
M. CANAVARI 

~UI F~~~I1I DEl lIA~ INFERI~RE 

NELL' APPENNINO CENTRALE 

--



Estr. dng-H Alli r1e7la Pocieta Toscnna di Scienz• Xntttralt 
residente in Pisa, Yul. IY. fase. 2.0 



S UI FOSSILI DEL LIAS INFERIORE 
NELL' APPENNINO CENTRALE 

NOTA 

DI MARIO CANAVARI 
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§. I. 

La ealearia massieeia, raramente stratificata, talora eristal
lina, ehe forma gli assi di tutte le diverse ,ellissoidi di solleva
mento nell' Appennino eentrale, o parallele le une alle altre o 
longitudinalmente disposte, ritenuta dallo Spada e dall' Orsini (1) 
dolomia, fu prima dubbiosamente da questi e piU tardi da altri 
geologi, riferita stratigrafieamente al Lias inferiore. Questa eal
earia, eome tale rieonoseiuta dallo :, Zittel e) anche laddove per 
la sua struttura eristallina e per aleuni altri earatteri fisiei po
tesse riehiamare la dolomia, quantunque non eontenga ehe una 
pieeolissima quantita di earbonato di magnesia, assai di frequente 
e d'una bianehezza di neve, altre volte leggermente 1tinta in 
rosato o in giallastro o in bruno · ehiaro; non raro il easo nel 
quale sia aecompagnata da un ealeare eavernoso o breeeiforme. 
Sebbene non· si eonosea la roeeia sotto ad essa giacente, tuttavia 
per emergere in aleuni punti per piu eentinaia di metri d'al
tezza, si puo arg11ire d' una notevolissima potenza. A eagione 
della sua eompattezza e diffieilmente lavorabile, pero spesge 
volte e d' una struttura oolitiea o pisolitica e presenta poehissima 

( 1) Spada et Orsini Quelq. ol1s. geol. sur les Ap. de l' Italte centrale. - Bull. de 
la soc. yeol. de Fra11ce, :::!.° ser. t. XII, p. 12ll2, P:iris, l 855. 

( 2) Zittel -· Geol. Beob. aus den Central-Ap., nelle Geog.-palaeont. Beit. di ßene
cke. Zw. B., II H., München, 11369. 
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durezza, talche sembra travertino e eome tale difatti tenuta dai 
eavatori di pietra i:li p:ueechie loealita; in qnesto easo viene ado
perata eome un eeeellente materiale da eostruzione. Tale parti
eolarita del Lias inferiore non isfuggl ne allo Zittel (') ne al 
Miei (2), ambo i quali la osservarono al monte Nerone. Lo Zittel, 
nel suo classieo lavoro sull' Appennino centrale, eosl si esprime: 
„ Gli strati a Terebratula Aspasia (Lias medio) ......... . 
. . . . . vengono sostenuti da una calcaria massieeia, bianca, con 
rinconelle mal conservate; in aleuni punti ,·ssa offre una distinta 
struttuta pisolitiea. Gli irregolari e rotondi grani pisolitiei oscil
lano dalla grossezza di un gran di miglio a quella c1; una noee, 
e si dividono non in istrati, ma in cumoli e p~r lo piu a seeonda 
della -roecia si hanno quasi sempre grani della stessa forma e du
rezza „. Questa struttura oolitiea o pisolitiea, ehe alcune volte 
assume il Lias inferiore, la notai sviluppatissima alle Grotte 
di S. Eustaehio, prAsso Sanseverino-Marche, eom' ebbi altra volta 
oeeasione di dire ("). 

Tutti i geologi, ehe si oeeuparono dell' Appennino eentrale, 
riferirono, eome abbiam detto, al Lias inferiore Ja deseritta eal
earia d' apparenza dolomitiea, tranne il sig. Giovanni Battista 
Villa, il quale ritenne eofä eome formazione piu autiea un ealeare, 
ehe eonsidero analogo alla Dolomia a Gastrorhena del Trias 
superiore. 

TI Villa difatti scriveva in una sua „ Gita geologiea sugli Ap· 
pennini eentrali della Provineia di Pesaro e Urbino (')„: Da Roeea 
Leonello passammo di balza in baJ7a sempre fra la scaglia rosea 
e einerina a fueoidi ed il neoeomiano, fino nel fosso sotto la balza 
dell' Eremo; poi al torrente Candigliano e sulla strada ehe viene 
da Piobbieo ove la valle si rinserra fra due balze, si trova la for
mazione jurese, ehe si presenta eogli strati revesciati, eioe sulla 
eima la Dolomia a Gastrochena (Dolomia a Megaladon) piU sotto 
ove passa il sentiero, vedonsi sviluppati gli sehisti verdi e rossi, 
ehe a tutta prima sembrarebbero guelli del Keuper, ma inveee 
potrebbero essere il rappresentante dell' Infralias, e piU sotto il 

( 1) Zittel - Geol. Beob. ec. 
(') Mici - 1 terreni dell' Urbinate, Urbino, 1873. 
(3) Canavari - Le Grotte di S. Eustachio, pl'esso Sanscverino-Jlarche, appunti 

geologici sull'Appennino cenlrale - Ball. del r. com. geol, d'llatia, n.o 7 e 8. Roma, 1878. 
( 1) Villa - All. de/la soc. ilal. di sc. nat., Vol. XVI, fascic. H, Milano, 1874. 
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jurese con un calcare grigio come il nostro Saltrio (Lias infe
riore) a strati inclinati a nord ..... „. La localita ricordata 
dal Villa, fu prima di lui diligentemente visitata tanto dallo 
Zittel come dal Mici, ne alcuno de' due citano in essa rovescia
menti di strati, ne Infralias o terreni pil1 antichi di questo. 
Non mi sembra percio cosa improbabile ehe la creduta Dolomia a 
Gastrochena del Villa corrisponda al Marmo titonico dello Zittel e 
gli schisti verdi e rossi, tanto caratteristici nell' Appennino cen
trale, agli Schisti ad aptici. 

Lo Zittel (1) cita del Lias inferiore nell' Appennino centrale 
parecchi piccoli gasteropodi e bivalvi indeterminabiJi, di certo 
nota semplicemente la Posidonomya ( Avicula) Janus, Mgh. del 
Furlo, identica alla forma rinvenuta nel Lias inferiore del Cam
pigliese in Toscana. Questa elegante conchiglia e anche caratte
ristica nella calcaria bianca del Lias inferiore di Monticelli, 
presso Roma. 

Dietro l' unico dato paleontologico della AviculaJanus, Mgh., 
lo Zittel sincronizzava il Lias inferiore dell'Appennino centrale 
con il calcare ad arieti di Saltrio ed Arzo nelle Alpi Lombarde, 
col rnarmo biancastro ad Avicula Janus di Campiglia e col cal
care nerastro ad ammoniti e con la marna gialliccia a piccoli 
ammoniti della Spezia. Il De-Stefani, analogamente allo Zittel, 
C'.msiderava il Lias inferiore dell' Appennino centrale come cor
rispondente a quello di Campiglia, Montieri, Gerfalco, Monte pi
sano, Spezia, riferendolo al piano A, alla parte cioe piU antica 
def Lias inferiore toscano. Le prove paleontologiche in appoggio 
a queste vedute si limitano per ora solo alla A.vicula Janus e alla 
Chemnitzia pseudotumida, le quali poi non sono neanche uniforme
mente diffuse nel Lias inferiore toscano, e finche quindi non si 
abbiano nuovi dati certi non si possono accettare ehe sotto molte 
riserve. E un fatto pero ehe, considerata dal lato litologico, la 
calcaria del Lias inferiore nell'Appennino centralc, ha moltissime 
analogie con il calcare ceroide del Monte pisano e di altre loca
lita della Toscana, ma il solo carattere litologico non e certo suf-

. ficiente per dedurre la contemporaneita tra due lontani giaci
menti. Non potendosi poi nell' Appennino centrale suddividere 

(i) Zitlel - Geol. Beob. ec. 
(2) Dc-S lefoni - Geologia del Monte pisano, nelle Mem. per serv. alla descr. delta 

car. geol. d' ltalia, pubbl. a cura del r. com. geol. dtl regno. Vol. lll, par. 1, Roma, 1876. 
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il Lias inferiore in piani distinti, come suddividesi que11o della 
Toscana e di moltissimi altri posti, si aumentano anche per cio 
le difficolta di sincronizzarlo con quelli gia conosciuti. Stando 
sempre nel campo delle probabilita esso trova qualche confronto 
con i calcari cristallini delle montagne di Casale e di Bellampo 
nella provh1cia di Palermo, dei quali 11 Gemmellaro sta ora illu
strando la fauna (1). 

Il Lias inferiore appenninico oltr' Alpi poi presenta la ste-.sa 
facies dei calcari di Hierlatz ("), con la parte inferiore dei quali, 
riferibile al Lias inferiore, trova moJtissima rassomiglianza. Nes
suna analogia litologica si nota poi tra l' antico Lias dell'Appen
nino e quello di Francia, meutre poi, come vedremo, ha ·con esso 
qualche corrispondenza paJeontoJogica. 

Visitando alc,me localita dell' Appennino centrale rinvenni 
alcuni strati fossiliferi del Lias inferiore, come gia ricordai in 
un altro rnio scntto (3). Dei fossili ehe raccolsi Ja maggior parte 
sono indeterminabili a cagione deJ modo di fossilizzazione e del 
loro cattivo stato di conservazione; in qnesta nota mi propongo 
quindi descrivere solo quelle specie, ehe offriranno caratteri suf
ficienti per poterJe determinare. Aggiungero pure le specie, di 
precisa provenienza appenninica, ehe si conservano nel museo 
geologico di Pisa, ove, sotto Ja direzione del1' illustre paleontologo 
Meneghini, ho avuto la fortuna di studiarle. 

Ordinariamente la zona fossilifera del Vas inferiore nell' Ap
pennino centrale occupa un orizwnte speciaJe, ehe si puo consi
derare come Ja parte piu antica del Lias infur ore, separando da 
questa la zona superiore non fossilifera, ehe si trova sottoposta 
alla Calcaria a Terebratula Aspasia del Lias medio, riferendola 
per ora e sino a ehe resti organici non ne faccia esattamente 
conoscere la eta reJativa, alla parte piu recente. 

Una nota preJiminare della fauna antica del Lias inferiore 
dell' Appennino centrale la insed nei " Cenni geologici sul Came
rinese e particolarmente su di un lembo titonico nel monte San
vicino "; credo pero opportuno nuovamente ricordarJa con l' ag
giunta anche di quei generi, ehe poi ho avuto campo di osservare. 

( 1) Gemmellaro -Sop. alc. fau. giur. e Lias. di Sicitia, fase. 6, Palel'mo, 1879. 
( 1) Stoliczka - Ue. die Gas/r. u. Ac. cter Hierlatz Schichten, Wirn, 1861. 
(3) Canavari - Cenni geot. sul Camerintse e particoformP,11te su di un lembo ti

/onico nel mont11 Sanvicino. - Bull. del i'. com. geol.. n.o 1 J e 12, Roma, ·1878. 
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ÜEFALOPODI. - Gli amrnoniti sono in _generale rarissirni e la fades 
· a cefalopodi e del tutto mancante in questo piano liassico 
nell'Appennino centrale. 

GASTEROPODI. - 1 generi Natica, Chemnitzia, Straparollus, Pleuro
tomaria, Cerithiu n, Turritella, Phasianella, Emarginula, So
lariwn, sono frequenti, ma il piu spesso siffattamente com
messi con la. roccia, ehe difficilmente si possano da essa 
estrarre per rilevarne Je specie. 

AcEFA11. -1 generi Pleurornya, Cypricat·dia, Lucina, Astarte, Opis, 
A vicula) Arca, Pecten, Lima, sono pure abbastanza frequenti, 
ma plesentano le stesse difficolta di studio dei precedenti 
per il cattivo stato di conservazione. 

BRACHIOPonr. - I brachiopodi, ordinariamente rarissimi o man
canti del tutto nel Lias inferiore di moltissime localita, sono 
invece nell' Appennino centrale abbastanza frequenti e rap
presentati dai generi Terebratula e Rhynchonella (1). 

CRoSTACEI. - Un solo frammento di chela, dal quale non si puo 
neanche dedurre il genere, proveniente dalle Grotte di S. Eu
stachio, presso Sanseverino-Mf.trche. 

EcmNommiln. - Moltissimi radioli di cidaris. 

':fötti i fossili citati si trovano conservati nel museo geologico 
di Pisa. 

§. II. 

Cefalopodi 

Gen. Arietites, Waagen. 

Arietites, sp. ind. 

L' Abb. Ludovici ha raccolto nel Lias inferiore di monte 
Gemmo un' impronta di Arietitesj un altro frammento di Arietites 

(') Anche nel calcare ceroide del Monte pisano, cosa fin qui non ricordata da 
alcuno, sono i brachiopodi abbastanza Frequenti. Mi furono difatti comunicate dal 
sig. De-Bosniaski parecchie sper•ie di Rhynihonella,e e di Terebralulae, una delle quali 
ha rnoltissima annlogia con Ja T. gregaria, Suess, raccolte nel!e cave di rnarmo di 
rnonte Ilotondo. Nella mede~irna localitil, in una gita ehe feci col sig. De-Bosniascki 
e con I' arnico Vittorio S1monelli, ho trovall> ~n„h' io alcuni framrnenti di brachio
podi. Nessuno perö di questi puo riferirsi ad alcuna delle specie raccolte fin qui 
nel Lias inFeriore dell'Appennino centrale. 
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e pure conservato al museo geologico di Pisa, rinvenuto dal 
conte Alessandro Spada nella calcaria d' apparenza dolornitica del 
monte Vettore. Per la disposizione delle costole e perle diverse 
proporzioni questi due ammoniti moltissimo si assomigliano e 
trovano entrambi un quaJche riscontro nell'Arietites semicostatus, 
Young et Bird. 

Gal§teropodl . 

Gen. Chemnitzia, D'Orbigny. 

Chemnitzia pseudotumida, De-Stef. 

Tav. XI, fig. 1, 2. 

1876. Chemnitzia pseudotumida, De·Stefnni - Geologia del Monte pisano, 
nell•· il1em. per servire alla des. della 
carta geol. d' ltalia, pubbl. a cura del 
r. com. geol. V. III. par. 1, pag. 76, Roma. 

Conchiglia coniforme, acuta, composta da circa otto anfratti, 
mediocrernente convessi, senza alcuna traccia di linee trusversali, 
ne di linee d' accrescimento a cag10ne dello Htato di conserva
zione. 

Altezza approssimativa . . . . . 42mm. 
Dametro . . . . . . . . . . . . 20mm. 
Altezza relativä dell' ultimo anfra:.tto· 0, 44 
Apertura dell'angolo spirale . . . . . 33° 

Questa specie, gentilmente comunicataci dal conte Toni di 
Spoleto, e stata rinvenuta nella calcaria del Lias inferiore di 
Cesi ( Umbria ). Essa e identica a quella frequ~ntissima nella 
lumachella ( Lias inferiore, piano A ) del monte Rotondo, presso 
Pisa, ehe il De-Stefani chiamo Chemnitzia pseudotumida, a ca
gione della grande simiglianza ehe presenta con la Ch. tum1:da, 
Hörnes (1), del Trias di Wildanger (Tirolo). Da questa pero fa
cilmente puo distinguersi non presentando in prossimita della 

(i) Hörnes - Ueber einige ne1'e gastropoden aus den östlichen Alpen, pag. 3, 
taf. 1, fig. 2, 3, Wien, 1856. 
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sutura degli anfratti quell' angolosita, poeo pronunziata del 
resto, ma molto earatteristiea, ehe si osserva nelle due figure 
ehe l' Hörnes (1) da della sua speeie, onde i giri della Ch. pseudo
tumida risultano anche meno convessi di quelli della Ch. titm1da. 
Notiamo poi ehe l'apertura dell' angolo spirale rimane pressoehe 
eguale in ambedue le specie, eome ho eonstatato misurando paree
ehi esemplari della C/z. pseudotumida del monte Rotondo eonser
vati nel museo di Pisa e paragonando queste misure eon quelle 
relative alla Ch. tumida, Hörnes. 

Per far rimarcare maggiormente il fatto dell' esistenza nel 
Lias inferiore dell' Appennino eentrale di una speeie identiea a 
quella, ehe si rinviene frequentiss ma nella zona (piano A, De
Stefani) pii:t antica dell' inferiore Lias toseano, 4o figurato 
aceanto all' esemplare descritto, uno di monte Rotondo, presso 
Pisa. 

Spiegazione delle Figure 

Fig. 1. Chemnitzia pseudotumida, De-Stef., del Lias inferiore di Cesi. 
L' originale nella collezione del conta 
Toni, in Spoleto. 

Fig. 2. » " D~-st.,f., del Lias inferiore di monle 
Rotondo, pc·esso Pisa. 

Gen. Straparollus, Montfort. 

L ,-of,·~1 Strapaullas circumcostat((S, n. sp. 

Tav. XI, fig. 3 a, b. 

Concbiglia depressa, discoidale, largamente e poco profon
damente ombeUicata, a spira destrorsa alquanto obliqua, costi
tuita da tre giri, ornata anehe ne1la parte ombellieale da rile
vate costole trasversali tubercolose, non molto fitte, le quali 
successivamente vanno diradandosi dal primo all' ultimo giro, 
e da qnindici a venti strie longitudinali irregolarmente distanti 
le une dall' altre. Bocea ovale e un poco obliqua. 

Furonö raeeolti due esemplari di questa conchiglia nel Lias 

(i) Hörnes - 1. c. 
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inferiore delle Grotte di S. Eustaehio, presso Sanseverino-Marehe, 
ed uno nel Lias inferiore del monte Sanvieino. 

L'esemplare figurato e il maggiore e proviene dalle Grotte 
di S. Eustaehio; esso offre le seguenti dimensioni: 

Diametro ............. . 
Spessezza dell' ultimo giro ... . 
Altezza relativa. all' ultimo giro. 
Larghezza relativa dell'ombellieo . 

0, 37 
0, 41 

Lo Chenu (1) diee ehe nel genere Straparollus l'ombellieo e 
molto aperto e lisse ou simplement strie en travers, jamais crenete. 
Nella nostra speeie invece la spira tanto dalla parte ornbellieale 
eome da quella apieiale presenta i medesimi esterni ornamenti, e 
le eostoline trasversali tubereulate la fasciano tutta. Anche dalle 
deserizioni partieolari e dalle figure ehe il D' Orbigny, il Martin 
ed altri pa.leontologi danno di pareeehie speeie di Straparollus, 
si osserva sempre in esse clalla parte ombellieale il earattere 
eitato dallo Chenu. 11 ehe farebbe allontanare la nostra specie 
dal genere Straparollus, ma se si pon rnente alla deserizione 
ehe Re da lo stesso D' Orbigny (2) non si puo eertamente cadere 
in dubbio snl posto zoologico ehe ad es.sa compete. Difatti il 
D'Orbigny eosl definiva il genere Straparnllus: „ Animal inconmt. 
Coquille orbieulaire, deprimee, a ombilic si ouvert que les tours 
sont quelquefois aussi eoncaves d'un eöte que de l'autre; cepen
diwt des espeees ne laissent pas que d' a voir la spire saillante. 
Les tours sont ronds ou carres, sans canal en dedans de l' ombilie, 
et eette partie le plus souvent sans hourrelet crenele au partour. 
Bauche ronde ou earree „. 

SpiegazioQe delle flgure 

Fig. 3.• Straparoltus circumccstatus, n. sp., veduto· dal laLo ombellicale, 
proveniente dal Lias inferiore delle Grotte di S. Eusta
chio, presso Sanseverino-Marche, alquanto ingrandilo. 

Fig. 3.h Lo stesso, veduto dalla pai·tr~ anteriore. 

( 1) Chenu - Man. de crini:h. et de pal. conch. T. tcr pag. '234, Pari>, 1859. 
( 2) D' Orbigny - Pal. franc. T1·r. juras., t. :!, pag. 309; P:Jris, 1850. 
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Gen. Pleurotomaria, Defrance. 

Pleurotomaria, sp. ind. 

Conehiglia troehiforme, a spira allungata, a sommifä ottusa, 
eon sei anfratti a gradini piegati quasi ad angolo retto, ornato 
da dieei a dodiei tubereoli, da ognuno dei quali partono supe
riormente ed inferiormente eostieine abbastanza rilevate dap
prima, ma ehe va,nno poi gradatamente seomparendo in prossi
mita alle suture dei giri sueeessivo e preeedente. 

Altezza ... 
Diametro . . . . . . . . . . . . . . . . . 25mm. 
Altezza relativa dall' ultimo anfratto . 0, 33 
Apertura dell' angolo spirale. 55° 
Angolo suturale . . . . . . . . 103° 

Ho raeeolta l' impronta di q uesta pleurotc•maria nel Lias 
inferiore del monte Sanvieino, ed ho potuto rilevarne i earatteri 
deseritti meree un modello in gesso. Non ho ereduto eonveniente 
erearne una nuova speeie, sebbene a nessuna delle eonoseiute 
si avvieini, perehe pi'obabilmente pareeehi ornamenti esterni, 
sottili, assai frequenti e earatteristiei nelle pleurotomarie, non 
sono rimasti eor:servati nell' uniea i,mpronta ehe io posseggo, e 
quindi la deserizione ehe ne ho data e eerto molto ineompleta. 

Pleurotomaria, sp. ind. 

cfr. Pleurotomaria rotundata, 

>> » 

Munster in Goldfuss - Petrefacta Ger
maniae, drit. th., p. 73, pl.186, fig. 1, 
Düsseldorf, 1841-1844. 

Dumortier - Et. pal. sur les dep. jura1 
du Bassin du Rhone, 2.me par. Lim 
inj., p. 44, pi. IX, fig. 2, Paris, 1867. 

Conehiglia troeoide, alquanto eompressa, piu larga ehe alta, 
spira formata da quatt'ro anfratti subpentagonali, l' ultimo dei 
quali leggermente arrotondato verso l' ombellieo e tutti di rapido 
aeereseimento. 

L'insieme di questa pleurotomaria, sebbene non si possa to
talmente earatterizzare a cagione del suo eattivo stato di con-
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servazione, trova tuttavia moltissima analogia con Ja Pleieroto
maria rotundata, Munster, alla quale ho creduto avvicinarla. 

Altezza ..... 
Diametro ................ . 
Altezza relativa dell' ultimo anfratto 
Apertura dell' angolo spirnle ..... . 
Angola suturale . . . . . . . . . . . . 

35mm. 
4lmm. 

0, 47 
70° 
120° 

Dalle citate dimensioni, Je quali non sono ehe approssimative, 
la specie appenninica sembra presentare analogia di proporziorti 
con quella del Bacino del Rodano, citata dal Dumortier (1 ), ma 
con sviluppo assai minore. 

Pleurotomaria, sp. ind. 

cfr. Pleurotomaria Suessi, Hörnes in Stoliczka - Ue. die Gastrqp. u. 
Aceph. der Hierlatz-8chichten nei Sit:i. der 
K. der lVis. Math.-Nat. clas., XLlII B., 
p. 192, taf. V, fig. 1, a-d, Wien, 1861. 

Due esemplari di Pleurotomaria raccolti nel Lias inferiore del 
monte Sanvicino si avvicinano moltissimo alla fig. 1 a, tav. V, 
ehe lo Stoliczka da della Pleurotomaria Suessi, Hör. Come questa 
nei nostri esemplari la spira e composta di cinque anfratti e 
piu larga ehe alta; ma il loro cattivo stato di conservazione non 
ci permette di identi:tlcarli ad essa. 

Gen. Ph a s i an e 11 a, Lamarck. 

Phasia.nella morencyana, Piet. 

1856. Phasianella morencyana, PieLte - Bull. de la soc. geol. de France, 
2.e serie, t. XIII, pag. 204, pi. 10, fig. 12, 
Paris. 

1865. » » 'ferquem et Piette - Le lias inJ. de l' Est 
de la J1,rance nelle Mem. de l,a soc. geol. 
de France, 2;• serie, t. VIII, pag. 55, 
pi. 4, fig. 9-11, Paris. 

" CoquiUe conique, lisse, a sommet aigu; spire allongee, com
posee de six tours legerement convexes, le dernier tres-renfle, 

(') Dumortier - Et. pal. ec. 
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plus grand que le reste de la spire; ouverture ovale, labres 
externe et interne aigus; base foise, arrondie, non ornbiliquee "(1). 

Parecchi esemplari di Phasi(tnellae ehe ho racco lti nel Lias infe
riore delle Grotte di 8. Eustachio, presso Sanseverino-Marche, 
corrispondono perfettamente alla descrizione ehe i due paleonto
logi franccsi danno della Phasfonella morencyana. La forma rlel-
1' Appennino si allontana pero alquanto da quella di Francia per 
il suo maggiore sviluppo e per le proporzioni, non tanto pero 
da doverla considerare come specie da essa distinta. 

Altezza ................. . 
Diametro ............•.... 
Altezza relativa dell' ultimo anfratto •. 

La Phasianella rnorencyana in Francia si trova insieme aI
l' Ammonites (Aegocerm) angulatus, ehe caratterizza cofä. il secondo 
piano, in ordine ascendente, del Lias inferiore. 

-Gen. E m arg in u 1 a, Lamarck. 

Emarginula Meneghiniana, n. sp. 

TAv. XI, fig. 4 a-c. 

Conchiglia obliquamente conica, a sommita alquanto poste
riormente incurvata, alta quanto larga alla base, ornata da un 
numero assai variabile di costicine longitudinali (dalle 20 alle 
40) e da sottili strie d'accrescimento parallele alla base. Nella 
sua parte anteriore presenta una depressione, ehe dalla base, 
ove assnme la massima ampiezza, dai mm. 2 ai mm. 3, 5, va 
successivamente restringendosi coll' avvicinarsi alla sommita. Nel 
mezzo di questa depressione si ha una costicina longitudinale, 
la quale e appena segnata alla sommita, e si protende, aumen
tando leggermente in rilievo, sino alla parte superiore dell' inta
glio, i1 quale occupa circa un quinto de11' intera altezza della 
conchiglia. La base e circolare. 

Ho raccolti parecchi individui di questa elegante specie di 
emarginula nel Lias inferiore delle Grotte di S. Eustachio, presso 

( 1) Terquem et Piette - Le lias in[. ec. 
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Sanseverino-Marehe, ov' e frequentissirna ed ove assurne per lo 
pfü le seguenti dirnensioni: 

Altezza ...... . 
Diametro a11a base 

ehe variano ben poeo. 
Ordinariarnente non si ha della Emarginula J.lfeneghiniana ehe 

il modello interno nella eavita della roeeia, ehe ineludeva la eon
ehiglia ed il guseio seomparso ha laseiato sulla impronta la 
seultura dei suoi esteriori ornamenti; le figure quindi disegnate 
sono state in parte rieostruite eon la massima eura. 

Sino ad ora, per quanto io sappia, una sola speeie di Emar
ginula era stata notata ne] Lias inferiore, l' Emarginula liasina) 
-Tqm., :r:invenuta nel Gres ad Ammonites ( Aegoceras) angulatus 
di Hettange (1). II Terquem eosl. definisce la sua speeie. "Coquille 
obliquement eonique, a sommet refteehi, et ornee de eötes longi
tudinales qui alternent avee d' autres plus petites, tontes eroisees 
par de fines stries d' aeeroissement; le base est obvale „. Si vede 
adunque ehe la- mia speeie diversitiea da quella del rrerquem per 
avere una sola serie ed uniforme d1 eostieine longitudinali e per 
essere alla base eireolare. Essa poi si avvieina notevolmente 
all' Ernarginula Goldfussi, Roe. del Coralrag (2), ehe dal Morris e 
dal Lyeett e) viene dubbiosarnente riferita al genere Rimula. Si 
distingue pero eon faeilifä l' Emarg·inula Jleneghiniana dalla speeie 
ehe il Römer eosl. definiva „ E. testa ell·iptica oblique conica lon
gitudinaliter 15-19 costata) interstitiis transverse costulatis, apice 
elato subspirali antrorsmn incurvo „ per non avere, oltre a11e eo
stieine longitudinali negli intervalli eompresi tra essi, anehe le 
eostieine parallele alla base e per non avere l' apice subspirale. 

L' esistenza di moltissirni individui dell' Emarginula Meneghi
niana nel Lias inferiore delle Grotte di S. Eustaehio, mi par 

( 1) Terquem - Pal. du sysl. /itis. in{. du grand-ducluf de Luxembourg et de 
HeUange du dep. de la MosPlle nelle Mim. de fct soc. gr!ol. de Fmnce, 2: serie, t. V, 
sec. par., p~g. 279, pi. XVII, fig. 1 :2, Parh;, Pfö:i. - Terque1n ff Piette - La Lias 
inf.del'EstdelaFrance ndle Mem.ec.:2.'ser. t. VJ[[,.pag. G7, Paris, 1865. 

(2) Römer - Die Ver. d. 1rordeut. Ool.- Geb., pag. 136, tab. IX, fig. 23, Han
nover, 1836. 

( 3) Morris and Lycett -- A mon. of the Mol. f. t. Gr. Oot. ec. p~g. 86, pl. VIIJ, 
fig. 1, 1 a'.c, nella Pal. soc„ London, 1850. 
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cosa assai. rimarehevole, poiehe il genere Emarginula e scarsissimo 
nell' antiehifä e in tutto il lungo periodo seeondario non si conta 
d i esso ehe q ualehe speeie ben rara. 

Spiegazione delle figure 

Fig. 4." Emarginula Jl1eneghiniana, n. sp., vedut.a lateralmente e m
grandita. 

Fig. 4.b La stessa veduta auteriormente. 
Fig. 4. 0 La stessa veduta superiormenle. 

Gen. Solarium, Lamarek. 

Solarium, sp. ind. 

cfr. Planorbis liasinus, DunJ..er - Palaeontographica, n.0 1, p. 107, 
pi. 13, f. 20. 

Straparollus liasinus, sp. D'Orbigny - Prodrome, t. 1, p. 214, n.o 49. 
Solarium liasinum, Terquem et Piette - Le lias injerieur de l' Est 

cle la France nelle Mem. de la soc. geol. de 
France, 2• ser. t. VIII, p. 46, pi. II, fig. 31-34. 

Conehiglia eompre.ssa, liseia, spira lenticulare, eomposta di 
tre giri leggermente arrotondati, apertura obovale. Questi soli 
sono i earatteri ehe posso rilevare da un unieo esemplare in 
parte ineastrato nella roeeia, raeeolto nel Lias inferiore delle 
Grotte di S. Enstachio, presso Sanseverino-Marebe. 

Altezza . . . . . . . . . . . . . . . 7mm. 
Larghezza . . . . . . . . . . . . . . . . 15mm. 
Altezza relativa dell' ultimo giro . . . 0, 57 

Esso trova qnalehe analogia eon il Solarium liasinum, Dkr., 
dal quale diversifica notevolmente nelle proporzioni, massima
mente nella larghezza; tuttavia ho creduto conveniente avvici
narlo ad esso piu ehe a qualunque altra specie. 
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A.eefali 
Gen. A v i c u 1 a , Klein. 

Avicula Janus, Mgb. 
Tav. XI, fig. 5-8. 

1853. Po~idonomya Janus, Me1Hghini-Nuooijussili toscani inappendice 
alle considerazioni sulla geol. strat. tos. dei 
prof cac. P. S:=i.vi e G. Meneghini. - Est. da
gli An. dell' Uni. tos., t. III, p. ~7, P1s'l.. 

1869. » » ZitV~l - Geol. Beob. aus den Central-Ap. 
nelle Geog.-Pal. Beil. <li B,~neke, pag. 119, 
München. 

1876. Aoicula Janus, Mgh. in De-S1efoni - Geologia del Jlfonte pisano 
nelle Mem. per sero. alla desc. della car. 
geol. d'Italia, vol. I1l,par. 1, pag. 81, Roma. 

II Meneghini pubblicava sin dal 1853 Ja descrizione di que
sto fossile caratteristico del Lias inferiore di Campiglia in To
scana riportandolo allora al genere Posidonomya e cosl definen
dolo: P. testa suborbiculari, subaequilatera, ad arnbitum compressa, 
1tmbonibus promi.nulis, radiatim cosiata et concentrice plicata, tum 
costis vel plicis carente, tum et omnino levij latere buccali rotundato, 
anali obtuse anguloso. Piu tardi invece esaminando esemplari 
maggiormente conservati di quelli, ehe gli servirono a stabilire 
la nuova specie, noto in essi la presenza di orecchiette, onde 
fu indotto a riferirli al genere Avicula. Questa rettificazione 
avvertita nelle collezioni del mnseo geologico di Pisa, fu poi 
pubblicata dal De-Stefani nel 1876 nel suo interessante lavoro 
geologico sul Monte pisano. Il Meneghini inoltr~ scriveva: " Gli 
individui maggiori giungono a circa due centimetri di lun
ghezza e poco meno di larghezza; vi si contano circa venti co:>te 
uniformente raggianti, ma ineguali, ehe svaniscono piil o meno 
prontamente o verso il margine o verso l' umbone e talora anche 
mancano intieramente. Le pieghe concentriche, delle quali in al
cuni individui se ne vedono dodici a quindici, sono pure talvol
ta pronnnciatissime, talora invece intieramente mancanti, e cio 
indipendentemente dalla presenza delle coste, inducendo cosl una 
serie di aspetti svariatissimi, i cui due termini estremi si pren-
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derebbero a prima giunta per due speeie distinte." Cosl l' illustre 
paleontologo earatterizzava la sua nuova speeie. 

L'estinto abb. Mariotti di Cagli, solerte e intelligente rac„ 
eoglitore di fossili dell' Appennino eentrale, rinvenne nel Lias 
inferiore del l!,urlo un pezzo di roceia (fig. 8), tinta leggermente in 
rosato, eostituita intieramente da gusei di avieule, nei quali il 
Meneghini pote rieonoseere la medesima forma toscana ; eolla 
differenza pero ehe mentre in 'füseana predominano individui ben 
pieeoli, ehe raramente assumono le massime dimensioni aeeen
nate dal Meneghini, al Furlo inveee predominano individui pres
soehe della medesima grandezza, ehe poeo oseilla dai 14 milli
metri in lunghezza e poeo meno in larghezza. In quanto poi agli 
ornamenti esteriori, relativi alle pieghe eoneentriehe e alle eoste 
raggianti, la forma del Fur]o non assume tutte qHelle variazioni, 
quasi innumerevoli, ehe si hanno nell' Avicula di Campiglia; ordi
nariamente presenta circa venti eoste uniformente raggianti, ehe 
dal margine gradatamente vanno diminuendo in rilievo e final
mente a svanire all'umbone e da ventieinque a trenta pieghe eon
eentriehe irregolarmente pronuneiate e irregolarmente disposte, 
ma sempre piu fitte alla regione umbonale (fig. 5). Questo earat~ 
tere relativo alla spessezza delle pieghe eoneentriche in prossimita 
dell'umbone e assai notevole aaehe nell'Avicula Janits di Toscana. 

E frequente poi al Furlo Ja forma (fig. 6) nella quale le coste 
raggianti si presentano alternatn di rilievo, costituendo cosl due 
serie distinte di coste, delle quali talune volte e visibile ad oeehio 
nudo semplieemente la serie di maggior rilievo. Tra i diversi 
esemplari raccolti dal Mariotti abbiamo notato due sole valve, 
nelle quali maneano del tutto le eoste; in una di queste (fig. 5), 
riferibile prohabilmente alla sinistra, sono ben visibili le orec
chiette, prive di qualunque ornamento. La diversita di dispo
sizione di coste o di pieghe concentriehe eosl frequente nella 
forma toscana, credevo poterla attribuire a diversita di valva, 
ma un aceurato esame di moltissimi individui tanto del Cam
pigliese come del Furlo e d' altre loealita non ha comprovato 
la mia supposizione. Si vede ehe esso e un carattere puramente 
aceidentale e ehe varia gradatamente da individuo a individuo, 
come notava il Meneghini. Alla forma del Furlo e somigliantis
sima quella, ehe si rinviene nel calcare bianco di neve e in parte 
cristallino del Lias inferiore di l\fonticelli, nella parte orientale 
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della Campagna Romana. 'rranne il carattere dell' alternanza di 
costicine di maggiore e di minor rilievo, ehe e ben raro negli 
individui di Monticelli, per tutti gli altri esteriori ornamenti _e 
per le dimensioni ricordano totalmente quelli del Furlo. 

Da tutte le specie di Aviculae liass:che e distinguibile l'Avicula 
Janus, ne con alcuna di esse trova qualche analogia. La forma 
pero priva di costicine longitudinali (:fig. 5) si avvicina molto 
all'Avicula concinna, Hörnes del Trias di Someraukogel presso 
Hallstatt, dalla quale diversi:fica per avere le orecchiette liscie 
e per essere di forma suborbiculare . 

Spiegazione delle figure 

Fig. 5. Aoicula Janus, Mgh., valva probabilmente sinistra, ingrandita, 
del Lias inferiore del Furlo. 

Fig. 6. Porzione di guscio, fortemente ingrandito, di un' Avicula Janus 
de! Furlo a strie alternate di rilievo. 

Fig. 7. Porzione di guscio, forlemente ingrandito, di un altro esemplare 
di Aoicula Janus del Furlo a strie di uniforme rilievo. 

Fig. 8. Frammento di roccia con .Aviculae Janus del Furlo. 

Braehiopodi 

Gen. Terebratula, (Lhwyd.) Davids. 

'fereb1·atula Eustaehiana, n. sp. 

Tav. XI, fig. 9 a-d. 

Conchiglia di forma subovale, leggermente troncata nella re
gione frontale, ornata da una serie di pieghe (circa 18 su ciascuna 
valva) longitudinali e inegualmente disposte e convesse, appena se
gnate nella regione frontale e latero-frontale, le quali vanno gra
datamente scomparendo in vicinanza alla regione apiciale, e da 
una serie di linee, difficilmente visibili ad occhio nudo, del pari 
alle prime longitudinali, assai vicine le une alle altre, ehe si 
estendono su tutta la superficie esterna. In ambedue le valve si 
osservano tre forti linee d' accrescimento, Ja prima delle quali 
occupa Ja parte mediana della conchiglia e l' ultima e situata 
vicinissima alla commissura delle val ve. La piccola valva pre-
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senta una gibbosita nella sua parte eentrale assai ph'l sviluppata 
ehe non sia quella ehe si osserva nella grande valva, la quale 
raggiunge la massima eonvessita in vieinanza alla regione api
eiale. La gibbosifä mediana della piceola valva si protende in 
forma di lobo frontale assai caratteristieo, con una depressione 
longitudinale appena visibile; a questo lobo corrisponde nella 
grande valva un leggerissimo rialzamento, limitato da due pieghe 
ben pronunciate. La commissura delle valve, la quale si e:ffettua 
sotto un angolo alquanto acuto, da luogo nella fronte ad una in
fl.essione in cui si contano quattro pieghe su ciascuna valva. L'apice 
della grande valva e assai robusto e ricurvato in modo da lasciare 
un sufficierite spazio per il deltidio, il quale e Jeggermente con
cavo, non molto ampio e troncato all' apice dal forame. Inoltre 
l' apice e pochissimo carenato nelle sue parti laterali, le quali 
con una dolce insenatura si abbassano sulla piccola valva, non 
offrendo ehe limite indeciso alla falsa area (meplat). 11 forame 
ha forma pressoche ovale, con un diametro massimo di due mil
limetri. 

L'esemplare descritto presenta le seguenti dimensioni: 

Lunghezza. . . . . . . . . 2smm. 
Larghezza . . . . . . . . . . 23mm. 
Spessezza. . . . . . . . . . . . . . . . . 2omm. 

Quantunque siano del tutto sconosciuti i caratteri interni 
della T. Eustacltiana, ne sia nella sua piccola valva visibile al
cuna traccia del setto mediano, tuttavia l'insieme della sua forma 
e di alcune sue particolll.rita la farehbßrO ravvicinare alla sezione 
delle Waldheimiae (King), cosa ehe per ora si deve accennare solo 
come probabile. 

1 .a T. Eustachiana, sebbene sia meno dilatata della T. (Wal
dheimia?) ba_silica, Opp. della zona a Pentacrinus tuberculatus (!), 
pura ad essa piu ehe a qualunque altra specie del Lias inferiore 
per alcuni caratteri si avvicina. Maggiormente poi si scorge 
l' analogia paragonando la T. Eustachi'ana con la T. basilica rin
venuta a Saint-Cyr nella zona ad Ammonites ( A1·ietites) Buklandi, 

(') Oppel - Ue. d. Brach. d. unt. Lias nel Zeit. der d. geol. Gesell., XIII, B., 
Berlin, 1861, pag. 532, tav. X, ßg. 1 a, b, c. 
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descritta e :fignmta dal signor Dumortier (1). La T. basilica rin
venuta uel Lias inferiore a Gryphea arcuata dei dintorni di Lan
gres (Haute-Marne) descritta dal signor Deslongehamps e) esclu
dendo il casö ehe essa sia una Waldheimia, si avvicina piU alJa 
specie tipiea dell'Oppel e presenta quindi maggiori differem:e 
con la :nostra di quello ehe non offra l' individuo eitato dal 
Dumortier (3). 

Qualunque eonfronto si faeeüt pero tra la 7'. Eustachiana e 
la T. basilica dei varl autori, non traseurando quella variabilita 
di forme e di aleuni earatteri seeondarl, ehe spesso si osservano 
nelle terebratule, la speeie ehe noi proponiamo eome nuova ri
mane totalmente distinta da quella dell' Oppel, tanto per la 
maggiore eonvessita delle valve, quanto per la eommissura di 
esse e per gli ornamenti esterni, earattere per cui si avvieina a 
quella varieta della T. fimbriodes, Desl., specie del Lias medio, 
eorrispondente alla fig. 3, pl. 44 (i). Riguardo poi alla regione 
apieiale, ehe forma per le terebratule una parte di altissima 
importanza laddove non si eonosea di esse l' apparato apofisario, 
e del tutto diversa da quella della T. basilica; e se si volesse 
di questo carattere della nostra speeie eereare qualehe analogia 
con quello di altre speeie, si trovereb be forse nella T. Andleri, 
Opp., del Lias inferiore di Hierlatz (5

). 

L'esemplare deseritto e 1' nnico ehe io abbia rinvenuto com
pletamente conservata nel Lias inferiore delle Grotte di S. Eusta-: 
chio, presso Sanseverino-Marche. 

Spiegazione delle figure 

Fig. 9 a-d. Terebratula Eustachiana, n. sp.~ de! Lias inferiore delle 
Grotte di S. Eustachio. 

( 1) Dumortier - Etwle$ pal. sur le dep. jur11s. du Bas. du Rhone, Paris, 1867, 
tav. XIV, fig. 1, 2. 

(t)Des longchamps-Brachiopodes jurassique nella PaJeuntologie fran9aise, p. 72, 
tav. 8 bis, fig. 9, 10, Paris (in corso di pubblicazione). 

(3) Dumortier - 1. c. 
(~) Deslongchamps - 1. c. 
(5) Oppel - Ue. d. Brach. ec. 
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Te r e brat u la Mi c li, n. sp. 

Tav. XI, fig. 10 a-d, 11 a-d. 

Conehiglia globulare, ma a rapporto variabile tra lunghezza 
e larghezza seeondo l' efa, brillante per mieroseopiea punteggia
tura, ornata da sottilissime linee eoneentriehe, ehe vanno infit
tendo e quasi seomparendo in prossirnita alla regione apieiale. 
Le valve sono egualmente eonvesse ed o:ffrano ciaseuna un leg
gero seno o depressione mediana, maggiore nella grande valva 
e minore nella pi.eeola, appena sensibile nella giovine eta. Questa 
depressione si estende dalla fronte sino ad un quarto o poeo 
piU della intera lunghezza. Le valve presso alla regione apieiale 
sono riunite in una linea leggermente eurva, eon la eonvessita 
rivolta verso la pieeola valva, lnea ehe diviene quasi diritta alle 
regioni latero-frontali per poi inflettersi alla fronte aneora verso 
la piecola valva, eorrispondentemente alla depressione mediana. 
Le valve sono riunite sotto un angolo aeuto alla fronte, angolo 
ehe diviene aneora piU aeuto alle regioni latero-frontali. V apiee 
della grande valva non e molto rieurvo e termina alla estre
mita eon un piecolo forame rotondo; ai lati e notevolmente ea
renato e presenta quindi una distinta falsa area (meplat). 11 
deltidio, benissimo definito, e basso, alquanto troneato dal fo
rame e molto eoneavo ed ampio. 

Dopo aver saerifieati pareeehi esemplari di questa elegante 
eonehiglia per studiarne l'interno, sono riuseiti a vedere qual
che traeeia dell' apparato apofisario, il quale non si protendo 
ehe assai poeo dalla regione apieiale e sebbene non possa de-. 
seriversi esa.ttamente, tuttavia non fa punto esitare a riferire la 
speeie deseritta alle terebratule propriarnente dette. 

Le misure di due individui, ehe rappresentano gli estremi 
della serie esaminata, sono le seguenti : 

I. II. 

Lunghezza . . . . . . 9mm., 5 . . 9mm. 
Larghezza. . . . , , . 9mm., 5 . , 7mm., 5 
Spessezza . . . . . . . 7mm., 5 . . . . . . ßmm. 

L' esemplare maggiore, ehe, a giudieare dalle molte e spesse 
linee d' accreseimento, e a riferirsi ad un individuo adulto, 
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presenta proporzioni al tutto diverse dall'individuo giovane, dal 
qnale si distingue anche per alcnni caratteri secondari. N otiamo 
pero ehe la conformazione degli apici e la linea di commissura 
delle due valve sono caratteri, ehe rimangono' sempre costanti 
in tutti gli esemplari esaminati. 

A nessuna delle forme fin qui conosciute credo attribuibile 
la specie descritta e ehe propongo come nuova. Essa trova solo 
un riscontro, molto lontano del resto, in qualche carattere ester
no con la Terebratula (Waldheimia) Ewaldi, Opp. del Lias in-

. feriore di Hierlatz (1). 

Ho raccolti dieci esemplari della T. Micii nel Lias inferiore 
del Monte Sanvicino. 

Spiegazione delle figure 

Fig. 10 a-d. Terebratula Micii, n. sp., de! monte Sanvicino, ingrandita. 
Fig. 11 a-d. » » " della stessa localita, ingrandita. 

Terebratula, sp. ind. 

cfr. Terebratula sphenoidalis, Mgh. in Gemmellaro- Sopra alcune Jaune 
giuresi e liasiche di Sicilia, p. 62, tav. X, 
fig. 16-19, Palermo, 1874. 

Lunghezza 
Larghezza 
Spessezza. 

Questa conchiglia, raccolta nel Lias inferiore del monte San
vicino, ha mancante in parte la regione frontale, non offre quindi 
tutti i caratteri essenziali per poterla esattamente descrivere. 
Paragonata con un individuo della T. sphenoidalis, Mgh. di Si
cilia, conservato nel museo di storia naturale di Pisa, presenta 
con esso molti caratteri a comune, specialmente quelli relativi 
alla conformazione della regione a piciale, alla finissima punteg
giatura e agli eleganti ornamenti consistenti in linee sottili rag-

(1) Oppel - Ue. d. Bmch. d. unt. Lias nel Zeit. der d. geol. Gesell., XIII B., 
Berlin, 1861, pag. 537, tav. Xf, tlg. 1 b, c. 
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gianti e vieine fra loro, ehe dagli apiei della eonehiglia seorrono 
sino al suo eontorno esterno e piu pronunciate verso i lati delle 
due valve. Confrontando poi la terebratula rinvenuta al Sanvi
eino eon la :figura 18b nella tavola X, ehe il Gemmellaro (1) da 
della T. sphenoidalis, Mgh., l' analogia tra queste due specie di
viene anehe maggiore. Non possiamo giudicare nulla riguardo 
alla linea di commissura delle valve nella regione frontale, pero 
in quella parte in cui e visibile e identica a quella della T. sphe
noidalis, Mgh. Diversifica poi da questa per la maggiore am
p1ezza del forarne e per la maggiore convessita delle valve. 

Gen. Waldheimia, King. 

\Valdheimia. Neronis, Meneghini, col. 

'fAv. XI, fig. 12 a-d. 

Conchiglia di forma globulare, quasi egualmente lunga quanto 
larga (1/j millimetro di di:fferenza) fortemente troncata alla parte 
anteriore, liscia e brillante per sottilissima punteggiatura. Le 
sue valve sono egualmente e pressoche rego1armente convesse 
se si toglie una leggera gibbosita ehe presenta la grande valva 
in vicinanza alla regione apiciale. Esse si connettono sotto un 
angolo ottusissimo e in linea pressoche retta nelle regioni la
tero-frontali, linea ehe repentinamente diviene flessuosa alla 
fronte, designando un largo V rivoltato con l'apertura verso la 
piceola valva. (~uesta presenta alla regione frontale due sottili 
pieghe longitndinali, ehe si estendono per un 1/4 circa della lun
ghezza totale della conchiglia, separate da una depressione pro
fonda, corrispondente alla sinuosita della commissura delle valve, 
e ripiegata alquanto verso la grande valva, e su di questa anche 
leggermente segnata. L' apice della grande valva e molto ro
busto, leggermente carenato a' suoi lati e assai ricurvo, non tanto 
pero da nascondere il deltidio, il quale e ben distinto: il forame 
assai piccolo e di forma circolare. 

I caratteri interni sono sconosciuti, e pero visibile nella pic
cola valva traccia del setto mediano. 

L' esemplare, ehe servl al nostro illustre maestro Meneghini 

( 1) GG. Geinmellaro - Sopra alcune faune giuresi ec. 
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per stabilire la nuova speeie e ehe ora e stato descritto, si eon
serva nella eollezione paleontologiea dell'.Appennino eentrale nel 
museo di storia naturale di Pisa e fu raeeolto dal prof. Fede
rieo Miei nella Tana delle capre al rnonte N erone nel cakare 
ehiaro, massieeio, riferibile al Lias inferiore. Presenta le seguenti 
dimensioni: 

Lunghezza. 
Larghezza. 
Spessezza . 

12mm., 5 
13mm. 
10rnm., 5 

La W. Neronis, Mgh. ha qualehe piirentela eon la T. cera
sulum, Zitt. rinvenuta nel Lias rnedio tra Cagli e Cantiano "nel
l'Appennino eentrale ('), e il Meneghini difütti aggiungeva nel 
eartellino della eollezione dopo averla ehiamata W. Neronis, efr. 
T. cerasulum, Zitt. a qua differt fronte eniarginata. foille figure 
e dalla deserizione ehe da lo Zittel ('2) della 1'. cerasulum, si vede 
ehe negli individui di giovine eta la sinuosifä frontale della 
eommissura delle valve non e ehe aeeennata per divenire poi 
maggiormente pronuneiata negli individni piu adulti, senza pero 
raggiungere mai quella ehe si osserva nella nraldheimia Nero
nis. Un altro earattere ehe distingue la TV. Neronis clalla speeie 
dello Zittel e quello relativo alla eonvessita delle valve, assai 
piU sentita nella "TV .. Ne1·onis di quello ehe non sia nella T. ce
rasulum. Difatti faaendo il paragone tra le dimensioni della 
apeeie del Meneghini e quelle del grande esemplare della speeie 
dello Zittel, al quale maggiormente si avvieina la Waldheimia 
deseritta, si trova ehe mentre la TV. Aeronis ha mm spessezza 
di 10mm., 5 sopra una lunghezza di 10mm., 5 la T. cerasulum non 
ha ehe una spessezza di Sm"'· sopra 12mm. di lunghezza. Presein
dendo pero da questi caratteri seeondari, a eui non bisogna at
tribuire molto valore, quello ehe individu~lizza la W. Neronis e 
ehe la separa senza eeeezione dalla T. cerbsulmn e relativo alla 
eonförmazione .dell'apiee della grande va~va, il quale ··sebbe.ne 
molto robusto e rieurvo nella W. Neronis non lo e tanto da 
naseondere totalmente il deltidio, eome aeeade nella T. cerasu-

(i) Zittel - Geol. Beob. ec. pag. 125, lav. XIV, fig. 5 a-d e 6 a, b. 
( 1) Zittel - I. c ' 
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lum dello Zit 1 e per l' indh~io del setto mediano nella piccola 
valva. Per q esti stessi caratteri e nettamente separata la W. 
Ne1'onis dalla T. rudis, Gemm. della zona a Terebratula Aspasia 
di Sicilia, spe ie ehe molto si avvicina alla T. cerasulum (1). 

Spiegazione delle figure 

Fig. 12 a'-d. aldheimia Neronis, Mgh„ de! Lias inferiore del monte 
N erone, in grandezza naturale. 

Gen. Rhynchonella, Fischer. 
Rhynchonella variabilis, Schloth., sp. 

1813. Terebratulites variabilis, Schlotheim - Beit. zur Nat. der Vers. 
in Leonhard's Min. Task., vol. VII, 
pag. 1, fig. 4. 

1852. Rhynchonella variabilis, Davidson - A mon. oj Br. ool. and 
lias. brach„ pag. 78, pi. XVI, fig. 1-6, 
and XV, fig. 8-IO, nella Pal. Soc., 
London. 

1865. „ „ Terquern et Piette - Le lias inj. de l'Est 
de la France, nelle Mem. de la Soc. 
Geol. de France.-Deux. ser., tom.8.•, 
pag. 114, Paris. 

1864-69. » » Dumortier - Et pal. sur les dep. Juras. 
du Bas. du Rhone. Prern. par. Injra
lias, pag. 165, pi. XXV, fig. 5 a IO; 
deux. par. Lias inferieur, p. 80 et 230, 
pi. XLIX, fig. 8-IO; trois. par. Lias 
moyen, pag. 150, pi. XXII, fig. 13 et 
14, Paris. 

1869. Rhynchonella triplicata, Dumortier - Et ecc. Trois par. 1Lias 
moyen, pag. 151, fig. 10 a 12, Paris, 

1871. Te1·ebratula triplicafo, Quenstedt (pars) - Die Brach., nelle Pe
trefact. Deut. - Der er. A bth„ zw. B., 
pag. 70, 75, tab. 37, fig.176-183, tab. 38, 
fig. 1-22, Leipzig. 

1878. R hynchonella va1·iabilis, Davidson - Suppl. to the juras. and 
trias. sp., pag. 208, nella Pal. Soc., 
London. 

Si conserva nella collezione paleontologica dell' Appennino 
centrale nel museo di storia naturale di Pisa una Rhynchonella, 

( 1.) GG. Gemmellaro - Sopra al {au. giur. e lias. di Sicilia, pag. 60, tav. X, 
fig. 20-22, Palermo, 1874. 
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ehe il Meneghini riferiva alla Rh. variabilis, Schloth. Essa pro
viene dal Lias inferiore della Tana delle capre al monte Nerone, 
ove fu raccolta dal Miei insieme alla Waldheimia Neronis, Mgh., 
gilt descritta (pag. 161). E una piccola conchiglia irregolarruente 
tl'iangolare, piu larga (5mm.) ehe lunga csmm.) e un poeo eom
pressa. La grande valva presenta un seno ben rnareato e non 
molto arnpio; il lobo corrispondente nella pieeola vafva e defi
nito da due pieghe laterali maggiormente pronuneiate delle altre. 
Si contano 7 costicine angolose su di una valva ed 8 sull'altra. 
L' apiee della grande valva e poco ineurvato sulla valva minore 
e non molto acuminato. 

Questa Rhynchonella sebbene per alcuni earatteri si seosta 
da tutte quelle varieta della Rh. variabilis citate dai moltissimi 
paleontologi, ehe si occuparono di questa specie, ehe has caused 
great confusion from its variable shape (1), tuttavia sembra. doversi 
ravvicinare a quella forma della variabilis corrispondente alla 
fig. 9, pl. XV, riportata dal Davidson (2). 

Riferiseo inoltre alla Rh. variabilis, Schloth. varieta tripli
cata, Phil., una Rhynclionella non totalmente eonservata, ehe ho 
raccolta nel Lias inferiore del monte Sanvicino. Essa presenta 
le seguenti dimensioni: 

Lunghezza. . . . 9mm. ,5 
Larghezza . . . 1 omm. 
Spessezza . . . . gmm. 

e corrisponde perfettamente alle figure 10-12 ehe il Dumortier 
da della Rh. triplicata, Phil., proveniente dalla parte inferiore 
del !Jias medio di Monteillet (3), e trova inoltre qualehe analogia 
eon la Terebratula (Rhynclwnella) gryphitica pilula figurata dal 
Quenstedt (4). 

Lo Zittel {5) nel Lias inferiore del monte Catria rinvenne 
una Rhynchonella della quale noto la somiglianza eon la Rhyn
chonella variabilis, Schloth., senza per altro identificarla eon essa. 

(') Davidson - Brit. ool. a11d lias. bra.ch .. ne ll.:1 Pul. Soc., pag. 79, Loodon, 1852. 
(') Davidson - 1. c. 
(3) Dumortier - Etu. pal., 3.C par., Lias moyen ec. Pari~, 1869. 
( 4) Queostedt - Die Brach. ec. pag. 41, tav. 37, Hg. 27. 
(5) Zittel - Geol. Beob. aus den Ce.nt.-Ap. nelle Geog.-Pal. Beil di Benecke1 

p. 118, München, 1869. 
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Rhynchonella snavis, n. sp. 

Tav. XI, fig. 13 a-d, fig. 14 a-d. 

Cg_nehiglia piuttosto piccola, generalmente lunga quanto larga, 
di forma orbieolare negli individui di giovine eta, tendente alla 
triangolare negli individui adnlti. Le sue valve a. struttura fi
brosa sono ornate da sottilissime linee coneentriche d'aceresci
mento parallele alla regione palleale. La grande valva, unifor
niemente e non molta compressa, presenta alla regione frontale 
un ampio seno pochissimo marcato, ehe si estende per circa un 
quarto dell'intera larghezza. In questo seno scorrono tre pieghe 
profonde, angolose o leggermente arrotondate, ehe vanno gra
datamente diminuendo in rilievo in prossimita alla regione api
ciale. Esso e limitato lateralmente da due eosticine, a ciascuna 
delle quali ne succedono ancora due piU piceole delle altre, dopo 
di ehe si ha la commissura laterale delle val ve in linea ben poco 
ondulata. Nella piccola valva, alquanto piu convessa della grande, 
corrispondentemente al seno mediano di quest' ultima, si ha un 
lobo appena marcato con tre eosticine longitudinali, limitato 
da due ampie pieghe laterali a cui ne succedono altre due. Si 
contano cosl otto eosticine su di una valva e nove sull' altra, 
ehe irradiano dagli apiei, andando aumentando in rilievo coll'av
vicinarsi alla regione palleale. Le dentature del margine frontale, 
ehe e rialzato verso la piccola valva, si presentano orflinaria
mente · acute e talora alquanto arrotondate. L' apice della grande 
valva e leggermente ricurvo, non molto acuminato, e non offre 
punto spigoli Iaterali: la falsa area e pochissimo sviluppata. 11 
forame, di mediocre grandezza, e compreso dalle due linee ben 
viHibili, ehe determinano il deltidio. 

I earatteri interni sono sconosciuti. 
I limiti delle dirnensioni dei vari individui esaminati sono i 

seguenti: 

Lunghezza . 
Larghezza 
Spessezza 

I. 
1 lmm. 
umm., 5. 

• ßmm., 5 • 

II. 
• ßmm., 5 

ßm"'•, 5 
3m"'•, 5 

Sebbene nei moltepliei esemplari della Rh. suavis osservati 
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sia rimarehevole la grande uniformita di tutti i earatteri esterni 
e speeialmente quello relativo al numero e alla disposizione delle 
costieine, tuttavia non formando questo un essenziale earattere 
speeifieo a testimonianza dei piu dotti paleontologi, siamo eon
dotti a ravvieinare, eome varieta quadriplicata, alla Rh. suavis 
tipiea quattro esemplari ehe diversifieano solo da essa per avere 
nel seno mediano della grande valva quattro pieghe inveee di 
tre e eorrispondentemente quattro eosticine nella pieeola valva. 

Uno di questi individui (fig. 14) presenta le seguenti di
mensioni: 

Lunghezza. 
Larghezza. 
Spessezza . 

11 grandissimo nnmero di speeie di Rhynchonellae, deseritte 
dai paleontologi, ehe tanto poco diversifieano le une dalle altre, 
eostituendo una lunga serie di passaggi graduali e appena sen
sibili da individuo a individuo di speeie anche differenti da ren
dere per tal .maniera oltremodo difficile il posto ehe a eiaseuna 
di esse eompete, mi ha indotto a proporre eome nuova la speeie 
deseritta, la quale si avvieina, eonsiderando ora aleuni ora altri 
earatteri, ora a questa, ora a quella specie liassiea. 

Cosl. per esempio riguardo al numero e alla disposizione 
delle eosticine l' esemplare figurato eome tipieo trova qualche 
analogia eon quella varieta della Rhynchonella triplicata (Phil.) 
eorrispondente alle fig. 11, 12, tav. 38, nei Brachiopeden delle 
Petref act. Deut. (1) e ehe il Quenstedt torna a eonsider;;i,re eoine 
specie distinta dalla Rh. variabilis, Sehloth., alla quale fn gfä 
rapportata dal Davidson (2) e da altri. A giudieare dalle figure 
11 e 12, tav. 38, ehe da il Quenstedt C) della Rh. triplicata mi 
sembra. doversi separare da questa la Rh. suavis tipiea per la 
conformazione dell'apiee e per la minore profondita del seno 
della grande valva, carattere, ehe, nella nostra speeie, rimane 
invariato in tutti gli esemplari (12) esaminati. Per le stesse ed 
altre ragioni la Rh. suavis e poi anehe separata dalle altre forme 

( 1) Quenstedt - Petrefact. Deut. Dei· ers. Abth„ zw. B., Leipizig, 1871. 
( 2) Dilvidson - A mon. of Brit. ool. and lias. brach„ nella Pal. Soc., pag. 78, 

London, 1852, 
(3) Quenstedt - 1. c. 
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della Rh. variabilis, .Schloth. Basta difatti per convincersi di cib 
dare uno guardo alle figure ehe do della mia speeie e a quelle 
ehe il Davidson (1) ed altri riportano della Rh. variabilis, Schloth. 

lnoltre la Rh. suavis tipica trova qualche riscontro con la 
Rh. Briseis, Gemm. (2) raecolta nella zona a Terebratu,la Aspasia, 
Mgh. di Palermo; dalla quale poi diversifica per la minore acu
tezza delrapice, per la maggiore ampiezza def deltidio e per la 
minore profondita del seno mediano della grande valva. Questo 
ultimo earattere da alla nostra specie una forma. del tutto di
versa da quella della Rh. Briseis, Gemm., come si osserva eom
parando la fig. 11 c, della .Rh. suavis eon la fig. 21°, tav. 11 (3) 
della specie del Gemmellaro. 

La varieta quadriplicata della Rh. suavis piU ehe a qualunque 
forma della Rh. variabilis, Sehloth., o della Rh. Briseis, Gemm. 
trova inveee una notevole analogia eon quella varieta del1a Rh. 
plicatis::;ima di Quenstedt corrispondente alla fig. 40, tav. 37 c~) 
raccolta presso Rommelsbach nella zona superiore a quella ad 
Arieti (Lias inferiore). 

Ho rinvenuti 16 individui della Rh. suavis, compresi i quat
tro della varieta quadriplicata, nel Lias inferiore del monte 
Sanvieino, e tutti aggrupati pressoche nel medesimo posto. 

Spiegazione delle Figure 

Fig. 13 a-d. Rhynchonella suavis, n. sp„ de! Lias inferiore de! monte 
Sanvicino, ingrnndita. 

Fig. 14 a-d. » » n. sp„ variela quadriplicata, della 
stessa localita, ingrandita. 

Rhynchonella., n. sp.? 

Tav. XI, fig. 15 a, b. 

Alle Balze del monte Vettore, sopra Le Petrare, nel calcare 
massiccio d' apparenza dolomitico (Lias inferiore) raecoglieva H 

(l) Davidson - L c. (Fig. 8-10 nella tav. XV e fig. 1-ö nella tav. XVI). 
(2) GG. Gemmellaro - Sopra alc. faune giur. e lias. di Sicilia, pag. 77, tav. XI, 

fig. 19·2:2. Palermo, 18i4. 
(3) GG. Gemmellaro - 1. c. 
(') Quenstedt - Die Brachiopoden ec. 
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prof. F. Miei una bella speeie di Rhynchonella, ehe per essere 
in parte rotta e in parte aneora ineastratlT nella roeeia, quan
tunque siasi eereato ogni mezzo per denudarla, non si puo ehe 
ineompletamente deserivere. 

E una conehiglia triangolare, molto dilatata, ehe proba
bilmente aveva una larghezza di 26mm,, sopra una lunghezza 
dai 15 ai 18 millimetri. La grande valva, la sola e non eom
pletamente visibile, e uniformemente eonvessa. Essa ha un seno 
mediano poehissimo profondo, ehe dall' apice si protende sino 
alla fronte, ove assume la rnassima larghezza di 3mm., 5. In 
questo seno scorrono due eostieine, maggiormente rilevate in 
prossimita alla regione frontale, eostieine ehe vanno gradata
mente diminuendo di rilievo eoll'avvieinarsi alla regione apieiale, 
nella quale poi scompariscono del tutto. Questo seno e limitato 
lateralmente da due eoste angolose o alquanto arrotondate, alle 
quali dovevano sueeederne ancora quattro, ehe si avanzano dalla 
regione palleale, diminuendo in rilievo, fino all' apice, il quale si 
presenta robusto, aeuminato e alquanto ricurvo. Sotto di esso puo 
scorgersi un piecolissimo forame, ma non si vede alcuna traeeia 
del deltidio. Nulla si puo dire sulla conformazione della pieeola 
valva, nulla riguardo alla linea eommissurale <lelle due valve. 
11 earattere ehe abbiamo aecennato delle eostieine longitudinali 
nel piecolo seno mediano della grande valva, di rilievo minore 
di tutte le altre, non fa ravvieinare questa specie a nessuna 
delle eonosciute; mentre poi la conformazione dell' apiee deJla 
grande valva e la piceolezza del forame la farebbero ravvieinare 
alla Rh. Fraasi, Op. del Lias inferiore di Hierlatz (1). 

Spiegazione delle figure 

Fig. 15 a, b. Rhynchonella, n. sp.?, de! Lias inferi'lre de! monte Vettore, 
in grandezza naturale. 

(1) Oppel - Ue. die Brach. ec. 
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Eehlnoderml 
Gen. Cidaris (Lam_.) Desor. 

Cidaris laevis, n. sp. 

Tav. XI, fig. 16, 17 a, b. 

Radiolo fusiforme, di variabilissime dimensioni, a superficie 
liscia, a cingolo parimenti liscio, a superficie articolare alquanto 
conicamente escavata. 

Le dimensioni piu frequenti sono: 

Lunghezza. . . . . . . . . . . . 25mm, 
Diainetro massimo . . . . . . . ßmm· 
Diainetro della superficie artfoolare. . 1 mm, 

N el lias inferiore delle Grotte di S. Eustachio, presso Sanse
verino-Marche, i1 Cidari8 laevis e il fos.sile prevalente insieme 
all' Emarginula Meneghiniana, Canav. 

Spiegazione delle figure 

Fig. 16. Oidaris laevis, n. sp., delle Grotte di R. Rustachio, presso 
Sanseverino - Marche, in grandezza 
naturale. 

F1g. 17.• Frammento di Cidaris laevis della stessa localita, ingrandito. 
Fig. 17.b Sezione della superficie articolare de! precedente, ingrandita. 



QUA.DEO 
della fauna. sino ad ora nota.ta nel Lias inferiore dell' Appennino centrale 

Cefalopodi 

Arietite1, sp. ind. 

Gasteropodi 

Natioa, sp. ind . 
Chomnit:Ha preudotumida, De -Stef. 
Ohemnitzia, sp. ind. 
Chemnitzia, sp. ind. . . . . . 
St1·aparollu1 circumco•tatua, Cana v. 
Pleurotomaria, sp. ind. . . 
Pleurotomaria cfr. rotundata, ll!un. 
Pleumtomaria cfr. Sue••i, Hör. 
Pleurotomai·ia, sp. ind. 
Cerithium1 sp. ind. 
Turritella, sp. ind. . , 
Phaaianella moreno.11e1na, Piet. 
Emnrgfaul.a Melleghmiana, Canav. 
Solarium cfr. liaainum, Dkr. 

Acefali 

Pleuromya, sp. ind. 
Cypricardia, sp. ind. 
Luoina, sp. ind .. 
Astarte, sp. ind . 
Opis, sp. ind. 
Avioula Janm, Mgh. 
Arca, sp. iud. 
Pecten, sp. ind. 
Pecte'/11 sp. ind. 
Lima, sp. i11d. 

Brachiopodi 

Terebratula Eu1tachiana, Canav. 
Terebratula .'lficii, Cana v. . 
Terebratula cfr. •phenoidalia, l\Igh. 
Terebratula, sp. ind. • • • . 
Waldfeimia Neronis, Mgh. • . • 
Rhynchonella 1'ariabilia, Schloth. sp .• 
Rhynrrhon.lla aua'Oia, Canav.. • • . 
Rhynchonella, o. sp? 

Crostacei 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 

+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Un frammonto di che!a indeterminabile. + 

Echinodermi 

Cidaris lae1Jis, Cana v. 
Cidaris, sp. ind. 
Cidaris, sp. ind. 

+ + 

+ 
+ + 
+ 

+ 

+ 
+ 

;
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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CONCLUSIONE 

P~escindendo dalle specie nuove e da quelle indeterminabili 
la sola Rhynchonella variabilis, Schloth .. della fauna citata si 
rinviene senza legge in ogni divisione liassica, ne certo si 
puo prendere come tipica per definire l' eta di un orizzonte 
geologico, molto piit poi se si consideri a quali innumerevoli 
variazioni essa vada soggetta; la Terebratula cfr. sphenoidalis, 
Mgh. sembrarebbe specie del Lias medio. Invece la Pleurotomaria 
cfr. rotundal.a, Munst , la Pl. cfr. Suessi, Hör. e il Soliarium 
cfr. liasinum, Dkr. hanno moltissime analogie con quelle specie 
del Lias inferiore alle qua1i sono state paragonate. Le specie 
poi: Chemnitzia pseudolttmidr:t, De Stef., Phasianella morencyana, 
Piet., Avicula Janus, Mgh., sono decisamente del Lias inferiore 
e possono considerarsi come tipiche di un tale orizzonte. E pur 
vero ch'esse nell'Appennino centrale non sono uniformemente 
diffuse, ma la calcaria nella guale si rinvennero occupa sempre 
la medesima posizione statigrafica ed aggiungero anche si pre
senta sempre con i medesimi fisici caratteri, come fu descritta sin 
dal principio di questa nota. Sieche io credo ehe si possa defi
nitivamente stabilire ehe " l' ori'zzonte fossitifero della calcaria 
d' apparenza dolomitica, ehe forma nell' Appennino centrale gli assi 
di tutte le diverse ellissoidi di solhvamento, appartiene al Lias in
feriore e forse alla parte piu antica "' 



TAVOLA XI. 

Spiegazione delle Figure 

Localita dell'esemDlare fignrato 
Fig. 1. Chemnitäa pseudotumida, De-Stef„ in grandezza ( Cesi (Umbria). 

naturale (col. Toni). 1 
„ 2. > » » M. 1

• Rotondo, presso Pisa. 
. . . . \ Grotte S. Eustachio, pres-

» 3 a, b. Slraparollus c11 cumcostatus, n. ~p ... · · . · 1 so Sanseverino (i\Iarche). 

)) 4 a·c. Emarginula Meneghiniana, n. sp., ingrandila . » 
» 5-8. Avicula Janus, Mgh.. . . . . . . . . . . . . . . Monte Pietralata al Furlo. 
» 9 a-d. Terebratula Eustachiana, n. sp., in grandezza \ Grotte S. Eustachio, pres-

naturale ....... 1 so Sanseverino (Marche). 
Fig. 10 a-d, 11 11-d. Terebratula Micii, n. sp., in grandezza ( Monte Sanvicino. 

naturple ....... 1 
» 12 a·d. Waldheimia Neronis, Mgh„ in grandezza na- f Monte Nerone. 

turale ...•.... 
» 13 a-d. RhynchoneUa sulivis, n. sp„ ingrandita . . . . Monte Sanvicino. 
> 14 a·d. > » var. quadriplicata, in· f 

grandita ...... . ) 

>) 15 a, b. Rhynchonella, n. sp'.'?, in grandezza naturale. Monte Vettore. 

» 16 Cidaris laevis n sp in grandezza naturale 1 Grotte S. Eu_stachio, pres-
. ' · " · 1 so Sansevermo (Marche). 

> 17 a, b. » >) ingrandito . . . . . . . . . . >> 
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c 
l1 

M . Canavari dis . 

a 
13. 

E . Crislofani fit. 

M . Canavari-Fos del Lias inf. 

6 

• d. 
H . 

c rn. 

12~ 

Lit.Goznni Pisa 
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