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KOTE DI 

PALEOICNOLOGIA ITALIANA 

del 

Dott. FrrnERICO SAcco 

PROF. DI PALEONTOLOOI\ NELLA R. UNIVERSITA l>I TORINO, 

Due anni or sono ebbi gia ad occuparmi di alcune. impronte 
clie avevo raccolte in diversi punti delle regioni terziarie del 
Piemonte. 1 Dopo d'allora, continuando il rilevamento · geologico 
di tale interessantissimo bacino terziario, potei raccogliere nu
rnerose nuove impronte organiche ed inorganiche, ed altre ne ebbi 
in gentile comunicazione, per modo ehe l'abbondanza del ma
teriale cosi radunato, la sua ricchezza in nuove forme, ed alcuni 
importanti fatti ehe qualcuria di queste presenta, mi spinsero a 
fare una seeonda eomunieazione a tale riguardo, per quanto 
debba ammettere ehe eon essa sono ben lungi <lall' aver fatto 
eonoseere tutte le impronte anehe dei soli terreni terziari pie
montesi. 

Quanto all' origine di queste impronte essa rimane general
rnente ancora molto oscura e solo spero eon questa nota se
gnalarn qualche nuovo fatto ehe serva in alcuni easi a risehia
rarla alquanto. 

Da A. Brongniart 2 in poi la maggioranza dei paleontologi, · 

1 F. SAcco, Intorno ad alcune impronte organiche dei terreni terziari del Piemonte. 
Atti R. Ace. delle Sc. di Torino, Vol. XXI, 1886. 

• A. BnoNGNIART, Ilistoire des vlgeteaux fossiles. 1828. 
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come Sternberg, Unger, Ettinghausen, Fischer-Ooster, Heer, Sa
porta, Schirnper, Meneghini, Peruzzi, Massalongo, Lombard, Sta
uislas Meunier, Delgado, Squinabol, ecc. considerarono le irn
pronte ehe passeremo in esame come resti di Alghe. Da qualche 
tempo perö contro tale modo di considerare le irnpronte fossili 
sorse una specie di scuola, capitanata da! Nathorst e seguita da 
Fuchs, Schenk, Bureau, Dawson, Bigot, ecc., la quale amrne~te 
ehe la maggioranza. delle impronte in questione derivi o da fe. 
nomeni inorganici o dal passaggio di Asteridi, Vermi, Crostacei, 
l\lolluscbi, ecc. 

Considerazioni generali in proposito di questi resti paleoicno
logici fece recentemente lo Winckler. 1 Ancor piu recentemente 
il Maillard, 2 trattando di queste impronte, credette <li poterlc 
dividere in due categorie <listinte, cioe: 1.0 fossili in semirilievo 
( come Helmintltoida, Gyrochortc, Cylindrites, Münsteria, ecc.) 
ehe considera come Yeri negativi dell' impronta primitiva ed 
esclude dalle Alghe; 2.0 corpi isolabili ( come Chondrites, Theo
baldia, Gyrophylldcs, Taonurus, Tcenidium, Halymenites, ecc.) 
ehe, per essere accornpaguati da materia carboniosa, per pre
sentare una certa simmetria ed anche una specie di dicotomia 
simmetrica, il Maillard considera corne resti di Vegetali, cioe 
di Alghe pelagiche oppure littorali ma trasportate in alto mare 
e poscia deposte sul fondo marino . 

. Per quanto riconosca essere in parte ragionevole l'accennata 
distinzione, non credo perö poterla affatto accettare anche per 
la sola considerazione ehe lo stesso fossile si presenta talora in 
semirilievo e talora corne un corpo isolato a seconda del modo 
di fossilizzazione ed anche di conservazione, 3 come vedren1-0 in 
seguito, ad esempio rispetto ad alcune Helminthoida. 

1 T. C. WINCKLER, Histoire de l'Ichnologie. Haarlem, 1886. 
• G. MAILLARD, Considerations sur les fossiles decrites comme Algues. Mem. Soc. 

paleont. suisse. Vol. XIV, 1887. 
8 Per prendersi un' idea di quanto lo stato di fossilizzazione influisca sull' aspetto 

de! fossile basta guardare rovesciate le fotolitografie accompagnanti questo !avoro, 
nel qua! caso si vedono le impronte cangiare afl'att'l aspetto, poiche, pei fenomeni 
di ombreggio, i tilievi paiono incavi e viceversa. 
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Ad ogni moJo in causa dell' incertezza d' origine delle impronte 
ehe passerö ad esaminare, ho creduto in generale <lovermi li
mitare essenzialmeute alla loro descrizione, presentandone ezian
dio sempre una o piu figure, e laseiando ad altri, piu di me 
eompetente, speeialmente in Algologia, di ricereare Ja loro ori
gine, tanto piu ehe osservazioni a questo riguardo ebbi gia a 
fare nella prima nota sovraeennata. 

Quanta ai nomi dati a queste varie forme osservo in gen1;;irale 
come, nello stesso modo ehe eonsidero per ora affatto artifieiale 
e eonvenzionale qualunque classificazione di queste impronte, 
cosi pure non considero per nulla i nomi proposti come corri
spondenti a veri generi ed a vere specie, tanto piu ehe vedesi ta
lora Ja stessa forma presentarsi in modi molto svariati per modo 
da laseiar supporre ehe impronte designate con nomi diversi 
siano prodotte da uno stesso organismo. In via provvisoria perö 
credo utile di distinguere queste svariate impronte con nomi spe
ciali dandone sempre la figura per faeilitarne l' esame e giun-
gere eosi piu agevolmente alla loro interpretazione. . 

Debbo infine q ui ringraziare il earissimo amico Aehille Tellini 
ehe mi forni numerose lastre ad improute dell' Eocene del Friuli 
e ehe inoltre, in aleune eseursioni fatte assieme, mi aiutö eziandio 
nella ricerea di tali impronte nei terreni terziari del Piemonte; 
cosl pure vivi ringraziamenti son lieto di porgere al dott. An
nibale Tommasi, ehe gentilmente mi inviö in eomunieazione al
cune lastre ad impronte conservate nella collezione del H. Isti
tuto tecnico di U dine. 

Paleodictyon Menegh. 

Di q uesto genere istituito daj. Meneghini siu dal 1851, ed il 
cui nome venne poseia usato dall'Heer molto piu tardi, cioe nel 
1865, per impronte assai diverse da quelle del Meneghini, ebbi 
in q uesti ultimi due anni a raecogliere abbondantissimi resti 
nei terreni terziari del Piemonte, ma resti riferibili ge1,eralmente 
alle forme gia <leseritte; forme nuove ed interessant! mi forni 
invece l' eoceue del Veneto, come indicberö in seguito. 



6 F. SACCO, 

Riguardo all'origine di queste impronte retiforrni, ehe nella 
prima sovracennata nota avevo creduto poter attribuire, quan
tunque dubitativamente, a resti organici vegetali (Alghe ceno
biee), associandomi cosi alle idee di .Massalongo e di Meneghini, 
debbo ora confessare di essere sempre piu dubbioso. 

Infatti la minutezza di alcuni Paleodictyon eocenici, ehe de
scriverö in seguito col nome di P. minimum, farebbe inclinare 
ad ammettere per q uesti fossili u11' origine veramente organica, 
ed anzi sopra alcuni frammenti di fossili dell' Eocene del Friuli 
ebbi ad osservare minutissime impronte retiformi ad aree esago
nali, ehe rimasi in dubbio se fossero da attribuirsi a veri Paleo
dictyon, molto piu piccoli del P. winimum, oppure piuttosto a 
resti di Briozoi. 

Al contrario il vedere la straorclinaria larghezza (anche di 4 
o 5 centim.) e l'irregolarita delle aree di alcuni Paleodictyon, 
specialmente del terziario piemontese, mi fa dubitare alquanto 
di questa origine organica, tanto pift pcpo avcr molte volte ed in 
diverse localita osservato il fenomeno segnente. 

Lungo i torrentelli a corso non molto rapido, specialmente Ja 
<love esistono delle piqcole conche non rnolto profonde ( cioe poco 
piu di 50 centim. circa) oppure delle specie <li piccoli seni dove 
l'acqua prcsenta un movimento lento e ritmicarnente regolare, 
ebbi sovente ad osservare ehe il fondo melmoso, senza ehe appa~ 
risse alcuna causa organica, animale o vegetale, si presentava 
foggiato a reticolato abbastanza regolare, colle aree generalmente 
esagonali, concoidali, della larghezza di 3 a 5 centim. circa e 
separate le une dalle altra da rialzi della melrna stessa, per 
modo da ricordare assai bene le forme di Puleodictyon, spe
cialmente del P. tectiforme e del P. maximmn. Goll' essicazione 
e colla compressione di questi fondi melmosi conformati a reti
colato, Ja indicata rassomiglianza deve probabilmente crescere 
ancor rnaggiormente. 

Orhene se noi consideriamo ehe le lastre a Paleodictyon rappre
sentano precisamente dei depositi formatisi bensi in mare, ma in 
bassifondi o presso littorali a dolcissimo pendio, dove l'acqua era 
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soggetta ad un movimento nun molto forte e ritmieamente re
g-0lare, ehe poteva far sentire la sua azione anche sul deposito 
sabbioso-melmoso del fondo, nasce naturalmente il dubbio ehe i 
Paleodicfyon siano solo dovuti ad un fenomeno fisieo di lento e 
regolare aeeentramento retiforme delle partieelle ehe vengono 
poeo a poco a eostituire i Jepositi fangoso-sabbiosi dei bassi
fondi marini e d'aequa dolce; e se puö reear meraviglia la in
dieata regolare disposizione a maglie rilevate, e perö utile non 
solo di pensare ai regolari e euriosissimi rilievi retiformi ehe 
formansi tuttora sotto i nostri oeehi nelle eondizioni sovraeeen
nate, ma di eonsiderare inoltre, in altro ordine di fenomeni, Ja 
formazione delle regolari eolonne basaltiehe, per lo pi1l esago
nali, per un fenomeno puramente fisieo. 

E probabilmente in relazione eol modo di formazione dei Pa
leodictyon il fatto ehe avremo ad esaminare in seguito, di pre
sentarsi cioe talora le maglie dei fossili in q uestione eostituite 
in parte di pieeoli rilievi arenaeei isolati ehe nello assieme of
frono una disposizione regolare e parrebbero quasi Paleodictyon 
abortiti od in via di formazione. 

Debbo aneora infine aceennare all'ipotesi espressa in proposito 
reeentemente dal De Stefani, 1 il quale erede ehe i Paledictyon 
siano maglie di spugne ealieiformi simili alle Euplectellci rotte, 
ed anzi conehiude riguardo a q uesti fossili eolle segnen ti parole: 
" i pift pieeoli lo sono " resti di spugne " eertamente e ne vidi 
dei ealiei intieri nell'arenaria mioeeniea di Porretta n. Malgrado 
la grande autorita del De Stefani e malgrado i fatti da lui os
servati io eredo ehe tutti i Paleodictyon grandi e pieeoli abbiano 
la stessa origine e dubito fortemente ehe i Paleodictyon a ma
glie di 3, 4 e pift centimetri <li larghezza e eostituenti delle reti 
talora di.quasi un metro qi ampiezza, possono avere l' origine 
da lui indieata, tanto piu ehe, anehe astrazione fatta <lalle di
mensioni, mi rieseirebbe difficile a eomprendere in qual modo 

1 C. DE Srnr ANI, L' Appennillo fra il colle dell' Altal'e e la Polcevera. Boll. Soc. 
geo!. it. Vol VI, 1887. 
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maglie di spugne abbiano potuto produrre. i rilievi retiformi ehe 
appelliamo Paleodictyon. Notisi ehe anehe lo Zeiller nella rivi
sta paleofitologica del 1886 1 esprime l' opinione ehe i Pa"leodic
tyon descritti nella mia nota precedente siano resti di Polipai 
o di spugne. 

Ad ogui modo eredo di non potere ancora abbracciare sen
z' ultro l' una o l' altra delle ipotesi indicate, e mi basta per 
ora di avere accennate le osservazioni fatte a tale riguardo colla 
speranza ehe ulteriori studi e fatti nuovi possano gettar maggior 
luce sul modo di formazione di queste curiosissime impronte. 

Per quanto mi e noto lo sviluppo del-genere Paleodictyon at
traverso le epoche geologiche sarebbe il seguente: 

0 
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- - - - - -

Palcodicfyon miocenicum Sacc. . . . . . . . . . . + 
• tectiforme Sacc .• .. . . . . . . + + -t-

l1 

• maximum Sacc •. . . . . . ? + + + 
• Rubiconili Scarab • . . '. . . . . ? 

• regule.re Sacc • . . . . . + 
• majus Menegh. . . + 
• Tellinii Sacc .. . . .. + 
• minimum Sacc •• . . . + 
• Strozzii Menegh. . + + 
• giganteum Per .• + + 

1 ZEJLLER, Am1uaire geologique unive1·sel. Paris, 1887. 
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PALEODlCTYON llfAJUS Menegh. 

(Tav. I, fig. 7·11.) 

1851. G. Men13ghini e P. Savij Append. alla IJ1em. di ltlurchi
son sulla strutt. geol. delle Alpi, degli Appcnnini e dei Oarpazii. 

Per Ie forme di Paleodictyon gia descritte dal Meneghini e 
fignrate dal Peruzzi 1 e specialmente abbondante nell'eocene del
l'Appennino settentrionale e centrale il P. majus Menegh., ehe 
ho recentemente riconosciuto pure 4hbbondantissimo su certe 
lastre eoceniche del Friuli; queste lastre mi vennero eomunicate 
dal Tellini, ehe le raccolse specialmente nell'Eocene medio (forse 
passaggio tra Parisiano e Bartoniano) di Buttrio, Colli Ro
sazzo, ecc. 

Siccome ebbi ad osservare varie differenze nella forma e gran
dezza delle aree e delle reti da ciö ehe si vede nell' esem
plare figurato dal Peruzzi, pur essendo convinto ehe si tratti 
<li varianti di poca importanza, giacchc nell' assieme rimane 
sempre abbastanza costante il carattere generale della specie, 
credo tuttavia opportuno di presentare il disegno delle forme 
principali osservate, ci~ ehe servira ognor piu a stabilire l' e
strema variabilitä. di queste impronte, e poträ. forse essere di 
aiuto nella scoperta del loro modo di origine. 

In alcuni esemplari dell' Eocene del Friuli osservai ehe qual
che area si presenta allungatissima (anche oltre 3 centim.) in 
una data direzione, e talora anzi in questa direzfone l' area da 
un lato non rimane chiusa, ma si continua quasi in un canale 
limitato dai funicoli ri_levati ehe non si sono ravvicinati come 
di solito. 

1 D. G. PERuzz1, Osservazioni sui generi Paleodictyon e Paleomeandron dei ter
t·eni cretacei ed eocenici dell' Appennino sette.ntrionale. Fig. t,-Atti Soc. tose. di Sc. 
Nat., 1880. 
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PALEODICTYON SrRozzu .Menegh. 

(Tav. I, flg. 5.) 

1880. G. Peruzzi, Osservaz. sui generi Paleodicfyon e Paleo
meandron, ecc. fig. 8. 

Sopra una lastra di arenaria giallastra dell' Eocene meditl
superiore di Buttrio ebbi a constatare uno stupendo esemplare 
di Paleodictyon ehe, per quanto presenti qualche differenza dal
l'esemplare figurato dal Peruzzi col nome di P. Strozzii Menegh. 
credo potere identificare specificamente con tale forma, dandone 
tuttavia un disegno per maggior schiarimento. Della stessa lo
calita osservai pure una forma di Paleodictyon attribuibile a 
questa specie, solo ad arce alquanto piu piccole, indicandoci 
sempre piu il poHmorfismo di queste impronte. 

PALEODICTYON TELLINII Sacc. 

(Tav. I, fig. 'i!, 3.) 

Fila gracilia, parum erecta, reticulatim conjuncta; macuhe re
gulariter exagonm seu oblongo-txagonm; fila plerumque recta, al
titudine 1/a - 1/2 millim., latitudine 1/2 - 2/a millim., longitudine 
2 - 5 millim., smpe incequalia. Macularum latitudo inter ftla 
paraUela 3 millim. circiter; latitudo maxima 6 millim. 

Alcuni esemplari di questa specie mi vennero portati in esame 
dal Tellini, a cui la dedico, ehe li raccolse fra le lastre are
nacee grigiastre dell' Eocene medio-superiorl} di Buttrio sulla 
sponda destra del Natisone. 

Questa specie si avvicina alquanto al P. Strozzii, da cui si 
distingue specialmcnte per i fili piu gracili e le aree piu larghe, 
ad esagoni meno regolari ma per lo piu alquanto allungati in 
unn dcterminata direzione, fatto ehe in minor grado si e perö 
gia potuto osscrvare in altre specie, per es. nel P. miocenicum. 
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PALEODICTYON lllINIMUM Sacc. 

(Tav. l, flg. 6.) 

Ftla gracilissima, parum erecfo, reticulatim conjuncta; ma
culm pseudo-pentagonce, plerumqu,e exagonce seu oblongo-exagonce; 
exagona regularia vel irregularia. Fila plerumque reeia et ince
qualia, altitudine 1/a - 1/2 rnillim., latitmline 1/i. - 1/s niillim., 
longitudine 1/2 - 1 1/2 millim. Macularum latlt11do inter ßla pa
rallela 1 11~illim. circiter; latitudo maxima 2 millim. 

Questa stupenda specie, ehe rappresenta la forma piu piecola 
tra i Paleodictyon finora descritti, e ehe farebbe propendere ad 
accettare l' ipotesi dell' origine organiea di queste curiose im
pronte, venne rinvenuta sopra una lastra arenacea grigio- gial
lastra in un terreno eocenico, pseudo-cretacco, a Carraria presso 
Cividale. 

Quanto all'aggettivo minimum ehe ho dato a questa specie 
<lebho perö osservare ehe ebbi fra le mani, ma andö disgraziata
mente perduto prima ehe potessi studiarlo, un frammento cal
careo su cui vedevansi retieolature rilevate affatto simili a quelle 
dei Paleodictyon, ma per dimensione minori di 1/4 circa del P. 
mininium. Rimango perö in dubbio ehe in questo caso si trat
tasse di un vero Briozoo, giacche e noto infatti come le colonie 
di certi Briozoi sono appunto rappresentate da reti calcaree rile
vate costituenti regolari aree esagonali. 

PALEODICTYON REGULARE Sacc. 

(Tav. I, fig. \) \ \..\ 

1886. F. Sacco, Intorno ad alcune impronte, ecc. fig. 3. 

Nel rilevameuto geologico delle colline tortonesi ebbi a rin
venire una quantita grandissima di queste impronte sulle lastre 
arenacee grigio-giallastre dello Stw11piano nel pass3ggio al Ton-
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griano, spccialmente nelle vicinanze di Molo di Borbera e della 
borgata Cioccale. 

Credo opportuno di presentare ancora una figura di questa 
specie cosi regolare, avvertendo perö ehe talora anche le aree 
di questa specie presentano qualrhe irregolarita ed allora fanno 
passaggio a quelle de! P. miocenicwn, per quanto in complesso 
le due forme siano piuttosto dissimili. 

PAT.EODICTYON TECTJFORME ,Saec. 

1886. F. Sacco, lntorno ad alcune impronte, ecc. fig. 5, 6, 7, 8. 

Di questa forma raecolsi numerosissimi esemplari sia nell'El
veziano ehe nel Langhiano a facies arenacea (specialmente nelle 
colline di Cessole e di Vesime sulla sinistra di Val Bormida di 
:Millesimo) e nell' Aquitaniano; generalmente perö i Paleodictyon 
dell'Aquitaniano presentano maglie irregolari, eiö ehe probabil
mente deriva solo da qualche fatto secondario riferentesi alle 
eondizioni in cui si formarono tali impronte. 

Aleuni esemplar.i presentano maglie alquanto minori del solito 
per modo da fare passaggio al P. regulare, distinguendosene perö 
sempre per la loro irregolarita, per la grossezza dei fili, eec. 

PALEODICTYON MAXIMUM Saee. 

1886. F. Saeco, lntorno ad alcune impronte, ecc. fig. 9. 

Anche di questa specie rinvenni diversi eampioni tanto nel
l'Elveziano ehe nell'Aquitaniano; in alcuni esemplari, ad esem
pio in quelli ehe raecolsi nell'Aquitaniano superiore delle Langhe 
sotto Ja borgata Vernea presso Castino, le maglie oltrepassano 
persino 5 centim. di larghezza; generalmente esse sono assai 
irregolari. 

Attribuisco ancora dubitativamente a questa speeie certi Pa
leodictyon irregolarissimi, ad aree quasi rettangolari, della lar-
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ghezza di cent. 1 1/2 per 1, ehe osservai su lastre arenacee al
ternate con marne nel passaggio tra Tongriano e Stampiano 
presso Yariana, ad Est di Arquata Scrivia. 

p ALEODlCTYON sp. 

(Tav. I, flg. 1.) 

Credo opportuno di accennare particolarmente ad una lastra 
arenacea dello Stampiano (passante al Tongriano ), raccolta nelle 
vicinanze di Grondona e su cui, oltre ad una delle solite im
pronte retiformi di Paleodictgon regulare, ad aree perö alquanto 
pii'i piccole di queHe dei terreni sincroni nelle vicinanze di Cioc
cale, si osserva eziandio un fätto assai curioso. Cioe una meta 
circa della rete del Paleodictyon e rappresentata da aree, esa
gonali come di solito, ma ehe sono limitate non piu da filamenti 
arenacei, ma da una serie di piccoli r;Iievi bitorzoluti ehe sono 
regolarmente 6 per ogni area, ma comuni colle .aree contigue e 
corrispondenti ad un dipresso alla parte medio-centrale di ,cia
scuno dei filamenti ehe di solito costituiscono· un lato dell'esa
gono. Ne consegue ehe in realta non abbiamo piu sulla lastra 
arenacea una rete rilevata ad aree esagonali, ma bensl una 
serie di piccoli rilievi regolarmente disposti e ehe soltanto ideal
mente possiamo ricondurre alla tipica forma esagonale dei Pa
leodictyon. 

E specialmente importante il poter osservare ditettamente 
sopra una stessa lastra, di cui presento Ia figura, il passaggio 
da un Paleodictyon tipico ad un Pu.leodictyon, direi, punteggiato, 
giacche lastre a bitorzoli regolarmente distribuiti avevo gia po
tuto osservare nei terreni clveziani delle Langhe, e ne avevo 
gia anzi dato il disegno (fig. 10) nel lavoro precedente senza 
sapere a ehe cosa riferire tali impronte, mentre -0ra posso pre
sumere ehe anche in tal caso si tratti di impronte collegate per 
origine coi tipici PcJ.leodictyon tectiforme, vicino ai quali ebbi 
infatti spesso ad osservarle. 
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Vedrcmo piu avanti ehe fenomeni consimili si osservano pure 
in alcune Hclminthoida dell' Eoeene di Buttrio dello Stampiano 
del baeino piem~ntese. 

E probabile ehe questa maniera affatto speciale di presentarsi 
clei Palcoclictyon sia in diretta relazione eol modo di formarsi 
di tali curiose impronte e possa servire per chiarirne l'origine. 

Tamidium Heer. 

Le impront.e indicate con questo nome dall' Heer nel 1877 
vengono attribuite cla aleuni alle Alghe e radunate dallo Sehim
per fra le, A1-throphycem, dal Nathorst sono considerate invece 
come impronte di vermi. Ebbi reeentemente ad esaminare un'im
pronta ehe sembra riferibile a questo genere e ehe, per essere 
ben distinta dalle altre specie finora conoseiute e per apparte
nere a terreni piu anti chi di q uelli in eui finora vennero ritro
vate queste forme, sembrami degna di un esame speeiale. 

Lo sviluppo del genere T<1Jnidium attraverso le epoche geo
logi~he si potrebbe segnare in questo modo: 

Eoci<ne • • Trenidium Fischeri Heer. 
convolutum Heer. 

Giurese . . Gillieroni Heer. 
serpentinum Heer. 

Carbonifero - carboniferum Sacc. 

TA ENIDIUM CARBONIFERUM Saee. 

(Tav. II, fig. 1.) 

Frons crassa, longa? moniliformis, subcylindrica, l<1Jviter in
curvata, annulosa, fistulosa ?, 12-14 millim. lata, articulata; ar
ticuli crassi, subelliptici, inter se profunde disjuncti, 8-9 millim. 
longitudine, 4-7 millim. altitudine. 
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Questa euriosa impronta venne trovata nel Friuli dal dott. Tom
masi sulla Forea del Pizzul (Alto Inearojo) in un' arenaria sehi
stosa, passante quasi a mieasehisto, grigiastra o, per alterazione 
superfieiale, rossastra, appartenente a terreno carbonifero. 

Per· eerti earatteri tale impronta rieorda aleune speeie di 
Harlania e di Münsteria, ma la divisione eosi netta ehe si os
serva fra i diversi articoli del fossile deseritto mi fa ritenere 
piu giusta la sua eolloeazione fra i Tcenidium, i quali perö 
vennero :finora eonstatati solo dal Lias all'Eoeene, mentre il 
Tcenidium in esame deriva dal Carbonifero, donde il suo nome 
speeifieo. 

11 T. carboniferum e di dimensioni assai notevoJi rispetto 
alle altre speeie gia note; i suoi artieoli mentre sonct netta
mente distinti nella parte superiore, inferiormente inveee non 
presentano un distaeeo eosi forte dalla roeeia in eui si trova 
inglobato il fossile, fatto perö ehe puö essere piuttosto appa
rente ehe reale, dipendendo probabilmente solo dalla diversa 
maniera e diversa intensita di erosione. 

Togliendo via il materiale arenaeeo ehe riempie gli intervalli 
fra un artieolo e l'altro, vedesi ehe essi distano ad un dipresso 
di 1/2 millim. nella loro parte eentrale e ehe si aecasciano gli 
uni sugli altri, ciö ehe forse e solo un effetta della compres
sione, alla qual eausa e probabilmente pure da attribuirsi iu 
parte lo sehiaeeiamento d'alto in basso ehe presenta l'intiero 
fossile. 

Oltre alla suddetta disposizione embrieata, oecorre aneora ae
eennare eome l'impronta esaminata pare derivare da un corpo 
:fistoloso, giaeche l'artieolo di un'estremita del fossile si presenta 
leggermente ineavato, ricordando eosi alquanto l' estremita del 
T. Gillieroni Heer. 

Devesi infine osservare eome Ja descritta impronta non rap
presenta probabilmente altro ehe un frammento dell' intiero 
fossile. 
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T aENIDll'l\1 F1scHERI Heer. 

1877. 0. Herr, Die Vorweltliche Flora der Schweiz. Tav. 
LXVII, fig. 1-7. 

Nell' Appennino settentrionale venne gia constatata questa 
forma dal De Stefani 1 nell' Eocene superiore a Caniparola nel . 
Sarzanese. 

Gy1·ochorte Heer. 

Riferisco assai dubitativamoote a questo genere, considerato 
dall' Heer come un'Alga, posta dallo Schimper nel gruppo delle 
Chordophyce<e e supposta da Nathorst e Maillard essere Ja pista 
<li anfipodi, un' impronta allungata trovata sopra una lastra eo
cenica e ehe indieo col norne di 

? GYROCHOR'fK DUBIA Saec. 

(Tav. J, fig. 21.) 

Questa impronta ehe rieorda alcul\e Gaulinites, qualche forma 
di Chrossoclwrda ed alcune forme di. Bilobites, senza perö mo
strare un soleo mediano, e una speeie di bastone subcilindrieo, 
diritto, di circa un eentimetro di larghezza e colla superfieie 
ornata di rilievi tiliformi ehe costituiscono uno speciale intreecio 
abbastanza regolare. . 

Sulla stessa lastra arenaeea ehe porta l' impronta in esame, 
ed anzi .con un' estremita ehe va ad unirsi con un' estremita <li 
detta impronta osservasi un resto simile ma con disegni meno 
apparenti; infine sulla stessa Jastra osservasi ancora un filamento 
arenaeeo rilevato, semplice, diritto, forse una Cylindrites, ehe 
viene a passare sotto alla Gyrochorte. 

1 C. DE STEFANr, La Montagno7a senese. Boll. Corni!. g-eol. ital, 1879. 
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Le forme a eui appartiene l' impronta in esame si trovano 
generalmente nci terreni giurassici quantunque resti di Gyro
cliorte siensi pure menzionati nel Cretaceo dfl)le Alpi Apuane. 

11 trovare il fossile esaminato su terreni dell'Eoeene medio-supe
riore ( eolline di Buttrio nel Friuli), e specialmente l'essere i suoi 
disegni affatto diversi da quelli sia delle vere Gyrochorte, sia delle 
forme affini, mi sospingerehbe a ereare per esso un nuovo nome 
generic'o, ciö ehe perö non credo per ora oppörtuno di fare su 
poehi resti d'origine eosi duhbia. 

Gyrophyllites Gloeker. 

Sopra una delle lastre arenaeee eoceniche del Friuli ebbi ad 
osservare un' impronta rilevata abbastanz:t rcgolare, ehe sem
brami potersi riferire\ perö con qualche dubbio, al genere Gy
rophyllites, ineluso dallo Sehimper nelle Alghe Caulerpiteee e con
siderato invece dal Nathorst come impronta del passaggio di un 
animale molle. 

GYROPHYI.LITES BUllRIENSIS Saee. 

(Tav. 1, fig. 14.) 

Frons parva, subrotunda, non articulata, satis prominens, 
costulata, 2 centim. circiter lata; costulee angustee, satis promi
nentes; lineares, apice acutiusculee, 7-9 millim. lo~igitud·ine, 1 
millim: circiter latitudine, nmnerosee, verticillatee, breviores et 
longiores interdwn alternce. 

Questa forma rieorda alquanto il G~ pusillus Heer del Giura 
di Ganei, ma e notevole ehe essa si presenta rilevata nella 
parte centrale, costituendo cosi sulla lastra arenaeea una specie 
di cono sehiaeciato, ciö ehe puö forse solo derivare dal modo 
di conservazione e di fossilizzazione. 

Proviene dagli strati arenaeei dell' Eocene medio-superiore di 
Dattrio, donde il suo nome specifieo. 
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Nulliporites Heer. 

Come indiea il suo nome, istituito dall' Heer, questo genere 
dovrebhe eomprendere forme di Floridere poeo dissimili dalle Li
tothamniere; ma1grado abbia fortissimi dubbi in prop:>sito eredo 
opportuno di segna]are due forme di questo genere, gia rieono
seiuto dal Giura all' Eocene, sia perebe alquanto diverse da 
quelle finora note, sia perehe provengono da terreni mio
eeniei. 

Oeeorre osservare ehe mentre l'Heer distingue le Nulliporites 
dalle Chondrites, ·altri inveee, come ad esempio il Saporta, 1 

crede ehe si possano tutte riunire all' unico genere Chondrites. 
Parmi pi11 giusto il modo di pensare dell' Heer, almeno pel ma
teriale ehe posseggo, poiche le Nulliporitep ehe passerö a deseri
vere non sono gia delle sempliei impronte ma dei veri cilin
dretti di arenaria, a struttura piu fine e colore assai piu chiaro 
di quello dell' arenaria su eui giaeeiono; sembrami quindi am
missibile ehe tali impronte siano state originate da organismi 
diversi da quelli ehe produssero le Ohondrites. Il l\faillard eon
sidera le Nulliporites eome piste tubulose riempite. 

Benehe le due forme ehe avrö a deserivere siano tra loro 
molto diverse, forse, ove si possedesse in riguardo un piu rieeo 
materiale, si potrebbero trovare esemplari ehe servissero a eol
legarle in una speeie sola; per ora, basandomi sulla diretta os
servazione di eiö ehe posseggo, sono obbligato a distinguerle in 
due speeie. 

1 

1 .DE SAPORTA, Plantea juras1iques. Paieontoiogie fram;aise, !l!.• serie, Vegeteaux, 
1873. 
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NULLIPORITES BOMBICOIDES Sacc. 

(Tav. I, fig. 22.) 

Frons ramulosa, subcylindrica, subfusiformis, interdwn tran
sverse rimata, extremitatibus rotundata, recta vel lc.evissirne ar
cuata, 1-2 miliirn. lata, 5-15 millim. lon,qa, irregulariter sub
nod-ulosa. 

Talora questi bastoncini rilevati, il cui nome specifico di 
bombicoides deriva dal rassomigliare ad un pieeolo baco da seta, 
presentano delle sottili fratture. 

Gli esemplari ehe posseggo ebbi. a raecoglierli sulle lastre 

arenaeee dello Stampiano di Cioecale nelle eolline tortonesi. 

NuLLIPORITES STELLARrs Saec. 

(Tav. J, fig. 23.) 

Frons furcato-ramosa; rami breves, subcylindrici, extremita
tibus rotundati, 1-2 millim. lati, interdwn interrupti. 

Questa forma ricorda alquanto certi rami della N. hechin
gensis Quenst., ma, fatta eccezione dalla forma ramosa, essa si 
identifica completame11te colla specie precedente, di cui potrebbe 
forse anzi essere solo una varieta se pure non addirittura una 
semplice modificazione ed attribuibile quindi alla stessa specie, 
ciö ehe, come gia dissi sopra, potra solo mettersi in chiaro esa
minando un maggior numero di esemplari ehe io non possegga. 

Rinvenni questa forma assieme a quella precedente. 

Münsteria Sternb. 

Questo genere, attribuito dubitativamente ad Alghe del gruppo 
Spongiophycea; (conside'rato invece dal Nathorst come impronta 
de\ passaggio di qualche animale molle) e eomparso nel Lias 
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inferiore, ha il suo massimo sviluppo nell' Eocene di eui ered< 
potcr descrivere una nuova specie. 

:MuNSTERIA 1Nvo1ur1ss1MA Saee. 

(Tav. II, fig. 14.) 

Frons simplex, subcylindrica, irregulariter impressa, funiculi· 
f'ormis flexuosa, 6-10 millim. lata, 2-8 millim. alta, aJJice invo· 
lutissima; involutiones prceter tres. 

Questa forma e speeialmente earatterizzata dalle numeros( 
involuzioni ehe presenta il funicolo; non eonoseendo altre forme 
meno involute ehe eostituis:sero il passaggio tra questa e la 
llfünsteria bicornis Heer dell'Eoeene svizzero, mi trovai eostretto 
a farne una speeie nuova, per quanto dubiti ehe essa non sia 
ehe una varieta della M. bicornis. 

II funieolo presenta una superfieie assai Jrregolare, eiö ehe e 
in gran parte causato dal materiale ehe lo eostitui!!ee e ehe e 
identieo a quello della lastra su eui il fossile si attaeea senza 
alcuna discontinuazione; tuttavia Ja eonformazione e la distri
buzione degli irregolari rigonfiamenti del funicolo pare ehe nel 
complesso indichino come anche originariamente esistesscro, nel 
corpo organico da eui derivano, dei rigonfiamenti e dei restrin
gimenti piu o meno regolari. Tale fatto d'altronde si verifica 
pure ehiaramente in quasi tutte le altre forme di Münsteria. 

L'esemplare :figurato proviene dall'Eoeene medio del Friuli e 
venne raeeolto dal Taramelli al Forame di Attimis. 

Sulla stessa lastra figurata osservasi pure un fr:a.mmento di 
Ilelminthopsis labyrinthica ehe si intreeeia eolll!- Münsteria. 

MüNSTERIA FLAGELLARIS Sternb. 

1820-23. Sternberg, Flora der Vorwelt. II, Tav. VIII, fig. 3. 

Sopra alcune lastre dell' Eoeene medio-superiore di Buttrio 
nel Friuli ebbi ad osservare alcune impronte riferibili a questa 
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specie assiemc ad altre ehe paiono collegarsi eo] Cylindrites con• 
volutus Fisch. Oost. ma ehe non sono classificabili con sicurezza. 

? l\iüNSTERIA BICORNIS Heer. 
-~· 

(Tav. II, flg. ~} 

1877. O. Heer, Die Vorwelt. Flora der Schweiz. Tav. LXVI, 
fig. l, 2. 

Sopra alcune lastre arenacee dell'Eocene medio-superiore di 
Buttrio (Friuli) ho potuto osservare aleune impronte ineurvate 
quasi ad S per modo da ricordare le impronte di Theobaldia 
circinalis Heer dei terreni giurassici, mentre per altri earatteri 
e per il periodo geologieo a ·cui appartengono sono probabil
mente da riferirsi piuttosto al genere Münsteria, perö con qual
che dubbio, sia perehe il fossile in questione non si presenta in 
rilievo ma bensi in incavo, sia perche non vi si veggono quelle 
rugule trasversali, pill o meno regolari, r.he caratterizzano ge
neralmente le Münsteria. Tuttavia considerando ciie tali diffe
renze possono forse solo derivare dal modo di fo~silizzazione e 
di conservazione E! dalla natura della roccia inglobante e ehe 
la forma del fossile in questione e molto simile a quella della 
M. bicornis Heer del Flysch della Svizzera, eredo opportuno 
per ora di riferirlo dubitativamente a quella specie, qnantun
que, oltre ai caratteri differenziali sovraccennati,. si debba pure 
notare ehe la forma di Buttrio presenta pure un diametro mi
nore ed un modo di cireonvoluzione al<Juanto diverso da quello 
della vera M. bicornis. 

Talora nel leggiero incavo della impronta osservansi aneora 
qua e Ja i resti di un cilindro arenaceo schiaceiato, di colore 
e costitnzione alquanto diversit da quella della lastra circo
stante, e ehe probabilmente ci rappresenta l'impronta interna ' 
del corpo ehe originö le Münsteria. In generale perö questa 
parte interna si distacca e scompare facilmente, rimanendo solo 
piu l'impronta esterna del fossile. 
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MüNSTEltIA ANNULATA Schafh. 

1851. SchafLäutel, Geognost. Untersuch. Tav. VIII, fig. 9. 
1887. Squinabol, Fucoidi ed Elmintoidee. Tav. XVII, fig. 3. 

Forma raccolta <lall' Issel nell' Eocene di Madonna del Monte 
presso Genova. 1 

MüNSTEltIA llINlllA Squin. 

1887. Squinabol, Fucoidi, ed Elmintoidee. Tav. XVI, fig. 5. 

Forma pure raccolta nell' Eocene di Madonna del Monte. 

MüNSTERIA IssELI Squin. 

1887. Squinabol, Fucoidi ell Elmintoidee. Tav. XVII, fig. 4, 5. 

Specie raccolta nell' Eocene di Taggia e del M. Piccarello 
(S. Olcese) in Liguria. Il De Mortillet 2 parla pure di resti di 
Miinsteria trovati nei terreni giurassici e cretacei della Lom
bardia. 

Taphrhelmiuthopsis Sacc. 

Per quanto sia in generale contrario all'istituzione di nomi 
generici nuovi per forme di cui non si conosce bene l'originP, 
tuttavia credo dover fare eccezione per le impronte speciali ehe 
passerö a descrivere. 

Nel suo lavoro sulla Flora fossile della Svizzera l' Heer creö 

1 S. SQUINABOL, Contribuzioni alla ffora fossile dei tet·reni terziari dtlla Liguria. 
- 1. Fucoidi ed Elmintoidee. - Boll. Soc. geol. itaL Vi:il. VI, 1887. 

2 G. DE MoRTILLET, Note geologique sur Palazzolo et le lac d' Iseo en Lombardie. 
Bull. Soc. geol. de France. 2• serie, Tome XVI, 1859. 
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i1 nome di Ilelminthopsis per funicoli rilevati, piu o meno gi
rosi ehe osservansi sopra lastre arenaeee dei terreni giurassiei 
di Ganei, ma vi inglobö pure una forma, l' 11. magna Heer, ehe 
presentasi- veramente eostituita da due funieoli, quasi paralleli, 
fra eui esiste un solco o eanale il eui fondo trovasi piu basso 
della superfieie della lastra su eui sta l' impronta. 

Nella mia prima eomunieazione su queste impronte ebbi giä. 
a segnalare, nei terreni mioeeniei del Piemonte, forme simili a 
quelle dell'H. magna, ma ehe, pur distinguendo eon particolare 
nome speeifieo, inelusi aneora nel genere Helminthopsis formando 
cosi l' Jl. miocenica Sace. 

Ora perö aYendo potuto osservare in terreni diversi nume
rosissimi esemplari di queste forme canalieolate, eredo asso
lutamente necessario di distinguerle dalle forme semplicemente 
funieulate, giaeehe le eredo dedvare da organismi abbastanza 
diversi e propongo per esse il nome di l'aphrhelmintliopsis 1 ehe 
significa appunto Helminthopsis canaliculata, e diagnostico questo 
genere nel seguente modo: 

l!'rons simplex, valde elongata, canaliculata, satis lata, fiexuosa ; 
interdu11i in canale mediano ftlo pariun erecto, arcuato inter
rupta ; interdum extremitatibus late expansa. 
· U n aspetto ehe ricorda le Taphrhelminthopsis presen tano al
cune di quelle impronte dell' Eocene della Liguria ehe lo Squi
nabol nella preaeennata memoria indiea eome Durvillides? eo
cenicus Squin. 

Questo genere avrebbe attraverso alle epoche geologiche 
seguente sviluppo: 

Elveziano / 
ed Aquitaniano j Taphrhelminthopsis pedemontana Sacc 

~ 
expansa Sacc. 

Stampiano. recta Sacc. 
pedemontana Sa 

l\liocene 

Tongriano. 

Eocene. • • { 

Giurese · 1 · 
1 Tci;ipo; canale, fosso. 

auricularis Sacc, 
sp. 

magna Heer. 
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Quanto all'origine delle Taphrhelminthopsis, per quanto sembri 
nbbastanza naturale di attribuirla a qualcbe Alga sifonea, eredo 
tuttavia piu prudente di non abbraeeiare per ora aleuna ipo
tesi in proposito, tanto piu ehe certi Mollusehi ed altri auimali 
marini lasciano pure traceie simili strisciando sul fondo mel
moso-sabbioso. 

'fAPill:{BELMIN1'BOPSIS AURICULARIS Sace. 

(Tav. II, fig. 3) 

l/rons lunga, 1 centim. circiter lata, gyroso-fiexuosa ; canalis 
mediani latitudo 3 millim. circiter; fila luteralia subrotundata, 
altitudine ,2 millim. circiter. 

Si riseontra sopra certe arenarie grigiastre dell' Eocene me
d-io-superiore di Buttrio nel Friuli. Queste impronte, gia rin
tracciabili nei terreni giurassiei, non sono rare in quelli eoeeniei. 
II suo nome specifico deriva dall'essere il fossile ripiegato in modo 
da rieordare un padiglione uditivo umano; credo perö ehe tale 
disposizione sia di earattere affatto secondario. lnfatti sopra alcuue 
arenarie (Macigno) dell'Eoeene dell'Alta valle della Stura di Cu
ueo raccolsi esemplari di questa speeie ripiegati ondulatamente. 

'f APBRHELMJNTHOPSIS REC'fA Saee. 

(Tav. I, fig. 'l!O.) 

Frons recta, 25 milliin. circitcr lata; in centro canalis me
diani ftlum parum erectwn, lineare, .~implex seu longitudinaliter 
striatum. Oanalis latitudo 1 centim. circiter; fila lateralfo lon
gitudinaliter striolata, 2-3 millim. altitiidine, 7 millim. latitiidine 
circitet, superne subplana seu lceviter rotundata. 

Questa impronta e specialmente caratt~rizzata dalla sua ret
titudine e dal rilievo filiforme ehe sta longitudinalmente nella 
parte eentrale del eanale mediano. La raeeolsi sopra ·una lastra 
arenacea delle assise inferiori dello Stampiano di Cioceale nel 
Tortonese. 
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TAPHitm:LMlXTIIOPSIS EXPANSA Sacc. 

(Tav. II, fig. 15.) 

Frons flexuosa, 10·12 millim. lata; canalis mediani latiturlo 
4-6 111illim.; fila lateralia subrotundata, 1 millim. altitudinc, 
2-3 millim. latitwline ;. canalis medianus, frondis terminc, in 
arcam ultra 10 ce11t. latam, irregularem, expansus. 

Questa forma e assai importante per Ja earatteristiea espan
sione della sua parte terminale, il ehe pare escludere l' ipotesi 
ehe essa derivi dal sempliee strisciamento di un animale sul 
fundo marino, ed accentuare meglio invece l'ipotesi dell'origine 
vegetale ehe avevo gia enuneiata nel Javoro precedente, appog
gia.ndomi eziandio al semicerehio interno osservato in un esem
plare di T. pedemontana. Altri perö potrebbe anche sostenere 
un' origine inorganiea, ma per ora non credo opportuno fare ul
teriori discussioni in proposito. 

Raccolsi la T. expansa colla specie precedente nello Stam
piano di Cioccale. 

TAPHRHELMINTIIOPSIS PEDEMONTANA Sacc. 

1886. F. Saceo, Intorno ad alcu.ne impronte, ccc. Fig. 1. 

Nelle escursioni geologiche di questi ultimi due anni ebbi a 
rinvenire assai comunemente questa forma in quasi tutti i ter
reni miocenici del baeino piemontese, la dove alternansi strati 
arenacei a strati marmo-sabbiosi , eosl nel Tongriano , nello 
Stampiano specialmente del Tortonese, nell'Aquitaniano e nel
l'Elveziano, speeialmente dell' altp Monferrato e delle Langhe. 
Alcune forme si avvicinano al!a T. auricularis. 

La forma, la lunghezza, il modo di involuzione, eec. della forma, 
in questione sono abbastanza variabili, ma in complesso ·credo 
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per ora siano raggruppabili queste varieta sotto uno stesso nome 
specifico. 

Talora, come ad esempio sopra una lastra arenacea stam
piana di Rio Zetassi, presso Campolungo (Tortonese), potei esa
minare. di questa specie, circonvoluzioni irregolarissimamente 
ondulate e della lungheiza di oltre due metri. 

Ne raccolsi recentemente un esemplare nell'Aquitaniano in
feriore di Bricco di l\farmorito nei colli Torino-Casale. 

Helmintbopsis Heer. 

Siccome <lalle forme racchiuse dall'Heer nel suo genere Ilel
minthopsis furono tolte quelle canalicolate, poste nel genere 
Taphrhelminthopsis, la diagnosi del primo genere rimane cosl 
concepita: " Frons simplex, elongata, cylindrica, gyrosa. n 

L'origine di queste impronte e ancora molto dubbia, giacche 
l'attribuirle ad Alghe sifonee e per ora una semplice ipotesi 
senza fondamento molto serio, e non sarebbe improbabile ehe 
si trattasse solo di impronte del passaggio di animali stri
scianti. 

Ciö ehe eredo si debba ammettere e ehe organismi molto si
mili, se pure non eguali genericamente, produssero sia Ie im
pronte appellate Helmintkopsis sia quelle denominate Helmin
thoida, poiehe vedremo eome diverse forme ehe passeremo a 
deserivere lasciano dubbi se siano attribuibili a un genere o al
l'altro, appunto per presentare i earatteri di ambidue. Inoltre 
a questi due generi paiono pure eollegarsi strettamente eerti Cy
lindrites di andamento flessuoso, eorne il Cylindrites montanus 
Heer del Flysch eocenieo, ed e quindi probabile ehe eol tempo 
eerte denominazioni di genere verranno cangiate e forse ridotte 
di numero in riguardo a queste ultime forme. Il Maillard, nel 
preaccennato lavoro, figura anche delle piste problematiche pro
venienti dal Flysch di Val d' Arda in Piemonte; paiono Ilel
minthopsis. 

Lo sviluppo del genere Helminthopsis attraverso le epoche 
geologiche sarebbe il seguente: 



Miocene 
Eocene 

Giurese 
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Helminthopsis hieroglyfica Heer. 

Carbonifero -
intermedia Heer. 
antiqua Sacc. 

HELMINTHOPSIS ANTIQUA Sacc. 

(Tav. II, fig. 10.) 
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Frons simplex, valde elongata, funiculiformis, subcylindrica, 
recurvatim infiexa, 2-3 millim. lata, 1-1 1 /2 m illim. alta, gyri, 
plerumque subparalleli, plus minusve approximati. Funiculornm 
extremitates clavif ormes vel aliquantulum acuminat<e. 

E precisamente questa una di quelle forme ehe, per 1' anda
mento del loro funicolo, il quale si dispone in giri quasi paralleli 
fra di loro, parrebbe doversi porre fra le Helminthoida, spe
cialmente presso l'H. crassa Schafh., mentre ehe per essere i 
suoi funicoli spesso interrotti e poco regolari credo si possa 
rneglio collocare fra le Helminthopsis, avvicinandosi alquanto 
all'H. hieroglyhyca Heer. 

La lastra arenacea, quarzoso-micacea, su cui sta l'impronta 
ehe ho figurata, venne raccolta dal Dott. Tommasi in terreno 
Oarbonifero sulla Forca del Pizzul, alto Incarojo, nel Friuli. 

E importante a notare la presenza di questo genere nel Gar
bonifero, fatto constatato ora per la prima volta. 

HELMINTHOPSIS HIEROGLYPHYCA 1 Heer. 

(Tav. II, fig. '!.!, 11.) 

1887. 0. Heer, D:e Vorwelt. Flora der Schweiz. Tav. XLVII, 
fig. 3, 4, 5. 

Di questa specie, descritta dall' Heer come giurnssica, potei 
constatare diversi esemplari, ben poco differenti da quelli figu-

1 Olim llelminthopsis labyrinthica Heer., nome abbandonato e sostituito dal suo 
autore Heer per evitare le confusioni coll' llelminthoida labyrinthica Heer. 
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rati dall'Heer, su lastre arenacee provenienti dall'Eocene medio 
superiore di Buttrio e dall'Eocene medio del Forame di AttimiE 
(Vedi figura della Miinsteria involutissima), ambidue del Friuli. 
Spesso assieme a questa forma veggonsi sulla lastra impronte di 
Cylindrites. · 

Talora i filamenti ondulati della forma in esame si presentano 
con ondulazioni tali da avvicinarsi alquanto alla Helminthoida 
crassa Scbafh., indicandoci sempre piu il collegamento di questi 
due generi. 

Nello Stampiano dei dintorni di Cioccale (Tortonese) rac· 
colsi sopra lastre arenacee diversi esemplari di impronte molto 
simili a quelle ora accennate, e credo opportuno per ora di at
tribuirle alla stessa specie, ehe avrebbe quindi variato assai 
poco dal Giura al Miocene. Anche su lastre arenacee dell' Aqui· 
taniano e dell'Elvezia.no del Piemonte ebbi qua e la ad oaser
vare impronte simili a quelle in discorso. 

Helminthoida Schafh. 

Si e gia accennato al collegamento ehe esiste per mezzo di 
alcune forme fra questo genere e l'llelminthopsis; avremo oc
casione piu avanti di ritornare su tale questione_, per ora indi
cbiamo solo lo sviluppo del genere in esame attraverso le epo
che geologiche. 

Miocene f 
Helminthoida miocenica. Sacc. 

- » ca.rrosiensis? Squin. 
• crassa Schafh. 

Eocene 

Carbonifero - ~ 

labyrinthica Heer. 
irregularis Squin. 
treniata Haufm. 
Taramellii Sacc. 
helmintbopsoidea Sacc. 
Tommasii Sacc. 
carbonifera Sacc. 
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HEL~llNTHOIDA ToMMASll Sacc. 

(Tav. II, fig. 13.) 

Corpuscola funicoliformia, subcylindrica, longa, 6-14 millim. 
(anteriori? extremitate etiam 20 millim.) lata, 1·4 millim. alta. 
Funicula latitudine et altitudine sensim accrescentia, satis regu
lariter fiexuosa, simplicia, multoties recurvatim infitJxa. Flcxio
nes 7 1/2·10 centim. latm; inter fiexiones Spatium 3-20 millim. 
latum. 

E molto notevole il regolare accrescimento in grossezza del 
funicolo da una estremita all'altra, il ehe pare appoggiare l'ipo
tesi dell'origine di queste impronte direttamente dal corpo di 
un organismo e non gia solo dallo strisciamento di animale su 
di un fondo marino. D'altronde tale carattere, quantunque assai 
meno spiccato, appare eziandio su alcune delle altre specie gia 
descritte di questo genere. 

L'estremita ingrossata si prescnta superiormente schiacciata 
in modo da indicarci ehe originariamente il funicolo doveva 
quivi rilevarsi di 5 o 6 millim. sulla lastra arenacea e ehe solo 
in seguito veune compresso. 

Le incurvature della impronta sono generalmente assai rego
lari, mostrandosi solo qualche irregolarita verso la parte piu 
ingrossata del funicolo. 

11 funicolo rilevato e costituito di un'arenaria brunastra avente 
la stessa costituzione e tinta di quella ehe costituisce la lastra 
su cui il fossile giace senza alcuna soluzione di continuita. 

La lastra disegnata venne raccolta sulla forca del Pizzul, Alto 
Incarojo (Friuli), in terreni carboniferi dal dott. Annibale Tom
rnasi, a cui dedico questa specie in segno di omaggio al suo 
sapere e di riconoscenza per le cortesie usatemi. 

E importante constatare la presenza di questo genere nel 
Carbonifero essendo esso finora conosciuto solo nell'Eocene. 
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HELMINTHOIDA CARBONIFIWA Saee. 

(Tav. II, fig. 6.) 

0Jrpuscula funiculiformia, subcylindrica, longa, 6-10 millinz. 
lata, 3-5 millim. alta; satis regulatiter flexuosa, simplicia, multoties 
recurvatim inflexa. Flexiones 5 1 /2-7 centim. lat<e; inter flexiones 
spatium 3-15 millim. latum. 

· Questa specie rieorda alquanto l'Jl. Tommasii, perö essa pre
senta ondulazioni assai meno ampie, ha il funicolo di grandezza 
quasi eguale in tutto il suo pereorso ed inoltre tale funicolo non 
e eostituito da un sempliee rialzo dell'arenaria stessa della lastra, 
ma bensi da un cordone, direi, arenaceo sehiaeeiato sulla lastra, 
da eui si puö staeeare facilmente; e perciö ehe in gran parte 
l'esemplare figurato e solo piu rappresentato da una leggiera 
impronta, distinguibile dalla superfieie eircostante per essere di 
color alquanto piu oscuro e rossastro, mentre il vero funicolo, 
in generale rotondeggiante nella parte superiore ed appiattito. 
in q uella inferiore, si e staecato e perduto. 

Queste notevoli differenze nel modo di presentarsi del fossile 
in esame farebbero quasi dubitare ehe esso derivi da forme di 
genere diverso da quello ehe produssero le Helminthoida, ma 
forse tali differenze sono eausate solo dal modo speeiale di fos
silizzazione, di conservazione e dalla natura della roceia inglo
bante. 

D'altronde consimili differenze nel modo di presentarsi d~lle 

impronte abbiamo gia avuto luogo di esaminare trattando della 
Münsteria bicornis Heer, ed anehe in tal caso per la determina
zione della forma abbiamo creduto doverci fondare piuttosto sulla 
forma del fossile ehe non sul suo modo di presentarsi, tanto piu 
ehe talora a seconda ehe le lastre fossilifere sono rimaste piu o 
meno a lungo esposte agli agenti atmosferiei il fossile si pre
senta sotto forma di semplice impronta colorata, oppure di 
vero rilievo. 
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Nella lastra figurata si puö vedere appunto il fossile ehe nel 
suo sviluppo si presenta sotto tre forme differenti, cioe in mas
sima parte di semplice· impronta di color diverso da quello della 
lastra circostante, in parte di funicolo rilevato hen distinto, ed 
in parte di funicolo ancora conservato, ma parzialmente nascosto 
dall'arenaria la quale in origine avvolgeva tutto il fossile; vo
lendo si potrebbe facilmente collo scalpello liberare interamente 
il funicolo arenaceo. 

La lastra in questione c costituita di un'arenaria assai mi
cacea e quindi molto schistosa, trovata in terreno carbonifei-o, 
30 metri sotto la .Forca del Pizzul, Alto Incarojo, Carnia. 

Giova osservare a questo proposito come nelle lastre arena
eee del Garbonifero, ricordanti talora assai bene il Macigno eo
cenico, si riscontrano non di rado svariate impronte ehe si ae
cordano assai bene eon quelle dell'Eoeene, risultando ehiaro in 
tal modo eome esse, piuttosto ehe non eoll' eta geologica, sono 
eollegate eolle eondizioni in cui si formarono i depositi. 

HELMINTHOIDA T ARAMELLII Saee. 

(Tav. II, fig. 17.) 

Corpuscula funiculif ormfo, irregulariter subcylindrica, vald~ 

longa, 3-7 millim. lata, 1-2 millim. alta; partim regulariter et 
partim irregulariter fiexuosa, simplicia, multoties recurvatim in
fiexa. Flexiones 4 t/2-8 1/a centim. latce; inter fiexiones spatium 
1/2-20 millim. latum. 

11 funicolo rilevato e costituito assolutamente della stessa 
arenaria ehe forma la lastra su cui esso posa senza alcuna so
luzione di eontinuitä.; tale funicolo si presenta irregolarissimo, 
quasi bitorzoluto alla superfieie, ciö ehe perö probabihnente di
pende piuttosto dal materiale ehe lo eostituisce ehe non dalla 
struttura dell'organismo da cui deriva. 

E notevole ehe il funieolo nelle sue infiessioni non si presenta 
a linee subparallele, eome generalmente nelle altre specie di 
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questo gcnere, ma invcce, con una eerta regolarita, distanti frn. 
di lol'O da un lato cd avvieinate dall' altro. Pure notevole e il 
caugiamento ehe si verifica nella direzione di questa ondula
zione, verso un'estremita del funicolo, senza ehe in eomplesso 
varii l'andamento delle ondulazioni. 

Alla sua estremita il funicolo s'attorciglia sopra se stesso, in
dicandoci un nuovo tratto di eollegamento tra queste forme ed 
alcune specie di Münsteria, speeialmente colla M. bicornis, 
M. involutissima, ece. Perö earatteri di maggiore affinita pre
senta la forma in esame eon l'Helmintlwida crassa Schafh., non
ehe eon alcune Helminthopsis per modo ehe sempre piu risulta 
l'affinita di questi due generi. 

11 fossile figurato posa sopra un' arenaria giallastra prove
niente dall'Eocene medio del Forame di Attimis nel Friuli. De
dieo questa speeie all'illustre geologo ed amico Torqu~to Tara
melli, ehe la raecolse e ehe illuströ la geologia del Veneto. 

HELMINTHOIDA HELMINTHOPSOJDEA Sace. 

(Tav. II, fig. 7.) 

Oorpuscula funiculiformia, subcylindrica, prcelonga, 1 1/2-2 
millim. lata, irregulariter flexuosa, siinplicia, multoties recurva
tim in(lexa, 1 /2-1 millim. alta. J?lexiones 3-6 centim. laf ce; inter 
flrxiones Spatium irregulare, 1-10 millim. latum. 

Questa form(l. mentre per le sue ondulazioni deve porsi nel 
genere Ilelminthoida, inveee per l' irregolarita di tali ondula
zioni s'avvieina assai nll'Ilelminthopsis hieroglyphyca Heer, donde 
il nome speeifico ehe le ho attribuito. E questa specie un nuovo 
anello di congiunzione fra i due sovraceennati generi, o meglio 
una nuova prova ehe in fondo essi non possonsi distinguere. 

La lastra figurata proviene dall'Eocene del torrente Orvenco, 
presso Artegna nel Friuli. 
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H~:Ll'.lflNTHOIDA LADYRINTHICA Heer. 

1866. 0. Heer, Urwelt der Schweiz. Tav. X, fig 12. 

Mentre generalmente questa caratteristica e comunissima 
forma del Liguriano si trova solo allo stato di impronta appiat
titn, sopra una lastra eoceuica di Iluttrio (Friuli), assie:me a 
rcsti di P..ileodictyon majus, ebbi a constatare impronte rappre
sentate da funicoli rilevati, subcilindrici, filiformi ehe paiono 
nttribuibili a questa · specie,' se non si tien conto del modo di 
presentarsi del fossile ma solo della sua forma, come ho gia 
creduto di poter fare in altri casi simili, per quanto mi restino 
aucora dubbi in proposito. 

HF.LMINTHOIDA CRASSA Schafh. 

(Tav. II, fig. 5~ 

1851. Schafbäutel, Geogn. untersuch. der lwlba11er. Alpcn.qeb. 
Tav. IX, fig. 11. 

Sulle arenarie eoceniche del torrente Orvenco presso Artc
gna, nel Friuli, ebbi ad osservare diverse impronte costituite 
da funicoli rilevati, flessuosi, attribuibili a questa specie; lo Squi
nabol ne menziona pure molte dell' Eocene della Liguria. 

Piu notevole e il fatto ehe forme simili osservansi anche su 
diverse lastre arenacee ehe raccolsi nello Stampiano cli Cioccale 
e nel Tongriano fra Dernice e, Merlazr.ina, nelle colline torto
nesi. Forme affatto eguali si raccolgono non di raclo nello Stam
piano clell'Appennino Ligure, anzi di una di esse, raccolta dal-
1' lssel a Carrosio, lo Squinabol credette di farne una specie a 
partc, II. carrosiensis, per la sola ragione ehe e miocenica; per 
rne tale ragione non basta a distinguere una specie. 

Queste forme tong·riane ed eoceniche si collegnno assai hene 



34 F. SACCO, 

sia eolle piu antiche, H. Tommasii, del Carbonifero, sia con 
quelle piu reeenti, Il. mioeenica dell'.Ei!veziano, solo ehe si os
serva come la loro grossezza vada gradatamente diminuendo 
<lalle speeie piu antiche a quelle piu reeenti; questo fatto ehe 
avremo pure ad osservare nel genere Vrohclminthopsis e ehe in 
parte vedesi eziandio nei Tamidium, e eertamente degno di 
nota, quantunque forse dipenda solo dall' ambiente in eui si 
fprmö· il fossile. 

HELMJNTHoIDA MIOCENJCA Saee. 

1886. F. Saeco, lntorno ad alcune impronte, ece. fig. 2. 

Esemplari di questa specie, ed esemplari ehe paiono eollegare 
q uesta speeie colla H. crassa potei raeeogliere su lastre del-
1' Aquitaniano e dell'Elvcziano nelle Langhe, nell'alto Monfer
rato e nel Tortonese. 

HELMINTHOJDA IRREGULARIS Squin. 

1887. Squinabol, Fucoidi ed Elmintoidce. Tav. XVIII, fig. 4, 5. 

Forma non rara nell' Eoeene della Liguria, eosi al M. Bastia, 
al M. Creto, al Lagaceio, eee. 

HELMINTHOIDA sp. 

(Tav. II, fig. 9.) 

Prima di terminare l' esame di questo genere debbo aneora 
rnenzionare eome sopra lastre arenaeee dello Stampiano di Gron
clona, ad Est di Val Serivia, ho trovato impronte ehe nell'assie
me rieordano alquanto le ultime speeie indieate, ma sono sol
tanto eostituite da pieeoli rilievi arenaeei bitorzoluti disposti in 
serie regolare, talora costituenti alla estremita della serie la 
solita eurva ehe osservasi nelle Helminthoida. 
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Un fatto quasi eguale, quantunque meno ehiaro, ossel'Vai pure 
sopra una lastra arenaeea dell' Eocene di Buttrio (Friuli), solo 
ehe in tal easo i rilievi erano piu rilevati e piu grossi. 

Cretlo ehe sia in relazione eon questo fenomeno il fa tto assai 
consimile ehe ebbi gia a far notare rispetto ad aleuni Paleo
dictyon le eui aree non erano limitate ehe da una serie di ri
lievi punteggiati; ad ogni modo questo fatto, interessante senza 
dubbio e ehe qui mi limito ad aecennare, potra probabilmente 
essere d' aiuto pn spiegare l' origine delle impronte, piu o meno 
problematiehe, passate in rivista in questa nota. 

Urohelmintboida Saee. 

Mentre si divisero le Helminthoida dalle Helminthopsis, forme 
ehe si eollegano assai bene fra di loro, !'Heer inveee riuni alle 
Jlelminthoida una forma ehe, per quanto abbia un'origine molto 
simile a quella delle impronte sovraeeennate, tuttavia se ne di
stingue nettissimarnente per le appendici ehe presenta nel punto 
di iueurvamento de! funieolo. Ho ereduto quindi opportuno di 
istituire per tali forme un nuovo nome generieo, Urohelnl'in
thoida, ehe significa llelminthoida eon appendici' e deserivibile 
colla seguente diagnosi: " Corpuscula fimiculiformia, valde lunga, 
subcylindrica, multoties reeurvatim inflexa, gyris subparallelis 
approximatis; geniculata, geniculis ap1iendiculatis. „ 

Di q uesto genere si eonoseeva finora una sola speeie eretacea 
ed eoeenica; ne raeeolsi reeentemente un'altra nel mioeene del 
Piemonte. Si nota anch~ in questo easo il fatto gia sopraccen
nato delle dimensioni minori della speeie piu recente rispetto 
a quella phi. antiea. 

Giova osservare ehe il Nathorst spiega queste forme eome 
prodotte da, un venne ehe nei suoi giri eamminava per un tratto 
all' inclietro inveee di fare una eurva. Ciö mi pare molto im
probabile. 

1 Da oJpi coda, appendice. 
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UHüHEL~llNTllOtuA APl'.ENDICULATA Heer. 

1877. O. Heer, Die Vorzcelt. Flora der Schweiz. Tav. LXVI, 
fig. 1 a. 

Questa speeie trovata nel Flysch eoeenieo della Svizzera, 
venne raeeolta qua e la nell'Eocene e nel Cretaeeo 1 dell' Appen
nino settentrionale e della Lombardia; recentemente ebbi in 
esame una impronta simile sopra una lastra schistosa, gialla
stra, arenaceo-calcarea dell'eocene di Mezzamonte tra Cividale 
e Castel nel Friuli. 

Vi si veggono assui bene i funicoli rilevati adattarsi alle on
dulazioni della lastra arenacea su cui sono posati. 

U1wBEL!lllNTHOIDA DERTONENSIS Sacc. 

(Tav. II, fig. 8-16.) 

Corpuscula funiculiformia 1 millim. luta, 1/2 miltim. erecta, 
i11(ll'xionwn amplitmlo 2-3 ccnti111. ; inter flcxiones spatiwn 2-7 
millun. lutwn. 

Le differenze esistenti trn questa specie e quella precedente 
consistono, non soltanto nella minor grossezza dei funicoli, ma 
anehe nella minore ampiezza delle ondulazioni, eiö ehe ei prova 
il nesso ehe esiste nelle diverse dirnensioni del fossile, coufer
mnndocene cosl vieppiii l'origiue organiea. 

Talorn nell'angolo ehe furmano i funicoli nelle loro inflessioni 
manca l'appendiee earatteristiea, eiö ehe perö potrcbbe anche 
<lerintre da <leteriuramento <lel fossile, ma ehe probabilmente in 
alcuni easi rappresenta una maneanza reale originaria. 

1 A. e G. B. VILLA, Genni geolog1ci sul ten·itorio dell' antico distretto di Oggiono. 
Politecnico. Giornale dell'lngegneria Arch. Civ. e In~ustr., anno XX VI, 1878. 
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La lastra figurata fu da me rinvenuta fra le arenarie dello 
Stampiano di Cioeeale nelle eolline tortonesi, donde il nome spe
eifieo ehe attribuii a questa forma. 

Zoophycos Massal. 

Di questo genere, istituito sin dal 1851 dal Massolongo eon 
diagnosi e disegni, ebbi giä. a deserivere due nuove speeie mio
eeniehe, eioe lo Z. Gastaldii (Tav. I, fig. 12) (ehe reeentemente 
osservai anehe nel Langhiano passante ad Aq_u~taniano) e lo 
Z. funiculatus, tutte e due a forma eespitosa tipica, ed una va
rieta plioeeniea dello z. Gastaldii. Resti di Zoophycos, attribui
bili probabilmente a questa varietä., si trovano pure in Liguria 
nel Piacentino di Savona e Borzoli. 

Parmi naturale di attribuire queste impronte a resti di Alghe, 
mentre il Nathorst suppone ehe Je Alectoruridece siano solo pro
dotte da un movimento meeeanieo di turbinio. 

Sopra eerte arenarie grigio-verdastre dello Stampiano di Gron
dona potei reeentemente eonstatare la presenza di una terza 
speeie, assai differente da quelle sovraeeennate, eioe a forma 
di seopa. 

Quantunque Je varie m:rniere di presentarsi di questi fos
sili possano deri vare in parte solo dal modo di fossilizzazione 
e di conservazione, ~uttavia eredo ehe la forma ehe passerö 
a descrivere si potrebbe forse distaeeare dal genere Zoophy
cos {ehe rappresenta le forme cespitose) e porre inveee in uno 
di quei tanti generi, in gran parte fra di loro sinonimi, ehe 
furono istituiti per forme simili, forse nel Taonurus o nel Can
cellophycos. Sieeome perö regna aneora una grande disparita 
di opinioni in proposito ed io potei solo esaminare finora una 
parte delle forme in questione, eredo piu ragionevole di lasciar 
seiogliere tale controversia· da altri piu di me eompetente nella 
rnateria. 

Per ora quindi mi limito a deserivere la nuova forma tro
vata attribuendola aneora al genere Zoophycos e fa.eendo solo 
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osservare: 1° ehe il nome generieo Zoopltycos per legge di prio
rita deve avere la prevalPnza su tutti gli altri per le forme 
eespitose; 2° ehe la forma ehe deseriverö ora, per quanto col
legata ai Zoophycos, deve probabilmente far parte di un genere 
diverso, inglobante le forme a scopa. 

Lo sviluppo delle forme in esame (ehe compaiono gi:'t nel si
luriano) dal eretaceo sino alla loro estinzione, sarebbe il se
guente: 

Pliooene 

Miocene 

Oligocene - ~ 

Eocene 

Cretaceo 

( 
( 

-~ 

Zoophycos Gastaldii Sacc. var. pliocenica Sacc. 

ultimus Sap. e .Mar. 
Scarahellii Massa]. 
funiculatus Sacc. 
pedemontanus Sacc. 
Caput-Medusre Massai. 
cfr. Villre :Massai. 
ßabelliformis Fisch. Oost. 
Targionii Savi e Menegh. 
Villro Massai. 
brian te us Massai. 
tenuestriatus Heer. 
emarginatus Cocchi. 

ZooPnYcos PEDEMONTANUS Sacc. 

(Tav. I, fig. 13.) 

Frons lamellosa, fere plana, in laminain arcuatim cxpansa, 
sinuosa, stipite costuloso laterali vel sublaterali affixa. Coslulce 
liberce, ramosm, inter se subparallelm, interdum rndiantes, sal'is 
prominentes, superficie subgranulosce, a latere radiantes, plus 
minusve falcato-incurvce, pcripheriam 't:ersus convolutce, basi in 
stipite costttloso congestm, margine conniventes. Margo cxterior 
simplex, sinuosus, singulre frondis latitudo 5 centim. circiter. 

Questa forma, conservata ora solo piu in semirilievo, proba
bilmente in vita si elevava sopra uno stipite subcilinclrico ehe 
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si accasc10 e si compresse in seguito colla fossilizzazione. Lo 
stipite si ramifica in piu brauche attraverso il filloma ehe svi
luppasi per tal modo assai estesamente. 

Le costule del filloma presentano alla loro superficie una specie 
di granulosita piu o meno regolare; questo ci indica come lungo 
le coste della fronda dovevano esistere originariamente dei rilievi 
e degli incavi abbastanza regolari, fatto ehe il Saporta gia rico
nobbe in qualche esemplare di Cancellophycos scoparius Thioll. 

La specie descritta per la forma generale ed il gran numero 
di ramosita ricorda assai bene certi esemplari di <;Jancellophycos 
scoparius dell'Oolite inferiore; invece per le nervature si av
vicina meglio al Pliysophycus marginatus Lqx. del Devoniano, 
solo ehe · la specie descritta non presenta alcun bordo marginale 
ed ha nervature meno regolarmente abbraccianti. 

Gli esemplari di Zoophycos pedemontanus provengono <lalle 
arenarie della base dello Stampiano di Grondona, sulla destra 
di Val Scrivia. 

Laminarites Sternb. 

Lo Squinabol nella sovraindicata memoria designa come La
minarites pseudoichnites alcune impronte (Tav. VII, fig. 1, 2) 
raccolte. nell' Eocene della Liguria e ehe paiono orme di ani
mali, specialmente di Uccelli. Debbo osservare in proposito ehe 
impronte simili si possono osservare in quasi tutti i piani are
nacei dell'Oligocene e del Miocene del Piemonte. Non ho perö 
ma1 osato riferirle a resti di Alghe laminariee, per quanto ciö 
non sia improbabile. 

Zonarides Schimp. 

Lo Squinabol nel suo studio sulle Fucoidi della Liguria men
ziona uno Z. striatus Squin. (Tav. XVI, fig. 4), trovato neÜ'Eo
cene della Madonna del Monte presso Genova. 
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Eoclathrus Squin. 

Nel lavoro gia eitato lo Squinabol istituisee questo genere 
per impronte raeeolte dall' Issel nell' Eoeene di Madonna del 
Monte presso Genova e forma Ja specie E. fenestratus (Tav. XVI, 
fig. 3). Non avendo potuto osservare l' esemplare mi limito ad 
aecennare il fatto, senza potermi per ora assoeiare alle opinioni 
dell' amieo Squinabol, ehe attribuisee queste impronte ad Alghe 
dictiotee simili al vivente Hydroclatltrus. 

Nemertilites Menegh. 

Da diverse loealita eoceniche dell'Alta Italia, speeialmente del 
Friuli, della Liguria e del Piemonte, ebbi in esame lastre are
naeee con impronte e controimproute di Nemertiliti j non sono 
neppur rare nel Cretaeeo 1 di varie regioni; improute simili 
po tei pure osservare sopra arenarie del Carbonifero del Veneto. 
Sieeome perö parmi di non avere un materiale suffieiente per 
trattare partieolarmente di questi fossili rispetto al Carbonifero 
ed all'Eocene, eosi mi limiterö a pochi cenni riguardo a quelli 
del Mioeene del baeino terziario piemontese, sia perehe ne ebbi a 
raceogliere una gran quantita, sia perehe ve se ne possono di
stinguere diverse forme ehe paionmi degne di un nome speciale. 

Sieeome trattasi probabilmente di semplici impronte laseiate 
da animali striseianti sopra un fondo marino sabbioso, cosi tali 
fossili non hanno ehe un'importanza relativa e non molto grande, 
q uindi sara suffieiente di indieare brevemente i earatteri prinei
pali delle varie forme riseontrate e presentarne la figura senza 
darne una diagnosi minuta ehe resterebbe ad ogni modo sempre 
meno chiara di un disegno. 

E speeialmente negli orizzonti arenacei dclla parte meridio
nale del baeino terziario piemontese ehe rinvengonsi le impronte 
in questione, partieolarmente nel Tongriano, nello Stampiano, 

1 A. e G. B. VrLLA,. Cenni geologici, ecc. (V. antec.). 
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ucll'Aquifoniano e 11ell'Elveziano; la ragione di tale distriLuzione 

geografica e geologica sta solo nelle diverse eondizioui di for

mazione dei depositi nei vari periodi geologiei e nelle. varie re

gioni <lel baeino piemontese, giacehe Je N emertiliti sono stret

tamen te collegate a depositi di bassifoudi o di littorale. 

Raggruppo sotto il nome di Nemertilites miocenica (Tav. J, 
fig. 15, 16) Je Nemertiliti comunissime a tutti i livelli arenacei 

della serie oligoce11ica e mioeeniea del Piemonte, ehe distinguonsi 

da quelle pure tllnto eomuni nell' Eocene, speeialmente dalla N. 
Strozzii .Menegli., 1 per essere generalmente alquanto meno pro· 

fonde, reJativamente piu evasate e eon rialzo interno piu roton

deggiante; debbo perö eonvenire come osservansi in alcuni esem

plari dei passaggi alle forme eoceniclie, come pure queste im

pronte rassomigliano nwlto alle Nemcrtilitcs dell' Elvezia110 di 

Lueern:i, impronte ehe il l\Iaillard Grede piste di Vermi. 

Assai meno comune della precedente e Ja forma ehe appello 
Nemertilites pedemontana (Tav. I, fig. 17) Sace. e ehe racculsi su 

arenarie efoeziane; essa presenta il soleo assai meno profondo c 

relati vamente piu ampio ehe nella N. miocenica, inoltre il eor~ 

done rilev:ito eentrale assai meno largo e taJora anzi :ippena ae

eennato, inveee i solchi laterali, Jeggermente arcuati, e_ostiformi, 
assai piu sviJuppati. 

Distinguo infine col nome di Semertililes Langarwn, (Tav. I, 
fig. 18), dalle eolline de!le Langhe dove la raeeolsi (speeiulmente 

nell'Elveziano), una forma i cui solchi laterali sono alquanto ir

regolari e si riuniseono assieme lungo l'asse mediano dell'impron· 

ta, mancando eompletamente il eordone riJevato eentrale. I mar

gini esterni di questa forma presentansi alquanto sollevati sul 

piano della lastra arenaeea su eui si trornno, eiö ehe probabil

mente deriva dal materiale smosso e gettato lateralmente <lal

l' animaJe strisciante sul fondo sabbioso. 

Queste tre forme prineipali di impronte furono eertamente 

prodotte da animali <liversi e forse molto diYersi fra di loro; 

1 P. SA v1 e G. MENEGHINI, .Appendice alla Memol'ia di R. Murchison sull<t stntt
turct delle .Alpi, clfgli .Appemzini e dei Carpazii. Firenze, 1851. 
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malgrndo la loro poca importanza ho creduto accennarle perclie 
finora Je Nemertiliti erano quasi solo conosciute nell' Eocene e 
nel Cretaceo, quantunque forme affatto simili (Nereites, Kemer
tites, ecc.) riscontrinsi anche nei piu antichi terreni paleozici, 
e d'altro canto impronte quasi identiche si producono, direi, 
sotto i nostri occhi anche al giorno d'oggi. 

Probabilmente in relazione colle Ne111ertiliti sta una curiosa 
impronta ehe raccolsi nello Stainpiano dei dintorni di Cioccale 
nelle colline · tortonesi e ehe appello .Nenzertilites? dertonensis 
(Tav. I, fig. 19); essa consta di due serie di funicoli arenacei, 
ricordanti alquanto quelli di alcune ll1·lminthoida, subcilindrici, 
rilevati sulla lastra ehe li porta, convergeuti verso un asse 
crntrale dove, o cessano senz' altro, oppure costituiscono uua 
stretta curva prima di terminare, per modo da presentare l' a
spetto di un bastone pastorale, oppure, dopo formata la indicata 
curva, continuano a svilupparsi verso l' esterno in maniera da 
costruire una semielisse stretta ed al!ungata. 

Oltre alle impronte enumerate in questa nota, ebbi ad os
servarne molte altre, specialmente sopra lastre arenacee, in quasi 
tutti gli orizzonti terziari de! Piemonte, ma per lo piu esse sono 
di furma cosi irregolare ed incostante ehe non mi parvero degne 
di speciale menzione, per quanto debba ricorioscere come sia an
c:he, almeno per ora, non molto grancle l'importamm delle im
pronte esaminate. 

Tralasciai di trattare delle Fucoidi poiche gia puhblicate da! 
Heneghini, dallo Squinabol, dal Sismonda, ecc., e d' altronde 
Jen note a tutti, essendo quasi identiche quelle d' Italia a quelle 
:lie incontransi altrove. 

Chiudo questa mia nota sui resti paleoicnologici coll' augu
·armi ehe pi·esto sorga chi, con solidi argomenti, ne spieghi 1a 
>roblematica e certamente molto varia origine, e sarö Iieto se 
1 ualcnno dei fatti sovraesposti potra giovare a tale scopo. 
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NOTE Dl PALEOICNOLOG!A ITALIANA. 

TAVOLA 1. 

Paleodictyon sp. (Stampiano) Grondona. 

Tellinii Sacc. (Eocene) Buttrio. 

regulare Sacc. (Stampiano) Cioccale. 

Strozzii Menegh. (Eocene) Buttrio. 

minimum Sacc. (Eocene) Cividale. 

majus Menegh. (Eocene) Buttrio. 

Zoophycos Gastaldii Sacc. (Elveziano) Rio Bandito presso Rocca Ciglie. 

pedemontanus Sacc. (Stampiano) Grondona. 

Gyrophillites budriensis Sacc. {Eocene) Buttrio. 

15, 16 Nemertilites miocenica Sacc. (Elveziano) Langhe. 

17 

18 

19 

pedemontana Sacc. (Elveziano) Rocca Ciglie. 

Langarum Sacc. (Elveziano) Cig!ie. 

? dertonensis Sacc. (Stampiano) Cioccale. 

20 TaphrhelminthopBis recta Sacc. (Stampiano) Cioccale. 

21 Gyrochorle dubia Sacc. ( Eocene) Buttrio. 

22 Nulliporites bombicoides Sacc. (Stampiano) Cioecale. 

23 stellaris Sacc. (Stampiano) Cioceale. 
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1''. SACCO, NOTE lJI PAI.EOICNOLOGIA, ECC. 

TAVOLA II. 

Tcenidium carboniferum Sacc. (Carbonifero) Alto Incarojo. 

Helminthopsis hjeroglyphyca. Heer. (Stampiano) Cioccale. 

Taphrhelminthopsis auricularis Sacc. (Eocene) Buttrio. 

Münsteria bicornis Heer. (Eocene) Buttrio. 

Helminthoida crassa Schafh. (Stampiano) Cioccale. 

carbonifera Sacc. (Carbonifero) Alto Incarojo. 

helminthopsoidea Sacc. (Eocene) Artegno .. 

Urohelminthoida dertonensis S~cc. (Stampiano) Cioccale. 

Helminthoida sp. (Stampiano) Grondona. 

Helminthopsis antiqua Sacc. (Carbonifero) Alto Incarojo. 

hjeroglyphyca Heer. (Stampiano) Cioccale. 

Miinsteria l,icornis Heer. (Eocene) Buttrio. 

Helminthoida Tommasii Heer. (Carbonifero) Alto Incarojo. 

Münsteria involutissima Sacc. con Helminthopsis Jljeroglyphyca Heer. (Eo-

c,ene) Forame di Attimis. 

T~helminthopsis expansa Sacc. (Stampiano) Cioccale. 

Urohelmlnthoida dertonensis Saec. (Stampiano} Cioecale. 

Helmintlioida Taramellii Sacc. (Eocene) Forame di Attimis. 

crassa Schafh. (Stampiano) Dernice. 
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