
70.1.2 All. Erico arboreae-Quercion ilicis Brullo, Di Martino &
Marcenò 1977
 

Sinonimi 

--------------- 
 

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi) 

Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis (Br.-Bl. 1936) Rivas-Martinez 1975 

[= Quercetum mediterraneo-montanum Br.-Bl. 1936 (art. 34)] 
 
Lecceta mesofila ed acidofila con partecipazione talora di Quercus suber e di latifoglie decidue.
Associazione a prevalente distribuzione tirrenica. 
 
 

Definizione e descrizione (declaratoria) 

Foreste acidofile a dominanza di querce sempreverdi (Quercus ilex e Q. suber) e decidue con

una elevata presenza di specie calcifughe, che si sviluppano su suoli silicei o fortemente lisciviati,

in macrobioclima mediterraneo da subumido ad umido. L'alleanza Erico-Quercion ilicis

rappresenta la variante acidofila dell'alleanza Fraxino orni-Quercion ilicis. 

 
 

Definizione e descrizione inglese 

Acidophilous forests dominated by evergreen (Quercus ilex e Q. suber) and deciduous oaks, with

abundant presence of calcifuge species, that develop on siliceous or strongly leached soils, in the

Mediterranean macrobioclimate, from humid to sub-humid. This alliance is the acidophilous

variant of the alliance Fraxino orni-Quercion ilicis.  
 

Ecologia 

Le comunità di questa alleanza risultano legate a litotipi di natura silicatica (quarzareniti, scisti,

vulcaniti, metamorfiti, ecc.) o a suoli fortemente lisciviati. Per quanto riguarda l’aspetto

bioclimatico, sono diffuse dalla fascia subcostiera o anche costiera fino a 1500 m s.l.m., nella

fascia compresa fra il termo- ed il supramediterraneo, con ombrotipo tra il subumido e l’umido

inferiore. 
 

Distribuzione 

L’alleanza è distribuita principalmente nella Provincia Italo-Tirrenica (Sicilia, isolette vulcaniche

circumsiciliane, Sardegna e versanti tirrenici della Penisola italiana), benché risulti indicata anche

a nord-ovest fino alla Corsica, con penetrazioni ad est nell'area balcanica e nell’Egeo. 
 

Struttura della vegetazione e composizione floristica Formazioni forestali a dominanza di

querce sempreverdi (Quercus ilex e Q. suber), talora frammiste a caducidoglie, con sottobosco

più o meno denso. 

 



specie abbondanti e frequenti: Quercus ilex, Quercus suber, Quercus virgiliana, Quercus

dalechampii, Erica arborea, Cytisus villosus, Teline monspessulana, Calicotome infesta,

Calicotome villosa, Cistus salviifolius, Cistus monspeliensis, Selaginella denticulata,  

 

specie diagnostiche: Quercus suber, Erica arborea, Arbutus unedo, Pulicaria odora, Melica

arrecta, Teucrium siculum, Poa sylvicola, Clinopodium vulgare subsp. arundanum, 
 
 

Contesto paesaggistico e sinsistema di riferimento 

Si tratta di formazioni climatofile o edafofile, dalla cui degradazione per cause antropiche si

perviene all'insediamento di boscaglie ed aspetti arbustivi acidofili (dominati da Erica arborea o

Arbutus unedo o Calicotome infesta o Teline monspessulana), nonché di garighe a dominanza di

Cistus sp. pl., che in situazioni estreme vengono sostituite da praticelli effimeri della classe

Tuberarietea guttatae.  

Serie tirrenica centrale subacidofila della sughera (Cytiso villosi-Querco suberis sigmetum)

Serie tirrenica acidofila del leccio (Roso sempervirentis-Querco ilicis sigmetum)

Serie pugliese neutro-subacidofila della sughera (Carici halleranae-Querco suberis sigmetum)

Serie meridionale acidofila del leccio (Erico arboreae-Querco ilicis sigmetum)

Serie appenninica meridionale acidofila della sughera (Helleboro bocconei-Querco suberis

sigmetum)

Serie appenninica meridionaletirrenica acidofila della quercia virgiliana (Erico arboreae-Querco

virgilianae sigmetum)

Serie sicula acidofila termofila della sughera (Stipo bromoidis-Querco suberis sigmetum)

Serie sicula acidofila mesofila della sughera (Genisto aristatae-Querco suberis sigmetum)

Serie sarda calcifuga della sughera (Galio scabri-Querco suberis sigmetum)

Serie sarda calcifuga della sughera (Violo dehnhardtii-Querco suberis sigmetum)
 
 

Habitat di riferimento (sensu Direttiva Habitat e classificazione EUNIS) 

9330 Foreste di Quercus suber

9340 Foreste di Quercus ilex
 

Livello di conservazione e gestione 

Trattasi di cenosi più o meno degradate, soprattutto quelle più termofile, legate alla fascia

subcostiera e collinare, maggiormente interessate dall’utilizzazione antropica e percorsa dagli

incendi. 
 

Presenza nei parchi nazionali 

Gran Paradiso

Val Grande

Stelvio - Stilfserjoch

Dolomiti Bellunesi

Cinque Terre



Appennino Tosco-Emiliano

Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Arcipelago Toscano

Monti Sibillini

Gran Sasso e Monti della Laga

Majella

Abruzzo, Lazio e Molise

Circeo

Gargano

Vesuvio

Alta Murgia

Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese

Pollino

Sila

Aspromonte

Gennargentu

Asinara

Arcipelago di La Maddalena
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