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Dal momento in eui, raeeogliendo l' eredita seientifiea del 
mio Maestro ed am1co il Prof. Bellardi, mi diedi allo studio 
analitieo e generale nello stesso tempo dei Mollusehi terziarii 
del Piemonte e della Liguria, mi trovai subito eoJpito dal 
fatto ehe nel eomplesso Je numerose e svariate forme di MoJ
lusehi marini ehe andavo sistematieamente man mano esami
nando, non si presentavano gia in generale per ogni gruppo 
eome speeie ben distinte ed indipendenti fra di loro. ma bensi 
frequentemente eome forme specifiehe tra Joro eollegate per 
mezzo di forme seeondarie di transizione. E soltanto esami
nando nel eompJesso queste forme ehe si riesee a riunirJe in 
gruppi aventi earatteri simili e ehe si possono appellare specie, 
mentre le forme, spesso svariatissirne e numerose, ehe rag
gruppansi attorno a questi tipi speeifiei possonsi appellare 
varieta. 

Notai poi sovente eome la forma ehe per legge di prio
rita deve essere eonsiderata eome la speeie tipiea, non e affatto 
Ja vera speeie naturaJe, eioe la forma piu abbondante e piu 
earatteristica di un dato orizzonte o di una data regione, ma 
ben spesso e solo una sempJiee varieta ehe per essere stata Ja 

_ prima deseritta e nominata deve per ora eonsiderarsi eome la 
speeie-tipo, in attesa di un avvenire, forse ancora molto lon
tano, in eui, Jiberatiei dalle pastoie della ingombrante sino
nimia, si potranno megJio e piu naturalmente raggruppare Je 
diverse forme organiehe. 

Riguardo alla variabilita ebbi frequentissimamente a verifi
eare il fatto ehe per gradualissimo passaggio attraverso diverse 
forme ei a.llontaniamo poco a poco talmente da una data specie 
tipiea ehe giungiamo gradatamente a forme ehe sono meglio 
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attribuibili ad una specie ben differente dalla priina, tanto 
ehe a primo tratto non p�.rrebbe aver ehe fare eon quella. Di 
queste forme di passaggio, di collegamento, fra specie assai 
differenti trovansi casi straordinariamente frequenti; ed anzi 
essi riescono fastidiosi allo studioso ed ineeppanti nella rego
lare classazione ehe vuol fare l' uomo delle forme, giacebe 
esso tende a elassifieare tutti gli oggetti ehe esamina dispo
nendoli sistematieamente in tante ea:>elle, direi, ben distinte, 
eio ehe veramente in natura non e possibile. 

Altra osservazione frequente a farsi e questa: ehe sonvi 
forme le quali mutano ben poeo attraverso lo spazio ed il  
tempo, altre inveee ehe sono talmente mutauili ehe possonsi 
raggruppare in una o piu specie per ogni periodo geologieo o 
per ogni provineia zoologica, ed inoltre ognuna di queste ultima 
speeie presenta attorno a se un gran numero di variazioni ehe 
si possono eonsiderare eome un vivaio di future specie. Pero 
aneor piu eomunemente si nota ehe cerle specie ( per esempio 
la Galeodea echinophora) le quali presentano un gran numero 
di variazioni e quindi una grande vitalita, sono quelle ehe per 
lo piu si eontinuano per lunga serie di periodi geologici, 
poiehe questo loro grande poliformismo oseillante attorno ad 
una forma tipica loro perrnette di adattarsi ai diversi cambia
menti ehe si sueeedono in una stessa regione nei diversi pe
riodi geologici, e cosl. di resistere a tali mutazioni circostanti 
e continuare a vivere per lungo tempo, mentre molte altre 
forme contemporanee per essere meno plastiehe, piu eonser
vatrici, direi, scompaiono, oppure in breve si modificano tal
mente da costituire nuove specie non potendo mantenere nelle 
loro trasformazioni quel cornplesso di earatteri c:he eostituisee 
una forma specifiea, eome avviene nel easo sopraccennato. 

Sonvi poi eerti gruppi di forme ehe pur mutando speci
ficamente da piano a piano attraversano una lunga serie di 
periodi geologici sempre eonsenandosi rari, direi quasi solitari, 
e eosl. pure si presentano nei mari attuali. Rieordiamo ad 
esempio le Sconsia. le Nevia, le Massyla, le Pusionella, eee. 
In questi casi il paleontologo deve sovente fondare le specie 
sopra uno o due esemplari, cio ehe non toglie ehe trattisi di 
buone specie. 
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. Ho detto sopra come certe speeie molto variabili, p1astiche, 
generalmente eomunissime, possano, appunto per tale loro mal
leabilita di forma, attrave.rsare diversi periodi geologiei sempre 
eonservando nell' assieme il carattere speeifieo proprio. Notai 
pero ehe fra le tante varieta a eui danno luogo tali specie
gruppo, aleune si vanno alla loro volta individualizzando, tanto 
ehe si debbono eonsiderare eome vere speeie a se; infatti se
guendo aeeuratamente lo sviluppo di tali speeie-gruppo attra
verso pa.reeehi periodi geologiei si vede appunto ehe esse 
rappresentano un vero vivaio di nuove speeie ehe loro si eolle
gano gradualissimamente. 

La grande e rapida variazione delle forme e anehe in stretto 
rapporto eolla eonehiglia, giaeehe le forme a conehiglia sem
pliee, liseia, ad esempio la Natica, sono molto piil eostanti di 
quelle a eonehiglia ornata; tale fenomeno pero probabilmente e 
piil apparente ehe reale, eioe deriva dal fatto ehe nelle eon
ehiglie sempliei le variazioni sono meno rieonoseibili ehe non in 
quelle ornate; ma sieeome il malaeologo sovente ed il paleon
tologo sempre, hanno solo in esame la eonehiglia tale fenomeno 
aequista forzatamente una importanza notevole nella classi:fi
cazione e deterrninazione delle specie, nella loro maggiore o 
minore variabilita rispetto all' osservatore, eee.; e anzi a no
tarsi su tale riguardo eome le forme semplici probabilmente 
rieseiranno in generale di diffieile interpretazione rispetto alla 
storia ed al modo del loro sviluppo e della loro evoluzione, 
mentre ehe le forme ornate presentano piil o meno numerosi 
earatteri ehe ei segnano il modo ed il grado della loro evolu.,. 
zione, nonebe i rapporti delle diverse forme derivantesi l' una 

dall' altra nei diversi momenti di vita di ogni gruppo. 
In generale poi ebbi ad osservare ehe le forme di litto

rale sono assai piil faeilmente e piu rapidamente variabili ehe 
non quelle pelagiehe e di mare un po' profondo, probabrlmente 
perehe queste sono assai meno soggette a quelle infinite eause 
di mutarnento di ambiente organieo ed inorganieo ehe invece 
inßuiseono eontinuamente e potentemente sulle prime. Cio ei 
spiega eome Je reeenti rieerehe nelle regioni abissali abbiano 
fatto eonoseere eome nelle profondita marine esistano forme 
ehe si credevano solo fossili. 
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Altro fätto ehe ebbi non di rado a eonstatare si e ehe 

mentre in un dato periodo geologieo predomina una data speeie 
con un eerto numero di varieta o forme meno frequenti, talora 
quasi solo aeeidentali, eeeo inveee ehe nel periodo geologieo 
sueeessivo la speeie di prima e seomparsa o solo piu raramente 
appare qua e Ia, direi per atavismo, ed inveee si sviluppa tanto 
qualeuna di quelle forme gia prima apparse a guisa di va
rieta od aeeidentalita, ehe riesee opportuno e naturale di eon
siderarla eome una vera speeie; e ehiaro in questi casi eome 

. la forma apparsa dapprima eome sempliee varieta od aeciden
talita sia rimasta per un tempo piu o meno lungo allo stato 
latente, direi, finehe, eol eangiar dei tempi e dell' ambiente 
trovo eondizioni opportune al suo sviluppo e prospero eosi fat
tamente da soppiantare in generale la speeie preeedente e da 
eostituire eosi una nuova speeie, tanto piu se i suoi earatteri 
eostituiseono elementi di protezione o di loeomozione o di altra 
natura, piu favorevoli al suo sviluppo ed alla sua vita ehe non 
quelli dalla forma speeifica preeedente. 

N otai poi in tali easi eome questo sllttdio di vita latente, 
direi, di una futura speeie, possa talora durare per uno o due 
periodi geologiei, durante i quali una data varieta od aeei
dentalita appare solo rarissimamente di tratto in tratto tanto 
ehe il paleontologo l' ineontra quasi solo quando ha davanti 
a se un materiale rieehissimo; ma eeeo ehe ad un dato mo
mento, nel passaggio da un orizzonte geologieo all' altro, tale 
forma si sviluppa quasi di eolpo straordinariamente, in gene
rale soppiantando pure rapidissimamente la speeie preeedente 
da eui deriva e di eui eostitui per un eerto tempo una sempliee 
varieta. 

Tali fatti sono speeialmente osservabili e rieonoseibili eon 
maggior sieurezza nelle forme di mare profondo ehe li presen
tano pro regolari, meutre invece nelle forme littoranee tali va
riazioni sono sovente eosi numerose e frequenti ehe riesee piu 
diffieile afferrarne i nessi e le derivazioni, tanto ehe sovente in 
tali easi il naturafü�.ta quasi si perde, direi, nell' abbondanza 
del materiale, non ·rieseendo sempre a eoordinarlo ed a trarne 
sieuri dati per il rieonoseimento della trasformazione delle 
forme. 
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Non e raro .il caso di poter constatare bellissimi esempi 

di atavismo; cito per esempio la rara Echinophoria plioronile
letii ehe rappresenta certamente nel Pliocene la forma atavica 
della comunissima E. Rondeletii del Miocene e dell' Oligocene. 
Oltre a tali casi speciali di atavismo si notano poi non di rado 
fenomeni di atavismo in massa, direi, cioe in intieri gruppi 
di forme; ciö si verifica specialmente quando due orizzonti 
geologici ( a, c) aventi facies consimile, sono separati da un 
orizzonte ( b) avente una facies differente per clima, batimetria 
od altro; in tal caso infatti si vede ehe Je forme vissute nel 
periodo a giungendo nel periodo b, in causa dell' avvenuto 
cangiamento di condizioni di vita, furono obbligate a scom
parire, o ad emigrare, od a trasformarsi adattandosi al nuovo 
ambiente, caso quest' ultimo ehe si verificö soventissimo, costi
tuendosi .allora per lo piU nuove specie. Ma cessato il periodo b, 
ritornando col periodo c le condizioni ad un dipresso simili a 
quelle gia verificatesi durante il periodo a, ancbe le specie di 
Molluschi nuovamente modifieandosi ritornano ad un dipresso 
alla facies ehe possedevano in detto periodo a; tuttavia le 
nuove forme cosi costituitesi generahnente si possono indicare 
come specie diverse da quelle del periodo a, avendo durante 
tale doppia trasformazione subito variazioni e modificazioni 
abbastanza notevoli; ma osservato. il fatto in cornplesso esso 
ci si presenta quasi come un fenomeno di atavismo in grande 
scala. 

I fatti sopra menzionati ci provano quanto potentemente 
influisca 1' ambiente e le varie condizioni esterne sopra l' evo
luzione organica. 

N ella serie terziaria d' Europa troviamo nel passaggio dal 
Miocene al Pliocene uno dei migliori e grandiosi esempi dei 
fatti ultimamente accennati. 

Infatti si vede come le specie dell' Elveziano ( Miocene 
medio) giungendo al Tortoniano ( Miocene superiore) general
mente si trasformano notevolissimamente divenendo piu crasse, 
talora anche piu voluminose, ad ornamentazione piu grosso
lana, ma meno aspra, meno acuta, ecc. tanto ehe sovente as
sumono una facies cosl caratteristica da meritare d' esser elevate 
a.l grado di nuove specie. Ma giunti al Pliocene, specialmente al 



- 144 -
Plioeene superiore, eeeo ehe queste speeie o gruppi di specie 
perdono ir. generale la erassezza tortoniana, direi, e rip

.
rendono 

forma piu graeile, piu aeutamente ornata eee., rieordando assai 
le speeie elveziane da eui derivano, qµantunque per lo piu in 
queste ripetute trasformazioni esse abbiano subito tali eangia
menti da dover essere speeifieamente distinte dalle loro forme 
ataviehe, mioeeniehe; eiö verifieasi molto bene non soltanto nel 
terziario piemontese ma altresi in molti altri depositi terziari 
della regione eireummediterranea .. 

Tale fatto interessante non si puö assolutamente spiegare 
soltanto per emigrazioni ed immigrazioni in eausa di eambia
menti batimetriei, ma dipende eertamente anehe da speeiali 
eondizioni verifieatesi nel periodo tortpniano. 

E eertamente importantissimo l' ambiente non solo �ullo 
sviluppo, ma eziandio sulla trasformazione delle speeie; rieordo 
ad esempio come le Natica tanto eomuni generalmente in tutti 
i piani del terziario, diventino rare, meschine nel Piemonte 
durante il periodo tongriano ( forse percbe allora il mare di
ventö talvolta alquanto salmastro) e vi assumano quella spe
ciale forma ehe io indicai col nome di N. infelix in ragione 
appunto del suo apparente malessere. 

In molti casi pero e ehiaro ehe i eam biamenti di forma 
da un pia'no geologieo all' altro in una data serie di terreni 
sono dovuti non gia a trasformazioni organiche ma a semplici 
fenomeni di mutamento nelle eondizioni batimetriehe le quali 
quindi hanno naturalmente causato uno spostamento completo 
di fauna; in q uesto easo le forme non si trasformano ma si sosti
tuiscono; cio verificasi anche varie volte di seguito coll' apparsa 
quindi della stessa specie in diversi periodi alternanti, mentre 
la medesima manca od e rarissima nei periodi intermedi. 

Tale fatto si puo sovente osservare assai bene nella serie 
terziaria del bacino piemontese dove i piani ( Langhiano, Torto
niano, Piacenziano) rappresentati da depositi tranquilli di mare 
piu o meno profondo si alternano con quelli (Elveziano, Astiano) 
speeialmente costituiti da depositi di mare basso od anche di 
littorale. 

· La trasformazione della eonchiglia dei Molluschi in gene
rale e rappresentata da una progressiva eomplicazione delle 
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ornamentazioni; ma si verifica -anche talor;t i1 c:t�o eontrario 
come in alcune Echinophoria Je quali nel eomplesso presentano 
una. semplificazione dei luro earatteri c0rnamentali. eio ehe, ap
parentemente almeno, sembrerebbe una metamorfosi regressiva. 

In generale l' Oligocene rappresenta il perio
.
do in eui si -

compirono le maggiori e piu profonde trasformazioni dei Mol
luschi terziari ed e q uindi an ehe il periodo in eui trovasi il 
maggior numero di forme incertae sedi·s eioe intermedie fra 
quelle eoeeniche e quelle mioceniche. Cosi se per esempio eon
sideriamo le mutazioni della conchiglia delle Ficula verliamo 
eome essa durante l' Eoeene sia generalmente subovale a sp_ira 
abbastanza alta, ad ornamentazione relativamente semplice, 
meutre ehe dal Miocene ad oggi le Ficula diventarono grada
tamente piriformi, a spira sempre piu bassa, ad ornamentazione 
sempre piU complessa; orbene durante l' Oligoeene questi due 
gruppi di forme presentano un mirabile innesto pereht'i appunto 
stava allora speeialmente eompiendosi gradualmente la suae
eennata trasformazione ed un gruppo non aveva ancor preso 
il soppravvento sull' altro. 

Non di rado le pieghe eolumellari aeeompagnano le modi
ficazioni esterne della eonchiglia; eosi per esempio rnentre le 
Ringicula oligoceniehe son-0 generalmente allungate e eon tre 
pieghe eolumellari, poco a poco le Ringicula giungono ad avere 
nel Pliocene una forma prevalentemente rigonfia eon "'quattro 
pieghe alla columella; ricordo, parlando della Ri"ngicula, come 
la sua specie piu eomune, la R. auriculata, attraversando il 
periodo tortoniano vi subisca il solito fenomeno di incrassa
mento sopracitato tanto da costituire la forma gigantula la 
quale e eosi caratteristica. ehe si puo quasi ritenere come 
specie a se. 

Seguendo le trasformazioni dei Mollusehi attraverso la serie 
terziaria si possono rieonoscere non solo i passaggi da una 
speeie all' altra, ma eziandio da un sottogenere ad un altro
affine; eosi per esempio <lalle Naticina, per allungamento della 
spira, forma sempre piu ellittiea, ecc., alle Polinices; dai Siga
retotrema per graduale ebiusura del foro on:ibelicale ai Eigaretus 
( str. sensu ), e da questi per graduale depressione della eon
chiglia ai Oryptostoma; <lalle Globularia dell' Eooligocene alle 
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Oernina del Miocene e del giorno d' oggi, dalle Fuso'{icula 
alle Ficula, ecc., ecc. Anzi in linea generale discendendo la 
serie terziaria nell' esame dei Molluschi si osserva ehe molti 
sottogeneri ben distinti oggi o negli ultimi periodi del terziario, 
poco a poco · tendono ad avvicinarsi fra loro nei piani piu an
tichi finche non di rado si giunge ad un momento in cui la 
loro distinzione diventa molto difficile ed incerta, dimostran
doci di trovarsi allora tali sottogeneri gia vicini al loro co
mune punto di origine. 

Le trasformazioni ehe il paleontologo puö seguire sopra 
i Molluschi sono essenzialmente basate sulla forma della 9on
chiglia, ma certamente esse sono pure assai notevoli riguardo 
alla colorazione per quel poco ehe si puo talvolta constatare. 
Ricordo per esempio il gruppo della Natica millepunctata ehe 
comincio nel Miocene con poche macchiette rotondeggianti 
sparse ed abbastanza larghe, macchie le quali attraverso i pe
riodi successivi andarono generalmente moltiplicandosi e nello 
stesso ternpo · impicciolendosi sino a giungere alle punteggia
ture nurnerosissime della forma vivente. 

Pero le variazioni di colore hanno in generale, a mio pa
rere, minore importanza ehe non quelle di forma; infatti ve
diamo frequentemente nei Molluschi. come una rottura od un 
arresto patologico nella formazione degli anfratti basti perche 
le colorazioni della conchiglia varino spesso straordinariamente, 
tanto ehe la stessa conchiglia sembra talora risultare dalla 
saldatura di due specie ben distinte; fenomeno .d' altronde ehe 
si verifica pure frequente riguardo alla ornamentazione. Quanto . 
al colore noto ancora come in una stessa specie trovinsi talora 
individui o va.rieta a colorazione distintissima da quella della 
specie ti po, senza ehe si possa per cio soltanto fondarvi una 
buona specie. Per esempio si possono ricordare a questo ri
guardo le var. fulguropunctata,pseudocollaria, undata,propinqua, 
ecc. di Natica millepunctuta. 

No.n credo opportuno di entrare qui nello esame delle sva
riatissime cause ehe influiscono sulle trasformazioni della con
chiglia dei Molluscbi riguardo al calcare in �e. al volume, alla 
forma, alla orname.ntazione, al colore, ecc.; indicberö solo come 
e�e possano essere d'indole interna, intima, oppure di indole 
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esterna per eause ed infl.uenze biologiehe ( organis:mi animal 
o vegetali ehe servono alla nutrizione, nemiei. parassiti, eee. ); 
o ehimiehe (natura del terreno su cui vive jl Molluseo, qualita e 
quantita dei materiali diseiolti nelle aeque, sboeco di eorrenti 
eontinentali in mare, eee.) o füiehe ( luce, eonformazione del 
fondo marino, bätimetria, temperatura,_ eee.) o meeeaniehe 
( correnti aequee, movimenti d' onda, eee.) o d' indole mista. 
Tali variazioni possono essere generali o parziali sulla eonchiglia. 

Le trasformazioni possono verificarsi sia per l' aggiunta sia 
per la diminuzione di earatteri, od anehe per una graduale 
sostituzione nella forma dei earatteri stessi, eome sarebbe per 
esempio l' incrassamento ehe si verifiea in generale nel caleare 
delle conchiglie durante il Tortoniano. Talora osservansi casi 
ehe paiono attribuibili a mimetismo. L' apparsa isolata di 
qualehe forma aberrante potrebbe forse spiegarsi per ibridismo, 
ma gli studi in proprn�ito sono ancora troppo incerti per pro
nunciare un giudizio su di eio. 

Come si e sopra aecennato, nell' esame generale dei Mollu
schi incontransi forme molto plastiche, variabili, le quali si adat
tano a diversi ambienti e quindi si sviluppano estesamente nello 
spazio e nel tempo eon una gran coorte di forme di pendenti 
ed irradianti, di eui aleune possono poi eostituire speeie di
stinte dalla speeie-madre; altre forme invece si mostrano assai 
fisse e ·queste sono generalmente piu utili al geologo perehe 
eol cangiare dell' ambiente non essendo capaci di modificarsi, 
di adattarsi alle nuove eondizioni sono per lo piu obbligate a 
scomparire e quindi generalmente costituiscono specie caratte
ristiche di un dato orizzonte geologico o di una data facies o 
di una data regione. Si ineontrano forme cosmopolite ( e queste 
generalmente attraversano anche diversi piani geologici) ed 
invece forme sedentarie ehe earatterizzano faune locali, spe
ciali colonie, sem plici piani. 

Gli studi analitici e sintetici nello .stesso tempo sono an
cora troppo poco avanzati per poter indicare con sicurezza gli 
spostamenti, le migrazioni, le dispersioni delle varie forme, i 
centri di apparizione delle specie, la fusione di centri �pecifici 
diversi, ecc.; ma e eerto ehe il progresso di detti studi eondurra 
alla soluzione di molte fra tali interessantissime questioni. 
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Fortunatamente, per quanto altri a.bbia enuneiato idee 

. contrarie, la conchiglia dei .Molluschi e talmente in relazione 
colla costituzione delle loro parti molli, e quindi e parte tanto 
importante chl:l il paieontologo, anche colla sola sua scorta, 
potra contribuire efficacemente allo studio ed alla soluzione 
degli enunciati problemi. 

Chi volesse avere le prove pratiche di alcune delle consi
derazioni generali sovraesposte non avrebbe ehe a consultare 
con pazienza gli studi analitici racchiusi nelle recenti mono
grafie dei Molluschi terziari del Piemonte e della Lignria. 

A chi poi non eredesse in generale alle trasformazioni dei 
Mollusehi il paleontologo, se non puo opporre le irrefragabili 
prove ehe danno le ricerche ern briologiche, puo tuttavia rno
strare tipi misti, tipi embrionali, tipi eomprensivi; d' altronde 
basta semplieemente esaminare la conchiglia di un gasteropodo 
per eonstatare de visu quanto differiseano genera:lmente gli 
anfraÜi embrionali da quelli sucet1ssivi, e questi dall' ultimo, 
eioe quanto si modifichi uno stesso individuo solo duranie i 
poehi mesi del suo sviluppo, tanto ehe purtroppo sovent-� i 
malaeologi eostituirono speeie distinte su esemplari della iden
tica specie rna solo di eta di versa; viceversa sono · spesso tra . 
loro molto simili i giovani di speeie molto differenti, e quindi 
il loro studio riesee molto utile per le rieerehe filogenetiehe; 
eonsultisi in proposito il lavoro: Bist. gen. des Mollusques pub
blieato nel 1855 dal Moquin-Tandon. 

Questi studi sull' evoluzione dei Moll usehi fossili sono na
turalmente oggi aneora allo stato a:ffatto incipiente, sia perehe 
siamo ancor lungi dal conoseere tutte le leggi ed i metodi 
della evoluzione in generale, sia perche se oggidi si puo dire 
ehe eonosconsi gia le principali specie di Molluschi terziari, 
alrneno d' Europa., lo studio rninuto, analitieo, delle infinite loro 
variazioni e appena ineominciato da parte 

. 
di aleuni poehi, 

a:ffatto traseurato inveee, anzi eritieato dalla maggioranza dei 
paleontologi. E bensi v

.
ero ehe domina oggi il metodo di au

rnentare straordinariamente il numero dell� speeie fondando 
spesso nuove specie su forme ehe sono in realta sempliei va
rieta di speeie note; ma tale rnetodo pur facendo eonoseere un 
gran numero di forme svariate non fa ehe aumentare per ora 
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il caos e le difficolta delle giuste determinazioni specifiche, 
senza porgere efficace aiuto al raggruppamento delle forme ed 
alla loro conoscenza filogenetica; cio tanto piu facilmente si 
verifica quando come purtroppo si usa da molti, si creano 
nuove specie senza sufficienti osservazioni di confronto e di ri
gida comparazione colle specie piu affini gia conosciute, oppure, 
per mancanza di materiali o di opere di confronto, si para
gonano le proposte nuove specie eon forme molto differenti 
mentre non si eonfrontano colle forme affini gia eonosciute; le 
:figure non talora riescono a dare quei dati di preeisi ed im
portanti ccinfronti quali li puo offrire solo l' esemplare tipico. 

Notisi aneora come gli studi filogenetiei attraverso Je di
verse epoebe geologiche vengn.no ad essere immensamente in
tricati e resi diffieili dalle immigrazioni, dagli innesti di pro
vincie biologiche diverse, nonche dal cangiare talvolta anche 
rapido delle eondizioni di una data regione da un periodo 
geologieo all' altro per modo ehe le faune succedentisi nello 
stesso sito possono essere tra loro diversissime. 

11 bacino terziario del Piemonte, al eui studio malacologico 
mi sono particolarmente applieato in questi ultimi anni, si 
presenta in eondizioni partieol�rn1ente favorevoli per questi 

· tentativi di studi filogenetiei. Infatti a cominciare dall' Eocene 
andando su su attraverso tutta la serie terziaria sino al Plio
eene superiore vi troviamo una sueeessione continua e gene
ralmente regolare· di .depositi marini, quantunque di natura 
batimetrica alquanto diversa, per modo ehe le faune vi si po
terono sueeedere e loealmente modificare eon una certa re
golarita, solo con spostamenti non molto grandi dovuti alle 
differenze batimetriehe e climatologiche ehe andavano man 
mano verificandosi. Tali trasformazioni poterono eompiersi in 
maniera tanto piu tranquilla, almeno relativamente, in quanto 
ehe si verifiearono in una regione la quale, come e il bacino 
del Piemonte, trovasi all' estremita di un profondissimo seno, 
quale fu per quasi tutta r era terziaria la grande valle pa
dana, e quindi naturalmente in una regione molt� meno sog
getta di tante altre ad immigrazioni, innesti, emigrazioni, eee. 

E tuttavia a notare ehe se la serie terziaria nel Piemonte 
si suceede in generale abbastanza gradualmente, tuttavia certi 
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orizzonti geologiei, eome per esempio l'Aquitani'ano e l'Elve
ziano superiore, .sono poeo fossiliferi o piu diffieile e pii:t tra
seurata vi e la rieerea <lei fossili; inoltre il Messiniooo presenta 
una far;ies eosi diversa da quella marina solita ehe ne risulta 
in generale un� brusca interruzione e trasformazione di fauna. 
Ciö ei spiega eome trovisi sovente uno spieeato eangiamento di 
speeie dal Tongriano all' Elveziano, da questo al Tortoniano 
e da quest' ultimo al Piacenziano; ma e da presumere ehe se 
non esistessero le sovraeeennate interruzioni nelle raceolte pa
leontologiehe ·si potrebbero generalmente eollegare eon forme 
di transizione le speeie ehe ei appaiono eosi nettamente distinte. 

Infatti se inveec di limitarei all' esame delle forme del 
baeino piemontese osserviamo anahe quelle ( tanto magnifiea
mente illustrate dagli Hoernes ) del Baeino viennese dove si 
presenta rieeamente fossilifera I' intiera serie eompresa tra 
1' Elveziano ed il Tortoniano, i salti fra le speeie dei due pe
riodi diventano molto piu rari e trovansi molte forme ehe ser
vono di mirabile eollegamento tra distinte speeie elvezi'ane e 
tortoniane del baeino piemontese. 

Allorquando intrapresi la eontinuazione della monografia 
malaeologiea iniziata dal Bella:rdi era mio desiderio tenermi 
piu ehe possibile al meto<lo seguito dal mio illustre prede
eessore; ma da molti autorevoli paleontologi era vivamente 
lamentato ehe negli ultimi volumi il Bellardi aumentasse 
troppo soverehiamente il numero delle nuove speeie fondandole 
su forme ehe per lo piu ernno sempliei varieta, ed io stesso 
a.vevo dovuto eonvincerrni della giustezza di tali eritiehe. 

Ma d' altra parte se mi limitavo semplieemente a segnare 
le speeie eonoseiute ed a deserivere le poche speeie veramente 
nuove, il lavoro perdeva affatto del suo speeiale earattere ana
litieo, una enorme quantita di forme diverse, ma non costi-: 
tuenti vere speeie, doveva essere forzatamente traseurata e 
cosi la monografia intrapresa eon tanta cura non sarebbe di
ventata ehe un sempliee e pieeolo contributo alla malacologia 

• 
terziaria e non riusciva piu allo scopo di illustrare tutte le 
forme <li Mollusehi terziari raeeolti da oltre un seeolo nel 
Piemonte e nella Liguria. Per evitare quindi il difetto prima 
aceennato e raggiungere nello stesso tempo lo scopo della 
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incominciata monografia, dovetti naturalmente allargare il si
gni:ficato della specie piil di quanto faaesse il Bellardi ed in
glObarvi un gran numero di forme un po' diverse dal tipo spe
cifico, a titolo di sue varieta; tale metodo mi parve anche assai 
opportuno in quanto ehe, mentre riesce a distinguere e far 
conoscere le numerosissime forme di Molluschi, non cornplica 
affatto il loro studio ne al malacologo ne al geologo ehe ab
biano a servi.rsi della monogra:fia in questione; bastä. infatti 
per semplificarne l' esame lasciar da parte le varieta e tener 
solo in conto la forma speci:fica o quella ehe meglio la rap
presenta. 

In seguito ebbi a constatare ehe tale metodo mi porgeva 
anche modo di verificare e far risaltare praticamente, direi, 
come per via di variazioni si modifichino le forme tanto da 
veri:ficarsi passaggi graduali da specie a specie, constatazione 
ehe risultava in tal modo chiara e convincente; con detto metodo 
inoltre mi sembra si faciliti assai la conoscenza della conca
tenazione d�lle specie, le a.ffinita delle svariatissime forme ehe 
fanno capo a specie-gruppi o specie-stipiti, e se ne mettono pra.
ticamente in luce le irradiazioni, le :figliazioni, ecc. 

Certamente ehe tale metodo, il quale mi venne ·fortemente 
criticato da alcuni malacologi, ha il difetto di obbligare alla 
creazione · di un gran numero di nomi nuovi per queste nume
rose varietil di ciascuna specie; sarebbe di certo desiderabile 
per brevita di poter usare lettere o numeri per indicare le va
rieta, come alcuni usano, ma non credetti opportuno di ciö 
fare perche son persuaso ehe col progredire di questi studi 
analitici tale metodo avrebbe portato ad una grande confu
sione, aumentata ancora dalla facilita di sbagliare nell' indi
care lettere o numeri sia scrivendo sia nella stampa; del 
resto trattasi di una semplice e secondaria questione materiale. 

Ma dal momento ehe questi nomi di varieta per numerosi 
ehe essi sicno non vengono ad ingombrare la sinonimia e la 
ricognizione delle specie, e forse biasimevo)e adottarne l' URO� 

ed e forse col pa di chi l' adotta se esso si trova ora riguardo 
alle varieta come si trovarono i naturalisti sul principio del 
Corrente secolo riguardo alle specie, obbligati cioe a proporre 
un gran numero di nomi nuovi per forme, meno importanti . 
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bensl di quelle specifiche, rna non ancora segnalate 7 Ma se 
anche questo rnetodo d; distinguere le variazioni ehe presen� 
ogni specie fosse ingombrante, fastidioso, difficile, sarebbe 
questo un inotivo serio per non adottarlo se esso colla sua mi
nuta analisi ci conduce a scoprire i passaggi fra Je specie, la tra
sformazione delle forme e quindi la loro filog1·nesi, eonoscenza 
ehe e uno degli scopi piu alti della Biologia 7 D' altronde e tanto 
sentita questa neeessi ta di maggiori studi anali tici da chi si 
occupa in modo speeiale di qualche ramo della sistematica ehe 
da molti scienziati di alto valore non solo si adotta il metodo 
dei sottogeneri e delle varieta, ma anehe delle sottospecie, delle 
sottovarieta, delle forme, delle mutazioni, eec., per rnodo ehe si 
viene quasi a perdere il eoneetto della specie. Infine si puo 
anehe fare la considerazione, quar.tunque non d' indole di 
seienza pura, ehe la maggior parte delle vere specie di Mollusehi 
terziari, alrneno delle regioni civili. e ormai eonosciuta e quindi 
oe il malacologo rifiuta di adottare un metodo di studio piu 
analitieo di quello usato generalmente finora, dovra ben presto 
pQI'.' il terziario ridurre i suoi lavori essenzialmente a semplici 
cataloghi nominali. 

Con tuttocio non posso negare ehe talvolta quando si ha 
da fare eon forme molto mutevoli si rimane quasi spaventati 
dal gran numero di varieta ehe si debbono distinguere· e si tro
verebbe piu eomodo di non trarne eonto ! Ma viceversa quanto 
piu rieeo, abbondante, ben eonservato e di varia provenienza 
stratigrafiea e il materiale ehe si ha in esame, in modo da 
permettere una lunga e seria eomparazione, tanto piu dob
biamo riconoseere ehe sono relativamente poche le specie nuove 
da istituirsi ancora nel nostro Terziario, e ehe il eoneetto deHa 
speeie deve allargarsi per eomprendere un gran numero di 
forme transitorie, irradianti, aberranti eee. ehe, esaminate di 
per se sole parrebbero eostituire specie a parte, mentre in 
realta esse sono soltanto modifieazioni piu o meno spieeate di 
speeie note; da eio risulta netta, imprescindibile la neeessita 
di diseendere ad un esame piu analitico.. di quello delle sole 
speeie, eioe allo esame e quindi alla distinzione delle varieta. 
Lo studio aeeurato del materiale straordinariamente rieeo ( ri
cordo per esempio ehe reeentemente di soli Oonus ebbi in esame 
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oltre a 20000 esemplari, di Oipree oltre a 10000, eee.) dei Mol
lusehi terziari del Piemonte e della Liguria, provenienti da 5 o 6 
piani geologiei diversi e per lo piu in buon stato di eonser
vazione produssero in me tale eonvineimento, unito alla spe
ranza di poter eon questo inetodo analitieo giungere piu ra
pidamente e piil sieuramente alla sintesi, eioe alla eonoseenza 
filogenetica delle forme. 

Riguardo alle rieerehe di sintesi filogenetica, esse parreb
bero a primo tratto intralciate, ritardate dal minlito metodo 
analitieo ehe ho adottato e sopraesposto; ma sembrami ehe tale 
apparente ineonveniente possa essere del tutto eliminato adot
tando l' uso del sotwgenere, metodo questo ehe seguo nelle mie 
monografie dei Mollusehi, e ehe mi venne pure eritieato da 
aleuni paleontologi eome altra eausa di ingomb;o e di oseurita, 
ciö ehe non e assolutamente. 

lnfatti se eolla ricerea di ogni variazione delle spe�ie noi 
diseendiamo alla piu minuta analisi delle rninime trasforma
zioni delle forme, d' altro lato raggruppando le specie in sot
togeneri earatterizziamo subito i gruppi raeehiudenti speeie 
affini, eiö ehe sovente non da affatto la sempliee indieazione 
del genere, e faeilitiamo eosi immensamente la rieerea della 
eoneatenazione, dello sviluppo, della trasformazione e della fi
gliazione delle forme nello spazio e nel tempo, giungiamo eioe 
ad una vera e rapiqa sintesi, soventi anehe di elevato earattere 
filogenetieo. 

Le idee ehe sono andato esponendo sommariamente nelle 
pagine preeedenti sono appoggiate sopra una serie di fatti ehe 
ho constatati ed esposti nelle diverse parti dell' opera « I Mol
lusehi terziari del Piemon te e della Liguria »; in essa ho an ehe 
tentato di presentare per ogni sottogenere. non gia alberi filo
genetiei (ehe parrebbero troppa pretesa per ora) ma semplici 
raggruppamenti o quadri d' assieme delle piu eomuni speeie 
del terziario europeo seeondo le loro maggiori affinita, nella 
serie stratigrafiea in eui si trovano; tali raggruppamenti perö, 
per quanto provvisori, in alcuni casi ed in alcune parti pos
sonsi talvolta ritenere eome di importanza veralnente filoge
netica; quindi rimando a detta opera chi desiderasse mag
giori e piu minuti partieolari sulle idee sopraesposte. 
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Per dare un esempio pratico delle trasformazioni ehe pos
sono subire i .Molluschi credo opport.uno come chiusura di 
questa nota di citare quanto in proposito ebbi ad osservare 
recentemente nei Ohenopus, poiche in un gruppo di qucsto 
genere tali trasformazioni si possono seguire facilmente anche 
senza addentrarci in quei minuti particolari ehe spesso sono 
solo afferrabili dall' oechio dello specialista. 

Durante l' Eoeene e l' Oligoeene i Ohenopus sono general
mente rari e per lo piu mal conservati in modo ehe riesce per 
ora alquanto diffieile seguirne le modifieazioni attraverso tali 
periodi. 

Ma a eom.inciare dal Miocene i Ohenopus divengono assai 
numerosi, frequenti, meglio conservati e q.uindi studiabili; si 
vede allora eorne i Ohenopus del nostro ter�iario si possano 
facilmente distinguere in due gruppi, uno a digitazioni larghe, 
subfogliose, ad. ornamentazione granulare grossolana, eee. cioe 
il gruppo del 0. pespelicani; l' altro a digitazioni piil strette, 
subaghiformi, ad ornamentazione granulare piu fine, a forma 
ef:?mplessiva piu gracile, eec., eioe il gruppo ehe, dalla specie 
vivente, possiamo appellare del 0. serresianus. 

Questi due gruppi procedono paralleli attraverso la serie 
terziaria sino al giorno d' oggi, ma generalmente stanno indi
penden.ti in quanto ehe le forme del O. pespelicani sono essen
zialmente di mare basso e di litorale, quelle inveee dell' altro 
gruppo sono ·speeialmente di mare profondo. 

Quanto al 0. pespelicani esso, seguendo la regola generale 
delle forme littoranee, presenta in ogni tempo ed in o�p.i luogo 
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· una grande varfabilita, una grande plasticita, pur conservando 
quell' assieme di earatteri ehe distinguono eomplessivamente la 
speeie; quindi il 0. pespelicani ehe gia compare e si svi
luppa nel Mioeene continua a svilupparsi, eon eento variazioni 
loeali o geologiehe, attraverso tutta la serie terziaria superiore 
finehe lo troviamo eomunissimo oggi nel Mediterraneo e ne�-
1' Atlantieo; solo dobbiamo aeeennare ehe mentre questa specie 
dal Mioeene ad oggi eonservo quasi sempre quattro digitazioni 
( eompresa quella eaudale) attorno all' apertura, nel Plioeene 
e nei mari attuali eompaiono talvolta forme eon 5 o 6 digita
zioni, ma si tratta solo sempre di anomalie o di varieta locali 
ehe non assunsero mai un earattere tanto eostante da costituire 
una speeie a parte. 

Se invee; epnsideriamo il gruppo del 0. serresianus ve
diamo verifiearsi un fatto assai diverso. Anzitutto le sue speeie, 
come in generale quelle di mare profondo, non presentano una 
grande variabilita, anzi mantengono una forma abbastanza eo
stante; ma vieeversa le modifieazioni ehe esse presentano assu
mono genaralmente un carattere tale di stabilita da originare 
forme ehe si possono ragionevolmente distinguere come vere 
speeie diverse. . 

Riesee per ora ineerto stabilire quali siano le forme eo
oligoeeniehe da eui derivo il gruppo del O. serresianus, forse 
speeie affini al 0. chiastus Loe. ed al 0. pescarbonis Brongn. 

Ma nell' Elveziano il gruppo in esame si presenta gia 
nettamente individualizzato eol 0. meridionalis Bast. il eui 
labbro presenta due digitazioni assai spieeate ed una terza 
pieeola, eorta, ehe generalmente termina. tozza eontro il pe
nultimo anfratto. 

Nel Mioeene del bacino viennese, dove verifieasi nella serie 
fossilifera un gradualissimo passaggio dall' Elveziano al Tor
toniano, possiamo eonstatare assai bene la transizione tra le 
forme dei du.e periodi. Riguardo alla forma in questione no
tiamo ehe il Ohenopus meridionalis tende in eomplesso ad 
allungare la digitazione superiore, eioe vediamo forme eome 
la brevidigitata Saee. e la miodenticulata Saee. ehe presentano 
aneora il dito superiore breve tanto ehe debbonsi ancora eon
siderare eome varieta di C. meridionalis, e forme ehe, eome 
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la crassulosa Saee. e speeialmente la ornatissima Sace., la mio
subalata Saee., eee. ehe hanno gia la digitazione superiore svi
luppatissima tanto da doversi attribuire dette forme a quella 
speeie ehe per la eostanza di tale ca.rattere viene giustamente 
ritenuta come una specie a se, il 0. uttingerianus; questa specie 

· d' altronde appare gia nel Torroniano colla sua forma tipica 
quantunque con molto rari individui; inoltre gia nel Miocene 
superiore incontransi rarissimi es.emplari, quasi come casi ano
mali, i quali mostrano un inizio di bipartizione della digitazione 
inferiore o meglio di aggiunta di un 4.0 dito inferiore brevis
simo a danno, direi, dello sviluppo del 3.0 dito, come vediamo 
ad esempio nella var. mioaustriaca. Notisi come nello sviluppo 
delle digitazioni labiali quella superiore e l' ultima a costi
tuirsi in forma ben allungata, per modo ehe esiste un mo
mento nello sviluppo del 0. uttingerianus ehe questi ha la 
forma atavica del 0. meridionatis. 

Il 0. uttingerianus svoltosi cosi gradualmente dal 0. meri
dionalis durante il Miocene superiore si costitui poscia in forma 
ben costante ehe sostitui rapidamente e completamente la sua 
specie or'iginaria, e sviluppossi in rnodo straordinario durante 
il periodo piacenziano tanto da quasi caratterizzarlo, frequen
temente allungando le sue digitazioni in

· 
rnodo straordinario, 

eome per esempio nella var. peraraneosa. 
Ma gia nel Piacenziano, fra migliaia di tipici 0. uttinge

rianus, ecco apparire qua e la, a guisa di semplici accidenta
lita, come si veri:fica per la mioaustriaca nel Tortoniano, alcuni 
rarissimi individui ehe presentano l' inizio di un 4.0 dito, in
feriore, corto, tozzo, anche in queste caso a svantaggio del 3.0 
dito ehe rimane per '10 piu breve; si comprende cioe ehe in 
questi casi si ha da fare piuttosto con un' anomalia ehe non 
con una vera forma costante. Tale fenomeno si osserva anche 
per esempio nella forma pliotransiens, riguardo alla cui at
tribuzione specifica si rimane incerti fra il 0. uttingerianus ed 
il 0. serresianus. Un egual forma osservo il Coppi nel Pia
cenziano del Modenese indicandolo come 0. pesgraculi var. 
digiro medio inferiori tripartifo ( Coppi - Paleontologia mode
nese, pag. 70, n. 638, 1881 ) . 

N ell' Astiano poi, pur predom.inando ancora il 0. uttin-
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gerianus; compaiono piU frequenti gli esemplari a quattro digi

tazioni, come per esempio la forma pUorara Sacc., i quali, quan
tunque conservino nell' assieme molta affinita eol 0. iettingerianus, 
tuttav,ia per tale aggiunta di un quarto dito ben sviluppato 
sembrano doversi distinguere da detta speeie e riferirsi invece 
meglio al 0. serresianus ehe e appunto speeie quatuordigitata. 
Qualchecosa di simile si osserva pure nella ral'a forma desci
scens Phil., q uantunque la :figura ehe ne diede il Philippi rap

presenti un esemplare mutilato per eui riesee anche ineerta la 
conoscenza del numero delle sue digit.azioni ehe il suo autore 
dubita possano essere 5. 

Quando poi giungiamo · al periodo attuale dobbiamo con
statare ehe la forma trigidata, il 0. uttingerianus, tanto abbon
dante e earatteristica del PJiocene, e eompletamente scom
parsa e ehe essa venne assolutamente sostituita dalla forma 
quatuordigitata, il 0. serresianus, ehe e ora frequente nei 
fondi marini di tutto il Mediterraueo e di parte dell' A
tlantico. 

Finalmente eeeo ehe uei mari attuali appaiono qua e la, 
speeialmente in zone localizzate, eome per esempio sulle coste 
della Provenza, aleuni rari individui di una forma ehe pur pre
sentando tutti i earatteri generali del 0. serresianus, sono pero 
provvisti di una digitazione sopra11numeraria nella parte infe
riore, eome si era giä aceennato nella forma desciscens apparsa 
nel Pliocene superiore, in modo da costituire una forma net
tamente quinquedigitata ehe il Loeard appello Michaudi. Ri
guardo a tale forma sta ora aperta una q uestione fra i rnalaeologi, 

cioe se essa sia una buona specie come propone il Locard oppure 
una sernplice anomalia od una varieta eome erede la maggio
ranza dei conchiologi; eonsiderando la questione dal punto di 

• 
vista evoluzionista si potrebbe dire ehe per ora e meglio aceetta-
bile; e piu naturale la seeonda interpretazione; ma viceversa e 
moÜo probabile ehe la forma quinquedigitata, la Michaudi, ehe 
oggiigiorno appare solo qua e lä come semplice anomalia o va
rieta locale, in un futuro periodo possa diventare piu frequente, 

meg1lio individualizzarsi in rnodo da diventare una forma eo
sta�te, da eostituire eioe una buona specie, la quale probabil
medte EZostituira in breve l' attuale forma quatuordigitata , il 
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0. serresianus, almeno per quanto il passato ci permette di 
giudicare sul futuro. 

Dai cenni sommari esposti nelle pagine preeedenti risulta 
chiaro ehe il gruppo del O. serresianus dalla forma meridionalis 
dell' Elveziano alla forma Mi'chaudi del giorno d' oggi presento 
una eontinua quanto graduale ed evidentissima trasformazione 
arrieehendosi sempre piu di digitazioni nella sua regione labiale; 
questo fatto considerato in se stesso e abbastanza sempliee e 
sembra non essere ehe un fenomeno di selezione naturale, 
giacche probabilmente l' aumento di digitazioni läbiali costitui 
un aumento di mezzi difensivi, protettivi, e quindi favori lo 
sviluppo delle forme ehe ne erano ipeglio provviste, almeno 
fino a quando esso non giungera ad imj:>edire il libero sviluppo 
delle forme stesse, eome il guerriero del medioevo ehe sempre 
piu corazzandosi veniva poi talora a cadere sotto il peso della 
sua stessa armatura. 

Quanto al modo con cui si verifieo il graduale aumento di  
digitazioni osservato nei Ghenopus esso e abbastanza faeile a 
spiegarsi_ osservando quanto avviPne durante lo sviluppo di 
queste forme. Infatti se esaminiamo un individuo giovane di 
Chenopus vediamo ehe il suo labbro e semplice, tagliente, senza 
aleuna digitazione; poseia quando sta per entrare nel periodo 

'ad.ulto si nota ehe il labbro esterno oltre ad estendersi in ge
nerale largamente ad ala si sviluppa speeialmente in continua
zione delle due earene trasversali ehe eorrono nella regione 
media d' ogni anfratto e cosi si costituiseono rapidamente due 
digitazioni laterali,  mentre nello stesso tempo comincia pure 
a formarsi una digitazione verso l' alto ( stadio meridionalis); 
questa digitazione superiore eontinua aneb' essa ad estendersi 
sino a eostituire una 3.a digitazione alare sviluppatissima ( stadio 
uttingerianus ). Ma sotto alla 2. • earena trasversale di ogni an
fratto ne corre una terza, minore delle prime due, earena ehe, nel 
gruppo esaminato, durante l' era terziaria termina generalmente 
al labbro dove rapidamente si ab bassa e si perde; invece, qua 
e la i n  qualche individuo sulla :fine del Terziario e normal
mente durante il Quaternario, tale carenula si ingrossa e giunta 
al margine labiale, quando l' esemplare raggiunge lo stato 
adulto, essa coutinua ad estendersi per poco ( stadio mioau-
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striaca) ed in:fine si sviluppa in modo da costituire una 4.a 
digitazione assai estesa e robusta ( stadio serresianus); infine, 
mentre in generale ogni anfratto di queste forme ha 3 carene 
e solo in alcuni rari individui ne presenta una quarta piccola, 
basale, ehe termina al margine labiale, �i verifica oggidi ehe in 
alcuni individui non soltanto questa q uarta earena basale diventa 
assai costante e rilevata, ma, giunta al labbro esterno, eontinua 
a svilupparsi tanto da eostiture, quando l' individuo e eompleta
mente a.dulto, una quinta digitazione labiale assai not.evole 
( stadio Michaudi ). 

Risulta quindi ehiaro dal citato esempio, ehe ho scelto fra. 
cento unicamente per la sua facile comprendibilita, eome bastino 
talora pieeoli mutamenti, poco importanti in se ma assai inte
ressanti quando diventano costanti, speci:fici, per causare il 
passaggio da una specie all' altra, per spiegare eioe la graduale 
trasformazione ed evoluzione delle forme organiche. 
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Futuro 

/\ 
1 

A.ttualita C. serresianus e var. Michaudi 

1 l desciscens 1 
'A.stiano C. serresianus var. 

1 pliorara - C .utti11,erianu1 

Piacenzlano C. sefl'esianus? var. pliotransiens - C. uttingerianus 
, 

omatissima l 1 �. brevidigitata l miosubalata var.eC. uttingerianus 
Tortonlano C.meridionalis? var. ,�-crassulosa e var. mioaustriaca 

J miodenticulata 

Eheziano C. meri ionalis e var. tnurinensis 

Tongriano � -- C. pescarbonis 
1 . 

Parlslano Chenopus chiastus 

Spiegazione della Tavola V. 

1 Cbenopus meridionalis (Bast •. • . . . • . Grateloup - Concb. foss. Bass. Adour -

PI. 32, fig. 6 a, b. 

2 

3 � 

4 > 
;, � 

G � 
7 > 

8 

9 > 

10 > 
11 > 

12 > 

13 > 

ll > 

lrl 

var. taurinensis Sacc. Sacco - Moll. terz. Piemonte - XIV -

Tav. II, Og. 20. 

var. brevidigitata Sacc. R. Hörnes u. Auinger - Gastr. 1 u. II 

Mioc. - Tav. X VIII, flg. 6. 

,-ar. miodenticulata Sacc. Id. id. id. fig. 8. 

uttingerianus '.Risso) var. crassulosa Sacc. M. Hörnes - Foss. Moll. tert. Deck. 

Wien - Tav. XVIIJ, fig. 2. 
,-ar. miosubalata Sacc. ld. id. id. fig. J. 

var. ornatississima Sacc. R. Hörnes u. Auinger - Gastr. 1 u. II 
Miuc. - Tnv. XVIII, fig. ·L 

var. mioaustriaca Sacc. ld. id. TH. XIX, tig. 9. 

Sacco - Moll. Terz. Piemonte - XIV -

Ta,·. II, fig. 21. 

var. perara11eosa Sacc. ld. id. id. fig. 2a. 

serresianus (Mic�. · var. pliotransiens Sacc. Id. id. id. tig. 26. 
var. pliorara Sacc. 

rnr. desciscens (Phil.) 

rnr. �lichaudi Loc. 

Id. id. id. fig. 27. 
Philippi - Enum. Moll. Siciliae - II -

Tav. XXVII, fig. 7. 

Bucq- Dautzenb. et Dollfuss - Moll. du 

Rousssillon - Pl. 23, fig. 9, 10. 

Dautzenberg - Contr. Faune mal. Golfe 

Guascogne - PI. XVI, fig. lt, 
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