta omogenea a lle st. A e B legandosi ad 
esse ad un va lore di similarita intorno al 70%. Nel 2° raggruppamento si 
conferma sostanzia lmente la tendenza a ll 'unifo rmita della staz. O, infatti 
i campioni si legano ad un livello di similari ta superio re al 40%, mentre 
quelli della E presentano livelli di sill1ilarita del 25%. Il confronto tra le 
due stazioni nei diversi anni risu lta pressoche comparabile, ll1antenen
dosi a livelli di s imilarita into rno al 26% in entrambe le campagne d i rac
colta. Il 1l10dello di ordinall1ento ottenuto con I'MOS mostra anch 'esso 
una generale separazione tra le stazioni interne e quelle esterne (Fig.3); 
e da ri levare come nell '88 le stazioni si d ispongono lungo un gradiente 
parabolico, coincidente con il grad iente interno-esterno dello stagno, 
con la stazione e collocata in posizione intermedia. Nel '95 le stazion i A, 
B e e risu ltano fortemente raggruppate, a testimonianza della tendenza 
ad una omogeneita dello stagno propriamente detto. Esse di contrap
pongono alle esterne O ed E che in questo caso appaiono piü distanti 
rispetto all '88. Nella rappresentazione grafica i prelievi della stazione E 
risultano tra loro piuttosto distanti, accentuando il basso livello di sill1ila
rita riscontrato. 

L'Ana lisi Fattoriale delle eorrispondenze, applicata all 'intero set dei 
dari raccolti, ha fornito il modello d i ord inamento rappresentato in Fig. 4. 
In esso, ottenuto su l piano dei primi due assi (gli unici significativi per 
p<0,05, in quanto spiega no rispettivamente il19,9% ed il 16,5% della 
va rian za totale) i punti appaiono localizzati a ll 'interno di una nuhe 
pressoche triangolare, Il primo asse e lega to al principale g radiente os
servato, e cioe il gradiente interno-esterno; le stazioni piü interne sono 
localizzate presso il po lo positivo e sono opposte alla staz ione E del 
1988, localizzata presso il po lo nega tivo. Al terzo vertice, localizzato 
presso il po lo negativo del secondo asse, sono collocate la stazione O 
e, limitatamente alla call1pagna del 1995, la stazione E. Si evidenzia che 
tra il cluster delle stazioni piú interne (comprendente le stazio ni A, B e 
la e della ca ll1pagna del 1995) e qu ello che ca ratte ri zza il terzo vertice 
della nube triangolare, e loca lizza to un reggruppamento intermedio 
rappresenta to dai punti re lativi alla stazione e del 1988. Si puó osseIV;}
re che la stazione e nel 1995, a testimonianza della omogene ita della 
situazio ne ambientale nella zona centrale dello stagno, si raggruppa in
s ieme alle stazioni piú interne, ll1entre e maggiormente spostata verso 
le stazioni piú este rne nel 1988. Anche la stazione E, come gia osserva
to, presenta un diverso andamento ne ll e due ca mpagne. Le specie 
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maggiormente legate alle stazioni piu interne risultano: Hediste diversi
color, St1-eblospio shrubsolii, PrionosPio multibranchiata, P cin"tfera e 
Seoloplos armiger (le ultime due legate prevalentemente al cluster della 
stazione e del 1988. Per la stazione D e la E del 1995, le specie maggior
mente con corro no alla d isposizione sono: Neanthes caudata, Genetyllis 
rubiginosa, Diopatra neapolitana, Protodorvillea kf!fersteini, Armandia 
cirrhosa, Owenia fusiformis e Sphaerosyllis taylori. Per quanto riguarda 
la stazione E dell '88 la sua separazione dalle altre stazioni e legata so
prattutto alla presenza di Pettiboneia urciensis, Exogone verugera, Ari
cidea celTutii e PrionosPio 1nalmgreni. Capitella cf. capitata e localizza
ta anche in qllesto caso in posizione pressoche centrale nel modello, a 
testimonianza della sua genera le importanza nello stagno, e nella por
zione positiva del secondo asse verso cui generalmente tendono le sta
zioni della campagna 1988, nella quale tale specie e risllltata particolar
mente rilevante. 

Tab. 2 Elenco generale delle famiglie e delle speeie di polieheli meeolte nello s/a

gno di Calie; gh as/erisehi (") illdieano le speeie in eomune tra le dlle CC/11Jpagne 

Orbinüdae 

Orbinia latreillii (A udo llin & Milne

Edwards, 1883) 

Phy/ofoetida (Claparede, 1870) •• 

Se%pios armiger(O.F. Müller, 1776) 

Protoellida oe/:I"ledii(Claparede, 18óq)" 

Spionidae 

Aonides oxieepha/a (M. Sars, 1862) •• 

Ma/aeoeerosfuligillosl/S(Claparede , 1870)" 

Po(ydo1"Cl ei/iella (Johnston, 1838) 

PrionosPio cinifera Wiren, 1883 

Priollospio multibremehiata Berkeley, 1926 

Prionospio nlalmgreni Claparede, 1870 •• 

Pseudopolydora an/enlla/a (Claparede, 

1870) 

Spio deeo1"Cltus Bobretzky, 1870" 

Streblospio sh/1.lbsolii (BlIchanan, 1890)" 

Paraonidae 

Aricidea cfr. assimilisTebble, 1959 

Ariddea eemltiiLaubier, 1966·' 

CilTOph011ls furea/us (Hartman, 1957) •• 

Paradoneis arma/a Glemarec, 196 

Paradoneis i/vana Castelli, 1985 

Cirratulidae 

Apheloebaeta mC/lioni (Saint-joseph, 1894) 

CClulleliellel a/ala (Sollthern, 1914) 

Caulleriella eaputesoeis (Saint-:Joseph, 1894) 

Call1leriella sp. 

Cirratlllidae n.c. 

Ctenodrilidae 

Ctenodli//./s semlllls(Sc1uniclr, 1857)" 

Capitellidae 

Capilella CClpitata (Fabricius, 1780) •• 

He/eromaslusfiliformis (Claparede, 1864) •• 

Heteromastlls sp. 

Arenicolidae 

Abarenieola claparedii (Levinsen, 1884) 

Maldanidae 

Eue(ymenecfr. pa/ermi/ana (Grube, 1840) 

Ophelidae 

Annandia einbosa Philippi , 1865 •• 

Polyopb/ha/mLls pietLls (DlIjardin, 1839) 

Phyllodocidae 

Genetyllis lubiginosa (Saint-joseph, 1888) •• 

Glyceridae 



44 

G/ycera a/baCO.F. Muller, 1776)" 

G(ycera flidacty/a Schmarda, 1861 

Hesionidae 
Microphtha/mus tynbenicus Zunarell i Van

dini, 1967 

Podarkeopsis capensisCDay, 1963) 

Syllidae 
Pionosyllis anoph/ha/ma Capac. & S. Martín, 

1990 •• 

b:ogone disparWebster, 1879 

Exogone meridionalis Cognetti , 1955 

Exogone naidina Oersted, 1845 

Iixogone ventgera CClaparede, 1868) 

Exogonesp. 

Parapionosyllis e/egans CPierantoni, 1903) 

Pampionosyllis minuta CPierantoni, 1903) 

Sphaerosyl/is CProsphaerosyllis) sp. 

Spbaerosyllis CSphaerosyllis) bystrix Cia., 
1863 •• 

Sphaerosyl/is CSpbaerosyllis) cfr pilifera CIa., 
1868 •• 

Sphaerosyllis CSphaerosyl/is) /ay/ori Perkins , 
1981 •• 

Spbaerosyllis CSphClerosyllis) sp. 

SyllisgarciaiCampoy, 1982" 
Syl/iscfr. mediten'anea 13en-Eliahu, 1977 

S.yl/is prolifera CKrohn , 1852) 

Nereididae 
Hediste dive,~'icolorCO . F. Muller, 1776) •• 

Neanthes caudata CDelle Chiaje, 1828) •• 

Nephtyidae 

Neph~ys hombergiSavigny, 1818 

Discussione e conclusioni 
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Sigalionidae 

Pho/ve sinophtha/mica Claparede, 1868 

Onuph.ldae 
Diopatm neapoli/ana Delle Chiaje, 1841 •• 

Eunic.ldae 

Eunice vittata CDeBe Chiaje, 1828) 

Lumbrineridae 

Lumblineris gmci/is CEhlers, 1868) •• 

Dorvilleidae 

Pelliooneia urciensis Campoy & San Martin , 

1982 

ProtodolVillea kefers/eini CMe Intosh, 1879) •• 

Schis/omeringos rudo/phii CDelle Chiaje, 

1828) 

Oweni.ldae 

OweniafusifonnisDeBe Chiaje, 1841 •• 

Flabelligeridae 

Piromis en/ca CClaparede, 1870) 

Terebellidae 

Terebella lapidaria Li nnaeus , 1767 

Sabellidae 

Desdemona orna/a Banse, 1957 

Serpulidae 

Pomatoceros /amarkii CQuaterfages, 1865) 

Lo studio della polichetofauna deBo stagno di CUic, effettuato nella 
stagione p rimaverile negli anni 1988 e 1995, contribuisce a fomire un 
quadro della d inamica a medio termine deBe comunita bentoniche di 
questo bacino e quindi dello stagno nel suo complesso. Le analis i effet
tuate su lla polichetofauna presente nel 1988 hanno permesso di met
tere in evidenza una modificazione progressiva del popolamento, ¡un
go un gradiente diretto dall 'intem o a ll 'estem o piu ttosto marcato, ma 
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anche graduale, in quanto la situazione all'intemo dello stagno appare 
abbastanza diversificata. Il suddetto gradiente si esprime sia in telmini 
di modifiche strutturali dei popolamenti, sia in termini di sostituzione 
di specie. Le stazioni A e B sono notevolmente influenzate dagli appor
ti del Rio Barca e risentono scarsamente dell'influenza marina; esse 
sono colonizzate da poche specie tipiche di ambienti salmastri (H. 
diversicolor, S. shrubsolit) , o tolleranti la presenza di elevate concentra
zioni di sostanza organica anche in ambienti dissalati (e cfr. capitata); 
La stazione e , interessata dagli apporti fluviali del eanale eollettore di 
Bonifica della Nurra, ma assai piu vicina al mare, risulta estremamente 
povera sia da un punto di vista qualitativo sia quantitativo. Le esigenze 
delle poche specie presentí, tra cui si puo mettere in evidenza oltre alla 
gia citata e cfr. capitata, anche H. .filiformis e Ge-netyllis rubiginosa, 
testimoniano una situazione di stress, probabilmente a causa della ele
vata quantita di materiale organico ed inorganico in sospensione e , 
soprattutto, al rimaneggiamento del fondale dovuto alle attivita di dra
gaggio, seppure in fase di conclusione, nel bacino. Il non trascurabile 
grado di similarita fra la stazione e e quelle esteme, messo in evidenza 
prevalentemente dall'AFC, e dovuto alla presenza comune di alcune 
specie, comuni in ambienti influenzati dalla sostanza organica , come 
H filiformis, Neanthes caudata, o típicamente marine come Syllis gar
ciai, Shaerosyllis hystrix, Exogone naidina, E. verugera. Si tratta quindi 
di un ambiente di "transizione" tra lo stagno ed il mare, caratterizzato 
da specie con esigenze ecologiche differenti. 

Nella stazione D i vari parametri strutturali, presentano i valori piu 
elevati, sia rispetto all'intemo dello stagno (e questo appare abbastanza 
prevedibile secondo le principali teorie sulla zonazione dei popola
menti di ambiente salmastro (A.A.V.V., 1958; eognetti, 1982; Guelorget 
e Perthuisot, 1983), ma anche rispetto all'estemo, alla stazione E. Que
st'ultima, che risente ormai solo di una scarsa influenza delle acque 
dello stagno (cio e messo in evidenza dall'assenza di specie tipica
mente salmastre come H. diversicolor e S. shrubsoliO, e infatti sottopo
sta ad ulteriore stress legato al ca rico organico derivato dal porto di 
Fertilia, al margine del quale e localizzata la stazione. Il popolamento 
in essa presente e fortemente caratterizzato da specie tipiche di sub
strati arricchiti da sostanza organica, e cio e testimoniato dalla presenza 
oltre che di e cfr. capitata, anche di P. foetida, N. caudata e Pseudo
polydora antennata (Bellan, 1967; eognetti, 1982; Giangrande et al. , 
1984); essa comunque, come la stazione D, presenta un ricco corredo 
di specie marine típiche di substrati sabbiosi; non si tratta solo di specie 
interstiziali, come Syllis garciai, Sphaerosyllis taylori, S. efr. pirifera, S. 
hystrix, Parapionosyllis elegans, Exogone dispar, E. naidina, E. veruge
ra, Paradoneis ilvana, P. armata e Aricidea cerruti, ma anche di spe-
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cie appartenenti all'infauna di fondi sabbiosi come C(ycera alba, Petti
boneia ul'ciensis ed Owenia fusifonnis, quest'u ltima fra l'a ltro esclusiva 
de lla biocenosi SFBC - sabb ie fini ben classate - CPéres e Picard , 1964). 

La zonazio ne de lle comunita osservata ne l 1988 lungo il g radiente 
intem o-estem o del bacino appare q uind i legata a ll 'inte razio ne d i d iver
si fatto ri CCan'ada e Fresi, 1988; Lardicci e t al. , 1993), per lo piu noti per 
ave re no tevole impo rtanza in a mbie nte salmastro , com e la sa linita 
CGunter, 1961; A.AVV. , 1958) il cui gradiente e piuttosto ne tto, il confi
n::lIne nto CG uelo rget e Pe rthuisot, 1983) che pe rmette d i d istinguere 
nettamente la zona piü interna, il rimaneggiamento del substrato deri
va to da lle o perazio ni di dragaggio CBo nvicini Paglia i et a L, 1985), che 
sottopo ne localme nte ad ulte rio ri stress le zone interne dello stagno , g li 
apporti inqu inanti derivati prevalentemente dagli affluenti o, ne lla zona 
p iu estem a, dall 'adiacente porto ed abi ta to d i Feltilia, che pe rmette la 
colonizzazio ne di nume rase specie ind icatrici di inquinamento p reva
lente mente di tipo o rga nico CBianchi , 1988). Tale situazio ne provoca il 
susseguirsi, lungo l'asse de l bacino, d i una serie d i comunita legate alla 
risultante delle inte razio ni dei va ri pa rametri che controllano le condi
zio ni de llo stagno. La suddetta zonazione puo essere sintetizzata in una 
rappresentazio ne ideale in cu i su uno sfondo comune, lega to alla p re
senza di u na facies bioceno tica ti pica di a ree inquinate da sosta nza 
o rganica rappresentata da e cfr. capitata, da H. .filtformis e, pe r quan
to riguarda solo l'area piu estema, da N. caudata e P f oetida [un misto 
d i e le me nti delle biocenos i STP Csubstra ti mo lto inquinat i) e SVMC 
Csabb ie fa ngose d i moda ca lma) CPé res e Picard, 1964)], s i sovrappon
gono situaz io n i loca li lungo il g rad iente risu lta nte sopra cita to . Nella 
zona interna ta le facies ha un'importa nza relativamente margina le, in 
q uanto la comunita e caratte rizzata prevalentemente da H . diversicolor 
e S. shrubsolii e siamo in presenza quindi di una biocenosi identificabi
le come LEE (lagunare euria lina eurite rma), di Péres e Picard , ( 964). 
Procede ndo lungo l'asse principa le de llo s tagno, ve rso la foce, ma 
anc he ve rso la conflu e n za de l Cana le CoIle tto re, s i ass is te ad un 
a ume n to re la tivo de ll ' importa n za d e Ila compo ne nte legata ad in
q uiname nto, parallelamente ad una diminuzione de lle fo rme salmastre, 
a causa probabilmente, come g ia messo in evidenza in p recedenza , 
dagli stress aggiuntivi legati alle o peraz io ni di dragaggio e agli scarichi 
inquinanti d i vario tipo presenti ne l Canale Co lletto re. 

Ne lla zona di foce e ne lla zona estem a, alla compo ne nte lega ta ad 
a rricchime nto organico, si sovrappo ne infine una compo ne nte sempre 
piu marina, costitui ta da diverse facies rappresentate in p reva lenza da 
e lementi endobento nici o inte rsti zia li legati aIle b iocenosi SFBC Csabbie 
fini be n classate) e, specia lme nte ne ll a zona este m a, a Ile b iocenosi 
SVMC Csabbie fangose di moda calma) di Péres e Picard (1964). 

Nel marzo '95, quando o rmai da lungo tempo e rano te rminate le 
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operazioni di dragaggio, la situazione dello stagno appare tendente 
verso una maggiore omogeneita. Si osserva comunque ugualmente 
una modificazione progressiva del popolamento (derivato sia da modi
fiche strutturali, sia da sostituzione di specie), lungo un gradiente direr
to dall'intemo all'estemo. Questo pero appare assai piu netto, marcato 
da una evidente discontinuira che si puo localizzare poco piu all'in
terno dell'area di foce; le 3 stazioni interne risultano infatti chiaramente 
distinte dalle due esreme ed i due gruppi risultano fra loro molto piu 
omogenei di quanto si e potuto rilevare nel 1988. 

Le stazioni A, B e C sono caratterizzate, anche nel '95, da specie ti
piche di ambienti salmastri, unite ad una componente tipica di aree 
sortoposte ad arricchimento organico; alcune di esse erano presenti an
che sette anni prima, come H. diversicol07~ S. shrubsolii, H. fil~fonnis, 
alu'e, come P mu.ltibranchiata e P anophthalma, assenti o molto scar
se nel 1988, hanno costituito popolazioni particolamente abbondanti 
negli anni successivi. Le stazioni esteme sono caratterizzate invece, 01-
tre che da specie tipiche di ambienti arricchiti di sostanza organica (N. 
cau.data. gia abbondante nel 1988), anche da specie psammofile come 
o . .fus~rormis e le forme interstiziali S. taylori e Parapionosyllis minuta. 
Lo stagno appare quindi suddiviso in una zona piu interna ed una piu 
estema chiaramenre separare, a causa probabilmenre della semplifica
zione dei gradienti ecologici che insisrono sul bacino nel suo comples
so; i massicci apporri dulciacquicoli, ricchi in sosranza organica e piu in 
generale di elemenri terrigeni deriva ti dal Rio Barca e dal Canale Collet
tore, limitano la vivificazione marina alla zona piu estema, fino a non 
piu di 100 m dalla foce, e permettono la colonizzazione dello stagno 
propriamente derto ad una comunita relativamente omogenea costirui
ta da un'insieme di forme salmastre e di forme legate ad arricchimento 
organico [LEE + STP (Péres e Picard, 1964)], La zona piu estema si pre
senta invece come un grande ambiente di "transizione" fra lo stagno e 
il mare antistante, con biocenosi comparabili a quelle del 1988, ma ca
munque relativamente molto piu omogenee e meno diversificate, a 
causa anche degli effetti della presenza del molo di soprafflutto di re
cente costruito lungo il porto di Fertilia , che limita il ricambio delle 
acque ed aumenta quindi il livello di "confinamento", sensu Guelorget 
e Perthuisot (983), anche nella fascia piu estema dell 'area presa in 
esame dove e localizzata la stazione E. Per quanto riguarda il muta
mento della composizione specifica della polichetofauna dello stagno 
di Calic, si puo osservare inoltre una non trascurabile modificazione 
della componente di aree sottoposte ad inquinamento, o comunque ar
ricchimento organico. L'importanza di C. dI'. cap ita ta, presente nel 
1988 in tutto il bacino, si riduce fortemente nel 1995, quando viene so
stituita, come distribuzione e probabilmente anche da un punto di vista 
funzionale, da un altro capitellide H. filiformis, gia riscontraro anche 
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nel 1988. Questa specie e anch 'essa indicatrice di arricchimento organi
co, anche se non nota per sopportare condizioni di stress al pari di e 
efr. capitata, la cui popolazione locale dello stagno di ClIic, prohabil
mente non e stata in grado di sopportare qualcuno degli stress verifi
catisi negli anni intercorsi fra i due campionamenti e comunque e stata 
sostituita da una popolazione di un'altra specie localmente piu "adatta" 
alle condizioni ambientali ivi presenti. E possibile, tuttavia, notare la 
sostituzione di specie congeneriche o comunque molto affini funzio
nalmente che si verifica nella zona piu estema dello stagno, soprattutto 
a carico di specie interstiziali appartenenti prevalentemente alle fami
glie dei paraonidi e dei sillidi . 

Nel 1988 sono presenti Pamdoneis armata, P. ilvana, E. verugem 
e pamPionosylLis elegans, mentre nel 1995 sono stati rinvenuti i sill idi 
Exogone meridionalis e PamPionosyllis minuta. Questo fatto puó es
sere messo in relazione con le strategie di colonizzazione degli am
bienti salmastri da parte delle specie tipicamente marine, gia citate nel
I'introduzione CCognetti, 1982); la presenza di queste specie puó essere 
infatti legata all'ingresso di popolazioni provenienti dalle comunita 
bentoniche adiacenti particolarmente favorito nella stagione primaveri
le Cquando cioe sono stati effettuati i campionamenti presi in esame in 
questo lavoro), periodo in cui le condizioni dello stagno sono relativa
mente "migliori". La variabilita di questa componente puó essere legata 
invece a colonizzazioni che si sono verifica te in anni diversi da parte di 
specie anche differenti, ma comunque ecologicamente e anche tasso
nomicamente affini , la maggior parte delle quali non e riuscita a resiste
re a lungo nello stagno a causa delle condizioni sempre piu difficili che 
caratterizzano questo bacino durante la stagione estiva. 

Alcune delle specie tipicamente marine che sono riuscite a colo
nizzare lo stagno d i Calic hanno, tuttavia , manifestato una elevata ab
hondanza in entrambi gli ann i presi in esa me, o soltanto in uno dei 
due; questo fatto puó essere legato o ad eventi di colonizzazione suc
cessivi ed indipendenti dallo schema descritto precedentemente, oppu
re all"'adattamento" locale alle condizioni dello stagno di popolazioni 
di origine marina CCognetti, 1982); quest'ultimo e il caso, ad esempio, 
di Prionospio multibmnchiala che, assente nell'88, nel 95 e riuscita a 
colonizzare ampiamente anche le zone piu interne, e di Sphaerosyllis 
cfr. piri:fera, la cui distribuzione e limitata prevalentemente alla fascia 
piu estema. 

Lo studio della polichetofauna del Calic, effettuato nella stagione 
primaverile negli anni 1988 e 1995 Cad una distanza quindi di 7 anni), 
contribuisce a fornire un quadro della dinamica a medio termine delle 
comunita bentoniche d i questo stagno e quindi del bacino stesso nel 
suo complesso e nel contempo, con I'individuazione di numerose spe
cie piu o meno tipiche di aree salmastre, ha contribuito alla conoscen-
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za della polichetofauna presente negli stagni costieri sia della Sardegna 
e piu in generale di tutte le coste italiane (Cognetti et al., 1978; Gian
grande et al., 1984; Castelli et al., 1988; Lardicci et al., 1993, 1995). 

Marirosa Martinelli-Matteo Santo ni-Alberto Castelli 
Universita di Sassari 
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Fig. 1. Lo stagno di Calic: stazioni di campionamento 
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Fig. 3. Ordinamento mediante MDS rife rito rispettivamente al 1988 ed al 1985. 
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Fig. 4. Modello di ordinamento median
te AFC rife rito all 'intero set di dati (1988 
e 1995), con le repliche separate. Le 
lettere indicano le stazioni di campio
namento, il primo numero la replica, il 
secondo numero I'anno di campiona
mento (8 per 1988, 5 per 1995). 


