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SINTESI
Contesto

La riforma della politica comune della pesca (regolamento (UE) n. 1380/2013, PCP) fissa
l’obiettivo strategico di mantenere le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in
grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY), entro un lasso di tempo
ragionevole (al pi� tardi il 2020), tenendo con to dell’ ecosistema marino . Un altro obiettivo
della PCP consiste nell’ eliminare gradualmente i rigetti , al pi� tardi entro il 1� gennaio 2019,
(obbligo di sbarco, LO) in tutti i mari europei. Nel Mediterraneo l’obbligo di sbarco si applica
solo alle specie per le quali � stata stabil ita una taglia minima di riferimento per la
conservazione (MCRS) (allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 ) .

La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ( GFCM) ha elaborato una strategia di
medio periodo per migliorare, entro il 2020, la sostenibilit� della pesca nel Mediterraneo e nel
Mar Nero.

La Commissione europea ha proposto , di recente , un piano pluriennale per il recupero de gli stock
ittici del Mediterraneo occidentale (COM(2018) 115 final), riguardante soprattutto Francia,
Italia e Spagna . La proposta � stata poi trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

La PCP fornisce , ai gestori della pesca e d alle parti interessate , gli strumenti per l’assunzione di
iniziative e di responsabilit� ai fini dell’integrazione e della messa in atto di piani per la gestione
dell’attivit� di pesca a livello regionale. Per facilitare la gestione da parte di questi soggetti �
necessario sviluppare, valutare e utilizzare a livello regionale le specifiche conoscenze.

La zona interessata dallo studio ( sub - aree geografiche 9, 10 e 11 ) si estende da nord (Mar
Ligure ) a sud del Mar Tirreno e comprende i mari che circondano la Sardegna; fa parte
dell’ecosistema del Mediterraneo occidentale ed � sfruttata dalle flotte italiane. La piattaforma
continentale � esigua e presenta caratteristiche ecologiche assai eterogenee, con di versi habitat
e comunit� biologiche. La produttivit� della zona varia da una sub -area geografi ca (GSA) all’altra.
Gli habitat essenziali (zone di crescita e di riproduzione) delle specie demersali sono diffusi in
tutta l�area , con una localizzazione geografica delle aree di maggiore concentrazione degli
stadi vitali delle diverse specie. La pesca p resenta aspett i variegat i e si caratterizza per
l’interazione di diversi mestieri e attrezzi , in particolare per la cattura del nasello . La
piccola pesca , con le barche disperse su un gran numero di porti e siti di sbarco, � tipica della
zona; in generale, sbarchi e ricavi sono simili a quelli della pesca con reti da traino. La
dipendenza di sbarchi e ricavi dall’insieme delle specie valutate/bersaglio � pi� marcata per le
flotte dedite alla pesca di nasello , triglia di fango e crostacei.

Obiettivo

L’obiettivo principale del presente studio � quello di descrivere , in sintesi , l’impatto del divieto di
rigetto e dell’obbligo di sbarco sul rendimento massimo sostenibile (MSY), alla lu ce della proposta
della Commissione europea relativa a un piano pluriennale per il recupero de gli stock ittici
demersali nelle regioni italiane del Mediterraneo occidentale.

Conclusioni principali

Per definirne lo stato di sfruttamento , gli stock devono es sere sottoposti a un processo
complesso di valutazion e, che nel Mediterraneo � stato intrapreso solo di recente , a partire da
circa 10 -15 anni, in particolare a seguito del l’avvento del programma di raccolta dei dati
alieutici (DCF), oggi regolarmente in corso.

Quasi tutti gli stock demersali e di piccoli pelagici valutati sono sovrasfruttati , in alcune
situazioni in maniera cronica; fanno eccezione , negli anni pi� recenti, il gambero rosa
mediterraneo e la triglia di scoglio nella GSA 9 e la triglia di fa ngo nella GSA 10.



Considerata la natura multispecifica della pesca ( i pescherecci hanno contemporaneamente
come bersaglio specie con cicli vitali assai differenti ) , � necessario prevedere una certa
flessibilit� nella gestione della pesca , utilizzando ad esempio un intervall o attorno al valor e
di FMSY.

Le fonti di incertezza presenti nell�area di studio sono collegate principalmente
all’individuazione delle unit� di stock - ed alle relazioni fra reclute e stock parentale , nel secondo
caso , in particolare, per la brevit� delle serie storiche di dati necessari .

Nel Mediterraneo, la gestione si basa sul controllo dello sforzo di pesca e sulle misure tecniche
(input control) . La valutazione della strategia di gestione (Management Strategy
Evaluation � MSE) ha evidenziato che la gestione dello sforzo pu� essere affetta dal
fenomeno di iperstabilit� , mentre stabilire TAC pu� risultare problematic o per fattori di
instabilit� relativi alla valutazione degli stock .

Nell’ambito del presente studio sono stati elaborati esempi pratici che simulano differenti
scenari di gestione per lo stock del nasello nelle GSA 9 -11, sulla base di ipotesi semplificate.
Gli scenari sono i seguenti: i) mantenere lo status quo (SQ); ii) a pplicare sol tanto il LO; iii)
modificare il pattern di sfruttamento; iv) ridurre lo sforzo per raggiungere FMSY o Fupper (riduzione
rispettivamente dell’80% e del 68%). I risultati indicano una ricostituzione degli stock
(incremento di SSB) nel breve/medio termine (da 3 a 5 anni), a seconda dello scenario; gli
sbarchi di nasello migliorerebbero, dopo una contrazione di circa due anni; la performance
economica registrerebbe per� un impatto pi� forte nel breve termine, in particolare per le flotte
pi� colpite , che potrebbero recuperare nel medio termine. Lo scenario F upper consentirebbe
anche di ridurre la sottoutilizzazione degli stock meno sfruttati rispetto al nasello. Pu� tuttavia
rendersi necessario monitorare le condizioni sociali delle flotte che dipend ono in misura pi� o
meno ragguardevole dagli stock presi in esame, e che allo stesso tempo sono importanti per il
numero di occupati .

Un importante fattore di incertezza � rappresentato dal modo in cui il settore potrebbe reagire
a una drastica riduzione d ell’attivit�.

Negli esempi pratici di questo studio , una riduzione dei soli giorni di pesca dei pescherecci con
reti da traino o di tutta la flotta provocherebbe la perdita di possibilit� di pesca, almeno nel
breve e medio termine, ma non invertirebbe la s ituazione dello sfruttamento degli individui
sotttotaglia quando gli stock si ricostituiranno, per esempio in seguito all’attuazione dei MAP.
Occorre quindi agire per modificare (migliorare) il pattern di sfruttamento , adottando
pratiche di pesca pi� sostenibili e garantendo la durabilit� dei risultati dopo la ricostituzione
degli stock. � necessario che le misure di gestione siano fra loro complementari e integrate,
ma anche coinvolgere il settore della pesca per migl iorare la comprensione e il rispetto
delle misure.

Obbligo di sbarco . Il regolamento sul LO non ha avuto finora conseguenze significative
per i pescatori del Mediterraneo occidentale, soprattutto per il ricorso all’esenzione de minimis
e a quella legata a ll’ alto tasso di sopravvivenza . I possibili svantaggi del LO sono legati
all’aumento del lavoro a bordo e forse all’incremento del numero di dipendenti; manca inoltre
un appropriato processo di gestione delle catture accidentali dopo lo sbarco.

Il regolame nto sta ancora attraversando un periodo di transizione, pertanto non vi sono dati
sufficienti per valutarne gli impatti economici e sociali. Nel Mediterraneo il LO pu� fungere da
deterrente contro la pesca non selettiva e mettere cos�in azione incentivi per evitare le catture
accidentali, puntando soprattutto sul miglioramento della selettivit�, la tecnologia degli attrezzi
e il mutamento del comportamento della flotta. I rigetti si possono quindi diminuire impiegando
pratiche di pesca e tecnologie innovat ive, nonch� utilizzando tecniche di campionamento diretto
per la raccolta e il monitoraggio dei dati.

Si prevede che il solo LO possa esercit are , nel breve periodo , un effetto negativo sulla



performance economica delle flotte e delle attivit� di pesca interessate, non contribu endo a
raggiungere l’F MSY nell’attuale regime di gestione basato su sforzo e misure tecniche ; il LO pu�
tuttavia stimolare migliorament i del pattern di sfruttamento . Una pesca sostenibile e pi�
selettiva , incentivata dal LO , potreb be contribuire a creare migliori condizioni di
commercializzazione, ad esempio con un �premium price� da parte dei consumatori , ma questo
richiederebbe anche un approccio differente al mercato da parte dei pescatori .

L’ecosistema. Gli effetti che la riduzi one dei rigetti esercita sull’ecosistema nel breve e medio
periodo rimangono incerti, cos� come i connessi impatti economici e sociali. I mutamenti delle
popolazioni - preda possono ripercuotersi sui predatori che si trovano al vertice della
catena alimentar e , e questo pu� modificare la pressione predatoria esercitata sui diversi
gruppi trofici. Il modello di ecosistema di complessit� intermedia (Ecosystem Model of
Intermediate Complexity, MICE) rileva che un divieto di rigetti non sembra incidere
sensibilmen te su predatori o prede nel Mediterraneo centrale (Mare Adriatico). Anche in altre
applicazioni di modelli ecosistemici il LO sembra irrilevante in termini di sostenibilit�;
all’opposto, una diminuzione dello sforzo di pesca sembra favorire i cetacei e i g ruppi ittici
fortemente sfruttati.

Evitando le catture di specie non commerciali , soprattutto di invertebrati (e riducendo cos�
l’impatto su determinate zone) sarebbe possibile prevenire il deterioramento delle
comunit� bentoniche .

Sviluppo e attuazione. Considerando gli strumenti della PCP, � opportuno ribadire che le
decisioni gestionali in materia di MSY per le attivit� di pesca multispecifiche dovrebbero tener
conto della difficolt� di pescare contemporaneamente tutti gli stock a ll’MSY. Le basi
scienti fiche per la gestione della pesca costituiscono un o dei pilastr i della PCP . Le
disposizioni della PCP consentono di avviare differenti azioni per realizzare gli obiettivi
gestionali: misure specifiche per mitigare i rigetti pensate per ciascun tipo di pesc a, o persino
per le specie nell’ambito di un tipo di pesca. Incentiv i a evitare le catture accidentali mediante :
condivisione di informazioni; miglioramenti della selettivit�, divieti di pesca in zone specifiche
oppure fermi temporali o in determinati inte rvall i di profondit�. Le azioni basate sull’articolo 15
della PCP vengono gi� attuate tramite esenzioni, ma nel prossimo futuro la motivazione alla
base di tali esenzioni potrebbe cambiare.

Migliorando il pattern di sfruttamento , evitando le zone critiche associat e a elevati rigetti
(per esempio le nursery delle specie pi� importanti) oppure migliorando la selettivit� degli
attrezzi , � possibile recare un duplice contributo agli obiettivi della PCP: progredire verso l’MSY
e ridurre gli sprechi provocati dalla pratica dei rigetti.

Per evitare le zone critiche in cui possono verificarsi maggiori rigetti � necessario uno speciale
sforzo di controllo degli spostamenti della flotta.

Applicazione e rispetto delle norme non possono andare disgiunti, e il rispett o a sua volta
non pu� prescindere da un’accresciuta consapevolezza . � importante svolgere un’opera di
sensibilizzazione e promuovere processi dal basso verso l�alto , nonch� l’autonomia decisionale
nell’ambito di piccoli gruppi di pescatori; � altres� essen ziale incrementare la fiducia reciproca
tra pescatori e ricercatori per mezzo di partenariati e ricerche collaborative, migliorando cos�
la qualit� dei dati e individuando soluzioni e migliori prassi.

La sensibilizzazione dei consumatori nei confronti dei prodotti della pesca sostenibile pu�
costituire un fattore di progresso.





1. INTRODUZIONE

La riforma della politica comune della pesca (regolamento (UE) n. 1380/2013, PCP), fissa
l’obiettivo strategico di contrastare il costante declino di molti stock ittici , adattando i tassi di
prelievo in modo che, entro un lasso di tempo ragionevole (al pi� tardi il 2020), lo sfruttamento
delle risorse biologiche marine sia tale da ricostitui re e manten ere gli stock sfruttati al di sopra
dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY), tenendo conto ,
in maniera pi� complessiva, dell’ecosistema marino.

Per contrastare gli sprechi provocati dalla pratica di rigettare le catture accidentali , e
rendere cos� pi� sostenibili le pratiche di pesca, la PCP pone l’obiettivo di eliminare gra dualmente
i rigetti, al pi� tardi entro il 1� gennaio 2019 (articolo 15 del regolamento, obbligo di sbarco ,
LO ), in tutti i mari europei, compreso il Mediterraneo.

Tranne che per le specie altamente migratorie (come i tonnidi dell’Atlantico) la gestione de lla
pesca nel Mediterraneo si basa su norme relative al cosiddetto �controllo degli input� ,
ossia su limitazioni dello sforzo di pesca e misure tecniche (per esempio caratteristiche degli
attrezzi da pesca, tempo di pesca, dimensioni della maglia delle ret i), a differenza di quanto
avviene negli altri mari europei, ove la gestione della pesca si basa nella maggior parte dei casi
sul cosiddetto �controllo degli output� , ossia sulla limitazione delle catture ( cattur a totale
ammissibile , TAC), integrata tuttavia, per alcuni stock e/o zone, da misure di controllo degli
input . In entrambi i casi, per�, l’obiettivo finale � quello di conseguire o mantenere una
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mortalit� per pesca (F) coerente con un determinato obiettivo di gestione. La
reg olazione dello sforzo e/o delle catture � un metodo indiretto per tenere sotto controllo la
mortalit� per pesca, ipotizzando determinati rapporti tra F e lo sforzo o le catture.

Nei diversi mari europei la situazione si presenta quindi assai variegata, si a per quanto riguarda
le strategie di gestione tese a realizzare gli obiettivi MSY, sia in termini di attuazione del LO ,
che nel Mediterraneo viene applicato solo sulla base della taglia minima di riferimento per
la conservazione (MCRS) , denominata in prec edenza taglia minima di sbarco e fissata nel
regolamento UE 1967/2006 1 (MEDREG) per un certo numero di specie.

Nel Mediterraneo la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha
elaborato una strategia di medio periodo 2, impegnandosi a migliorare, entro il 2020, la
sostenibilit� della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero, nonch� a invertire la tendenza al
declino di gran parte degli stock sfruttati dal punto di vista commerciale. La strategia di medio
termine della CGPM si fonda su cinq ue obiettivi: 1) invertire la tendenza al declino degli stock
ittici potenziando il sistema dei pareri scientific i a sostegno della gestione; 2) sostenere il livello
di vita delle comunit� costiere tramite la piccola pesca ; 3) contrastare la pesca illegale , non
dichiarata e non regolamentata (IUU) per mezzo d i un piano d’azione regionale; 4) ridurre al
minimo e attenuare le interazioni indesiderate tra pesca, ecosistemi marini e ambiente, e infine
5) promuovere il rafforzamento delle capacit� e la cooperazi one.

Nel quadro della strategia di medio termine, la CGPM adotta ogni anno decisioni vincolanti per
la conservazione e la gestione della pesca, conformemente ai pareri scientific i.

La direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino [MSFD, 2008; de cisione (UE)
2017/848 della Commissione] � lo strumento giuridico che impone di conseguire in tutte le
ecoregioni marine europee il buono stato ecologico ( GES). Il GES � anche un obiettivo per la
pesca , trattata nel descrittore 3 della MSFD.

I piani di gestione sono gli strumenti che offrono la cornice decisionale entro cui perseguire gli
obiettivi della gestione. Il MEDREG impone agli Stati membri di adottare piani nazionali di
gestione nelle proprie acque territoriali per reti da traino, sciabiche da n atante e sciabiche da
spiaggia, reti da circuizione e draghe. Inoltre , la PCP prevede la possibilit� di istituire piani di
gestione pluriennali e piani di rigetto.

La PCP prepara altres� il campo all’ assunzione di iniziative e di responsabilit� da parte dei
gestori della pesca e delle parti interessate ai fini dell’integrazione e della messa in atto di
piani per la gestione livello regionale. Per facilitare la gestione da parte di questi soggetti �
necessario sviluppare, valutare e utilizzare le conoscenze scientifiche nel contesto regionale .

La Commissione europea (CE) ha proposto di recente un piano pluriennale per la
ricostituzione de gli stock ittici del Mediterraneo occidentale (COM(2018) 115 final) e lo
ha presentato alla commissione per la pesca il 21 marzo. Il piano riguarda soprattutto Francia,
Italia e Spagna. La proposta � stata poi trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

L’obiettivo principale del presente studio � quello di descrivere , in sintesi , l’impatto del
divieto di rigetto e dell’obbligo di sbarco sul rendimento massimo sostenibile (MSY) ,
alla luce della proposta della Commissione europea relativa a un piano pluriennale per gli
stock demersali nelle regioni italiane del Mediterraneo occidentale.

Lo studio si basa sullo stato dell’arte della conoscenza scientifica (letteratura grigia e peer
review ), su studi pertinenti e altro materiale reso disponibile da organismi di ricerca,

1 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n.
2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.

2 Resolution GFCM/40/2016/2 for a mid - term strategy (2017 �2020) towards the sustainability of Mediterranean an d
Black Sea fisheries [Risoluzione PCGM/40/2016/2 per una strategia di medio termine (2017 �2020) volta alla
sostenibilit� della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero].



organizzazioni europee e intern azionali e governi nazionali, con particolare attenzione per la zona
esaminata nello studio.

Lo studio elabora inoltre la simulazion e di scenari mediante un modello bioeconomico
relativo alla zona in esame, per mimare differenti opzioni operative .





2. INFORMAZIONI GENERAL I

2.1 Zona interessata dallo studio

La zona interessata dallo studio � situat a nel Mar Tirreno , da nord ( Mar Ligure ) a sud, e
comprende i mari che circondano la Sardegna . Questa zona appartiene alla zona di pesca
FAO 37.1; sottodivisioni 1.1 (solo le acque al largo della Sardegna orientale) e 1.3; comprende
tre sub -aree geografiche (GSA ) ai sensi della convenzione CGPM 3: GSA 9 � Mar Ligure e Mar
Tirreno settentrionale; GSA 10 � Mar Tirreno meridionale e centrale e GSA 11 , composta dalla
Sardegna occidentale (GSA 11.1) e orientale (GSA 11.2).

Per brevit�, nel testo le zone interessa te dallo studio saranno indicate come GSA 9, GSA 10 e
GSA 11 oppure semplicemente come "zona interessata dallo studio".

Resolution GFCM/33/2009/2 on the establishment of geographical subareas in the GFCM area of application
(Risoluzione CGMP/33/2009/2 sull’istituzione di sottozone geografiche nella zona di applicazione CGMP).
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La geomorfologia dell�area di studio � caratterizzata da una linea di costa irregolare e da una
piattaforma continentale esigua e pressoch� inesistente in alcune zone : per esempio tra
l’Italia e la Corsica settentrionale, lungo quasi tutte le coste sarde (in particolare quelle orientali),
nel Mar Ligure, lungo le coste del Mar Tirreno meridionale (soprattutto in Calabria e in part e della
Sicilia settentrionale).

Le zone in cui si osserva una piattaforma continentale relativamente pi� ampia sono pi� limitate
e si trovano sulla costa sud -occidentale della Sardegna, al largo della Toscana, lungo le coste
del Lazio e al largo di Saler no (in Campania). Queste zone, insieme alla scarpata continentale
fino a 200 metri di profondit�, rivestono grande importanza per la pesca, soprattutto per quella
con reti a strascico. Le caratteristiche ecologiche dell�area di studio sono assai eterogenee ,
e presentano variet� di habitat e comunit� biologiche .

Figura 2.1.1 � La zona interessata dallo studio (Mar Tirreno) con l’indicazione delle tre
sottozone geografiche indagate (GSA in grigio chiaro) con i confini geografici fissati
dalla convenzione CGP M

Fonte : CGPM, (modificata dagli autori).

2.2 Tipi di pesca e stock bersaglio

La tabella 2.2.1 sintetizza le principali caratteristiche dei tipi di pesca demersale nelle tre GSA,
in cui nel 2015 erano attivi 5 373 pescherecci con una stazza lorda complessiva di 36 500 GT
e una potenza motrice complessiva di 309 100 kW . Nella zona interessata dallo studio le attivit�
della piccola pesca contano su un numero di imbarcazioni assai maggiore (circa 4 724; l’88 %
della flotta), sono diffuse, soprattutto nella GSA 10 e nella GSA 11, e generalmente impiegano
attrezzi pi� selettivi (reti da imbrocco, palangari, tramagli, trappole). D’altro canto, a causa delle
minori dimensioni, i pescherecci di piccola scala rappresentano il 35 % in te rmini di stazza (GT)
e il 56 % in termini di potenza motrice (kW); si tratta di una caratteristica comune alle attivit�
di pesca del Mediterraneo. La pesca con reti da traino � praticata da 649 pescherecci attivi .



Rete a strascico a divergenti (OTB) Attrezzi fissi (PGP) TOTALE

GSA 9 GSA 10 GSA 11 Totale GSA 9 GSA 10 GSA 11 Totale

Numero di
pescherecci
attivi

283 238 128 649 1 320 2 229 1 175 4 724 5 373

Stazza dei
pescherecci
(migliaia di GT)

10,3 7,4 6,1 23,8 3,3 5,8 3,6 12,7 36,5

Potenza motrice
(migliaia di kW)

59,7 41,6 26,9 128,2 59,2 70,3 51,4 180,9 309,1

Dipendenti 814 682 438 1 934 1 806 3 417 1 988 7 211 9 145

Sforzo (giorni di
pesca)

50 624 34 351 14 777 99 752 129 515 234 175 132 404 496 094 595 846

Peso degli
sbarchi
(tonnellate)

7 468 4 059 2 692 14 219 4 091 8 454 4 389 16 934 31 153

Valore degli
sbarchi (milioni di
euro)

59,6 26,4 18,7 104,7 38,8 57,8 33,4 130,0 234,7

Fonte : Piani di gestione italiani, anno di riferimento 2015.

La flotta � distribuita su un gran numero di porti e siti di sbarco , con aggregazioni pi�
cospicue di imbarcazioni della piccola pesca soprattutto nella GSA 10 (a Palermo e a Salerno) e
nella GSA 11 (a Cagliari). Per chiarezza di rappresentazione, nella figura 2.2.1 i pescherecci che
fanno capo a siti di sbarco molto piccoli sono stati associati al porto principale pi� vicino.

Le bordate di pesca durano di solito un giorno, con alcune eccezioni per i pes cherecci con reti da
traino di maggiori dimensioni o durante la stagione estiva.



Figura 2.2.1 � Numero di pescherecci per tecnica di pesca per porto (nel caso di siti di
sbarco molto piccoli i pescherecci sono stati associati al porto principale pi� vicino ). �
indicata anche la composizione per stazza lorda per GSA e tecnica di pesca

Fonte : Dati tratti dal registro della flotta 2017, figura elaborata dagli autori.

La GSA 9 vanta una produzione relativamente maggiore rispetto alla GSA 10 e alla GSA
11, sia per quanto riguarda gli sbarchi totali, sia per gli sbarchi delle specie bersaglio incluse
nella proposta di MAP (fig. 2.2.2); la GSA 10 registra una produzione relativamente maggiore
rispetto alla GSA 11. Ci� non s orprende, se si considera la maggiore estensione della piattaforma
continentale in alcune parti della GSA 9 e la natura oligotrofica delle acque sarde.

I ricavi ricalcano l�andamento degli sbarchi (fig. 2.2.3). Vari stock demersali, come il nasello, la
tri glia di fango e lo scampo, sono rilevanti in tutte le tre GSA, bench� si notino alcune differenze
(per esempio il gambero rosa mediterraneo e il moscardino bianco sono pi� importanti nella GSA
9, il gambero rosso nella GSA 10 e nella GSA 11).

I tipi di pes ca praticati nell�area di studio , per la loro natura multispecifica , non rappresentano
un’eccezione nel Mediterraneo; alcuni pescherecci, tuttavia, si sono maggiormente specializzati
nella pesca con reti da traino in acque profonde, per la cattura del gamb ero rosso (GSA 10 e
GSA 11, oltre al Mar ligure nella GSA 9) o dello scampo (soprattutto nella GSA 9). La stessa
specie pu� costituire il bersaglio di un attrezzo ed essere considerata una cattura accessoria per
altri attrezzi.

Le flotte che operano nell�area di studio sono caratterizzate da differenti mestieri , a seconda
delle risorse sfruttate. Il nasello � la specie con il pi� elevato livello di interazione fra gli
attrezzi , poich� costituisce il bersaglio dei pescherecci con reti da traino, palangari e reti da
imbrocco.

Gli sbarchi totali delle tre GSA ammontavano a circa 31 000 tonnellate , ossia a un valore
approssimativo di 235 milioni di euro : la pesca con reti da traino e la piccola pesca
contribuiscono in misura analoga ai volumi e ai valori degli sbarchi.



Figura 2.2.2 � Sbarchi di specie bersaglio (quelle comprese nel MAP) e totale degli
sbarchi (gruppo di specie demersali e bento - pelagiche) per segmento di flotta e GSA
(per il nome completo e il nome scientifico delle specie cfr. tabella 4.2.1. p ag. 38;
VLXXXX indica la gamma di lunghezza dei pescherecci, GNS=rete da imbrocco; GTR=
tramaglio; LLS=palangaro da fondo; OTB=rete da traino)

Fonte : Dati tratti da CSTEP, Relazione economica annuale 2018, figura elaborata dagli autori.

Figura 2.2.3 � Ricavi prodotti dalle specie bersaglio (quelle comprese nel MAP) e totale
dei ricavi (gruppo di specie demersali e bento - pelagiche) per segmento di flotta e GSA
(per il nome completo e il nome scientifico delle specie cfr. tabella 4.2.1. pag. 38;
VLXXXX in dica la gamma di lunghezza dei pescherecci, GNS=rete da imbrocco; GTR=
tramaglio; LLS=palangaro da fondo; OTB=rete da traino)

Fonte : Dati tratti da STECF, Relazione economica annuale 2018, figura elaborata dagli autori.



La dipendenza di sbarchi e ricavi dall’insieme delle specie valutate/bersaglio nella proposta di
MAP varia a seconda del segmento di flotta ed � generalmente pi� marcata per le flotte dedite
alla pesca di nasello e crostacei (tabella 2.2.2.). Se si considerano le sub -aree geografiche, nella
GSA 9 e nella GSA 10 la dipendenza � pi� marcata rispetto alla GSA 11 , ove una dipendenza
pi� elevata si registra solo per i pescherecci con reti da traino di maggiori dimensioni
(OTB_VL2440).

Tabella 2.2.2 � Percentuale degli sbarchi e dei ricavi dell’insieme delle specie bersaglio
rispetto al totale degli sbarchi (specie demersali e bento - pelagiche) e al totale dei
ricavi per GSA e segmento di flotta (VLXXXX indica la gamma di lunghezza dei
pescherecci, GNS=rete da imbrocco; GTR= trama glio; LLS=palangaro da fondo;
OTB=rete da traino)

% di specie bersaglio
sbarchi/sbarchi totali

% di specie bersaglio
ricavi/ricavi totali

GSA9 GSA10 GSA11 GSA9 GSA10 GSA11

OTB_VL0612 18,57 44,61 - 13,49 48,84 -
OTB_VL1218 41,06 37,09 10,98 44,26 44,67 14,77

OTB_VL1824 36,37 37,51 5,86 35,09 40,47 7,88

OTB_VL2440 49,71 - 33,74 49,99 - 41,76
GNS_VL0006 10,35 16,73 - 12,56 15,35 -
GNS_VL0612 16,78 30,92 0,16 23,28 28,53 0,12
GNS_VL1218 23,99 44,27 6,14 24,26 39,79 5,68
GTR_VL0006 0,75 7,08 4,12 0,86 8,59 2,78
GTR_VL0612 8,94 14,81 2,26 7,23 18,86 1,42
GTR_VL1218 2,19 - 17,68 1,38 - 10,62
LLS_VL0006 - 3,66 - - 2,35 -
LLS_VL0612 1,07 25,10 - 2,58 38,92 -
LLS_VL1218 17,71 41,05 0,66 30,54 57,82 0,44

Totale 31,02 28,52 11,59 31,02 31,63 13,15
Fonte : Gli autori, a partire dai dati della Relazione economica annuale 2018; i dati si riferiscono al 2016.

2.3 Habitat essenziali per le popolazioni ittiche

In anni recenti il progetto MEDISEH (Giannoulaki et al., 2013) ha consentito di individuare nel
Mediterraneo le zone di massima concentrazione di individui giovani (aree di nursery ) e di
riproduttori per molte specie demersali e di piccoli pelagici. Il progetto ha analizzato la
persistenza di tali aggregazioni in determinati siti geografici nel corso del tempo, usando
come fonte le stime di abbondanza di MEDITS (Mediterranean Trawl Survey).

La zona og getto dell’indagine � caratterizzata da importanti nursery di nasello, Merluccius
merluccius (soprattutto nella GSA 9), ove la concentrazione dei giovani � tra le pi� elevate
dell’intero Mediterraneo (Colloca et al., 2015) (Fig. 2.3.1). Nei cosiddetti hot spot (aree di
massima concentrazione) pi� del 20 % dei giovani di nasello si concentra su una superficie che
rappresenta circa l’1 % dell a GSA. Le aggregazioni di riproduttori di questa specie sono invece
pi� concentrate nella GSA 11 (fig. 2.3.2), mentre i mportanti aggregazioni di giovani e
riproduttori di gambero rosa mediterraneo, Parapenaeus longirostris , si trovano soprattutto nella
parte meridionale della GSA 9, nella GSA 10 e nella GSA 11 (fig. 2.3.3). Queste aree sono in
parziale sovrapposizione con le nursery di nasello. I riproduttori di triglia di fango sono pi� diffus i
nelle zone costiere, con aggregazioni nella parte centrale della GSA 9 (fig. 2.3.1). Anche i
riproduttori di scampo si trovano principalmente in questa zona (fig. 2.3.4), ma a profo ndit�
differenti. Le aree di nursery e riproduzione del gambero rosso sono pi� importanti nella parte
meridionale della GSA 10 e della GSA 11 (fig. 2.3.5).



L’individuazione delle aree di nursery permette , al tempo stesso , di identificare le zone
maggiormente suscettibili di generare tassi pi� elevati di rigetti , e quindi meritevoli di
protezione speciale .

La pesca con rete a strascico a divergenti nell �areadi studio � caratterizzata da un problema
comune a quasi tutte le attivit� di pesca nel Mediterraneo: la presenza di una grande quantit�
di individui giovani di molte specie commerciali. Pertanto, la possibilit� di introdurre norme
per la gestione delle attivit� di pesca in queste zon e pu� rappresentare uno strumento per ridurre
le catture accidentali di giovani di nasello e di altre specie pregiate, migliorando
contemporaneamente il pattern di sfruttamento della pesca con reti da traino .

Figura 2.3.1 � Hot spot delle nursery d i nasello (sinistra) e zone di riproduzione
della triglia di fango (destra). La scala rappresenta la probabilit� di individuare un
�hot spot� in base alla serie temporale usata.

Fonte : Progetto MEDISEH, ridisegnato dagli autori .

Figura 2.3.2 � Zone di riproduzione del nasello. Elaborazione sui dati di trawl survey
MEDITS , tratti da STECF 15 - 18

Fonte : CSTEP 15 -18, 2015a.



Figura 2.3.3 � Hot spot delle nursery d i gambero rosa mediterraneo (sinistra) e zone di
riproduzione (destra). La scala rappresenta la probabilit� di individuare un hot spot in
base alla serie temporale usata.

Fonte : Progetto MEDISEH, ridisegnato dagli autori.

Figura 2.3.4 � Hot spot delle nursery di scampo (sinistra) e zone di riproduzione
(destra). La scala rappresenta la probabilit� di individuare un hot spot in base alla serie
temporale usata.

Fonte : Progetto MEDISEH, ridisegnato dagli autori.

Figura 2.3.5 � Hot spot delle nursery di gambero rosso (sinistra) e zone di riproduzione
(destra). La scala rappresenta la probabilit� di individuare un hot spot in base alla serie
temporale usata.

Fonte : Progetto MEDISEH, ridisegnato dagli autori.



2.4 Intensit� dello sforzo di pesca dei pescherecci a traino

Lo sforzo di pesca dei pescherecci a traino di lunghezza superiore a 15 metri, ottenuto tramite il
sistema di controllo via satellite (VMS) ed espresso in ore (fig. 2.4.1) mostra hot spot con
maggiore intensit� di pesca nella parte meridionale della GSA 9 (coste della Toscana
meridionale e del Lazio), al largo di Cagliari e nella GSA 10 nel golfo di Salerno, ove la piattaforma
continentale � pi� ampia. Queste informazioni, integrate con quelle sulla localizzazione delle
nursery , possono servire per individuare le zone ove i rigetti sono potenzialmente pi� elevati, e
che quindi queste zone meritano una protezione speciale.

Figura 2.4.1 � Mappa delle ore di pesca ottenuta tramite VMS � le ore di pesca sono
espresse in loga ritmi

Fonte : Piani di gestione italiani 4, mappe ridisegnat e dagli autori.

4 https://www.politicheagricole.it /flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12478 .





3. RASSEGNA SULL’OBBLIGO DI SBAR CO

3.1 L’obbligo di sbarco
Dal 2015, in seguito all’introduzione dell’obbligo di sbarco con la riforma della PCP, ai pesca tori
nel Mediterraneo � stato imposto l’obbligo graduale di conservare a bordo, registrare e sbarcare
tutte le catture di specie soggette ai regolamenti (CE) 1967/2006 5 e (UE) 1343/2011 6 (con un
processo che dovrebbe seguire un calendario specifico, dal 20 15 al 2019; cfr. figura 3.1.1).

Nel Mediterraneo, finora, il LO � stato applicato in maniera differente rispetto agli altri mari
europei, giacch� il criterio guida � , secondo la PCP, sol tanto la taglia minima di sbarco (ai
sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006) di talune specie. Di conseguenza il fenomeno delle
"choke species" ( specie a contingente limitante ), che interessa altri mari europei, non si registra
nel Mediterraneo, ove finora gli stock di specie demersali e di piccoli pelagici non sono
regolamentati da TAC e contingenti.

5 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n.
2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.

6 Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune
disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGP M (Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (questo regolamento � stat o modificato dal
regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015).

�

�

�

�

�

�

�



Figura 3.1.1 � Calendario dell’obbligo di sbarco nel Mediterraneo

Fonte : gli autori del presente studio.

I rigetti sbarcati possono essere utilizzati solo per scopi diversi dal consumo umano: olio di
pesce, farina di pesce, prodotti farmaceutici e cosmetici e additivi alimentari. Il potenziale uso
delle catture accidentali � per� ancora tutt’altro che chiaro, cos� come il protocollo per la
conservazione e lo stoccaggio.

Le esenzioni dal LO possono derivare da: i) elevato tasso di sopravvivenza; ii) de minimis per
la modesta entit� dei rigetti e iii) costi eccessivi (sproporzionati).

Nel regolamento, gli obiettivi specifici dell’obbligo di sbarco non sono definiti in modo molto
chiaro, so prattutto per il Mediterraneo, ove il LO dovrebbe essere interpretato piuttosto come
un deterrente contro la pesca non selettiva , promuovendo cos� gli obiettivi di migliorare il
pattern di sfruttamento e di pianificare meglio le attivit� di pesca. Inoltre, in conseguenza
dell’obbligo di sbarcare tutt a la cattur a, l’accuratezza dei dati reali dovrebbe migliorare . Pertanto,
l’obiettivo generale dell’articolo 15 della riforma della PCP potrebbe essere conseguito
promuovendo misure tecniche miranti a ridurre e scoraggiare la cattura di esemplari di
dimensioni troppo piccole.

Per rendere efficace l’articolo 15 del r egolamento UE n. 1380/2013, i pescatori dovrebbero
seguire tattiche di pesca che evitino le zone in cui vi � sovrabbondanza di pesci non desiderati
(cfr. per esempio Bellido et al., 2014; Maeda et al., 2017). La conoscenza della struttura spazial e
delle ar ee potenzialmente suscettibili di generare rigetti potrebbe contribuire a localizzare le
zone di pesca da evitare .

Date le specifiche caratteristiche di ciascuna regione geografica , occorrono piani di gestione locali
che fissino le misure pi� appropriate a livello regionale. Raccomandazioni comuni per i piani
di rigetto rappresentano l’accordo tra gli Stati membri, che cooperano su base regionale alla
definizione degli elementi per la preparazione della legislazione unionale (atti delegati della
Commissione) ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, della PCP. Questi elementi sono 7:

definizioni d ei tipi di pesca e specie;

esenzioni de minimis legate a un elevato tasso di sopravvivenza;

definizione delle taglie minime di riferimento per la conservazione;

misure tecniche supplementari per attuare l’obbligo di sbarco;

7 (Cinquantacinquesima plenaria � EWG17 -03).



documentazione delle catture.

Dopo i primi tre anni di applicazione del LO nel Mediterraneo alla pesca dei piccol i pelagic i
ed alle specie demersali, non vi sono state conseguenze significative per i pescatori ,
soprattutto grazie all’uso dello slipping e delle esenzioni de minimis . Bench� sia ancora troppo
presto per discutere gli effetti sulla pesca demersale, le parti interessate non prevedono
conseguenze importanti, vuoi per l’es iguo numero di specie coinvolte, vuoi per la modesta soglia
fissata (25 % degli sbarchi totali) per i pescherecci interessati d all’obbligo di sbarco.

Le amministrazioni nazionali hanno pubblicato i piani nazionali in materia di rigetti nel 2017 8, e
il piano � stato aggiornato nel 2017 dal regolamento delegato della Commissione 2018/153 9. Un
nuovo piano sar� varato nel 2019 (progetto di raccomandazione comune) in cui per la prima
volta compariranno considerazioni sui limiti di cattura per la pesca demers ale .

Nel 2018 PESCAMED (Spagna, Francia e Italia), SUDESTMED (Cipro, Grecia, Italia e Malta) e
ADRIATICA (Croazia e Italia), i tre gruppi di Stati membri mediterranei, hanno presentato nuove
serie di raccomandazioni comuni che sono state valutate dallo STECF 18 -06 ( STECF, 2018).

MEDAC10 ha proposto (raccomandazione comune del 18 maggio 2018) di considerare le
raccomandazioni comuni degli Stati membri per la concessione dell’esenzione de minimis
complementari alle proposte di gestione , che gli stessi Stati membri presenteranno alla
Commissione europea , per la riduzione della cattura di esemplari sottotaglia . In queste
raccomandazioni comuni 11 MEDAC propone anche un quadro d i azion i per il piano . La
nuova richiesta di esenzione de minimis non � stata pi� motivata in base alla percentuale
di esenzione rispetto alle quantit� totali sbarcate per ciascuno stock in questione, e alle relative
valutazioni degli stock, ma ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), del
regolamento di base, c he fa riferimento a costi sproporzionati e quindi all’impraticabilit� di tali
sbarchi. Ci� perch� la mancanza di aree o di strutture disponibili nei porti e nei siti di
sbarco o presso di essi , i costi relativi alla costruzione e all’equipaggiamento delle strutture di
stoccaggio e trasformazione, le esigenze delle industrie interpellate (garanzia di quantit�
costanti, caratteristiche uniformi dei prodotti, prezzi, trasporti, ecc.), i costi di gestione
(personale, energia, ecc.), sono tutti fattori che compo rterebbero notevoli costi operativi e di
investimento, che non sono compatibili con il volume di affari generato .

Lo STECF 18 -06 raccomanda di puntare principalmente , nell’ambito dell’attuazione
dell’obbligo di sbarco, a evitare le catture accidentali mig liorando la selettivit� degli attrezzi
o con altri mezzi, anche in considerazione dei potenziali benefici per altri stock e dei vantaggi
che l’ecosistema , nel suo complesso , trarrebbe da modifiche del pattern di sfruttamento. Tali
misure dovrebbero basarsi su proposte concrete e scientificamente motivate.

3.1.1 Considerazioni biologiche

La strategia del LO comprende una serie di esenzioni e strumenti di flessibilit�. Le esenzioni si
possono applicare se vi sono prove scientifiche di un elevato tasso di sopravvivenza in caso
di rilascio dopo la cattura .

Ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, in base al principio
dell’elevato tasso di sopravvivenza, la cappasanta ( Pecten jacobeus ) e le vongole ( Venerupis
spp. e Venus spp.), catturate nel Mediterraneo occidentale con draghe meccanizzate , nonch� lo

8 Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in m ateria di
rigetti per alcune attivit� di pesca demersale nel Mar Mediterraneo.

9 Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento
delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigett i per alcune attivit� di pesca demersale nel Mar
Mediterraneo.

10 http://www.med -ac.eu/pareri_lettere.php
11 Le raccomandazioni comuni per i piani di rigetto rappresentano l’accordo tra gli Stati membri (SM), che cooperano

su base regionale alla definizione degli elementi per la preparazione della legislazione unionale (atto delegato della
Commissione) ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, della politica comune della pesca.



scampo ( Nephrops norvegicus ), catturato con reti a strascico, sono soggetti all’esenzione dal LO,
bench� per lo scampo siano necessarie ulterio ri prove.

Valutare l’elevato tasso di sopravvivenza � complicato ; il compito � reso pi� complesso dalle
limitate informazioni disponibili e dalla forte variabilit� delle stime esistenti in materia di
sopravvivenza. Oltre alle caratteristiche intrinseche delle specie, un ampio ventaglio di fattori
pu� incidere sulla sopravvivenza , tra cui :

· il modo in cui si svolgono le operazioni di pesca, ossia il tipo di attrezzi da pesca, la durata
delle operazioni di pesca, la velocit� di carico a bordo, la composizion e della cattura e la
densit� degli individui catturati nell�attrezzo da pesca , il carico a bordo, la manipolazione,
la cernita e il trattamento delle catture, l’esperienza dell’equipaggio;

· il modo in cui i rigetti vengono reimmessi in mare;

· le condizioni ambientali (cio� la temperatura dell’acqua e dell’aria, la stagione, l’ora del
giorno).

Per esempio M�hault et al. (2016) stimano che il tasso di sopravvivenza dello scampo dipenda
dalle pratiche di cernita dell’equipaggio e dalla struttura del ponte.

Il gruppo di lavoro ICES sui metodi per la stima dei tassi di sopravvivenza dei rigetti (ICES,
2014) ha elaborato orientamenti per l’individuazione delle migliori pratiche, allo scopo
di avviare studi sul tasso di sopravvivenza dei rigetti . Tali studi veng ono classificati nelle
seguenti categorie, a seconda della durata delle osservazioni sul tasso di sopravvivenza
[progetto MINOUW: Science, technology and society initiative to minimize unwanted catches in
European fisheries (Scienza, tecnologia e iniziativ e della societ� per ridurre al minimo le catture
accidentali nella pesca in Europa), 2018] 12 :

1. Tasso di sopravvivenza a breve termine: numero di individui di una determinata specie
morti o vivi dopo la cattura (incluso l’eventuale �slipping�), prima del rige tto.

2. Tasso di sopravvivenza a medio termine: numero di individui di una determinata specie
morti o vivi nel giro di alcune ore, conservati a bordo in un contenitore con acqua marina
areata.

3. Tasso di sopravvivenza a lungo termine: numero di individui di una determinata specie
morti o vivi dopo essere stati conservati in acquario per pi� giorni.

In un esame della letteratura sui tassi di sopravvivenza dei pesci mediterranei , e in particolare
delle specie elencate nell’allegato III del MEDREG, STECF 15 -19 (STECF, 2015b) nota che per i
tassi di sopravvivenza disponiamo di pochissime informazioni. Tale esame definiva come
"sopravvivenza elevata" un tasso di sopravvivenza reale >50 %, ossia una quota di pesci
sopravvissuti superiore a quella degli esemplari mo rti, bench� tale percentuale sia piuttosto
soggettiva.

Tsagarakis et al. (2018) hanno effettuato un esperimento pilota nell’ambito della pesca con reti
da traino nel Mar Ionio, da cui emerge che il tasso di sopravvivenza delle specie Merluccius
merluccius , Pagellus erythrinus e Trachurus era trascurabile, mentre si sono riscontrati effetti
stagionali per Diplodus annularis e Conger conger . Come notano gli autori, dal momento che per
molte specie la sopravvivenza degli individui rigettati in mare � considere vole, l’intrinseca
incertezza delle stime sui rigetti � e della loro mortalit� � pu� accrescersi ancora se non si tiene
conto della sopravvivenza. D’altra parte, trascurare i rigetti e il tasso di sopravvivenza in sede
di valutazione pu� condurre a errori per eccesso o per difetto nelle stime della mortalit� e quindi
nella percezione sullo stato degli stock.

12 http://minouw -project.eu/



Secondo la raccomandazione di STECF 18 -06, l’esenzione per elevato tasso di sopravvivenza
dovrebbe tener conto anche del tempo di esposizione, che ridu ce il tasso di sopravvivenza; il
tempo di esposizione andrebbe quindi inserito nel calcolo dei piani di rigetto.

Nel prossimo futuro , quindi, occorrer� migliorare le stime del tasso di sopravvivenza .

3.1.2 Impatto economico e sociale

Progetti di ricerca e saggi scientifici hanno generalmente analizzato gli impatti economici e sociali
dell’obbligo di sbarco insieme ai potenziali miglioramenti del pattern di selettivit� degli attrezzi
da pesca. Due recenti progetti di ricerca sul problem a dei rigetti, finanziati nel quadro del
programma Horizon 2020, MINOUW e DISCARDLESS 13 (Strategie per la graduale eliminazione
dei rigetti nella pesca europea), stanno definendo una strategia per la diminuzione dei rigetti
tramite pratiche di pesca e tecno logie innovative . Dal momento che il LO pu� essere
considerato uno strumento per incentivare pratiche di pesca pi� selettive, una valutazione
dell’impatto diretto di questo regolamento non � stata realizzata . Tuttavia, poich� il regolamento
� ancora in un periodo di transizione, � stata sbarcata finora una quantit� molto limitata di
catture delle specie comprese nell’allegato III del regolamento CE 1967/2006; di conseguenza
non vi sono ancora dati sufficienti per una valutazione complessiva dei suoi impatti economici e
sociali.

Nondimeno, alcuni effetti teorici diretti del regolamento sulle variabili economiche e sociali sono
stati individuati e discussi in contesti scientifici e tecnici. Qui di seguito si espongono in sintesi i
principali argomenti di discu ssione.

1. � possibile che , in tipi di pesca in cui si registrano rilevanti quantit� di rigetti , il nuovo
regolamento provochi un aumento del tempo trascorso per separare e stoccare il prodotto
di ogni pescata. Il prodotto che si potrebbe rigettare in quanto non commercializzabile
dovrebbe essere (almeno parzialmente) stoccato, conservato in contenitori speciali e
portato a terra. Ne potrebbe derivare un aumen to del lavoro a bordo e forse un
incremento del numero di dipendenti . Si prevede che l’impatto sull’occupazione
sarebbe per� alquanto limitato, poich� il lavoro supplementare provocherebbe anzitutto
un’erosione del tempo di riposo a bordo. L’aumento del te mpo di lavoro, in termini sia di
nuovi assunti, sia di ore di lavoro a bordo, non si tradurrebbe necessariamente in un
incremento del costo del lavoro. Considerata la prevalenza del sistema di
remunerazione compartita nel settore mediterraneo della pesca, il costo del lavoro
potrebbe rimanere costante nonostante il lavoro supplementare a bordo: l’incremento
sarebbe assorbito da una diminuzione del costo orario del lavoro. Questa voce di costo
aumenterebbe solo se si accrescesse la quota dell’equipaggio (la percentuale applicata
nel contratto alla differenza tra i ricavi e i costi variabili per calcolare la retribuzione
dell’equipaggio). Non � per� il caso di sottovalutare il forte impatto che si produrrebbe,
in termini di costi sociali, sul lavoro dei pescat ori.

2. Dal momento che pesci sotto - taglia non possono essere commercializzat i per il consumo
umano diretto, i problemi legati all’utilizzo dei rigetti sbarcati a terra sono stati analizzati
in Maynou et al. (2018) , sia dal punto di vista del settore della pe sca che da quello
dell’industria di trasformazione. Per quanto riguarda il settore della pesca italiano, � stata
effettuata una valutazione dei possibili sbocchi di mercato degli organismi soggetti
all’obbligo di sbarco per scopi diversi dal consumo umano diretto, insieme a una stima
preliminare dei costi potenziali connessi allo smaltimento dei rigetti come rifiuti speciali.
Le principali possibilit� di mercato individuate sono :

a. produzione di mangime per l’acquacoltura e, in generale, per il settore animale (sia
grandi animali che animali da compagnia);

13 http://www.discardless.eu/



b. produzione di esche per la pesca ricreativa e sportiva in acque marine e salmastre;

c. prodotti chimici (cosmetici e farmaceutici) e innovazioni tecnologiche (polimeri);

d. settore energetico � biomassificazione.

� stato anche individuato un elenco di macro -gruppi di aziende di trasformazione
potenzialmente interessate ad assorbire i volumi di precedenti rigetti e catture accidentali,
che si renderanno disponibili nel prossimo futuro nel quadro del LO. Bench�
economicamente remunerativo, l’utilizzo dei precedenti rigetti a scopi industriali si
scontrerebbe con importanti ostacoli riguardanti essenzialmente:

I. la variabilit� dei volumi mi nimi necessari per garantire l’efficienza dei cicli di
produzione;

II. la scarsa garanzia di conservazione della qualit� del prodotto;

III. la mancanza di impianti di stoccaggio nei porti di sbarco e di altre infrastrutture per
l’utilizzo;

IV. problemi legali connes si al trattamento di sottoprodotti di origine animale.

Attualmente, la mancanza di un appropriato processo di gestione delle catture
accidentali dopo lo sbarco condurrebbe a classificare i precedenti rigetti come rifiuti speciali.
Sulla base delle tariffe applicate alle aziende del settore dell’acquacoltura, e di quelle praticate
dalle aziende che smaltiscono i rifiuti dei macelli, il costo per lo smaltimento de lle catture come
rifiuti dovrebbe oscillare tra 0,45 e 0,65 euro al chilogrammo (MIPAAF, 2016). Tale costo
comprende tutti i costi fissi per la tenuta dei registri dei rifiuti, il costo della dichiarazione annuale
dei rifiuti, nonch� il costo dell’analisi periodica obbligatoria dei rifiuti per la loro classificazione
corretta secondo le norme nazionali. Sulla base di tali tariffe, Maynou et al. (2018) stimano il
costo potenziale di un peschereccio con reti da traino "medio" (che produca circa 40 chilogrammi
al giorno di rigetti delle specie di cui all’allegato III del regolamento CE 1967/2006 e operi
approssimativamente per 140 giorni all’anno) intorno ai 3 000 euro all’anno quando il nuovo
regolamento entrer� pienamente in vigore. Tale cifra corrisponde a c irca il 7,5 % del profitto
lordo del peschereccio "medio".

3.2 Panoramica su i rigetti nell�area di studio

I tassi di rigetto nel Mediterraneo sembrano inferiori a quelli dell’Atlantico poich� normalmente
viene commercializzata una gamma pi� vasta di taglie di pesci e non � in vigore alcun sistema
di quote . Nel Mediterraneo le stime dei tassi di rigetto annuali variano tra il 13,3 e il 26,8 % del
totale delle catture (Tsagarakis et al., 2014). Con l’attuale pattern di selettivit� delle reti da
traino, gli in dividui di taglia troppo piccola predominano nelle catture di alcune specie come il
nasello, in particolare durante il periodo di reclutamento (Sala e Lucchetti 2011).

Nel 2014, grazie al Ministero italiano delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), ha
preso il via un progetto integrato (Sartor et al., 2016) teso a fornire stime dei rigetti di specie
demersali regolamentati dalla taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS) e a
comprendere le possibili conseguenze dell’applicazio ne del LO (maggior carico di lavoro, costi
eccessivi dei processi di gestione e prospettive future). La tabella 3.2.1 sintetizza per le reti a
strascico a divergenti (OTB), le stime dei rigetti nelle GSA 9, 10 e 11, calcolate come media del
periodo 2012 -20 14. Il periodo considerato � breve e quindi le stime risentono delle fluttuazioni
assai frequenti nel processo di rigetto, influenzato da molteplici fattori che interagiscono (per
esempio zone di pesca, attrezzi usati, richiesta del mercato, stagionalit�; Rochet et al., 2014;
Tsagarakis et al., 2017).



� Per lo scampo, N. norvegicus , i valori stimati dei rigetti sono quasi inesistenti.

� Per il gambero rosa mediterraneo, P. longirostris , e la triglia di scoglio, M. surmuletus , i
rigetti risultano modesti o trascurabili.

� Le stime dei rigetti del nasello M. merluccius , offrono valori compresi tra il 12 (GSA 10) e
il 30 % (GSA 11) del totale delle catture; quelle relative alla triglia di fango, M. barbatus,
valori dal 3 (GSA 10) al 30 % (GSA 11) del totale delle catture. Questi rigetti dipendono di
solito dalla presenza di esemplari di taglia inferiore alla MCRS.

� Per il pagello fragolino, le stime dei rigetti indicano valori piuttosto elevati, dal 24 (GSA
10) al 36 % (GSA 9) del totale della biomassa catturata di queste specie. I rigetti erano
costituiti in gran parte da esemplari di taglia inferiore alla MCRS, ma nella GSA 9 anche da
esemplari di taglia superiore a quella minima, circostanza che conferma come, per questa
specie, solo gli esemplari di taglia medio -grande rivestano interesse commerciale.

� Le due variet� di sugarelli , T. trachurus e T. mediterraneus , sono le specie con le maggiori
stime dei rigetti, soprattutto per T. trachurus . Per questa s pecie i rigetti variano da 61 %
della GSA 10 a 76 % della GSA 9. Le due specie vengono rigettate anche a taglie maggiori
della MCRS, a causa del loro scarso interesse commerciale, che non dipende dalla taglia.

Per la piccola pesca che impiega reti fisse, le informazioni attualmente disponibili sono pi�
frammenta rie rispetto alla pesca con reti da traino. Per quasi tutte le specie con MCRS (per
esempio la triglia di fango, la triglia di scoglio, la sogliola) le stime indicano valori di rigetto
modesti o tra scurabili; le percentuali dei rigetti si aggirano intorno allo zero o sono inferiori al
5 % del totale delle catture in termini di peso. Solo in pochi casi sono stati stimati rigetti di entit�
maggiore: per esempio per il pagello fragolino pescato con tram agli.

Una situazione differente si osserva per il sugarello, T. trachurus , che nella GSA 9 rappresenta
una cattura accessoria, di interesse commerciale scarso o nullo per le reti da imbrocco usate per
la pesca del nasello; Per questa specie la percentuale di rigetto si aggira intorno al 70 % del
totale delle catture in termini di peso.

In base ai dati raccolti in passato (prima dell’introduzione programma di raccolta dei dati alieutici ,
DCF), sembra che, per alcune specie, le percentuali dei rigetti siano aumentate nel tempo. Per
il nasello, nella GSA 9 la percentuale di rigetti in termini di peso � passata dal 10 % del 1995 al
20 -25 % del periodo 2012 -2014. A conferma di tale tendenza, la taglia a cui il 50 % degli
esemplari catturati viene scartata � cres ciuta nel corso del tempo, da 10,6 cm nel 1995 a 17,2
cm nel 2015. Si tratta, assai probabilmente, degli effetti dell’entrata in vigore, nel 2006, delle
taglie minime di sbarco nel Mediterraneo, e del progressivo allineamento dei pescatori della GSA
9 a ta le norma.

L’analisi dei dati disponibili in merito alle caratteristiche degli attrezzi e alla loro selettivit� indica
che, nella situazione attuale ( maglie del sacco quadrate da 40 mm o romboidali da 50
mm ), � assai difficile catturare esclusivamente esemplari di taglia superiore a quella minima
(MCRS). L’uso di attrezzi conformi alle norme attuali non evita pertanto che i pescatori catturino
esemplari destinati al rigetto. Allo stesso tempo, un aumento sensibile delle dimensioni delle
maglie comporter ebbe, nel breve periodo, una diminuzione del rendimento di molte specie
importanti dal punto di vista commerciale (soprattutto crostacei e cefalopodi), con una riduzione
dei ricavi. Attrezzi pi� selettivi potrebbero tuttavia ridurre anche i rigetti, agevol ando l’attuazione
dell’obbligo di sbarco.

Le interviste con i pescatori effettuate in Sartor et al. (2016) mettono in luce l’esigenza di un
ruolo pi� attivo dei pescatori nella gestione e nell’attuazione delle disposizioni del LO.

Lo studio raccomanda ino ltre di potenziare l’approccio di campionamento basato
sull’osservazione a bordo, che consente di monitorare direttamente i dati, sviluppando anche un
dialogo diretto con i pescatori.



Tabella 3.2.1 � Rete a strascico a divergenti (OTB). Stime degli sbarchi , dei rigetti
totali e dei rigetti di esemplari al di sotto d i MCRS per le specie demersali dell’allegato
III del regolamento (CE) n. 1967/2006 (nd = dato non disponibile)

Fonte : Dati tratti dal DCF, valori medi del periodo 2012 -2014, da Sartor et al., 2016.
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4. SINTESI DELL’ATTUALE SITUAZIONE DELLA
MODELLIZZAZIONE MSY NELL �AREA DI STUDIO

PRINCIPALI CONCLUSIONI

� La pressione di pesca (mortalit� per pesca F) sugli stock europei non dovrebbe
superare quella (F MSY) in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile
(MSY) al pi� tardi entro il 2020.

� Per definirne lo stato di sfruttamento , gli stock devono essere sottoposti a
valutazioni complesse; nel Mediterraneo questo processo � stato intrapreso in
modo regolare solo di r ecente; circa 10 -15 anni fa, con l’avvento del programma
di raccolta dei dati alieutici (DCF), attualmente in corso.

� Il quadro per la valutazione degli stock mediterranei trarrebbe vantaggio da
un’attuazione graduale delle categorie di stock previste dall’ approccio CIEM.

� Quasi tutti gli stock demersali e di piccoli pelagici valutati sono sovrasfruttati, in
alcune situazioni in maniera cronica; fanno eccezione il gambero rosa e la triglia
di scoglio nella GSA 9 e la triglia di fango nella GSA 10.

� L�approcci o monospecifico ad MSY � stato criticato in quanto non tiene conto
esplicitamente del le interazioni tra le specie, n� del la complessit� del
funzionamento degli ecosistemi.

� MSY � anche influenzato dalle interazioni tecniche, legate al la differen te
probabilit� di cattura per una specie o range di taglia in relazione alla presenza di
queste nell’ecosistema; le interazioni tecniche sono dovute essenzialmente ai
mutamenti del pattern di sfruttamento delle flotte.

� Principal i font i di incertezza: l’indiv iduazione delle unit� di stock a scopi gestionali
e, data la brevit� delle serie temporali , le relazioni fra stock parentale e reclute ,
queste ultime usat e per le proiezioni degli stock; inoltre , anche i reference points
per la gestione dovrebbero subire u na meticolosa revisione.

� Gli obiettivi di gestione si basano attualmente sulla valutazione dei singoli stock;
integrare il funzionamento dell’ecosistema richiederebbe ulteriori studi.

� Introdurre flessibilit� nella gestione, utilizzando intervalli attorno ai valori di FMSY.

� La gestione della pesca basata sullo sforzo pu� comportare problemi per il
fenomeno di iperstabilit�, mentre la gestione basata su TAC risultare problematica
per motivi di instabilit� dipendenti dalla valutazione degli stock.

� � necessar io integrare le misure di gestione, anche migliorando la selettivit� degli
attrezzi.

� Pu� rendersi necessario monitorare la condizione sociale nel caso delle flotte che
dipendono maggiormente dagli stock presi in esame e che allo stesso tempo
hanno un livel lo importante di occupati .

� Coinvolgere il settore della pesca per migliorare la comprensione e il rispetto delle
misure di gestione .



4.1 MSY, F MSY BMSY e il quadro di valutazione

La riforma della politica comune della pesca (PCP, 2013) prescrive che la pressione di pesca
(misurata tramite F) sugli stock europei non superi quella (F MSY) che pu� produrre i rendimenti
massimi sostenibili (MSY). Quest’ obiettivo � fissato al pi� tardi per il 2020 . Inoltre, la
biomassa (B) deve essere ricostituita al di sopra del livello (B MSY) che pu� produrre l’MSY. Questo
� considerato il miglior obiettivo possibile per una pesca rinnovabile e redditizia, che sfrutti la
quantit� massima di risorse ittiche in una prospettiva di lungo termine.

La biomassa dei riproduttori dell o stock (SSB) deve essere mantenuta entro limiti biologici sicuri,
tenendo conto dei rapporti tra le reclute e lo stock parentale della popolazione sfruttata.
Tenendo presente l’incertezza , l’SSB dovrebbe essere compresa tra il livello precauzionale
di rif erimento (B pa ) e il livello limite (B lim ) , verificando che la probabilit� di superare tale
limite sia inferiore al 5 %. B lim rappresenta perci� un allarme che deve suscitare tempestivi
interventi di gestione, per sventare il rischio che l’SSB si riduca in maniera insostenibile.

Le prescrizioni della PCP e delle altre strategie (la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino � MS FD 14 e la strategia di medio termine della CGPM ) impongono di valutare tutti
gli stock commerciali di invertebrati e pesci in un quadro di MSY. Tuttavia, se si applicasse
costantemente F MSY la biomassa fluttuerebbe intorno a B MSY e le catture fluttuerebbero intorno a
MSY. L’entit� di tali fluttuazioni dipenderebbe dalle caratteristiche dello stock; esse sarebbero
maggiori per stock con un’elevata variabilit� interannuale di reclutamento (ossia del numero di
pesci nati ogni anno).

Dettagliate valutazioni degl i stock e dei reference point, necessarie per formulare
diagnosi sullo stato di sfruttamento e sulla condizione degli stock , conducono infine a
una politica di conservazione tramite misure di gestione (Tsikliras et al. 2015). Nel
Mediterraneo questo proces so � stato intrapreso solo di recente : � iniziato infatti circa
10 - 15 anni fa ed � divenuto pi� strutturato quando le serie temporali di dati sulla pesca sono
diventate regolarmente disponibili, grazie all’introduzione del programma di raccolta dei dati
(D CF15 , in precedenza regolamento per la raccolta dei dati 16).

Le valutazioni degli stock nelle ecoregioni del Mediterraneo si fondano principalmente su uno dei
punti di riferimento richiesti (F MSY), dal momento che i punti di riferimento basati su SSB non
sono stati ancora stabiliti per tutti gli stock. Inoltre, le valutazioni sono state effettuate solo su
una parte degli stock sfruttati (COM, 2016 17) (Cardinale et al. 2013; Froese et al. 2017), cio�
soprattutto su quelli per cui si dispone di dati d ipendenti dalla pesca (catture, sbarchi, rigetti e
strutture di queste quantit� per et� o lunghezza) ma anche di dati indipendenti dalla pesca (indici
di abbondanza e strutture di lunghezza/et� della popolazione in mare, monitorate attraverso
campagne scie ntifiche svolte in mare). Si tratta di un approccio diverso da quello adottato nella
zona ICES, ove una classificazione degli stock in "categorie" (cfr. allegato 1) consente di
elaborare un numero maggiore di valutazioni e pareri scientifici , offrendo cos� una
rappresentazione pi� completa dello stato di numerosi stock.

Il processo di valutazione degli stock nel Mediterraneo si svolge in seno a gruppi di lavoro
dedicati della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ( GFCM ) ( WGSAD e
WGSASP, rispett ivamente Gruppo di lavoro sulla valutazione degli stock delle specie demersali
e Gruppo di lavoro sulla valutazione degli stock di piccoli pelagici), che si riuniscono
annualmente, e ai gruppi di lavoro ( EWG � gruppo di lavoro di esperti , ex SGMED �

(MSFD, 2008; decisione (UE) 2017/848 della Commissione).
15 Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017.
16 Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la

raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca.
17 COM (2016) 396 final Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Consultazione sulle

possibilit� di pesca per il 2017 nell’ambito della politica comune della pesca. Commissione europea, Bruxelles
15.6.2016 .



Sottog ruppo per il Mar Mediterraneo e il Mar Nero) del Comitato scientifico, tecnico ed economico
per la pesca ( STECF ), che si riuniscono di solito due volte all’anno.

In quasi tutte le valutazioni del Mediterraneo F0.1 � il punto di riferimento della mortalit�
per pesca adottato per i pesci demersali. � derivato dall’analisi di rendimento per recluta (Y/R)
in ipotesi di equilibrio (ossia quando le condizioni sottostanti, relative agli stock, al pattern di
sfruttamento ed all’ambiente, sono quasi costanti o vari ano casualmente senza seguire una
tendenza). Questo modello viene usato per prevedere come differenti livelli di mortalit� per
pesca incideranno sulla cattura media (e sui risultati riproduttivi medi) di una popolazione ittica
dato un determinato pattern d i sfruttamento . Dal momento che spesso F MSY e Fmax non sono
definiti nella curva Y/R, F 0.1 � usato come misura indiretta di F MSY. F 0.1 si definisce come il tasso
di mortalit� per pesca al quale la pendenza della curva del rendimento in rapporto alla mortalit�
per pesca � uguale a una percentuale del la pendenza della stessa curva all�origine. Di solito si
sceglie il 10 %, per cui F 0.1 � "il valore di mortalit� per pesca al quale il guadagno incrementale
di r endimento per un aumento di mortalit� per pesca � il 10 % del rendimento per recluta che
si produce a livelli bassissimi di F" (Goodyear, 1993).

F0.1 � anche considerato un punto di riferimento biologico per la conservazione del potenziale
riproduttivo. C i� � possibile perch� F 0.1 � sempre minore di F max � il valore massimo della curva
del rendimento per recluta � e viene usato come reference point . Qualsiasi modifica che influisca
sulla distribuzione per et�, come un attrezzo pi� o meno selettivo o un cam biamento del pattern
di sfruttamento della flotta, determiner� modifiche del valore F 0.1 .

Il MEY (rendimento economico massimo), bench� non sia comunemente usato nel processo di
valutazione in Mediterraneo, � spesso considerato pi� precauzionale di MSY, n onch� pi�
vantaggioso dal punto di vista ambientale , poich� riduce le catture accessorie e i danni all’habitat
a causa del minore sforzo di pesca (Kempf et al., 2016).

4.2 Panorama delle valutazioni degli stock nell �area di studio

In Mediterraneo � possibi le che la valutazione di uno stock sia condotta in una o in pi� GSA
contigue .

La tabella 4.2.1 contiene un elenco degli stock valutati nell’EWG STECF WG e/o nel GFCM
WGSAD. Nei casi in cui erano disponibili valutazioni degli stock provenienti da pi� di una fonte,
si � data la preferenza alla valutazione pi� aggiornata.

Quasi tutti gli stock demersali e di piccoli pelagici valutat i sono sovrasfruttati , in alcune
situaz ioni in maniera cronica; fanno eccezione, tra le specie demersali, il gambero rosa
e la triglia di scoglio nella GSA 9 e la triglia di fango nella GSA 10 , che sono sfruttati in
misura sostenibile.

Tabella 4.2.1 � Elenco degli stock valutati nell’EWG STECF WG e/o nel GFCM WGSAD.

GSA STOCK NOME
SCIENTIFICO

PARERE
SCIENTIFICO

ORGANO
CONSULTIV

O

ANNO
DEL

PARERE

Fcurr /F MSY

GSA9 ARA Aristeus
antennatus

Ridurre la mortalit�
per pesca WGSAD 2017 1,46

GSA9 ARS Aristaeomorpha
foliacea

Ridurre la mortalit�
per pesca WGSAD 2017 1,53

GSA9 MUR Mullus
surmuletus

Stock sfruttato in
misura sostenibile
(pienamente
sfruttato)

EWG_MedAs
sess 2016 0,94

GSA9 MUT Mullus barbatus Stock sfruttato al di EWG_MedAs 2014 1,17



sopra dell’F MSY. sess

GSA9 NEP Nephrops
norvegicus

Stock sovrasfruttato.
Introdurre restrizioni
alle catture o una
riduzione dello sforzo.

EWG_MedAs
sess 2016 1,75

GSA9 WHB Micromesistius
potassou

Ridurre l ’attuale
mortalit� per pesca
fino al valore del
punto di riferimento
F0.1

EWG_MedAs
sess 2014 1,19

GSA9 DPS Parapenaeus
longirostris

Mantenere il livello
attuale di mortalit�
per pesca

WGSAD 2017 0,9

GSA9 HKE Merluccius
merluccius

Ridurre la mortalit�
per pesca WGSAD 2017 2,34

GSA10 HKE Merluccius
merluccius

Ridurre la mortalit�
per pesca

EWG_MedAs
sess 2015 4,57

GSA10 DPS Parapenaeus
longirostris

Ridurre la mortalit�
per pesca WGSAD 2017 2,40

GSA10 ARS Aristaeomorpha
foliacea

Ridurre la mortalit�
per pesca

EWG_MedAs
sess 2015 1,40

GSA10 ARA Aristeus
antennatus

Ridurre la mortalit�
per pesca

EWG_MedAs
sess 2013 2,9

GSA10 MUT Mullus barbatus Ridurre la mortalit�
per pesca WGSAD 2017 0,44

GSA11 ARS Aristaeomorpha
foliacea

Stock sfruttato al di
sopra dell’F MSY.
Ridurre lo sforzo di
pesca e/o le catture.

EWG_MedAs
sess 2015 1,61

GSA11 MUT Mullus barbatus Stock sfruttato al di
sopra dell’F MSY

EWG_MedAs
sess 2013 9,7

GSA11 NEP Nephrops
norvegicus

Stock sfruttato al di
sopra dell’F MSY

EWG_MedAs
sess 2016 2,05

GSA11 HKE Merluccius
merluccius

Ridurre la mortalit�
per pesca

EWG_MedAs
sess 2015 9,47

GSAs9_10_
11 DPS Parapenaeus

longirostris

Stock sfruttato in
misura sostenibile
(pienamente
sfruttato).

EWG_MedAs
sess 2016 0,90

GSAs9_10_
11 HKE Merluccius

merluccius
Stock sfruttato al di
sopra dell’F MSY

EWG_MedAs
sess 2015 4,80

GSAs9_10_
11 HOM Trachurus

trachurus

Stock sovrasfruttato.
Introdurre restrizioni
alle catture o una
riduzione dello sforzo

EWG_MedAs
sess 2017 2,30

Fonte: Dati tratti dalle riunioni dei gruppi di lavoro CSTEP EWG 18 e CGPM WGSAD 19 .

4.3 Panorama delle interazioni che incidono suMSY

In un approccio monospecifico , l�uso MSY � stato criticato in quanto non considera
esplicitamente le interazioni tra le specie, n� la complessit� del funzionamento degli
ecosistemi (e.g. Mesnil, 2012; Fogarty, 2014). Inoltre l’ MSY pu� mutare a causa di
interazioni tecnich e connesse alle diverse tattiche di pesca. L’aumento della taglia di prima
cattura determiner� un incremento di MSY, mentre una pesca eccessiva delle specie preda far�
diminuire MSY; le specie foragg io dovrebbero essere pescate in misura inferiore e usate per il
consumo umano. Di conseguenza, al momento di adottare MSY occorre prendere in
considerazione vari aspetti.

18 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/meetings
19 http://www.fao.org/gfcm/data/en/



4.3.1 Interazioni biologiche e di ecosistema

Larkin (1977) osserva che gli MSY di ogni singol a specie non si possono realizzare
contemporaneamente per tutte le specie nell’ambito di un ecosistema, allorch� si considerino le
interazioni biologiche (come il rapporto predatore -preda).

Gli ecosistemi comportano interazioni complesse tra le dif ferenti specie e componenti ecologiche
a livelli e scale differenti. Tale complessit� intrinseca rende problematica l’applicazione dell’MSY
nel quadro tradizionale di gestione della pesca. In generale , la pesca di una specie incide
inevitabilmente sull a dinamic a di popolazione di altre specie, tramite processi come l’interazione
e la competizione tra le specie, le catture accessorie e la modifica degli habitat (Hilborn, 2011;
Smith et al., 2015). Inoltre, un MSY monospecifico pu� costituire un utile punto d i riferimento
per specie di elevato livello trofico , ma le specie di livello trofico inferiore dovrebbero essere
mantenute a un livello di biomassa superiore a quello che sarebbe suggerito da un MSY
individuale, per non produrre effetti avversi sui predato ri (May et al., 1979).

Quando la pesca � gestita da TAC l’attuazione del LO pu� rendere il problema ancora pi�
complesso, poich� nella pesca multispecifica � di solito difficile esaurire nello stesso momento
per tutte le specie le rispettive quote ; di cons eguenza la quota pi� limitante diventa il limite
dell’intera attivit� di pesca (Batsleer et al., 2013), effetto noto come "choke -species" (Kempf et
al., 2016). Finora, per�, questo tipo di effetto non si pu� verificare in Mediterraneo, ove la pesca
� gesti ta in base a sforzo e misure tecniche. D’altra parte, � difficile prevedere il potenziale
effetto avverso connesso alle "choke species" (specie a contingente limitante), qualora le TAC
venisse ro introdotto in Mediterraneo, poich� non esistono opzioni opera tive.

Sensibili modifiche delle condizioni ambientali , come improvvisi cambiamenti di
temperatura ( noto come �regime shift� ), possono influire sui livelli medi di reclutamento e/o di
crescita e mortalit� naturale, e di conseguenza sulle dinamiche degli stock, provocando modifiche
di MSY, F MSY e B MSY.

4.3.2 Interazioni tecniche

Le interazioni tecniche nella pesca multispecifica rendono molto difficile ottenere
simultaneamente l’MSY di diverse specie, quando queste sono catturate insieme (Kraak et al.
201 3). L’efficienza delle catture, unita alla catturabilit� (catchability) , pu� incidere in maniera
diversificata sulla cattura di alcune specie e sulle diverse componenti di taglia (o di et�) di una
popolazione ittica. Questa probabilit� differenziale di cat tura per una specie o taglia in
relazione alla presenza di queste nell’ecosistema, che si traduce nell’applicazione di uno spettro
di metodi di pesca, � definita pattern di pesca (o di sfruttamento).

Le interazioni tecniche sono dovute essenzialmente a mu tamenti del pattern di sfruttamento
delle flotte . Questi mutamenti si possono ottenere in vario modo, per esempio migliorando la
selettivit� degli attrezzi da pesca (aumentando la dimensione delle maglie, impiegando una
griglia di selezione, ecc.) e/o evit ando zone e stagioni in cui si verificano aggregazioni di pesci
nati nell’anno (YoY). Queste zone si possono anche considerare potenziali �hot spot� per i
rigetti .

La variet� delle tattiche di pesca pu� contribuire a incrementare il rendimento relativo, di minuire
le catture accessorie accidentali, proteggere varie specie o taglie e ricostituire gli ecosistemi (cfr.
per esempio Vasilakopoulos et al., 2014; Damalas et al., 2018).

I livelli di MSY, F MSY e B MSY di un determinato stock possono pertanto cambiare a causa della
selettivit� degli attrezzi da pesca e/o dei pattern di sfruttamento della flotta. In generale, se la
combinazione dei risultati di tutte le attivit� di pesca tende a produrre pesci di taglia maggiore,
l’MSY sar� pi� elevato.




