
 

 
 

   

 
 

AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE 

 

 

 

 

 

 

DATA: dicembre 2018 

 

PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS 
 

ITB013044 ñCAPO CACCIAò 
 



 
PIANO DI GESTIONE DELLA ZPS ITB013044 ñCAPO CACCIAò 

 

 

 
GRUPPO DI LAVORO: 
 
STUDIOSILVA S.R.L. 

Dott. For. Paolo Rigoni 

(Coordinamento generale, aspetti f loristici e vegetazionali, obiett ivi e strategie gestionali)  

Dott. Sc. Agr. Luca Naldi 

(Elaborazioni GIS, aspetto geologici) 

Dott.ssa Sc. Amb. Natalia Sacchetti 

(Elaborazioni GIS, caratterizzazione agroforestale) 

Dott.ssa For. Antonia Tedesco 

(VAS) 

ISTITUTO OIKOS S.R.L. 

Dott.ssa Alessandra Gagliardi 

Dott. Alessio Martinoli 

Dott. Eugenio Carlini 

Dott.ssa Martina Spada 

Dott. Carlo Morelli 

Dott. Francesco Bisi 

(aspetti faunistici, obiett ivi  e strategie gestionali ) 

 

Collaborazioni specialistiche: 

Dott. Biol. Luigi Piazzi 

(habitat e specie marini) 

Ing. Luciano Messori 

(aspetti socio-economici) 

Arch. Francesco Nigro, Arch. Roberto Parotto, Arch. Giacomina Di  Salvo 

(caratterizzazione urbanistica e paesaggistica) 

 

 

 

 

 



 
 

 

SOMMARIO 

 
1. QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 1 

1.1 Quadro normativo ............................................................................................................................ 1 
1.1.1 Convenzioni internazionali e normativa comunitaria 1 
1.1.2 Normativa nazionale e regionale 1 

1.2 Quadro programmatico .................................................................................................................... 2 
1.2.1 Elenco delle disposizioni vincolistiche 2 
1.2.2 Elenco degli strumenti di pianificazione rilevanti 2 

1.3 Soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito ... 4 
2 CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SITO 5 
3 CARATTERIZZAZIONE ABIOTICA 6 

3.1 Inquadramento climatico.................................................................................................................. 6 
3.2 Inquadramento geologico ................................................................................................................ 6 
3.3 Inquadramento geomorfologico ....................................................................................................... 8 
3.4 Inquadramento idrologico e idrogeologico..................................................................................... 11 
3.5 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti ................................................................................ 12 

4 CARATTERIZZAZIONE BIOTICA 14 
4.1 Formulario standard verifica e aggiornamento .............................................................................. 14 

4.1.1 Tipi di Habitat presenti nel sito e relativa valutazione del sito 14 
4.1.2 Uccelli elencati nellôAllegato 4 della Direttiva 147/2009/CEE 17 
4.1.3 Mammiferi elencati nellôallegato II della Direttiva 43/92/CEE 20 
4.1.4 Anfibi elencati nellôallegato II della Direttiva 43/92/CEE 21 
4.1.5 Rettili elencati nellôallegato II della Direttiva 43/92/CEE 21 
4.1.6 Pesci elencati nellôallegato II della Direttiva 43/92/CEE 22 
4.1.7 Invertebrati elencati nellôallegato II della Direttiva 43/92/CEE 22 
4.1.8 Piante elencate nellôallegato II della Direttiva 43/92/CEE 23 
4.1.9 Altre specie importanti di flora e fauna 23 
4.1.10 Motivazioni a supporto delle proposte di aggiornamento del Formulario standard 35 

4.2 Habitat di interesse comunitario .................................................................................................... 35 
4.3 Specie faunistiche .......................................................................................................................... 50 
4.4 Specie floristiche ............................................................................................................................ 95 
4.5 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti .............................................................................. 100 
4.6 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione della Zona di Protezione 

Speciale (ZPS) ............................................................................................................................. 103 
4.6.1 Caratterizzazione delle tipologie ambientali della ZPS 103 
4.6.2 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione da applicarsi alla ZPS 104 
4.6.3 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tipologie 

ambientali della ZPS 106 
5 CARATTERIZZAZIONE AGRO-FORESTALE 116 

5.1 Inquadramento agro-forestale e programmatico dellôarea in cui ricade il SIC/ZPS .................... 116 
5.2 Quadro conoscitivo e caratterizzazione agro-forestale con riferimento alla distribuzione degli 

habitat .......................................................................................................................................... 117 
5.3 Individuazione dei fattori di pressione e valutazione del ruolo funzionale della componente agro-

forestale ....................................................................................................................................... 118 
5.4 Sintesi relativa ai fattori di pressione ed effetti di impatto ........................................................... 121 

6 CARATTERIZZAZIONE SOCIO-ECONOMICA 124 
6.1 Regimi di propriet¨ allôinterno del sito .......................................................................................... 124 
6.2 Ripartizione aziende ed occupati per settore (valore assoluto e %) ........................................... 124 
6.3 Aziende agricole, zootecniche e della pesca .............................................................................. 125 
6.4 Densità demografica e variazione popolazione residente ........................................................... 125 
6.5 Tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di occupazione giovanile ................................... 125 
6.6 Presenze turistiche e posti letto in strutture alberghiere ed extralberghiere ............................... 126 
6.7 Reddito pro-capite (in alternativa, PIL pro capite) ....................................................................... 126 
6.8 Tradizioni culturali locali............................................................................................................... 126 
6.9 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti .............................................................................. 126 

7 CARATTERIZZAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMATICA 131 
7.1 Inquadramento urbanistico amministrativo territoriale ................................................................. 131 
7.2 Analisi delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali con riferimento alla distribuzione degli 

habitat .......................................................................................................................................... 133 



 
STUDIO GENERALE 

 
 

7.3 Analisi delle previsioni dei Piani di Utilizzo dei Litorali con riferimento alla distribuzione degli 
habitat .......................................................................................................................................... 137 

7.4 Analisi delle concessioni demaniali rilasciate sui litorali in assenza di PUL con riferimento alla 
distribuzione degli habitat ............................................................................................................ 138 

7.5 Identificazione dei fattori di pressione derivanti dalla caratterizzazione urbanistica e 
programmatica ............................................................................................................................. 140 

7.6 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti .............................................................................. 141 
8 CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA 143 

8.1 Ambiti di paesaggio costiero ........................................................................................................ 143 
8.2 Componenti di paesaggio con valenza ambientale ..................................................................... 144 
8.3 Beni paesaggistici e identitari ...................................................................................................... 148 
8.4 Uso del suolo ............................................................................................................................... 154 
8.5 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti .............................................................................. 158 

9 SINTESI DEGLI EFFETTI DI IMPATTO INDIVIDUATI NELLO STUDIO GENERALE 159 
10 INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI E STRATEGIE GESTIONALI 163 

10.1 Obiettivo generale ........................................................................................................................ 163 
10.2 Strategie gestionali: obiettivi specifici e risultati attesi ................................................................. 163 
10.3 Strategie gestionali: azioni di gestione ........................................................................................ 168 

10.3.1 Interventi attivi (IA) 168 
10.3.2 Regolamentazioni (RE) 168 
10.3.3 Incentivazioni (IN) 168 
10.3.4 Programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) 169 
10.3.5 Programmi didattici (PD) 169 

10.4 Sintesi del Quadro di gestione ..................................................................................................... 170 
10.5 Schede di azione ......................................................................................................................... 178 

11 PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 299 
12 ORGANIZZAZIONE GESTIONALE 314 
 
 
 



 
 

1 
 

1. QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

1.1 Quadro normativo 

1.1.1 Convenzioni internazionali e normativa comunitaria 

¶ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) che ha come obiettivo lôindividuazione di azioni 
atte alla conservazione e alla salvaguardia degli uccelli selvatici; 

¶ Direttiva Habitat (92/43/CEE), che come ha come obiettivo la tutela della biodiversità e prevede la 
creazione della Rete Natura 2000; 

¶ documento ñLa gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida allôinterpretazionedellôarticolo 6 della 
direttiva «Habitat» 92/43/CEEò (a cura della Commissione Europea); 

¶ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente 
lavalutazione degli effetti di determinati piani e programmi sullôambiente; 

¶ Commissione Europea, DG Ambiente (2001a) ñAssessment of plans and projects significantly affecting 

¶ Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the 
HabitatsDirective 92/43/EECò; 

¶ Commissione Europea, DG Ambiente (2001b) Sustainable Tourism And Natura 2000. Guidelines 
Initiatives and Good Practices in Europe; 

¶ Commissione Europea. DG Ambiente. Unità Natura e Biodiversità e Unità Foreste ed agricoltura 
(2003)ñNatura 2000ò e Foreste: Sfide ed Opportunità. Guida interpretativa; 

¶ Commissione Europea (2008) Guida alla disciplina della caccia nellôambito della direttiva 
79/409/CEEsulla conservazione degli uccelli selvatici. 

 

1.1.2 Normativa nazionale e regionale 

¶ Legge nazionale 157/1992, come integrata dalla legge 221/2002 (che recepisce la Direttiva Uccelli); 

¶ D.P.R. 357/1997 e successivo D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat, che disciplinano 
le procedure per lôadozione delle misure previste dalla Direttiva ai fini della salvaguardia della 
biodiversit¨ mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nellôallegato A e delle specie della 
flora e della faunaindicate negli allegati B, D ed E; 

¶ D.M. 17 ottobre 2007 ñCriteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)ò e ss.mm.ii.; 

¶ D.M. 22 gennaio 2009 ñModifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per 
ladefinizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di 
Protezione Speciale (ZPS); 

¶ ñLinee guida per la gestione dei Siti Natura 2000ò, emanate con D.M. 3 settembre 2002 del Ministero 
dellôAmbiente e della Tutela del Territorio, Servizio Conservazione della Natura; 

¶ ñManuale per la gestione dei Siti Natura 2000ò, a cura del Ministero dellôAmbiente e della Tutela 
delTerritorio, Direzione Protezione della Natura; 

¶ Ministero dellôAmbiente e Tutela del Territorio, Direzione Protezione della Natura (Coordinamento; 
Biondi E. e Blasi, C.) ñManuale Italiano di Interpretazione degli Habitat della Direttiva 92/43/CEEò; 

¶ Legge regionale 23/1998 e ss.mm.ii; 

¶ Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, recante ñConferimento di funzioni e compiti agli enti localiò, 
che stabilisce le funzioni in materia di VAS della Regione (art. 48) e degli Enti Locali (art. 49); 

¶ Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 4 ñNorme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree 
carsiche e per lo sviluppo della speleologiaò; 

¶ D.G.R.  9/17 del 7 marzo 2007 ñDesignazione di Zone di Protezione Specialeò; 

¶ D.G.R. 24/23 del 23 aprile 2008 ñDirettive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di 
impattoambientale e di valutazione ambientale strategicaò, ed in particolare lôallegato C; 

¶ D.G.R. 34/33 del 7 agosto 2012 che introduce alcune modifiche formali alla delibera di cui sopra; 

¶ Regione Autonoma Sardegna ñLinee Guida per la redazione deiPiani di gestione dei SIC e ZPSò, 
febbraio 2012. 

¶ Legge Regionale 27 aprile 2016, n.8 ñLegge forestale della Sardegnaò. 
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1.2 Quadro programmatico 

1.2.1 Elenco delle disposizioni vincolistiche 

Le disposizioni vincolistiche e di tutela che interessano la superficie di territorio compresa nella ZPS di Capo 
Caccia sono articolate in tre gruppi, così come illustrato negli elaborati relativi, rispettivamente: la Tav. 8.1 
Vincoli e tutele idro-geomorfologiche; la Tav. 8.2 Vincoli ambientali e beni culturali e paesaggistici; Tav. 8.3 
Tutele del Piano Paesaggistico Regionale. 
 
Vincoli e tutele idro-geomorfologiche:  

¶ Zone di tutela del PAI, Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna; del Piano Stralcio 
delle Fasce Fluviali, e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

 
Non sono presenti sul territorio Vincoli Idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e relativo 
Regolamento R.D. n.1126/1926, sebbene, come da art. 9 delle NA del PAI sulla óGestione delle aree a 
vincolo idrogeologicoô, lôorgano competente della Regione Sardegna estenda il vincolo idrogeologico di cui al 
Regio Decreto n. 3267/1923, ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da 
frana. 
 
Vincoli beni culturali e paesaggistici 

¶ Vincoli architettonici: il vincolo comprende il complesso edilizio dellôinsediamento moderno di Fertilia  

¶ Aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 e 157 D.lgs 42/2004): tutta lôestensione della 
ZPS rientra nel presente vincolo 

¶ Vincoli ope legis relativi ai Beni paesaggistici (art. 142 Lgs 42/2004): interessano il territorio della 
ZPS i seguenti beni paesaggistici: 

o Territori costieri (fascia di 300 m dalla costa) 
o Fiumi, torrenti, corsi dôacqua e laghi (con fascia di 150m dalla riva) 
o Parchi e riserve regionali (Parco Naturale Regionale di Porto Conte) 
o Aree boscate, di rimboschimento e aree incendiate 

 

¶ Vincoli ambientali non compresi tra i beni paesaggistici: 
o Aree marine protette (Area marina protetta denominata ñCapo Caccia ï Isola Pianaò, 
istituita, dôintesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 31 
dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394) 

o SIC ï Siti di Interesse Comunitario 
 

¶ Aree e Beni paesaggistici individuati dal PPR (art. 143 D.Lgs 42/2004): il territorio compreso dalla 
ZPS è interessato dalle seguenti categorie di beni 
Beni paesaggistici ïassetto ambientale 

o Fascia costiera 
o Sistemi a baie e promontori, scogli, piccole isole e falesie 
o Campi dunari e sistemi di spiaggia 
o Laghi, invasi e stagni 
o Zone umide costiere 
o Aree di bonifica 
o Aree di interesse faunistico 
o Aree di gestione speciale dellôente foreste 
o Grotte e caverne 

 
Beni paesaggistici ïassetto culturale 

 
o Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale - Beni puntuali 

- Grotta, Nuraghe,Torre 
o Centri di antica e prima formazione 

 

1.2.2 Elenco degli strumenti di pianificazione rilevanti 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
Il PPR della Regione Sardegna, approvato con DGR n° 36/7 del 5 settembre 2006 definisce prescrizioni e 
previsioni ordinate agli obiettivi di tutela del paesaggio e della biodiversità e di promozione di forme di 
sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. Il PPR è articolato in diversi ambiti di 
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paesaggio nei quali sono identificati i beni paesaggistici (individui o dôinsieme), le componenti di paesaggio e 
i beni identitari, e ne viene definita la disciplina di tutela. Il territorio della ZPS di Capo Caccia rientra 
interamente nellôAmbito n.13 óAlgheroô.  
 
Piano di Bacino per lôAssetto Idrogeologico (PAI) e Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) 
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPR n.67 del 10.07.2006, definisce il Piano di Bacino 
e individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana, secondo quanto previsto dalle L. L.183/89 e L. 
267/98. Esso prevale sugli altri piani e programmi di settore di livello regionale. Il PAI della Sardegna è 
riferito a un unico bacino idrografico suddiviso in sette sottobacini (DGR n. 45/57 del 30.10.1990). Il territorio 
della ZPS di Capo Caccia è compreso nel Sub-bacino n.3 Coghinas-Mannu-Temo. Il PAI è integrato e 
approfondito dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con Delibera del C.I. n.2 del 17.12.2015. Il 
PSFF individua le aree di pericolosità che interessano il territorio della ZPS in corrispondenza con lo Stagno 
di Calich e aree direttamente contigue ad esso, con alcune porzioni di riva classificate in fascia A2 (tempo di 
ritorno < 2 anni) (Tav 8.1 Vincoli e tutele idro-geomorfologiche). 
 
Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) 
Il PGRA, strumento operativo previsto dalla Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE, recepita a livello 
nazionale dal D.Lgs. n. 49/2010, è finalizzato a ridurre le conseguenze negative causate dalle alluvioni a 
persone, ambiente, sistema socio-economico e patrimonio culturale. Ai sensi dellôart. 6 del D.Lgs. n.49/2010, 
il PGRA individua le aree a pericolosità da alluvione, il danno potenziale e le aree a rischio di alluvioni. Il 
PGRA della Sardegna è stato approvato con Del. C.I. n. 2 del 15/03/2016. Esso si integra e si coordina con il 
PAI e il PSFF. Il Piano contiene inoltre una mappatura della pericolosità di inondazione da eventi meteo-
marini (pericolosità da inondazione costiera) che ne integrano il quadro conoscitivo e gestionale. Come 
evidenziato nella Tav 8.1 Vincoli e tutele idro-geomorfologiche, tutta la costa meridionale del territorio 
Comunale è interessata da pericolosità da inondazione costiera, con fasce di territorio maggiormente 
interessate in termini di profondità  
 
Piano di gestione del distretto idrografico 
Il Piano di Gestione del distretto idrografico, previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 
2000/60/CE), rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e 
monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche. 
 
Piano di Tutela delle Acque 
Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con DGR n. 14/16 del 4/04/2006. Finalità fondamentale del 
Piano è quella di costituire uno strumento conoscitivo, programmatico e dinamico attraverso azioni di 
monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata 
degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica. 
 
Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) 
Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007, è uno 
strumento quadro di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio 
forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dellôambiente e di sviluppo 
sostenibile dellôeconomia rurale della Sardegna. Il PFAR tiene in considerazione la presenza delle aree della 
Rete Natura 2000. La ZPS di Capo Caccia ricade nel distretto 2 Nurra e Sassarese. 
 
Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (2017 ï 2019) 
Approvato con D.G.R n. 25/8 del 23 maggio 2017, il Piano ha validità triennale ed è redatto in conformità alla 
legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi (L. 353/2000), alle Linee guida (D.M. 20 dicembre 
2001) e alla Legge forestale della Sardegna L.R. n. 8 del 27 aprile 2016. La tutela dei territori interni alle ZPS 
è un obiettivo strategico fissato dal Piano per la riduzione del rischio e del danno potenziale da incendi. 
 
Piano Faunistico Venatorio Regionale 
Adottato con D.G.R. n.66/20 del 23 dicembre 2015, in conformità alla LR n. 23 del 29 luglio 1998 "Norme per 
la protezione della fauna selvatica e per lôesercizio della caccia in Sardegna", il Piano è finalizzato alla 
conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle 
altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la 
riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Il P.F.V.R. ripartisce il 
territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli 
ambienti. 
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Piano del Parco Regionale Naturale di Porto Conte 
Il Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Conte (PdP), è redatto in riferimento alla L. 394/91 e alle LR 
31/89 e 4/99 di istituzione del Parco. Il Parco si estende per circa 5.300 ha e ricade interamente nel Comune 
di Alghero, al quale ne è affidata la gestione, che si esplica con il PdP, insieme con il Regolamento ed il 
Programma Pluriennale di Sviluppo. Le finalità del Parco consistono nellôassicurare la gestione unitaria del 
complesso di ecosistemi presenti, garantendo la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, 
ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della 
didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle 
tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti. 
Come illustrato nella Tav. 8.2 Vincoli ambientali e beni culturali e paesaggistici, la ZPS di Capo Caccia 
rientra quasi interamente nel perimetro del Parco. 
 

1.3 Soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale 
ricade il sito 

¶ Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale 

Servizio protezione civile e antincendio 
Servizio territoriale dellôispettorato Ripartimentale di Sassari 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio gestione e monitoraggio delle trasformazioni territoriali 
Servizio tutela paesaggistica per la provincia di Sassari 

Direzione generale dei lavori pubblici 
Servizio difesa del suolo 
Servizio infrastrutture e risorse idriche 
Servizio del genio civile di Sassari 

Direzione generale dellôagricoltura e riforma agro-pastorale 
Servizio territorio rurale, ambiente e infrastrutture 
Servizio sviluppo locale 
Servizio pesca 

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 
Direzione generale della protezione civile 
Autorità di bacino regionale della Sardegna 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna 
Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. 

Servizio territoriale di Sassari 
Corpo forestale di vigilanza ambientale 

Stazione Forestale di Alghero 
Ente Acque Sardegna ï EN.A.S. 
Abbanoa S.p.A. 
Autorit¨ dôAmbito della Sardegna 
Consorzio di bonifica della Nurra 

¶ Provincia di Sassari 

¶ Comune di Alghero 

¶ Capitaneria di Porto di Porto Torres 
Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero 

¶ Guardia Costiera 
Ufficio Locale Marittimo di Porto Conte 
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2 CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SITO 

 
Codice identificativo Natura 2000  ITB013044 
 
Denominazione esatta del sito  Capo Caccia 
 
Estensione del sito e confini geografici  4.184 ha. Il sito si sviluppa lungo la costa del comune di Alghero, 
compresa la fascia marina antistante, tra Punta Cristallo a nord e Capo Caccia a sud. Dallôaltra parte della 
baia di Porto Conte il sito si sviluppa lungo la costa tra Punta Giglio e lo Stagno di Calich, che è 
completamente ricompreso al suo interno. 
Nellôentroterra il confine del sito segue in parte il limite orientale della Foresta Demaniale di Porto Conte per 
poi innestarsi sulla SP55 e seguendola fino  quasi a Capo Caccia, lasciando allôesterno le localit¨ di 
Tramariglio e Pischina Salida. Sul lato opposto della baia di Porto Conte il confine interno taglia in parte la  
Foresta Demaniale per poi seguirne il limite fino alla SS 127bis, ricomprendere parte della pineta in località 
Arenosu e lôintero Stagno di Calich, racchiuso a nord dalla SS291dir e a est dalla SP42. 
 
Coordinate geografiche Longitudine 8.200 Latitudine 40.5730 
 
Altitudine minima 0 m s.l.m.m. media 85 m s.l.m.m. massima 436 s.l.m.m. 
 
Comuni ricadenti Alghero 
 
Provincia di appartenenza Sassari 
 
Caratteristiche generali del sito 
Il sito è caratterizzato da falesie calcaree mesozoiche con facies triassiche e cretacee nelle parti più 
elevate. Nel promontorio di Capo Caccia sono conservate forme relitte di una paleo morfologia continentale 
molto evoluta, quali valli sospese, e versanti troncati. Nell'insieme le forme del rilievo mostrano caratteri 
tipici dei territori carsici con drenaggio superficiale delle acque pressoché inesistente. I fondali sono 
caratterizzati, all'interno della baia di Porto Conte, da ampie distese sabbiose con discontinue coperture di 
praterie a fanerogame marine. Alcuni anni fa l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha introdotto un 
piccolo nucleo di daini ed alcuni esemplari di cavalli della Giara. Sono presenti 23 habitat di interesse 
comunitario: 5 del codice 11: Acque marine e ambienti a marea (di cui 2 prioritari - 1120* - Praterie di 
Posidonia (Posidonion oceanicae) e 1150* - Lagune costiere); 1 del codice 12: Scogliere marittime e 
spiagge ghiaiose; 1 del codice 13: Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali; 2 del codice 14: Paludi e 
pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici; 1 del codice 21: Dune marittime delle coste atlantiche, del 
Mare del Nord e del Baltico; 1 del codice 22: Dune marittime delle coste mediterranee; 1 del codice 52: 
Matorral arborescenti mediterranei; 2 del codice 53: Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche; 2 del 
codice 54: Phrygane; 1, prioritario (6220 - *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea) del codice 62: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli; 1 del 
codice 82: Pareti rocciose con vegetazione casmofitica; 2 del codice 83: Altri habitat rocciosi; 1 del codice 
92: Foreste mediterranee caducifoglie; 2 del codice 93: Foreste sclerofille mediterranee. 
Si può considerare uno dei siti più importanti del Mediterraneo per la nidificazione di Gyps fulvus e 
Hydrobates pelagicus. Grande importanza faunistica per la presenza di specie di interesse zoogeografico. 
Tutta l'area è caratterizzata da un substrato calcareo mesozoico, che sostiene garighe e macchie 
termoxerofile estese su gran parte del territorio. Sono da segnalare in particolare le phrygane a Centaurea 
horrida e le garighe a ginestre endemiche mediterranee (Genista sardoa e Genista corsica) e i ginepreti 
delle aree aperte, mentre nelle falesie prevalgono le associazioni delle rupi marittime della classe delle 
Crithmo-Limonietea. L'area è caratterizzata dalla presenza sporadica o in piccoli gruppi della rara Anthyllis 
barba-jovis, che qui ha l'area della Sardegna dove è maggiormente rappresentata. I rimboschimenti a Pinus 
halepensis sui calcari costituiscono la nota forestale di maggiore impatto paesaggistico. 
Il sito è accessibile a partire da Alghero lungo la SP42, la SS291dir e quindi da Fertilia lungo la SS127bis e 
la strada vicinale del Lazzaretto. Dalla frazione di Maristella il sito è raggiungibile percorrendo la strada 
vicinale di Punta Giglio, mentre lôarea di Capo Caccia ¯ accessibile tramite la SP55. 
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3 CARATTERIZZAZIONE ABIOTICA 

3.1 Inquadramento climatico 

Nel complesso il clima è caratterizzato da un periodo estivo con forte deficit idrico (mese meno piovoso 
luglio) e da un modesto surplus idrico nellôarco dei mesi compresi tra ottobre e gennaio. Le precipitazioni 
sono più intense in autunno (settembre fino a 15,1 mm/giorno piovoso), mentre in inverno e primavera gli 
apporti sono più continui e meglio distribuiti nel tempo (Pulina, 1989). I massimi termici estivi risultano 
attenuati dallôinfluenza termoregolatrice del mare, mentre in inverno il periodo freddo è quasi inesistente, con 
conseguente riduzione delle specie vegetali a riposo invernale. Per quanto riguarda gli elementi climatici 
minori, il vento caratterizza indiscutibilmente il clima della Nurra, dove dominano, per frequenza e intensità, i 
venti occidentali (ponente e maestrale). Lôumidit¨ relativa raggiunge i suoi massimi a gennaio e i minimi nei 
mesi estivi: tali valori in generale sono più elevati nelle zone costiere che in quelle interne. 
Per quanto concerne la pluviometria, i valori minimi si registrano a Capo Caccia (con 636,2 mm/anno e 70 
giorni di pioggia allôanno). In generale le zone settentrionali, anche interne, della Nurra, sono decisamente 
meno piovose di quelle meridionali: le stazioni di Argentiera, Olmedo, Ottava e Sassari, oltre alle già 
menzionate Stintino e Porto Torres, hanno tutte una media annua inferiore ai 600 mm, quindi lôarea del SICp 
si pu¸ considerare pi½ piovosa della media della Nurra. Rispetto allôaltitudine le precipitazioni medie 
mantengono valori costanti a livello del mare su tutta la costa sarda occidentale, mentre, sopra i 100 m 
s.l.m., presentano valori nettamente pi½ bassi nella Nurra rispetto alle zone pi½ meridionali dellôisola, 
probabilmente a causa della disposizione di sistemi collinari che offrono un ostacolo maggiore alle masse 
dôaria umda provenienti da nord-ovest (Pulina, 1989). 
 

Stazione Altitudine Anni di 
osservazione 

Precipitazioni 
medie annue (mm) 

Giorni 
piovosi/anno 

Alghero 7 20 703,9 73,1 

Fertilia 39 21 637,9 72,5 

Capo Caccia 169 19 636,2 69,9 

M.ra Nurra 117 14 735,2 74,0 

Tabella 1: Dati climatici considerati per lôelaborazione del bioclima della Nurra (da Biondi et al., 2001) 

La classificazione bioclimatica (Tab. 2), in base agli indici proposti da Rivas-Martìnez (1995) e Rivas-
Martìnez et al. (1999a), permette di attribuire al termo-mediterraneo superiore le stazioni costiere di Alghero 
e Fertilia. Lôombrotipo per le stesse stazioni ¯ di tipo subumido inferiore ad Alghero e secco superiore a 
Fertilia. 
 

Stazione Alt. 
(mslm) 

Anni di 
osservazione 

P 
(mm) 

T (C°) M (C°) m 
(C°) 

Tp Ic Itc Io 

Alghero 7 45/21 714 16,5 12,9 6,5 1974 14,3 359 3,6 

Fertilia 39 23/25 623 16,8 13,2 6,7 2010 14,8 367 3,1 

Tabella 2: Indici bioclimatici secondo Rivas-Martìnez (1995) e Rivas-Martìnez et al. (1999a). 

 

3.2 Inquadramento geologico 

Il promontorio di Capo Caccia costituisce uno dei lembi più meridionali della piattaforma carbonatica della 
Nurra. La completa emersione dal mare di questa imponente massa calcarea si realizzò già alla fine del 
Cretaceo, circa 70 milioni di anni fa, come conseguenza di movimenti tettonici correlabili con la fase 
Laramica. La sua attuale configurazione è il risultato di un modellamento guidato da eventi di compressione 
e distensione attivi durante tutto il Cenozoico, ed evoluta in seguito con vistosi fenomeni carsici. Il carsismo 
si manifesta sia con forme ipogee (grotte, cunicoli) che con forme di superficie (campi carreggiati, grize, fori, 
scannellature). Intercalati nelle asperità delle forme carsiche si trovano depositi di terra rossa. 
L'età delle rocce che costituiscono il promontorio di Capo Caccia va dal Giurese superiore al Santoniano 
(Cretaceo). I calcari del Giurese superiore affiorano a Sud di Cala d'Inferno dove si hanno anche marne 
verdi in facies Purbekiana sulle quali in continuità di sedimentazione giacciono calcari barremiani in facies 
Urgoniana, ricchi di grossi ippuritidi. Il Cretaceo superiore, discordante sulI'Urganiano, è costituito da calcari 
di colore nocciola con miliolidi, talvolta ricchissimi di ippuriti che localmente costituiscono bioherme di 
notevole potenza. 
La stratificazione dei calcari cretacici, soprattutto di quelli hermali, è mal espressa, mentre è meglio definita 
nei depositi purbekiani di Cala d'Inferno e nei calcari del Giura superiore. 
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La particolare giacitura degli strati immergenti verso i quadranti orientali determina una certa asimmetria 
nella morfologia costiera: a Ovest si hanno infatti falesie molto ripide e talora strapiombi, mentre a Est gli 
strati generano una costa meno ripida che talvolta degrada verso il mare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 ï Carta geologica scala 1:100.000 (Fonte: Servizio Geologico Italiano). 

 
Il Paleozoico 
Il basamento paleozoico dellôarea ¯ generalmente rappresentato da sedimenti di origine clastica attribuiti al 
Permiano superiore sulla base della formazione di Punta Lu Caparoni, in cui è stato individuato un ricco 
giacimento di macroflora (Walchia, Lebachia piniformis, Schi.); W. Eruestiodendron filiciformis (Sterub.), 
Odontopteris subcrenulata (Zeil); Sphenopteris germanica (Weiss); Saniaropteris fluitans (Dawn) che è stato 
attribuito allôAutuniano (Pecorini, 1962; Gasperi e Gelmini, 1980). Questo giacimento rappresenta uno dei siti 
pi½ interessanti nel panorama generale del Paleozoico della Nurra e dellôArgentiera e risulta essere un raro 
giacimento fossilifero di questôEra nel complesso delle formazioni paleozoiche. 
La potente Formazione di Punta Lu Caparoni è costituita da depositi conglomeratici, sedimentati in ambiente 
di conoide (alluvial-fan), arenarie e siltiti depositarie del giacimento a fiore. 
La serie detritica del Permo-Trias contiene una sequenza di conglomerati composti da elementi silicei maturi 
e ben classati in alternanza con livelli color vinaceo che sono costituiti anche da siltiti o da arenarie. La 
potenza di questa sequenza supera i 200/250 metri ed è nota anche in sondaggi profondi effettuati ai limiti 
dellôarea in oggetto (Cherchi, 1968). 
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Questa sequenza, che si ritrova al di sopra dei depositi di P.ta Lu Caparoni oppure direttamente sulla 
superficie delle metamorfiti paleozoiche, viene attribuita al Trias inferiore e documenta una evoluzione 
geomorfologica di questôarea da pianura costiera ad ambiente litorale fin dalla fine del Paleozoico ed al 
Mesozoico in una situazione generalizzata di penepiano. Nonostante lôet¨ di questi deposti conglomeratico-
siltitici sia stata confermata anche dai dati palinologici (Pittau Demelia & Flaviani, 1982), molta incertezza 
rimane ancora tra gli studiosi. 
Il Mezosoico 
Se si eccettuano i depositi clastici sopracitati che interessano il passaggio Permo-Trias, lôintera serie 
mesozoica è rappresentata da rocce sedimentarie di natura carbonatico-dolomitica.  
Le modeste variazioni di composizione che interessano livelli più o meno potenti non modificano 
sostanzialmente le condizioni paleo ambientali di questôaria circa 250 milioni di anni fa. 
Pertanto il Trias, il Giurassico ed il Cretaceo sono caratterizzati dalla presenza di una grande varietà 
litologica di depositi carbonatici: calcari, calcari dolomitici, dolomie e marne; litologie che rendono il 
paesaggio uniforme nella sua aspetto dôinsieme ma influenzano fortemente lôattivit¨ erosiva con forme 
differenti.  
Un esempio pratico lo si osserva tra i depositi carbonatici fittamente stratificati del Giurassico e quelli del 
Cretaceo, molto compatti, che mostrano una maggiore resistenza allôerosione con morfologie a scarpate e 
falesie impostate su questo substrato.  
Il Cenozoico 
Sono quasi del tutto assenti gli affioramenti del Terziario antico mentre sono abbondanti i depositi attribuibili 
al Neogene, in particolare alle fasi conclusive di questo periodo. Sono stati attribuiti allôOligocene (Pecorini, 
1961) i depositi carbonatico-marnosi di ambiente lacustre che interessano la zona del Lazzaretto, dove un 
piccolo lembo emerge in prossimità del bivio stradale di P.to Conte-Capo Caccia in località Mastru Antonio, 
non a caso intensamente coltivata grazie alla facile alterazione e pedogenesi di questi calcari marnosi. 
Questi depositi risultano collocati lungo una basso strutturale impostato lungo faglie a direzione NW-SE tra il 
promontorio di Punta Giglio ed il massiccio del Monte Doglia. 
I movimenti endogeni (Tettonica) 
Lôarea rimarca i movimenti tettonici che sono generalmente riconducibii alle lineazioni N-S e NO-SE che in 
questa zona, grazie ai vasti affioramenti di rocce carbonatiche, sono più evidenti e riconoscibili. 
Le grandi morfologie a scarpata, lungo i margini interni e lungo le falesie, sono il risultato di complessi 
movimenti geodinamici della zolla crostale sarda durante il Terziario che hanno profondamente condizionato 
lôevoluzione di questôarea anche in epoca recente. 
 

3.3 Inquadramento geomorfologico 

Lôarea della ZPS è il risultato di un lungo processo geologico che inizia con il distacco della Sardegna dal 
continente iberico allôinizio del Terziario. 
Tale processo è durato molti milioni di anni dando luogo, inizialmente, ad un braccio di mare poco profondo 
che divideva il blocco sardo corso dal continente e determinando progressivamente un lento ma continuo 
isolamento della Sardegna (Ginesu, 1999). 
Le linee di divisione di queste terre produssero le prime falesie che caratterizzarono una parte dellôantica 
Nurra; le falesie attuali hanno ereditato queste morfologie costiere e richiamano gli antichi processi di 
modellamento di queste coste determinando la distruzione dellôantico paesaggio che ancora definisce le 
linee della Nurra. Lôantico paesaggio della Nurra ¯ ancora ben visibile sia nellôimmediato entroterra che nella 
porzione sommersa dove insiste lôintera area protetta; tale paesaggio ¯ sostanzialmente caratterizzato dalle 
morfologie carsiche che hanno da sempre dominato lôarea conservando i tratti fondamentali del paesaggio 
miocenico dettato dai fattori di un clima sub tropicale di savana (Cordy e Ginesu, 1993). 
Dal punto di vista paesaggistico, si possono distinguere le seguenti tipologie costiere: 
1) Coste alte a falesia, corrispondono alla linea di costa che interessa lôintero promontorio di Capo Caccia 
includente le due isole di Foradada e Piana che concordano con il sistema geologico ï geomorfologico della 
costa. Da un punto di vista geologico esse sono costituite da calcari compatti appartenenti al Mesozoico 
(Giurassico e Cretaceo) nel settore di Punta Cristallo la falesia interessa le strutture di faglia del passaggio 
con il Paleozoico di Porto Ferro-Cala Viola e costituisce una falesia sulle rocce gessose del Trias, con 
inevitabili situazioni di rischio. 
2) Coste alte rocciose, sono caratterizzate da una morfologia piana e uniforme dovuta alla condizione di 
paleovalle carsica ed alla conseguente origine di costa di sommersione (ria) conseguente alla risalita post 
glaciale del livello del mare. 
3) Coste sabbiose: sono sostanzialmente rappresentate dal litorale di Porto Conte-Mugoni-S.Imbenia dove 
la variabilità granulometrica è significativa ed i processi di erosione in atto si diversificano sostanzialmente. 
Le spiagge minori sono definite da materiale di elvata dinamicità e interessano tratti di costa brevi e talvolta 
interrompono la continuità delle falesie (Cala Calcina); tutte le spiagge comunque sono delle pocket 
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beaches, in sostanza spiagge a bilancio chiuso deve il materiale di ricostituzione dellôarenile proviene dal 
sedimento presente in loco. 
4) Grotte sommerse: la rapida risalita del mare nellôinsenatura di Porto Conte e lungo le pareti calcaree di 
Punta Giglio e Capo Caccia ha determinato la sommersione di moltissime grotte che ancora conservano la 
spettacolarit¨ del loro paesaggio ipogeo. Questôarea ospita il complesso di grotte marine sommerse e semi 
sommerse pi½ diversificato dellôintera costa italiana. Attualmente, ¯ disponibile unôaccurata cartografia delle 
grotte presenti dellôarea (Russino & Vitale, 2000). Le principali cavità sono a Capo Caccia: Grotta del Relitto; 
Tunnel Azzurro; Grotta della Cicala;  Grotta degli Apogon;  Grotta delle Spigole;  Grotta del Chelon;  Grotta 
della Duna; Grotta del Soffio; Grotta Salineta;  Grotta del Sommergibile; Grotta di Nereo; Grotta della 
Madonnina; Grotta del Thorogobius;  Grotta della Seppia; Grotta del Grongo. A Punta Giglio: Grotta dei 
Laghi; Grotta della Posidonia; Grotta Ciprea; Grotta del Corallo; Grotta degli Archi; Grotta di Falco; Grotta del 
Bisbe; Grotta dellôAragosta Grotta Turchese; Grotta Emilio; Grotta Biforcuta; Grotta delle Corvine; Grotta 
della Cernia; Grotta del Giglio;  Grotta dei Fantasmi; Grotta di Mezzo; Grotta dei Cervi; Grotta del Pozzo; 
Grotta dei Pomi; Grotta delle Stalattiti Sommerse.  
 

NOME 
 

SVILUPPO m LUNGHEZZA m QUOTA 
INGRESSO Grotta del Giglio 71 37 6.5 

Grotta dei Fantasmi 84 45 8.0 

Grotta del Pozzo 95 45 14.0 

Grotta del Vescovo 30 30 11.0 

Grotta del Thorogobius 16 16 6.0 

Grotta della Madonnina 135 0 0.0 

Grotta di Nereo 420 200 0.0 

Grotta del Sifone 44 20 20.0 

Grotta del Tunnel 70 45 20.0 

Grotta del Cabirol 88 35 0.0 

Grotta del Portico 66 64 24.0 

Grotta Falco 195 0 15.0 

Grotta dei Cervi 104 57 20.0 

Grotta del Semaforo 63 52 15.0 

Grotta del belvedere 60 0 0.0 

 
5) Morfologie sommerse: lôintera baia di Porto Conte ¯ caratterizzata da un fondale di origine continentale 
essendo unôantica valle carsica occupata dal mare in occasione delle oscillazioni climatiche del Pleistocene. 
Essa è pertanto definita da forme del paesaggio epigeo del carsismo con situazioni di particolare 
spettacolarit¨ e con lôassociazione dei processi marini e biologici. Lôavanzata rapida del mare ha inoltre 
determinato la sommersione di siti archeologici e monumenti di interesse storico-ambientale che rendono la 
costa oggetto di continui studi. 
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Figura 2 ï Carta geomorfologica. 
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3.4 Inquadramento idrologico e idrogeologico 

Il carattere prevalente del sistema idrografico superficiale dellôarea ¯, senzôaltro, dominato dal processo 
carsico che condiziona profondamente lo scorrimento delle acque superficiali a vantaggio della circolazione 
idrica sotterranea che forma un reticolo idrografico subaereo complesso e ramificato. Testimoniano questo 
fenomeno le numerose e spettacolari cavit¨ carsiche, sia sommerse sia emerse, presenti nellôarea, lungo le 
falesie calcaree dei promontori di Capo Caccia, Punta Giglio e nellôinterno. 
Osservando le morfologie del territorio si riconoscono molti inghiottitoi e doline che attestano la forte 
capacità imbibitoria di questo basamento mesozoico; gli agricoltori ed i contatini che operano nei campi della 
Nurra conoscono bene queste situazioni e evitano di lavorare la terra intorno a queste morfologia onde 
evitare rischi di interramento o ribaltamento dei mezzi meccanici. Pertanto, in gran parte del territorio 
considerato la circolazione idrica superficiale ¯ assai scarsa e limitata ad alcuni corsi dôacqua effimeri e di 
modesta importanza; lo stesso scorrimento superficiale delle acque selvagge e non incanalate è assai 
modesto e si limita alla formazione di microforme spesso mascherate dalla presenza di vegetazione. Sono 
assai frequenti le morfologie a vaschette di corrosione che danno modo alle acque di precipitazione di 
permanere molto più a lungo in superficie favorendo la crescita della macchia (kamenitze). 
Lôintero territorio in esame ¯ stato, comunque, intensamente utilizzato dallôuomo in tempi e modi differenti; la 
presenza dellôuomo si evidenzia anche dai lavori di regimazione delle acque che hanno determinato una 
situazione artificiale dello schema del reticolo fluviale. Tutte le acque sono poi convogliate allôinterno dello 
stagno del Calich, presso la città di Alghero. 
Lo stagno ha una superficie di circa 88 Ha con una profondità media di circa 1,2 m ed un volume di 1,1 x 10

6
 

m
3
. Lo stagno, nel tempo, rispetto a questi dati di riferimento, ha subito un processo di parziale interramento, 

tale da determinare, con probabilità, una profondità media inferiore. 
I fondali vengono descritti come costituiti prevalentemente da fango che ricopre un substrato roccioso. 
Lo stagno comunica con il mare attraverso un canale (Canale di Fertilia) situato nella parte nord-ovest dello 
stesso, della lunghezza di circa 400 m, largo tra 60 e 80 m e della profondità di 2 m. Nel canale si trova un 
piccolo porticciolo. 
Gli immissari principali sono il Rio Barca, il Rio Calvia ed il canale Oruni, come detto. Questi immissari 
provengono da un bacino imbrifero abbastanza esteso (385 km

2
) che copre gran parte della Nurra ed è 

compreso tra i rilievi di Monte Doglia ad occidente e dai rilievi orientali. Il Rio Barca ¯ lᾷimmissario principale 
e si origina dalla confluenza di tre rii (Rio Serra, Rio Su Mattone e Rio Filibertu) a poca distanza dalla sua 
immissione nella laguna. Esso drena circa il 70% del bacino imbrifero. Il canale Oruni drena la parte 
settentrionale del bacino, apportando le acque della bonifica della Nurra, mentre il Rio Calvia immette in 
laguna le acque della zona di Valverde, situata a sud-est del bacino idrografico. 
Lo stagno ha subito in passato vari interventi al fine di migliorarne la produttività ittica. Un ultimo intervento 
ha visto la realizzazione di una zona umida di interfaccia tra lᾷimmissario Rio Barca e lo stagno, a cui si 
legava unᾷimportante funzione di fitodepurazione delle acque immesse. In precedenza è stata realizzata una 
cassa di espansione per ridurre la torbidità delle acque immissarie allorché le forti precipitazioni 
determinavano deflussi consistenti con notevole trasporto solido, tanto da ridurre la penetrazione della 
radiazione solare nelle acque e di conseguenza limitare lᾷattivit¨ fotosintetica delle alghe. 
In altre aree lôuso del territorio da parte dellôuomo per scopi prevalentemente agricoli ha imposto una 
sistemazione idraulica delle acque di circolazione superficiale che hanno modificato lôassetto naturale della 
rete idrografica; questo aspetto si pu¸ osservare nellôarea di Maristella e del Lazzaretto, appena fuori il 
confine della ZPS, con la costruzione del villaggio e la parcellizzazione agricola, si può osservare lungo la 
zona di Mugoni, presso lôarea della Bonifica di Mugoni (SantôImbenia) e nella zona di Tanca di Calalunga, 
nella paleovalle carsica presso il Monte Timidone. 
Un cenno meritano anche le acque di circolazione sotterranee che si convogliano in serbatoi di notevole 
importanza nel complesso dei calcari mesozoici con sistemi differenti di carsificazione a seconda delle 
tipologie del calcare: prevalentemente lungo fratture nei calcari del Cretaceo, lungo giunti di stratificazione 
nei calcari del Giurassico e caotici nel sistema complesso del Trias. 
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Figura 3 ï Carta idrogeologica della Nurra (fonte progetto RIADE). 

 

3.5 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti 

 

Fattori di pressione 
Habitat 

Stato di 
conservazione 

Effetti di impatto 
Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

Azione 
idrodinamica in 
condizioni 
severe di moda 
battuta 

  

1240  
8210  

In generale 
equilibrio 
dinamico con le 
condizioni meteo 
marine locali 

Crolli per 
erosione 
basale 
operata dal 
moto 
ondoso  

 Arretramento 

delle coste alte 
CABh01 

 

Fattori di pressione 
Specie 

Stato di 
conservazione 

Effetti di impatto 
Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

 

Azione 
idrodinamica in 
condizioni 
severe di moda 
battuta 

Brassica 
insularis 

In generale 
equilibrio dinamico 
con le condizioni 
meteo marine locali 

Crolli per 
erosione basale 
operata dal 
moto ondoso e 
possibile 
scomparsa di 

 
Arretramento 
delle coste 
alte e 
possibile 
scomparsa 

CABs01 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































