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I. 

Descrizione geologica. 

I monti ehe formano il versante destro della valle del Farfa 
hanno una eostituzione geologiea assai piu sempliee, e la loro tet
toniea e meno disturbata di quelli dell'opposto versante. I loro punti 
eulminanti sono nelle due aspre vette di Taneia (1282 m.) e monto 
Aeuto (1) (1254 m.), due ereste parallele e vieinissime, dirette se
eondo il meridiano, separate da un vallone, e ehe appartengono allo 
spartiaeque tra la valle del Tevere e quella del Turano. 1 loro 
eontrafforti a sud seendono al Farfa, ad ovest spettano alla valle 
del Tevere, nel quale si versa il torrente Galantina, pri_neipale eorso 
d'aequa del sistema, ehe ha le sorgenti sotto la roeea di Tancia, 
e taglia quasi in linea retta tutta la regione piiJ. montuosa. Per
tanto i monti ehe sono oggetto del presente studio si possono con
siderare eome un vasto lembo angolare ehe ha il vertiee volto al 
eonfl.uente del Tevere e del Farfa, ed e rialzato verso ambedue, ma 
piiJ. verso il primo. 11 eomune di Roeeantiea si trova non lontano 
dall' asse di sollevamento del gruppo; le principali loealita fossili
fere sono nel suo territorio. 

(1) Sulla carta dell' Istituto topogra.fico militare e sulla austria.ca questo 
monte e respettiva.mente indieato eoi nomi di m. Menicoccio e Vetta di costa 
marcheggiana. Non ho trova.to alcuno ehe eonoscesse questi nomi in tutti i 
dintorni, pereio ho eonservato il nome di m. Acuto ivi comunemente adottato, 
e ehe e a.doperato anehe dal Ven-i nella sua Memorfa, Sulle conche di Terni 
e di Rieti. 
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Dal punto di vista geologico pochissimo e stato scritto su' Roc
cantica e i dintorni. II De Stefani (1) ha deseritto alcune specie di 
mollusehi provenienti dai depositi plioceniei delle eolline pfü hasse. 
Del lias ha parlato incidentalmente il Meli (2) basandosi sui ea
ratteri litologiei analoghi a quelli delle roeee di Fara e di Catino, 
e rieordando aleune ammoniti riunite dal dott. Nardi di Poggio 
Mirteto nel gabinetto di quella seuola teeniea; non ehe un eam
pione di ealearia forata dai litodomi, spettante alla collezione Ponzi, 
ed esistente nel Museo geologico della r. Universitlt di Roma (3). 
II Verri (4) ha dato una buona carta geologiea di quei monti, di 
eui nel testo ha citato di volo i prineipali terreni della serie me
sozoiea. Nello seorso anno io ho studiato in due note (5) il feno
meno delle cavitlt naturali di eui sono sparse le roeee del lias in
feriore di Roeeantiea e di Catino, aceennando ai fossili trovati nei 
dintorni. Di tali fossili, ehe appartengono ai tre piani del lias, e 
questo il primo studio ehe viene pubblicato, avendo potuto raeco
glierne una eerta quantitlt, grazie a lunghe e pazienti indagini pro
seguite da me per tre estati, insieme ad un esame il piil. aceurato 
ehe mi sia stato possibile sopra la tettonica dell' intiero gruppo 
montuoso. 

La struttura e i terreni dei monti ehe avvieinano Roccantica 
apparisee dalla sezione geologica della fig. 1 a tav. 1 annessa alla 
presente memoria. 1 terreni sono eompresi nel gruppo mesozoico 
dal lias inferiore (sinemuriano) al cretaceo medio (albiano), eome e 
generalmente nell' Apennino centrale. Manea, secondo il solito, 
quasi tutto il ginrese, di cui pero rimane eol titonico la zona ehe 

( 1) C. De Stefani, 3/olluschi continentali pliocenici d'ltalia. Estr. A. 
ll. Soc. tose. di sc. nat. 1876-84. 

(2) R. l\foli, Sulla zona di fori lasciati dai litodomi pliocenici nella 
~alcaria giurese di Fara Sabina. Bull. d. r. Comit. geol. ital. 1882, n. 5, 6. 

(3) Della zona dci litodomi c dei depositi pliocenici lacustri e sälmastri 
li Roccantica e dintorni, su cui ho riunito importanti dati altimetrici e un 
dcco materiale paleontologico, mi occuperü in un prossimo lavoro, al quale 
ora attendo. 

( 4) A. V crri, Studi ,qeologici sulle conche di Terni e di Rieti. Mem. 
1. r .. Ace. dc'Lincei. ser. 3a, vol. XV, 1883; pag. 25 dell' estr. 

(1•) G. A. 'l'uccimei, Considerazioni sopra il Karst. Phänomen dei monti 
Sabini, nclla Rassegna italiana, fase. di aprile 1886. -- Sopra le cavita na
turali dei monti Sabini. A. d. Ace. pont. de' N. J,incei vol. XL. Roma, 1886. 
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fa passaggio al cretaceo. Questi terreni sono disposti in una anti
clinale fiancheggiata da due sinclinali una delle quali coricata. 
N ell' anticlinale, ehe e in gran parte demolita, si trova il nucleo 
o ellissoide di sollevamento del sistema, del quale e rimasta la 
parte piil antica ossia il . lias inferiore. L' asse della ellissoide e 
situato ad est di Roccantica e diretto presso a poco N-S. Infatti 
nel salire verso monte Acuto, gli strati ehe prima di Roccantica 
pendevano ad ovest, al di 13. del paese s' inclinano ad est di circa 50°. 
Ad ovest sulla corrispondente gamba dell' anticlinale poggia una 
piccola sinclinale ehe e formata dai terreni piil recenti fino al tito
nico, quali si vedono nelle colline di Poggio Forcelle e a monte 
Cesa. L'asse di questa sinclinale non si mantiene parallelo a quello 
dell' anticlinale centrale, ma convergono a sud. Sulle esterne testate 
di questa piccola sinclinale, ehe sono rialzate verso la valle del 
Tevere, si appoggiano gli strati anche essi inclinati del pliocene 
salmastro, sormontati dal tufo pumiceo dei non lontani vulcani 
Cimini, ehe in qualche punto poggia direttamente sulla calcaria 
liassica. 

La sinclinale coricata e situata ad est e ne fanno parte i 
terreni della montagna di Tancia sulla cui pendice orientale pre
sentano un vero rovesciamento. Gli schisti varicolori e i calcari 
rosati del cretaceo medio sono nell' asse della piega ehe e com
presa entro una gran curva del neocomiano, alla quale leggermente 
partecipa anche il titonico. Salendo da Roccantica a monte Acuto, 
dopo aver incontrato successivamente il ciarmuziano, il toarsiano 
e il titonico in strati concordemente inclinati ad est, presso alla 
vetta la pendenza del titonico si accresce sensibilmente fino alla 
vel'ticale per rovesciarsi in senso contrario nel vallone interposto e 
sulla vetta di Tancia. Per chi sale quest' ultima passando dal-
1' osteria di Taneia, dopo aver attraversato tutta la serie rego
larmente inclinata ad est, fino alla chiesetta di s. Michele; gli 
schisti varicolori, ehe qui compariscono colorando in modo singo
lare tu~te le circostanti alture presso ehe spoglie di vegetazione, 
si rialzano ben presto verso est fino all' osteria, mostrando una leg
gera sinclinale. Ora montando la vetta, il calcare majolica riap
parisce sopra gli schisti suddetti, e concordante con es:;ii. A con
ferma di tutto cio valga pure l' össervazione ehe nella salita della 
vetta dal lato sud e visibile l'accartocciamento degli strati neoco-
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miani eolla eoneavita a levante, e l'asse della piega orizzontale e 
parallelo a quello del monte. Di sotto gli sehisti varfoolori pro
sieguono inelinati ad ovest nella diseesa verso la valle di Rieti, e 
l'andamento della strati:fieazione continua nello stesso modo, giae
ehe presso monte s. Giovanni e piil giil tornano ad affiorare gli 
strati piil antiehi. 

La tettoniea generale fin qui deseritta presenta qua e fä leg
gere variazioni delle quali non si e potuto tener eonto nell' annessa 
sezione. Ho gia detto ehe l' asse della pieeola sinelinale di Poggio 
Foreelle non si mantiene parallelo all' antielina.le eentrale. Difatti 
a sud verso monte Cesa e Poggio Catino le due eurve si · stringono, 
l' inerespamento del lias inferiore si aeeresee al punto da spingersi 
fino a eontatto eogli strati titoniei, quasi ehe le masse interposte 
non avendo potuto aeeompagnare il sollevamento della ellissoide 
eentrale, fossero rimaste sehiaeeiate tra essa e il titonieo ('). Per 
eonvineersi di eio basta pereorrere la strada mnlattiera da Poggio 
Catino a Roeeantiea. Essa ineontra alla fonte di s. Silvestro il lias 
snperiore, poco oltre nello stretto sentiero ehe sale a destra ineontra 
il titonieo earatterizzato dai ealeari gialli, i quali aeoompagnano 
fin sull' alto di Poggio Foreelle. Dopo di ehe proseguendo verso il 
Uevotano e Roeeantiea, riapparisee ad un tratto il ealeare eristal
lino del lias inferiore, ehe non si laseia piil per la gola del Ga
lantina e i monti adiaeenti a Roeeantiea. E probabile ehe la pres
sione e il ripiegamento sublto in tal modo dal ealcare sinemuriano, 
vi abbia prodotto quelle fessure ehe furono il punto di partenza 
delle eavita naturali, eome il Revotano ehe si trova a poea distanza. 

11 lias medio non e sempre la piil antica formazione ehe sporga 
le sue testate fuori dai depositi plioeeniei e quaternari del limite 
oeeidentale della regione eonsiderata, eome si dedurrebbe dalla an
nessa sezione. 11 lembo esterno dclla pieeola sinelinale in qualebe 
punto s' inerespa laseiando affiorare il lias inferiore, eome fu av
vertito anehe dal Verri (2). Cio si osserva nel tratto fra Catino e 
Poggio Catino dove l' inerespamento giunge fino a portare a eon-

( 1) Nella Memoria citata del Verri e nellc sczioni ehe l'accornpagnano 
si trovano riportati vari fatti di tal genere, osservati nell'Apennino centralc 
(v. pag. 31 c seg., tav. I, fig. 3, 4, 5, 6 ecc.). 

(t) Op. cit. pag. 25. 
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siderevole altezza il lias medio nella gran rupe del Catino, e dove 
pure le minute fratture prodotte dalla fl.essione dovettero essere 
il punto di partenza del eavo eorrispondente. 11 lias inferiore af
fiora anehe sotto al monte dei eappueeini e ad Aspra, ehe sono le 
proseeuzioni della sinelinale esterna al di la della valle del Ga
lantina. La quale sinelinale eome tende a stringersi verso l"anti
elinale eentrale a sud, cos'l ne diverge a nord, per mettere il suo 
asse sempre piU in direzione NO-SE. 11 lias medio sporge sull'alto 
del eolle dei cappuecini. Esso. e il lias superiore , appartenenti 
sempre alla sinclinale di ovest, riappariseono. di quando in quando 
lungo il tratto di strada provinciale tra Roceantica e Aspra di 
sotto ai tufi ehe s' insinuano fin la per la valle del Galantina. 
Anehe tra Roccantica e Poggio Mirteto la strada (meno il tratto 
sotto Poggio Catino ehe e nel lias inferiore) eorre presso alle te
state del lias medio, sempre vieina alla linea di eontatto coi ter
reni plioeenici e quaternari. 

Aggiungero ora alcune osservazioni sopra i caratteri litologici 
e la distribuzione dei fossili nei vari terreni studiati. 

Lias inferiore ( Sineinuriano D'Orbigny). Ho gia indieato le 
loealita nelle quali e visibile. N el gruppo del lias supera di molto 
per potenza gli altri due piani, ed e pure il piu uniforme per ea
ratteri litologiei. E formato da una ealearia bianea eristallina senza 
noduli silieei, a frattura irregolare a stratificazione per lo piU eon
fusa, sparsa di fessure ehe le acque eircolanti riempirono di eal
care terroso o alabastrino. Assai rari vi sono i fossili. Nonne ho 
trovati ehe sotto Catino nel taglio della strada eomunale, tutti 
trasformati in quella ealcaria, ma non diffieili a separarsene. Sono 
gasteropodi delle seguenti specie: · Neritina amphitrite Gemm.,· 
Chemnitza ( Oonia) turgidula Gemm., Tylostoma Sellae Gemm., 
Natica sp. ind. In un masso gremito di mollusehi riconobbi i ge
neri Phasianella e Turbo. Non e a dubitare ehe questa sia la zona 
inferiore, ehe seeondo il De Stefani (') rappresenta il sinemuriano 
nell' Apennino eentrale ed umbro, indieata dal medesimo colla 
lettera A. 

La presenza del trias e dell' infralias sotto al sinemuriano 

(1) De Stefani, Lias inferiore ad arieti dell' Apennino settentrionale. 
A. d. Soc. tose. di Sc. nat. Mem. vol. VIII, pag. 41. Pisa, 1886. 
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constatata o semplicemente sospettata (1) da vari geologi in piil 
punti dell' Apennino centrale, mi spinse a fare ricerche in propo
sito anche presso Roccantiea, e particolarmente nella gola del Ga
lantina. Non trovai pero alcuna tendenza della roccia a färsi dolo
mitica, e molto meno traece di fossili relativi. Solo notai ehe in
feriormente il ealcare sinemuriano si fä. scuro rimanendo sempre 
cristallino ed aumentando assai di durezza. Credo quindi ehe se il 
trias vi si trovi esso non sia rappresentato ehe da searsi 1embi, 
ed in ogni caso converrebbe cerearlo nelle gole del Galantina, dove 
gli strati del lias inferiore raggiungono la piil grande altezza. 

La ealearia in parola e in piu punti adoperata per l' estrazione 
della calee. 

Lias medio ( Liasiano D'Orbigny; Ciarmu.ziano Mayer). Ae
cortipagna quasi sempre la strada provinciale Poggio Mirteto-Roe
cantica-Aspra, formando le colline ehe la fiancheggiano: si trova 
nella parte superiore del colle dei Cappuceini presso Aspra, sulla 
salita da Catino alla sorgente la canale ; a monte Pozzilli a sud 
di Catino; nella salita da Roccantica a monte Acuto prima di arri
Yare a f onte regna, e sulle altnre circostanti a s. Valentino e Castel 
s. Pietro donde passa nella ~alle del Farfa. E formato da ealcari 
marnosi per lo piil bianchi o biancastri, a frattura coneoide, eon 
vene spatiche, e noduli o stratarelli di piromaca. In qualche punto 
sono bigi o rossastri, altrove sono intercalati da piceoli · strati di 
sabbia calcare giallastra. Istruttiva e la pila di strati ehe e visi
bile dove la strada si volge per raggiungere il ponte di Roccan
tica, sul Galantina. Questa infatti eorrendo perpendicolare all'asse 
della piccola sinelinale di Poggio Ji'orcelle, accompagna gli strati 
del lias medio ehe prima sono alzati verso la valle del Tevere, 

( 1) G. Scarabelli-Gommi-Flamini, Sez. geol. nelle valli del Sentino e 
dell' Esino. Bull. d. Soc. geol. it. ''ol. II, tav. 5. - E. Cortese e M. Canavari, 
Sui terreni secondarl dei dintorni di Tivoli, Bull. d. r. Comit. geol. it. 
vol. XII, pag. 34. - L. Baldacci e M. Canavari, La regione centrale del 
Gran Sasso d'Jtalia, id. id. vol. XV, n. 11 e 12. - M. Canavari, La mon
ta,qna del Suavicino, id. id. vol. XI, pag. 58. -- E. Cortese in F. Giordano, 
Relaz. ann. sui lavori della carta geol. id. id. vol. XV, parte uff. pag. 9. -
Von Fritsch , Neuere Beobachtungen in den Apenninen. Halle, 1880. -
C. Segre, Sulla costit. geol. d. Apenn. abruzzese. Bull. d. Soc. geol. it. vol. II, 
pag. 122 e seg. 
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indi si fanno a poco a poco quasi orizzontali, per lasciare affior. re 
dal di sotto il lias inferiore ehe apparisce di fia:rieo al ponte. 

11 lias medio mi ha somministrato la maggior parte dei fos
sili. Lungo la strada sono aperte diverse eave in quel calcare, (ehe 
da ottima pietra da costruzione ), e tutte piil o meno ·fossilifere, 
speeialmente quella ehe e a pochi passi dal ponte di Roceantica. 
Gli esemplari, generahnente trasformati in limonite, non si con
servano quando vengono allo scoperto, ma in cambio lasciano nel · 
calcare controimpronte talora complete al punto da essere visi
bile anche la linea suturale delle ammoniti. In rari casi i fossili 
sono tramutati in siliee. Presso il ponte suddetto ho trovato: Ilar
por:eras bosr:ense (Reyn.), H. algovianum (Opp.), Il cfr. Levesquei 
(d'Orb.), Jl. Aalense (Ziet.), Aegor:eras Iamesoni (Sow.), Caelor:eras 
J)esplar:ei (D'Orb.), C. cfr. subanguinum Mng„ Ilildor:eras Dome
riense (Mng.), Lytor:eras Viltae Mng„ Stephanor:eras Mortilleti 
Mng„ Terebratula efr. sphenoidalis Mng., Chondrites (ureatus 
(Brong.). Nelle altre eave della strada provinciale presso a poeo 
le stesse speeie, inoltre Phyllor:eras libertum Gemm„ Stephano
r:eras efr. r:rassum (Phill.), Harpor:eras radians (Rein.), Aegor:eras 
IJavoei (Sow.), piil una nuova speeie di Lytor:eras ehe deserivero 
in seguito. A monte Pozzilli, Jlarpor:eras bosr:ense (Reyn.). A la r:a
nale: Aegor:eras Iamesoni (Sow.) e Jlammator:eras insigne (Sehübl.). 

Presso il dott. Nardi ho notato: Arietites r:onybearoides (Reyn.), 
indieata eome proveniente da Catino, e Harpor:eras Lottii Gemm. 
da Roccantica, ambedue nel solito calcare. Vi trovai pure un' eehi
nide, probabilmente IJiademopsis, eonservato in un nodulo di piro
maea rossa, proveniente dai dintorni di s. Valentino. 

Lias superiore ( Toarsiano d'Orb.). E visibile lateralmente alla 
strada Aspra-Roccantica; sopra alla eava gilt ricordata presso il 
ponte di Roeeantiea; alla fonte di s. Silvestro presso Poggio Ca
tino, dove e profondamente alterato; a (onte regna sulla salita di 
monte Aeuto; alla fonte la r:anale sotto monte Caro ad est di Ca
tino. E degno di nota questo eostante rapporto tra le sorgenti e il 
lias superiore. Anche a Fara in Sabina il lias superiore compa
risce alla fonte di s. Fiano (1). Consimile osservazione fu fatta dallo 

(1) G. A. Tuccimei, Sulla struttura e i terreni ehe formano la catena 
di Fam~in Sabina. Bull. d. Soc. geol. it. vol. II, pag. 24. Roma, 1883. 
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Zittel (1). Sieche credo ehe potrebbe servire come criterio pratico 
pel ritrovamento di quel piano, e se ne capisce la ragione quando si 
rifletta ehe la roccia e fatta per lo piil da marne. lnfatti a Roc
cantica il toarsiano e rappresentato da marne bigie, o rosse, con 
tinte verdastre, o variegate, piil. o meno decomposte, calcaree tal
volta, generalmente sfaldabili in lastre regolari e rieche di fücoidi (2). 

Quasi tutte le localita ricordate contengono fossili caratteri
stici di questo piano. A f onte regna rinvenni le specie: llamma
toeeras insigne (Schübl.), Jlarpoeeras radians (Rein.), e tra le nu
merose fucoidi Chondrites Targionii (Brong.), C. Orbignyanus 
(Brong.), e C. cfr. intrieatus (Brong.), Alla fonte di s. Silvestro potei 
a mala pena riconoscere esemplari incompletissimi di Jlarpoeeras 
radians (Rein.), II. faleifer (Sow.) e Aptyehus cfr. undulatus Stopp., 
oltre a qualche indistinta fucoide. Alla fonte la eanale, nella marna 
bigia e verdastra trovai Jlildoeeras bifrons (Brug.), Jl. eomense 
(De·Buch.), Ilarpoeeras faleifer (Sow.). Nella localita vicino al 
ponte di Roccantica, sull'alto di Poggio Forcelle, si possono rico
noscere due zone del lias superiore. Al di sotto vi e un calcare 
arenaceo, ehe si divide in lastre regolari e ehe pei caratteri 
litologici · avrei riferito al lias medio se non vi avessi rinvenuto 
una controimpronta completa di Ilildoeeras eomense (De Buch), 
e molte di Jl. bifrons (Brug.) di diverse grandezze, aggruppate 
sempre sulla stessa lastra, come altrettante famiglie. Vi rinvenni 
pure una impronta di Caeloeeras Desplaeei (D'Orb.). Sopra a que
sto primo strato si trova il vero calcare marnoso rossastro, abba
stanza compatto da offrire le ammoniti nel migliore stato di con
servazione colla linea dei lobi distintissima. Le specie rinvenutevi 
sono: Jlammatoeeras insigne (Scbl.), Ilildoeeras bifrons (Brug.), 
Stephanoeeras subarmatum (Y et B). Piu in alto la roccia diviene 
decisamente marnosa, conserva il solito colore rosso variegato, e vi 
trovai un bellissimo esemplare di Lytoeeras velif er Mng., note
vole anche esso per la conservazione della linea suturale. Prescin
dendo dalla zona intermedia ehe per la presenza dell' llild. bifrons 

(1) Zittcl, Geologische Beobachtungen a. d. Central-Apenninen. Mün
chen 1869. 

( 2) Ho trovato il lias superiore anche sulla strada. mulattiera. tra Mon
tasola e Cottanello, assai a norJ di Roccantica. 
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si confonde colla inferiore, mi sembra di poter adottare pel lias 
superiore di quella localita la seguente divisione: 

Zona superiore (b). Marna rossa con Lytoceras velifer Mng. 
Zona inferiore (a). Calcaria biancastra arenacea divisibile in 

lastre regolari , e con caratteri di passaggio al lias medio ; con 
llildoceras comense (De Buch), e JI. bifrons (Brug.) 

La potenza del lias superiore a Roccantica e come nel resto 
dell' Apennino centrale, di pochi metri. · 

Giura inferiore (Dogger). Immediatamente sopra alle marne 
rosse della fonte di s. Silvestro si vede in strati:ficazione concor
dante un banco di calcare marnoso verdastro, a frattura terrosa, 
con pochi noduli silicei, ehe passa per insensibili gradazioni al 
sovrapposto titonico. Per questa ragione non e facile stabilirne la 
potenza, ehe pero e ben poca. Per la forma litologica mi sembra 
quello stesso piano ehe e stato chiamato ad aptichi, e fondandomi 
su quest' unico criterio l'ho distinto col nome di giura inferiore, 
non avendovi trovato fossili. A monte di fonte regna si trova pure 
qualche cosa di simile ma sempre di poca potenza, e con passaggio 
ai sovrapposti calcari gialli del titonico. N ell' incertezza di ben 
definire questo piano bo preferito ometterlo nella annessa sezione 
geologica. 

Giura superiore ( Titonico Oppel). Questo piano e rappresen
tato da strati di almeno 150 metri di potenza, fatti di un calcare 
molto duro, a frattura terrosa, con pochi noduli silicei, per lo piU 
giallo pallido o giallo passante al verde, ma vi ho trovato sempre 
una zona ben limitata di colore giallo vivo, struttura compatta e 
quasi marmorea, con frattura concoide. La formazione si attraversa 
nettamente lungo la strada mulattiera ehe va dalla fonte di s. Sil
vestro a Roccantica, :fin dove le masse sinemuriane della ellissoide 
centrale gli succedono, spingendola nelle alture di m. Cesa. Gli 
strati concordanti col sottoposto lias conservano generalmente la 
direzione NO-SE, e si inclinano prima di 30° NE, indi di circa 
70° SO, confermando i rapporti di tettonica sopra indicati col sine
muriano. Ricordo ehe nella localita in parola siamo sulla anticli
nale occidentale, il cui asse ho gia detto ehe a sud converge col-
1' asse dell' anticlinale centrale. 

Anche sulla sommita di monte Caro, sopra alla fonte la ca
nale si osservano le rocce del titonico. 
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Da f'onte regna alla vetta di m. Aeuto il titonico si presenta 
con identici caratteri litologici e sempre concordante col lias, tranoe 
la inclinazione grado grado crescente sino alla verticale e al rove
sciamento (1), come ho detto in principio. Sulla vetta del monte 
il calcare diventa bianco avvicinandosi al marmo majolica del 
neocomiano, sebbene non ne abbia ancora tutti i caratteri. Per questa 
ragione ritengo ehe il passaggio dal giura superiore al cretaceo 
inferiore, in questi monti llia insensibile, : e riesca difficile definirne 
topograficamente i confini (2). 

Cretaceo inferiore (Neocomiano Thurmann). I punti piil ele-

( 1) Un rovesciamento negli strati del titonico venne pure osservato nei 
dintorni di Tivoli da Cortese e Canavari ( op. cit.). 

( 2) Il V erri nella Memoria piU volte citata Studi geolo,qici eec. riferisee 
an ehe egli al titonico i calcari gia.lli sovra.stanti a.l lias rosso e · al piano ad 
aptichi. Ma nella Nota: La creta e l'eocene nel bacino del Tevere (Bull. d. 
Soc. gcol. it. A. III, pag. 18, Nota) li pone parte nel giura, parte ncl creta
ceo; e nell'altra Nota: Divisione tra le formazioni liassiche, giure.~i e cre
tacee nei monti dell' l!mbria (vol. sudd. pag. 111 e 112) sembra. gli escluda 
intieramente dal giura. A Rocca.ntica. non a.vendo io trovato fossili in quei 
ca.lcari, non mi resta ehe affidarmi a.i caratteri litologici. Ora trovo ehe lo 
Scarabelli rifcrisce al titonico calcari gia.lli con Perisphinctes transitorius 
Opp„ Lytoceras municipale Opp. etc. (v. sez. geol. eit. non ehe: Sugli scavi 
eseguiti nella caverna detta di F1 asassi. A. r. Ace. de' Lincei, s. 3a, vol. V, 
pag. 83), e comincia il cretae~o dal calcare bianoo con vene spatiche. Il Ca
navari divide la. stessa. idea (v. C11nni preliminari alla Memoria del Mene
ghini: Nuove ammoniti dell'Apennino centrale. A. Soe. tose. di sc. nat. vol. VI, 
pag. 365); e nella Relazione delle escursioni nei dintorni di Fabriano (Bull. 
d. Soc. geol. it. A .. II, pag. 231) chia.ma titonico il piano ehe e sottoposto al 
ealcare· ma.jolica: e col ealcare majoliea fa pure cominciare il cretaceo nell'altra 
Memoria gia citata.: La montagna del Suavicino. Canavari e Cortese ( op. cit.) 
riferiseono al titonico la ca.lea.ria gialla.stra di grande potenza sovrastante al 
Iia.s superiore nei dintorni di Tivoli. Il Zittel comincia a.nche egli la serie 
cretacea col marmo majolica, o biancone, da lui detto calcare rupestre (Fel
senkalk), e al quale assegna caratteri litologici analoghi a quello di Roccan
tica, ponendo nel titonico la zona immediatamente inferiore. (Geologische Beo
bachtun,qen etc.). Dunque la stratigrafia mostr~ nei vari punti deH'Apennino 
centrale la sovrapposizione delle stesse rocee da me trovate a Roccantica, dove 
i ealcari gialli sono ricoperti dal marmo majolica. Per queste ragioni non ho 
esitato a mettere i primi nel titonico. Se poi pei suoi caratteri paleontologici 
si vorra riunire il titonico al cretaceo piuttosto ehe al giurese, e una que
stione ben differente, la quale pero non impedisce ehe i due piani titonico e 
neocomiano possano tra loro distinguersi. 
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vati della zona da me studiata souo formati da un calcare eom
patto bianehissimo, . con stratarelli silicei, e rieoo di sottili .vene 
spatiehe, ehe ha tutti i earatteri del ealcate majolica. Ncm esito 
quindi riferirlo al neocomiano. Si attraversa in potente formazione 
sull' altipiano dell' osteria di Tancia, dopo una bella. macchia di 
eerri, rasante alle sorgenti del Galantina. Presso al cosl. detto f osso 
di Tancia, ehe e alimentato da quelle sorgenti in limpidissime polle, 
la misura degli strati dette: direzione presso a poco NNO-SSE, in
elinazione 35" F.ßE. Evidentemente l' estremo sud dell' a.sse della 
piega fatta dal neocomiano {v. la sez. geol. della. tav. 1) devia al
quanto verso oYest, per prendere definitivamente la direzione del 
meridiano sulla vetta di Tancia. 

Vieino alla cappella di s. Michele il neoeomiano e coperto 
dagli sehisti varicolori, ma torna ad apparire sulla salita della vetta 
di Ta.ncia, con identici· earatteri litologici. 

Cretaceo medio (Albiano d'Orbigny) (1). Gli schisti varico1ori 
e i calcari rosati ehe earatterizzano questo piano sono piuttosto 
sviluppati ad est dell' osteria di Tancia sul principio della diseesa, 
dove vengono estratti in copia come materiale da costruzione (2). 

Sono formati da un ealcare· ora sempliee ora marnoso, ora compatto 
ora sehistoso e profondamente deeomposto in lamelle, faeile sempre 
a sfaldarsi in lastre regolari, attraversato da larghe vene spatiche, 
di colore bigio, giallo, rossastro e verde, in modo ehe tutti i din
torni assumono una colorazione bizzarra e caratteristica (3). 

Alcuni noduli e stratarelli di silice rossa simile· a corniola 
trovati sul principio della salita di Tancia mi hanno fatto sospet-

( 1) De Stefani, Studi paleontologici sulla creta superiore e media del
l'Apennino settentrionale. A. d. r. Ace. de' Lincei s. 4a vol. I, p. 84. Rome., 1885. 

(2) A Cotta.nello le celcbri ca.ve dcl marmo di quel nome sono formate 
dai calcari rosati del creta.ceo medio. II Murchison invece le considera. come i 
" veri rappresentanti romani dell'a.mmonitico rosso od oxfordiano ". Ma. la. stra.
tigra.fia e la litologia finora. escludono questa interpretazione. (R. Murchison, 
Sulla strutt. geol. d. Alpi, d. Appennini e d. Carpazi. Firenze 1850, p. 192. 

(3) Secondo il V erri ( Studi geolo.qici ecc. pa.g. 25) a.d est di monte Acuto 
nella pendice gli schisti varicolori coprirebbero il titonico. Pero da. una let
tera ehe recentemente mi scriveva. il mio chriio a.mico, sembra ehe egli allora 
riunisse sotto il nome di titonico anche i ca.lcari ma.jolica. In t3I modo la. 
nostra. divergenza sarebbe ridotta a. una semplice questione di nomi. 
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tare ehe vi fosse rappresentata anche la scaglia del cretaceo su
periore (senoniarw), e peteio l'ho indiea.ta · dubitativainente nella 
annessa · sezione geologiea. 

II. 

Descrizione. dei fossili. 

La collezione dei fossili di Roeeantica, ehe ha servito di base 
al presente studio e stata Sa me donata al Museo geologioo della 
r. Univetsita di Roma. Sento poi il dovere di rendere · gra'Zie tanto 
al prof. Meli, quanto agli ingegneri Zezi e Sormani del r. Comitato 
geologieo, per aver ripetutamente messo a mia disposizione i1 ma
teriale bibliografico e paleontologieo da loro dipendtinte, per por
tare a compimento questo lavoro (1). 

La classificazione e nomenclatura adottata· e generalmente 
quella del Fischer (2). 

Alla descrizione di ciascuna specie ho creduto opportuno ag
giungere le prineipali localita dell'Apennino centrale in cui e stata 
rinvenuta, allo scopo di faeilitare i confronti. 

Cl. CEPHALOPODA - Ord. AMMONEA. 

Farn. AMMONITIDAE 

Gen. Arietites (Waagen). 

Arietites Conybearoides (Reynes). 

1879. Ammonit es Co n y b e a r o i des Reynes, Monographie des ammonites, 
p. 4, pl. XV, :fig. 26, 31. 

1886. Arietites Conybearoides Reynes, De Stefa.ni, Lias inferiore ad 
arieti dell' Apennino settent;·ionale, A. Soc. tose. di sc. nat. vol. VIII, 
tav. IV, fig. 19, 20. 

Controimpronte non intiere esistenti presso il dott. Nardi, e 
dalla cui plastica si desumono sufficienti c~atteri per elassificarle. 
U na di esse rassomiglia assai alla citata figura di De Stefani, ma 

(') Debbo pure ringraziare l'egregio dott. Nardi per avermi aflidato c 
lasciato studiare gli csemplari da lui conservati. Il servigio ehe egli rende alla 
scienza da piu anni, conservando quanto viene raccolto di fossili in quei 
dintorni, merita una parola di elogio. 

( 2) P. Fischer, lllanuel de conchyliologie. Paris, 1881. 
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il diametro ne e alquanto minore. Questo misura 58 mm., mrmero 
dei giri 6, altezza dell'ultimo giro in rapporto al diametro 0,19, 
diametro dell'ombelico 0,67, accrescimento lentissimo, ricuoprimento 
quasi nullo, coste circa 40 nell' ultimo giro. La linea sifonale e 
visibile per brave tratto, dove e fiancheggiata da un solco poco 
profondo. N e.ssuna traccia di linea suturale. 

Gli esemplari sono indicati come provenienti da Catino, e la 
roceia in cui si trovano e quella del lias medio. 

Gen. Aegoceras (Waagen). 

Aegoceras Davoei (Sow. ). 

1822. Ammonites Davoei Sowerby, Mineral concholo.qy, tav. IV, p. 71, 
pl. 350. . 

1842. Ammonitcs Davoei Sow., D'Orbigny, Palaeont. franr;. terr.jurass. 
1, pag. 276, pl. 81. 

1850. Ammonites Davoei Sow., Meneghini c Savi, Considerazioni sulla 
geologia strati.qrafica clella Toscana, pag. 391. 

1867-81. Ammonites (Stephanoceras) Davoei Sow„Mencghini, Mo
nographie des fossiles du calcaire rouge ammonitique, pag. 76. 

1885. Ammonites Davoei enodis. Quenstedt, Die Ammoniten det 
schwabischen Jura, pag. 298, tab. 30, fig. 10. 

Elegante esemplare ehe la compressione ha ridotto perfetta
mente piano, alterandone pochissimo i caratteri e l' ornamento. E 
distinta la mancanza della carena, e l' obliquita delle coste ehe di
minuisce nei giri interni. Conviene bene per tutti i caratteri colla 
riportata figura di Quenstedt , ma l' esemplare e piu piccolo. Ha 
quattro giri visibili, diametro 39 mm., altezza dell' ultimo giro 0,23, 
diametro dell'ombelico 0,58. 

Proviene da uria delle cave ehe fianeheggiano la strada provin
ciale. Lias medio. 

Trovata alla Croce di Castelluccio, monte Nerone (Zittel), 
m. Marconessa (Zittel, Orsini e Spada), Val d'Urbia, m. Faito, Ce
tona, Cesi (Spada e Orsini) (1), nei dintorni di Tivoli (Cortese e Cana
vari) (2), Cagli Cetona, (Me:neghini), Fara in Sabina (Tueeimei). 

(1) Orsini e Spada Lavini, Quelques observations geologiques sur les 
Apennins de l'!talie centrale. Bull. Soc. geol. de France, s. 2a, t. XII, 1855. 

( 2) V. anche M. Canavari, Di alcune ammoniti del Lias medio raccolte 
nelle vicinanze di s. Antonio nel gruppo montano di Tivoli. A. Soc. tose. di 
sc. nat. Proc. verb. 1880. 

·2 
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A egoeeras 1 amesoni (Sow. ). 

1822. A rn m o 11 i t es I am es o n i, Sowerby, .!lfineral conchology, t. VI, pag. 
105, tab. 555. 

1842. Ammonit es Reg n a r d i D'Orbigny, Paleontologie franraise, terrain.s 
ju1•assiques, vol. I, p. 257, pl. 72. 

18,!6. Ammonites Iamesoni latus 8ow., Quenstedt, Petrefaktenkunde 
deutschlands, pag. 88, tab. IV, fig. 1. 

1867. Ammonit es I a rn es o n i Sow., Quenstedt, Handbuch dt!r PtJtri!fak
tenkunde, p. 426, taf. 37, fig. 3. 

1 ~83-85. Am m o 11 i t c s I am es o n i Quenstedt, Die Ammoniten der Schwa
bi.schen Jura, p. 251, taf. 31, fig. 6, a. 13. 

Ampia e quasi completa impronta, ehe tra tutte. le figure ri
flcontrate si avvicina maggiormente alla fig. 7 dell' ultima opera 
citata di Quenstedt, tranne l'accrescimento ehe e piil lento. L'esem
plare e reso un poco ellittico dalla pressione, e da le seguenti 
misure: 

diametro. . . . . . . . . . . . millim. 130 
altezza dell' ultimo giro . . . . . . . 0,21 
diametro dell' ombelico. . . . . . . . 0,55 
giri visibili 3, coste nell' ultimo giro 69 

11 ricuoprimento dell' ultimo giro e quasi nullo. Le coste sono 
inßesse vicino all' estremita esterna, e le piil vicine all' apertura 
presentano pure traccia dei nodi caratteristici. 

Dal lias medio della cava presso al ponte di Uoccantica. Un 
solo esemplare. Una p:ute di controimpronta fu rinvenuta nei din
torni della fonte la eanale. 

Trovata a Vecchiano nelle Alpi Apuane (Meneghini) (1). 
Fara in Sabina (Tuccimei). 

}'am. J.„YTOCERATIDAE 

Gen. Phylloceras (Suess). 

Phylloeeras (Rhaeophyllites) libertum Gemm. 

1850. Ammonit.es mimatensis D'Orb., Meneghini e Savi, Considerazioni 
sulla geol. stratigr. d. Toscana, p. 392 e 400. 

(1) Mencghini 1a De Stefani, Quadro comprensivo dei terr. ehe co.st. 
l'Apenn. sett. A. soc. tose. di sc. nat. vol. V. Pisa, 1881. 
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1867-81. Ammonites (Phylloceras) mimatensis d'Orb., llfooeghini, 
Äfonogr. d. foss. du calc. rouge ammon. p. 81, pl. XVII, fig. 4. 

1880. Phylloceras mimatense (D'Orb.), Taramelli, 3fonogt. stratigr. e 
paleont. d. lias d. prov. venete, tav_. nr, fig. 2. 

1883. Phylloceras mimatense (D'Orb.), Tuccimei, Sulla strutt. e i 
ter;·. ehe comp. La catena di Fara in Sabina. Bull. d. Soc. geol. it. 
vol. II, p. 23. 

1884.•Phylloceras libertum Gemmel.Jaro, Sui fossili degli strati a 
Te r e b,,. a tu l a Asp a s i a Mng. della prov. di Palermo, p. 4, tav. II, 
fig. 1 a 5. 

1886. Rh a c o p h y 11 i t es 1 i b er turn Gernmellaro, Sugli.st;·ati ·con Leptaena, 
del lias superiore di Sicilia. Bull. d. r. Cornit. geol. it. s. II, vol. VII, 
pag. 231. 

1886. Phylloceras (Rhaeophyllites) libertum Gemm„ De Stefani, 
Lias i.nf. ad arieti dell' Apennino settentrionale. A. Soc. 1osc. di sc. 
nat. vol. VIII, p. 56 .. 

11011 Ammonites rnimatensis D'Orbigny, Palaeont. ß·anf,. terr. furass. 
p. 344, pl. 110, f. 4 a 6. 

11 Gemmellaro ha fatto una specie nuova di quella ehe il Me
neghini, l'Hauer, ed altri aveano trovato in vari punti del bacino 
mediterraneo e l' avevano riferita all' Amm. mimatensis D'Orb. 
Adduce a giustificare questa separazione varie diiferenze morfolo
giche tra la specie di Lozere descritta dal D'Orbigny e le altre, 
tra cui quella dallo stesso Gemmellaro trovata in Sicilia. Anche 
il Taramelli rileva la diiferenza tra il tipo di D'Orbigny, e la forma 
da lui · trovata ad Erto, specialmente pel marcatissimo spigolo om
belicale, ehe nella specie di D'Orbigny e sostituito da un margine 
arrotondato. •renendo conto dei caratteri offerti dal modello interno 
quasi completo da me trovato a Hoccantica, mi sono attenuto alla 
determinazione del Gemmellaro. L'esemplare ha tre giri visibili e 
le seguenti misure : 

diametro. . . . . . . . . . niillimetri 54 
altezza dell' ultimo giro . . . . . . 0,38 
larghezza dell' ombelico .· ...... 0,27 
ricuoprimento dell' ultimo anfratto. . 0,09 (?) 

A causa della pressione la conchiglia e ridotta quasi discoidale, 
con un margine sifonale assai acuto, e le coste sulla meta esterna 
dell' ultimo giro in parte cancellate, quantunque si possano ancora 
contare. Non vi si vede traccia di linea suturale ne di stringimenti 
nell'ultimo giro. Gli anfratti discendono rapidame.nte all' ombelico 
il quale ne resta come circondato da gradini. 
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Viene dal lias medio lungo la strada Poggio Mirteto-Roeean-
tiea. Un solo esemplare. · 

Trovata a Cagli (Zittel), m. Mareonessa, monte di Cetona (Me
neghini), Gran Sasso (Baldaeci" e Canavari), Fara in Sabina (Tue
eimei), m. Sanvieino (Canavari), Cesi, Val d" Urbia eee. (Orsini e 
Spada). 

Gen. Lytoceras Suess). 

Lytoceras velif er Mng .. 

1874. Lytoceras velifer Meneghini, Nuove specie di Phylloceras e 
di L y t o c er a s rlel liasse superiore d'ltalia. A. soc. tose. di° sc. nat . 

. vol. V, pag. 107. 
1867-81. Lytoceras velifer Meneghini., Mmwgraphie de (oss. du calc. 

rouge amm. pag. 106, pl. XXII, fig. 2. 

Esemplare completissimo conservato nella marna rossa del 
lias superiore, quantunque notevolmente eompresso. Misura 140 
millimetri di diametro , nell' ultimo giro mostra numerose eoste 
ineguali, e poeo profonde. Nel penultimo e nel prineipio dell' ul
timo sono visibili frequenti tracce di linea suturale; la piu vieina 
all'apertura ne dista poeo piu di mezzo giro. Per rapporto all'or
namento esteri.ore, seeondo ehe notava il Canavari il quale osservo 
l' esemplare, in un tipieo Lyt. velif er si presentano in eostoline 
alquanto piu allontanate nei primi giri, di quello ehe non appa
iano nell' esemplare di Roeeantiea. Malgrado eio e per i earatteri 
offerti dalla linea dei lobi egli e il Meneghini · lo riferirono a questa 
speeie. 

Le dimensioni in rapporto al diametro sono: 
altezza dell'ultimo giro. . . . . 0,31 
larghezza dell' ombelieo ........ 0,41 
ri.euoprimento dell' ultimo giro. . . . 0,03 

Spessore dell' ultimo giro ineerto a causa .della ineguale eompreE
sione, la quale ha inoltre reso aeuto quasi tutto il margine sifo
nale. Giri. quattro visibili. 

Proviene dalla zona piU alta del lias superiore ehe affiora 
presso al ponte di Roeeantiea. Un solo eseruplare. 

Trovato a m. Malbe, Porearella, Cagli, Pian de'Cucoli (Me
neghini). 
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Lytoeeras Villae Mng. 

(Tav. I, fig. 2 a, b.) 

1874. Lytoceras Villae Meneghini, Nuove specie di Phylloceras e 
di L y t o ce ras del liasse superiore d'ltalia. Atti rl. Soc. tose. di se· 
nat. vol. I, pag. 107. 

1867-81. Lytoeeras Villae l\'Ieneghini, Jfoiio,qraphie d. foss du calc. 
rou.r;e amm. p. 104, pl. XX, fig. 3. 

1886. L y t o e e ras s e e e rn end um De Stefani, Lias inferiore ad arieti 
dell'Apennino settentrionale. A. d. Soe. tose. di sc. nat. vol. VIII, p. 61, 
tav. III, fig. 3 a 6. 

Quattro esemplari, uno dei quali giovane, i quali presentano 
il carattere delle coste alquanto falciformi, irregolari per spessore 
e lunghezza, in qualche punto fascicolate, piil. fitte nei giri interni, 
ma sempre prive della crenellatura indicata. dalla figura e dalle 
descrizioni del Meneghini. Questa mancanza costante mi spinge a 
considerare la forma di Roccantica eome una varieta, ehe ho indi
cato eoll'aggiunta: var. laevieostata. Il piU. grande e completo 
dei quattro esemplari e riprodotto nell'annessa tavola (fig. 2a). E 
una eontroimpronta con tre giri, a rapido aeereseimento e forte 
ricuoprimento. Le misure sono le seguenti: 

diametro massimo . . . . . . millim. 116 
altezza dell'ultimo giro ........ 0,55 
larghezza dell' ombelico ....... 0,31 

A circa tre quarti dell'ultimo giro presenta una debole trace.ia di 
linea suturale. 

L'individuo giovane e un bell' esemplare ehe offre quasi com
pleto l'nltimo giro, ma aderente alla roceia per tntta una faccia. 
Non ha alenna eosta piu sviluppata delle altre, ma l' ornamento 
segue lo stesso tipo dolla specie eui lo riferisco. Ha dato le He

guenti misure : 

diametro . . . . . . . . . . . millim. 53 
altezza dell' ultimo giro . . . . . . . 0,39 
larghezza dell' ombelieo . . . . . . . 0,32 

delle quali la terza si deve l'itenere approssimativa, per la roecia 
ehe rieuopre in qualche parto il fossile. 

Uno degli esemplari da me esaminati trovasi insieme con varii 
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altri della stessa speeie presso il dott. Nardi, ed e un quarto di 
ultimo giro perfettamente isolato e eonservato tanto nella regione 
sifonale ehe antisifonale, nella quale ultima si vede il solco trac
eiato dal ritorno della spira. Lo stesso ornamento degli altri: spes
sore massimo 28 mm., altezza 35 mm. nell'estremo piiI largo, 26 mm. 
nel piu stretto. 

Il quarto individuo e il piil interessante, perche malgrado sia 
una controimpronta ineompleta pure presenta in piiI punti tracce 
della linea lob:ue ehe si e potuta isolare dalla limonite ehe riem
piva la cavita. FJ questa linea ehe mi ha determinato a riportare 
tutti gli esemplari al L. Villae Mng., considerando come sinonimo 
quella descritta dal De Stefani sotto il nome di L. secemendum. Le 
sue figure infatti eonvengono perfettamente cogli esempJari di Roccan
tica, vi manca pero la linea suturale, ehe io ho rappresentato nella 
fig. 2 b per mostrare la sua rassomiglianza colla corrispondente por
zione pubblicata dal Meneghini (tav. cit. fig. 3 c). Vi si vede distin
tamente: 1° tutto il lobo principale o laterale superiore colla sua 
ripartizione in due rami diseguali; 2° buona parte della sella prin
eipale o sifonale ehe apparisce distintamente dicotoma ; 3° una 
grau parte della sella laterale. 11 De Stefani nel cenno ehe da 
della linea saturale del suo L. secernendum, aggiunge ehe e assai 
somigliante a quella del L. Viltae. Io poi ho finito di convincermi 
della identita, quando ho eonfrontato gli esemplari di Roccantiea 
eolla plastica in gesso del L. Viltae, esistente nella collezione del 
r. Comitato geologico, e presa direttamente dall' originale descritto 
dal Meneghini. 

N elle figure 4 e 5 del De Stefani si vede una leggera cre
nellatura delle coste, la quale manea atfatto in tutti i miei esem
plari, e cio mostra pei primi una maggiore rassomiglianza al tipo 
del L. Villae Mng. Sieche dal punto di vista della sempliee forma 
si direbbe ehe gli individui di Campiglia descritti dal De Stefani 
mostrino il passaggio trn quelli di Roceantiea e quelli di Bicieola 
descritti dal Meneghini. 

Le misure sopra riportate dell' individuo adulto di Roccantica 
mostrano ehe il suo accrescimento e piU rapido. La camera di 
abitazione nell' esemplare fornito di linee lobari ,lccupa la meta 
dell' ultimo giro. Non mi sembra poi necessario insistere sulla dia
gnosi differenziale tra questi esemplari e il l. ßmbriatum Sow., 
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indieandolo abbastanza la forma delle eoste e la linea lobare para
gonata a quella di D'Orbigny (1). 

Intanto quello ehe mi pare aeeertato dopo tutto eio si e ehe 
il L. Villae Mng. e una speeie ehe appartiene a tutti tre i piani 
del lias, avendola trovata il De Stefani nel sinemuriano, il Me
neghini nel toarsiano, ed io nel eiarmuziano. 

Pel numero degli esemplari trovati nelle diverse eave lungo 
la strada provineiale, la spe0ie e da ritenersi piuttosto frequente 
a Roeeantiea (2). 

Lytoeeras sabinmn n. sp. 

(Tav. 1, fig. 3 a, b). 

L. testa eireulari, eompressa, planulata, latissime non pro
fuhde umbilieata; anfraetibus elliptieis, lente ereseentzbus, vix eon
tegentibus; striis quam pluriinis, inaequalibus, irregulariter /asei
eulatis, ore appropinquante distinetioribus; linea suturali ignota. 

Conehiglia a eontorno eireolare, ad aeereseimento lentissimo 
eon quattro giri visibili, ehe si rieuoprono in pieeolissima parte, 
La sezione dei giri, per quanto si voglia ritenere alterata dalla 
pressione, e sempre da ammettersi ellittiea. Regolare e l' inenrva
tura dei :fianehi di eiaseun giro. Nell' ultimo diseendono alqnanto 
piit rapidi al margine ombelieale ehe al sifonale, essendo il mag
giore spessore (mm. 14,5) un poeo all' interno della linea. me
diana. L' ombelieo e poeo profondo. Il lento acereseimento lo 
rende pure assai largo. Caratteristieo e l"ornamento dei giri. Non 
si possono ehiamar eoste quelle ehe li attorniano, ma strie finis
sime e numerosissime, da essere impossibile il eontarle. Esse, eon
servando tutte l' inelinazione propria dei Lytoeeras. sono ineguali 
di grossezza e di lunghezza, qua e la faseieolate, non tutte quindi 
raggiungono il margine ombelieale. Questa irregolarita ehe non e 
abbastanza riprodotta nell' unito disegno, diminuisee eoll' avviei-

(1) Op. cit. t. 1, pag. 313, pI. 98. 
( 2) Nel museo geologico dell' universita di Roma, v'e un bell'esemplarc 

di L. Villae Mng. indicato come pro1•eniente dall'Apennino centrale, il quale 
ha le coste crenulate, e conviene in tutto colla descrizione e figura data dal 
~Ieneghini. I,a roccia ehe gli e adnente iJ la calcaria caratteristica del lias 
medio. 
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narsi all' apertura, dove le strie si allontanano alquanto, e si fanno 
pill grandi e distinte. I giri interni sono in parte nascosti dalla 
roceia, ma dove sono scoperti appariseono le stesse strie. N el fos
sile non si vede traeeia di linea suturale. 

Dimensioni: diametro = 149 mm; altezza dell' ultimo giro 
= 0,15; spessore dell' ultimo giro = 0,09; diametro dell' ombelico 
e rieuoprimento ineerti per essere ineompleto l' esemplare. 

Di questa forma non ho trovato ehe i due frammenti figu
rati, appartenenti a uno stesso individuo; dei quali il piil pieeolo 
e il pill vicino all'ape.rtura, per avere un raggio di eurvatura leg
germente piu grande. Forse essi non saranno giudicati suffieienti 
per potervi basare una nuova speeie. Ma e eerto ehe a nessuna 
delle speeie conoseiute possono riferirsi, nel ehe eonveniva anehe 
il eh. prof. Meneghini al quale mi · permisi sottoporli. Infatti il 
L. fimbriatum Sow. ha eoste assai pill grandi, meno numerose .. 
erenulate, aeereseimento molto piil rapido. Il L. fimbriatoides Gemm. 
ha pur esso notevole aeereseimento, sezione eireolare dei giri, e di
stinti i va1i ordini di eosto; il L. italieum Mng. ha eostieine piü 
grandi e distinte; il L. munieipale Opp. prc:senta a determinati 
intervali strozzature ben distinte. 

11 D'Orbigny (1) deserive eol nome Ammonites sabimts una 
speeie del toarsiano ehe e l'Hildoeeras subearinatum (Y. et B.) 
quindi non vi puo essere eonfusione di nomi. 

L'esemplare da me deseritto proviene dal lias medio di una 
delle eave sulla strada provinciale Poggio Mirteto-Roceantiea. 11 
fossile e intieramente trasformato in quel ealeare, e sopra una faceia 
ha le .strie vivamente eolorate, mentre sull'altra sono parzialmente 
eaneellate, forse per essere rimasto esposto per qualche tempo agli 
agenti atmosferiei. 

Farn. HARPOCERATIDAE 

Gen. Hnrpoceras (Waagen). 

Ilar'}Joeeras bo.seense (Reyn. ). 

1867-81. Harpoccras lavinianum Meneghini, Fossile.~ du Jfedolo. App. 
ä la mono.r;r. du lias sup. p. 12. 

( 1) D'Orbigny, P,·ocfrome de poleontolo,r;ie, I, 2-!7, n. :i6. Paris, 18:)0. 
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1868. Ammonite.s boscensis Reyntis, Essai dt; ,qeolo_qie et de paleont. 
Aveiron. p. 94, pi. III, fig. 2. 

1869. Ammonit es b o s c e n s i s Reyn., Zittel, GeolO_qische Beobachtun.qen a. 
d. centr. Apenn. p. 120, tav. XCII, fig. 3, 4. 

1883. Harpoceras boscense Ileyn„ Tuccimei, Sulla strutt. e i terr. ehe 
comp. la catena di Fara in Sabina. Bull. d. Soc. geol. it. vol. II, p. 21. 

Questa speeie e la piU frequente nel lias medio dell' Apennino 
romano, ed affatto caratteristica di. quel piano, nel quale rappre
senta la zona a 1 erebratula Aspasia Mng. Anche a Fara in Sa
bina ne rinvenni il maggior numero di esemplari. A Roecantica 
poi oltre all' essere, eome al solito, piU frequente, offre diverse va
tieta ehe meritano uTia attenzione speeiale. Vi sono modelli interni 
ed esterni, frammenti incompleti ed impronte intiere, per eui sop
periseono eol numero all' imperfezione di ciascuno. In una impronta 
esterna quasi intiera, e in un frammento d' impronta rimangono 
attaceate traeee non dubbie di linea suturale, ehe ha servito a to
gliere ogni ineertezza sul resto. Vi si distinguono infatti oltre ai 
lobi aeeessori, il primo lobo laterale, e quasi· tutta la sella este
riore divisa in due porzioni ineguali da un lobulo ramifieato; in 
tutto eonforme alla fig. 18 tav. II dell'opera citata del Meneghini. 
Anehe la conformazione generale dell' esemplare piU completo coin
cide eolla detta figura, per cui si puo eonsiderare come la varieta 
dal medesimo trovat;a al Medolo. A questo tipo si aceostano vari 
degli individui di Raeeantica, a ·coste sottili e ravvicinate, a forte 
involuzione, a ombelieo ristretto, e le misure prese sull' esemplare 
in questione, per quanto e possibile determinarle sopra una impronta 
esterna, sono : 

diametro . . . . . . . . . . . millim. 39 
altezza dell' ultimo giro . . . . . . . 0,41 
larghezza dell' ombelico . . . . . . . 0,36 

In un altro elegante fossilll piil. piccolo ma meglio conservato 
per essere un modello interno quasi intiero, eon tre giri distinti, 
si e potuto determinare anehe il graqo di ricuoprimento dell'ultimo 
giro, e le misure sono le seguenti: 

diametro . . . . . . . . . . . millim. 22,05 
altezza dell' ultimo giro . . 0,44 
larghezza dell' ombelico .. 
sovrapposizione dell' ultimo 
num. delle coste nell' ultimo 

0,33 
giro. 0,09 
giro 40cirea. 
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Se da queste misure risulta un aeereseimento della conehiglia 
alquanto piu rapido delle forme tipiehe ammesse dagli autori, non 
maneano tra i fossili da me raeeolti, di quelli ehe o:ffrono il easo 
eontrario, eon minore involuzione. Uno di questi e un modello in
terno, in gran parte confuso colla roeeia, nel quale sono cinque 
gm e le seguenti misme : 

diametro . . . . . . . . . . . millim. 68 
altezza dell' ultimo giro . . . . . 0,28 
larghezza dell' ombelieo . . . . . . . 0,50 
sovrapposizione dell' ultimo giro. . . 0,03 

Le coste vi sono meno mareate, e nell' ultimo giro tendono a spia
narsi. E la varieta ehe piu di tutte si avvieina alla figura data 
dal Zittel. Essa e poi simile a quella da me gia trovata a Fara 
in Sabina. 

Ho trovato l' ifai'p. boseense nelle due o tre eave della strada 
provineiale, e a monte Pozzilli a sud di Catino. Alcuni esemplari 
esistenti presso il dott. Nardi sono indieati come provenienti da 
s. Valentino. 

La speeie e citata: al m. Sanvieino (Canavari), Rocca Ba
jarda (Zittel), dintorni di Tivoli (Cortese e Canavari), Papigno 
(Verri e Parona), Farn in Sabina (Tuecimei). 

lfrti'poeems alrf'Ovianwn (Opp.). 

1862. Amrnonites algovianus, Oppel. Palaeont. Mittheil. vol. 1, p. 187. 
1867-81. Ammonites (Harpoceras) algovianus Opp.,Meneghini.,Fos

siles du Jfedolo. Append. ri la mono_qr. ecc. p. 8, pl. II fig. 1. 
18i 4. Ha r p o c c ras a 1 g o via n u 111 Opp. sp: Gemmellaro, Sopra i fossili delta 

zona con 'l' e „ e brat u la Asp a s i a Mng. delta provincia di Palermo 
e di 1'rapani, pag. 105, tav. XII, fig. 27 e 28. 

1880. Harpoceras algovianum Opp. Parona, ll calcai·e liassico di Goz
zano e i suoi /'ossili. A. d. r. Ac~. cle' Lincei, s. Sa, vol. VIII, pag. 211. 

1885. Ammonites oblique costatus Quenstedt, Die Ammoniten des 
schwabischen Ju;·a, p. 342, tav. 42, fig. 44. 

Numerosi frammenti di impronte esterne, piil o meno incom
plete, e tutte senza traeeia di linea suturale. La specie e piut
tosto frequente nel lias medio di Roecantica. Malgrado sieno in
eompleti, pure possono tutti i frammenti riportarsi facilmente alla 
detta speeie in base a un modello ei>terno quasi eompleto trovato 
presso al ponte di Roecantica assai distinto pei suoi caratte1i. Vi 
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si vede heue la regione sifonale, ellittica la sezione dell' ultimo 
giro, con la maggior grossezza al terzo esteriore, ooste 36 nell'ul
timo giro. Diametro della conchiglia = 26 mm; altezza dell' ul
timo giro = 0,30; larghezza dell' ombelico = 0,48; ricuoprimento 
dell'ultimo giro = 0,04. Accrescimento lentissimo. 

Rinvenuta nelle varie localita in cui il lias medio e fossili
fero. Ne esiste qualche esemplare an ehe presso il dott. N ardi a 
Poggio Mirteto. 

Nei dintorni di Pabriano (Scarabelli); m. Catria (Mariotti, 
Zittel); Cagli, Noreia, m. Nerone (Zittel); m. Sanvicino (Canavari); 
Papigno (Verri e Parona); Fara in Sabina (Tuccimei). 

llarpoceras Lottii Gemm. 

1885. Harpoceras Lottii Gemmellaro, Sopra alcuni l!arpoceratidi del 
lias superiore dei dintorni di Taormina, pag. 13, tav. II, fig. 3 e 4. 

Porzione di modello esterno esistente presso il dott. Nardi. 
Presenta quasi la meta dell' ultimo giro, la quale conviene perfet
tamente colla figura e descrizione data dal Gemmellaro, sia per la 
conformazione della regione sifonale, ehe pel numero delle coste 
anche qui dritte, e con una sola infl.essione brusca all' estremita 
esterna. 11 lato sifonale e quasi perpendicolare ai fianchi della con
chiglia, ehe sono presso ehe piani. L'nnico dubbio ehe potrebbe 
restare circa la distinzione di questo esemplare dall' II. algovianum 
Opp. sarebbe eliminato dalla presenza di una linea suturale. La 
quale pero non e neppure figurata dal Gemmellaro. fl diametro della 
impronta doveva essere 47 mm. circa. L'accrescimento dell' ultimo 
giro sembra assai lento. 

Harpoceras cfr. Levesquei (D'Orb.). 

1830. Ammonites solaris Phill„l:ieten, Les petrifications du Würtem
berg, t. XIV, f. 7. 

1842. Ammonites solaris Phil!., D'Orbigny, Paleont. /ranc:. terr.jurass. 
Atl. pi. 60. 

1842. Ammonites Levesquei D'Orbigny, op. cit. vol. I, n. 74, pa.g. 230. 
1867-81. Ammonites Levesquei D'Orb„ l\foneghini, Jlonogt. des foss. 

du calc. rouge amm. p. 48, pl. X, fig. 4, 5. 

Impronta esterna completa, alquanto erosa, ma riconoscibile, 
per l' ornamento esterno, spec · almente nella plastica. L' individno 
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sembra completo, per esser distinto il margine sifonale. Pero il 
diametro di 62 mm. paragonato alle misure del D'Orbigny e del 
Meneghini, non ehe le coste marcate e ravvicinate nell' ultimo giro, 
lo fanno ritenere giovane. Giri cinque, coste 58 nell' ultimo giro. 
Altezza di esso in rapporto al diametro = 0,23, larghezza del-
1' ombelico 0,54. Le differenze dalle figure degli autori citati, si 
spiegano col non avere ancora compiuto il suo accrescimento. 

Proviene dal lias medio presso al ponte sul Galantina. 
Trovata nel lias superiore di monte Celio, m. Faito, m. della 

Sibilla (Meneghini); m. Petrano (Mariotti); Cesi, m. Vettore, m. 
Corno (Orsini e Spada-Lavini) ; m. Sanvicino (Canavari): Cagli 
(Zittel, Orsini e Spada-Lavini); Tivoli (Cortese e Canavari); Gran 
Sasso (Canavari e Baldacci). 

Jlarpoceras Aalense (Ziet.). 

1830. Ammonitcs Aalcnsis Zicten, Les petrifications du Wül'temberg, 
pag. 37, t. XXVIII, fig. 3. 

1867-83. Ammonites Aalensis Ziet. Meneghini, 1Jlonogr. des foss. du 
calc. rouge ammon. p. 50, pl. XI, fig. 1, 3. 

1883-85. Ammonites Aalensis Quenstcdt, Die Ammoniten des schu:ä
bischen Jura, p. 424-, tab. !>4-, fig. 1 e seg. 

188Z>. H arp o c c ras (Ludwig i a) Aalen s c Ziet„ Segucma, Intorno al sist. 
,qinrass. del territorio di Tao;·mina. Estr. d. N aturalista. Siciliano_, p. 8. 

Riferisco a questa specie una impronta esterna completa, la 
quale nella plastica si mo3tra assai vicina alla fig. 2, del Mene
ghini ( op. e tav. cit. ). Vi sono tre giri intieri la ragione sifonale 
distinta, insieme ad uno dei due solchi laterali. La sezione dei 
giri mostra un notevole spessore, e i fianchi essendo molto convessi, 
ne risulta un profondo ombelico. Coste 35 nell' ultimo giro, assai 
curve nell' estremo sifonale, confuse, forse pel logorio .della roccia, 
dal lato ombelicale. Sopra un diametro di 34 mm., l'altezza del-
1' ultimo giro , 0,35 ; larghezza dell' ombelico = 0,32 ; ricuopri
mento dell' ultimo giro = 0,07. Da queste misure, come pure dal 
numero delle coste, si deduce la piccola differenza tra l' esemplare 
di Rciccantica e quello di Cesi figurato dal Meneghini ; se se. ne 
eccettni l'altezza dell' ultimo giro, ehe per questo ultimo e = ·0,40. 

N essuna traccia di linea sutnrale nella descritta impronta, la 
qnale proviene dal lias medio presso il ponte di Uoccantica. 
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Trovata .al m. Subasio (Meneghini); Cesi (Zittel, Meneghini); 
m. Catria (Mariotti); Montecelio (Mantova.ni) (1); Gran Sasso (Bal-
dacci e Canavari). . 

Ilarpor:eras radians (Rein.). 

1818. Nautilus radians Reinecke, Maris protogei Nautili et A;·gonautac 
p. 71, n. 17, tab. XIV, fig. 39 e 40. 

1830. A mm onites striatulus Sow. Zieten, Les petrifications du Würtem
berg, p. 19, taf. XIV, fig. 6. 

1867-81. Ammonites radians Rein„ Meneghini, Monogr. des foss. du calc 
rouge amm. p~g. 33, pl. IX, fig. 2-6, pl. XI, fig. 6, 7. 

1885. Ammonit.es radians Quenstedt, Die Ammoniten des schwäbischen 
Jura, p. 339, tav. 42, fig. 42; tav. 54, fig. 19, 56. 

1885. Ha rp o c e ras (Gramm o c er as) r adi ans Rein., Gemmellaro, Alono,qr. 
sui foss. del lias sup. delle prov. di Palermo e di Jfcssina. Bull. <l. 
Soc. di sc. nat. cd econ. pag. 5, estr. 

Impronte incomplete provenienti dal lias superiore della fonte 
di s. Silvestro presso Poggio Catino (marne rosse) e da quello di 
Fonteregna (marne bigie a fucoidi). Quella della prima localita e 
una porzione di giro a coste sigmoidi assai fine e ravvicinate, e 
ricorda di. questa multimorfe specie il tipo rappresentato dal Me
neghini tav. XI. fig. 7. L'altra e piu grande, a coste sigmoidi piü 
distinte e lontane, con un tratto della carena, e;;so si avvicina 
alla prima tra le figure di Quenstedt sopra citate. Le figure citate 
nella sinonimia di questa specie sono quelle ehe mi sembrano con
venire meglio cogli esemplari studiati. 

Alle due forme descritte trovate nel lias superiore, debbo ag
giuugerne altre due assai migliori per conservazione, le quali pro
vengono dalla calcaria bianca marnosa del lias melio, presso alla 
strada provinciale. Uno e parte di controimpronta conservatissima 
in un nodulo di piromaca, l'altro e un individuo distinto, colla sua 
controimpronta nella roccia, alquanto piU grande per le dilllen
sioni, ma molto compresso. Vengono ambed11e dalla stessa cava. 

Trovata a Fabriano (Scarabelli); Montecelio, Cagli, Cesi, (Me
neghini); m. Catria (Mariotti); m. de' Fiori (Spada); nel lias medio 
di m. Marconessa, val d'Urbia (Orsini e Spada-Lavini); nel lias 

( 1) P. Mantovani, Descrizione geologica della campa,qna romana, p. 22. 
Roma, 1874. · 
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superiore di m. Faito, Cesi ecc. (id. id.); m. S::tnvicin:) (Canavari); 
nel lias medio presso Tivoli (Cortese e Canavari); N arni (Ter
renzi) (1); nel lias maiio dal Gran Sasso (Canavari) (2); nal lias 
superiore dallo stasso (Canavari e Baldacci), Papigno, nel lias me
dio (Verri e Parona). 

Jlarpoeeras cfr. faleifer (Sow.). 
1821. Ammonites falcifer Sowerby, Min~ral conchology, p, 99, t. 254, 

. fig. 2. 
1867-81. Ammonit es fa 1 c i fe r Sow., Meneghini, MonorJi'. d. foss. du calc. 

rouJe amm. p. 14, pl. III, fig. 2, 3. 
1874. Ammonites falcifer Sow., Dumurtier, Ji:tudes paleontologiques sur 

les depot.~ fu;·assiques du bassin du RhOne, 4° p. pag. 53. 
1885. AmmoniteR falcifer, Quenstedt, Die Ammoniten der schwäbischen 

Jura, p. 351, tab. 43, fig. 5. 

Controimpronta incompleta trovata nella calcaria marnosa bigia 
del lias superiore della fonte la canale; diametro circa 40 mm., 
ben distinto l'ultimo giro assai piu alto dei precedenti, con coate 
sigmoidi molto ricurve, assai ravvicinate, in modo da ricordare le 
figure riportate dal Meneghini. 

Collo stesso dubbio riferisco a questa specie una porzione di 
ultimo giro, trovata nelle marne ros;se della fonte di s. · Silvestro 
presso Poggio Catino. 

Citata a Cagli, Porcarella (Meneghini); m. Catria (Mariotti), 
Cesi (Verri e Parona); dintorni di Tivoli (Cortese e Canavari). 

Gen. Hildoceras (Hyatt). 

llildoeeras Domeriense (Mng.). 

1867-81. A mm o n i te s (H arpocer a.s) Dom er i e n s i s Meneghini, Fossiles 
du llledolo. Append. a la monog1'. des fossiles ecc. p. 7, pl. 1, fig. 5, 6, 9. 

Tre esemplari trovati nel lias medio ehe fiancheggia la strada 
provinciale. Il primo e una impronta esterna quasi completa; il 

(1) G. Terrenzi, 1l lias superior.J nel vers. o;·ient. della cat. mont. 
narnense. A. d. r. Ace. de' Lincei, vol. IV, s. 3a trans. Ronu, 1880. - ld. 
Sopra un lembo di lias rosso ammonitico rinvenuto ecc. Bull. d. Soc. geol. 
it. A. V, p. 38. Rom1, 188G. 

( 2) 1\1. C:i.navari, [Jn,' escursion~ al Gran Sa.~so, Atti d. Soc. tose. di sc. 
n1t. Proc. verb. vol. II, p. 267. Pisa, 1879. 
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secondo e un frammento di ultimo giro colla sua impronta esterna. 
Ambedue, specialmente la plastica del primo, mostrano la linea 
sifonale fiancheggiata da due solchi distinti, i fianchi appiattiti, 
minimo il ricuoprimento; lentissimo l'accrescimento; largo e poco 
profondo l' ombelico; le coste sono cancellate nella parte piil in
terna del penultimo giro e dei piu interni. 

11 terzo esemplare e un individuo completo ed assai elegante, 
ma aderente alla roccia per una faccia. Conserva una traccia del 
primo lobo laterale. Nell' ultimo giro le coste si appianano gra
datamente dalla parte della sutura; nei giri piil interni sono del 
tutto annullate. Carena distinta con solchi poco prorondi. Diame
tro = 28 mm.; larghezza dell' ombelico = 0,46; altezza dell'ul
timo giro = 0,32 (in Meneghini queste misure sono 0,47 e 0,31); 
ricuoprimento dall' ultimo giro 0,05; giri 4 visibili; coste 40 nel
l' ultimo giro. 

Hitdoceras Comerise (De Buch). 

1831. Am rn o ni te s c o m e n s i s De Buch, Recuqil des planches de petrific. 
remarq. pi. II, fig. 1-3. 

1874. Ammonites erbaensi:1 Hauer, Dumortier, Etudes paleont. sur les 
depots jurass. du bassin du Rhöne, IV p. pag„ 84, pl. XXIII, fig. 1, 2. 

1874. Arumonites rheumatisans Dumortier, op. cit. pag. 88, pi. XXV. 
1867-81. Ha r p o c er a s c o m e n s e, De Buch, Meneghini, )fono,qr. d. foss. du 

calc. rou,qe amm. pag. 21 e 199, pl. V a VIII. 
1884. Ha r p o c er a s Co m e n s e De Buch, 'l'aumelli, JJ/ono,qr. strati,qr. e pa

leont. del lias delle prov. venete, p. 76, tav. VI, fig. 3, 4. 

Riferisco a questa specie un largo e quasi completo modello 
esterno ehe fu trovato in una delle cave laterali alla strada pro
vinciale. Misura 91 mm in diametro; altezza dell' ultimo giro 
= 0,33; diametro dell' om belico = 0,45. Ha peristomi visibili, coste 
qua e la riunite a g;uppi di due o tre, tracce di tubercoli nel 
contorno ombelicale. Vista la grandissima variabilita della specie, 
non ho esitato riportarvi l' esemplare descritto, il quale tra le varie 
forme descritte dal Meneghini rassomiglia assai a quella rappre
sentata tav. VI, fig. 3 (op. cit.). Quantunque piil piccola si avvi
cina pure molto alla forma descritta dal Dnmortier col nome di 
Amm. rheumatisans, e ehe il Meneghini giustamente ritiene sino
nimo del Comensis. L' esemplare di Roccantica ha cinque giri, 28 
coste con cinque peristomi nella prima meta dell'ultimo giro, coste 
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lievemente piegate in avanti nell' estremita sifonale, ricuoprimento 
quasi nullo, forma planulata, rilievo totale della conchiglia poco 
sensibile, per quanto si deduce dalla plastica. Non si vede la re
gione sifonale. 

J,a roccia su cui e scolpito questo esemplare e un calcare 
arenaceo, in lastte regolari, diverso dal solito marnoso bianco del 
lias medio. Ricordando ehe e pure quella in cui trovai numerose 
impronte di Ilildoceras bifrons Brug., sono venuto nella conclu
sione ehe appartenesse al lias . superiore, di cui rappresenterebbe 
la zona inferiore, mentre la superiore sarebba caratterizzata dalle 
marne rosse con Lytoceras velif er Mng. Il detto piano inferiore 
del toarsiano . esisterebbe ben rappresentato, pei fossili, lungo le 
cave laterali alla strada provinciale, ma forse si trova anche a La 
Canale. Infatti un altro esemplare di Ilildoceras Comense De Buch. 
l'ho trovato nella calcaria marnosa bigia di questa seconda loca
lita . ..!. una porzione di ultimo giro aderente alla roccia, con' coste 
irregolarmeiite sinuose e tubercoli nel contorno ombelicale, ai quali 
dette coste confluiscono due a due. 11 diametro dell' individuo in
tero doveva essere circa 53 mm. Esso ha qualche rassomiglianza 
colla fig. 3 (tav. VI) dell' op. cit. del .Taramelli. 

Trovata a Cagli, m. Catria, Porc!l.rella, m. Marconessa , m. 
de'Fiori (Meneghini); m. Gemmo, m. Sanvicino (Canavari); Val 
d' U rbia, ~· Subasio, m. Faito ecc. ( Orsini e Spada-Lavini) ; dint. 
di Fabriano (Scarabelli); Montecelio (Mantovani); passo del Furlo, 
Rocca Bajarda, Pergola, (Zittel); N arni (Terrenzi); Gran Sa.sso 
(Baldacci e Canavari); Cesi (Verri e Parona, Orsini e Spada-Lavini). 

llildoceras bifr01Zs (Brug.). 

1792. Am m o 11 i t es b i fr o 11 s Bruguiere, Enc.vclopedie methodique, l, pag. 40. 
11um. 15. 

1818. Am m o 11 i t es V a 1 c o t t i i Sowerby, .Mineral conchology , vol. II, 

pag. 7, t. 106. 
1854. Ammo11ites pedemo11tanus Merian: Verhandl. der naturforschend. 

Gesellschaft in Basel l, p. 80. 
1867-81. Ammonit es b i fr o 11 s Brug., Meneghini, Jfonogt. des foss. du calc. 

r. amm. p. 8, pi. I, II. 
1885. Ammonites bifrons Quenstedt, Die Ammoniten der schwäbischen 

Jura, p. 358, tab. 44, fig. 10. 
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Numerose impronte di varia grandezza trovate in una lastra 
di calcare arenaceo simile a quello dove fu trovato l'Hild. comense, 
e proveniente dalla cava presso il ponte di Roccantica. Si direbbe 
una intiera fämiglia ehe prosperava in un luogo dove trovava l'am
biente piil favorevole. L'ornamento esteriore e distintissimo in tutte 
e tutte si riferiscono alle figure 1 e 7 della tav. 1 op. cit. del 
Meneghini. Hanno infatti stretto ombelico, forte involuzione, mar
cato l'angolo delle coste. In qualche impronta la porzione piil. in
terna dell' ultimo giro e priva di coste, e si avvicina al tipo rap
presentato dalla fig. 5. 

Dalla stessa cava presso al ponte sul Galantina proviene un 
individuo completo e isolato, con piil linee suturali ben distinte, 
il quale ricorda il tipo della figura 4 (tav. ed op. sud.), per avere un 
sensibile solco a 2/ 3 dell'ultimo anfratto, fä dove cessano le coste. 

Trovata a Cesi (Ponzi); Cagli, Cetona (Meneghini); Val d'Ur
bia, m. de' Fiori, m. Faito, m. Vettore, m. Subasio , m. Marco
nessa, m. di Spoleto, Cesi ecc. (Orsini e Spada-Lavini); m. San
vicino (Canavari); Pergola, Passo del Furlo (Zittel); Montecelio 
(Mantovani); Gran Sasso (Baldacci e Canavari); Cesi (Verri e Pa
rona); Narni (Terrenzi). 

Gen. Hammatoceras (Hyatt.). 

Hammatoceras insigne (Schübl.). 

1830. Ammonit es ins i g n i s Schühl., Zieten, Les petrifications du Wül'
temberg, p. 20, ta.b. XV, fig. 2. 

1874. Ammonites insignis Schübl., Dumortier, Etudes paleont. sui· les 
dep!Jts jurass. du bassin du Rh!Jne, 4° p. pa.g. 74, pi. XVII, XVIII. 

1867-82. Amm o nites ins i gn i s Schübl., Meneghini, Monogr. des fo~s. du 
calc. rouge amm. p. 55, pi. XII; fi~. 2, 3; pi. XIV, fig. 3. 

1880. Ha.mma.tocera.s insigne Schübl., Tara.melli, Monogr. stratigr. e 
paleont. del lias delle prov. venete. p. 78, ta.v. VII fig. 2. 

1885. Ammonites insignis Schübl.; Quenstedt Die Ammoniten der 
schwäbischen Jura, p. 391, tab. 49, 50. 

Tre esemplari, provenienti uno dalla calcaria marnosa rossa
stra presso al po 1te di Roccantica, il secondo dalla marna bigia 
di fonte Regna; il terzo dalla calcaria bianca di La Canale. I due 
primi sono del lias superiore; uno rappresenta circa un terzo di 
ultimo giro di un individuo distinto e perfettamente conservato, 

3 
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con belle tracce di linea suturale. Offre la forma descritta dal Me
neghini sotto lo stesso nome al 5° gruppo, e rappresentata alla 
tav. XII, fi.g. 2. L' individuo intiero doveva avere il diametro di 
oirca 80 mm.; con 29 mm. altezza dell' ultimo giro, e 15 mm. di 
spessore massimo. I caratteri delle coste, dei nodi e della sezione 
dei giri lo identificano colla figura suddetta. 

Il secondo esemplare, proveniente da Fonte Regna, e una 
controimpronta quasi intiera, ma alquanto deformata, del diametro 
di 32 mm., nella quale si riconosce facilrnente la forma del 3° gruppo 
( op. cit. tav. XII, fig. 3). La roccia e la posizione del giacimento 
in cui il fossile fu raccolto, non lasciano dubbio sulla sua spet
tanza al lias superiore. 

Il terzo esemplare trovato a La Canale, e una parte di con
troimpronta sopra un frammento di calcare avente tutti i caratteri 
del lias medio, ehe non manca in quella localifä sotto le marne 
bigie e rossastre del lias superiore. Lo stato incompleto del fossile 
non permette di vederne i nodi, ma per la forma e sviluppo delle 
coste ricorda la figura della tav. XVII di Dumortier. 

Assai frequente nell'Apennino centrale. Trovata nel lias medio 
di Montecelio (Meneghini) ; m. N erone (l\fariotti); nel lias sup. 
a Rocca Bajarda, Passo del Furlo (Zittel) ; Cagli, m. Malbe, 
m. Faito, Val d'Urbia, (Meneghini, Orsini e Spada); Cesi, m. Su
basio, m. Vettore, m. della Sibilla, m. Cucco, m. di Spoleto ecc. 
(Orsini e Spada); Fabriano, la Rossa (Scarabelli); Gran Sasso 
(Baldacci e Canavari) ; Val Caldona presso Cesi (Verri e Parona); m. 
Sanvicino (Canavari); Narni (Te1Tenzi); Fara in Sabina (Tuccimei). 

Farn. STEPHANOCERATIDAE 

Gen. Stephanoceras (Waagen). 

Stephanoceras MortiUeti Mng. 

1850. Ammonites acanthopsis D'Orbigny, Prodrome de paleont. stra
tigr. vol. II p. 247, n. 59. 

1874. Ammonites acanthopsis D'Orb., Dumortier, Et. paleont sur les 
dep. jurass. du bassin du RhrJne, 4° p„ pag. 265, pl. LVI, fig. 1 & 4. 

1867-81. Ammonites (Stcphanoceras) Mortilleti, Meneghini, Fossiles 
du Medolo. App. d la monogr. ecc. p. 21, pl. IV, fig. 7; pl. VI, fig. 1, 2. 
Controimpronta quasi intiera ed asaai elegante; esistente nella 

solita calcaria marnosa bianca del lias medio. Vi si' distinguono 
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qua.ttro giri intieri, e lo spazio interno cancellato puo contenerne 
almeno un altro. Corrisponde assai bene alla fig. 1 della tav. VI, 
del Meneghini, con coste numerosissime, sottili, equidistanti, qua e 
e la leggermente flessuose. Non vi si vedono peristomi ne tubercoli. 
Diametro massimo 66 mm., ma prendendo la porzione suscettibile 
di misure pel migliore grado di conservazione, si ha in rapporto 
a un diametro di 63 mm., altezza dell' ultimo giro 0,22; diametro 
dell' ombelico 0,54. Se ne deduce un accrescimento piiJ. lento di 
quello della forma rappresentata dal Meneghini alla tav. IV fig. 7, 
meutre e sempre la tav. VI ehe da la maggiore rassomiglianza. 

Proviene dal Iias medio presso al ponte sul Galantina. 
Trovata nei dintorni di Tivoli (Cortese e Canavari). 

Stephanoceras cfr. crassum (Y. et B.). 

1835. Ammonit es c ras s u s Young and Bird in Phill. Geology of Yo;·k
shire 2°, ed„ p. 35, pl. XII, fig. 15. 

1867-81. Amm onites (Stephanoceras) crassus Y. et B., Meneghini, 
Monogr. d. foss. du calc. r. amm. p. 70, pl. XV, fig. 3; XVI, fig. 2-4. 

1886. Stepha.noceras cra.ssum Y. et B. Wright. Monograph ofthe lias 
ammonites of the British Islands, p. 481, pl. LXXXVI, fig. 1, 2, 8, 10. 

1886. Stephanoceras crassum Phill. Gemmella.ro, Sugli strati con 
Leptaena del lias superiore di Sicilia. Bull. d. r. Comit. geol. it. ser. II, 
vol. VII, pag. 353. 

Frammento di ultimo giro confuso nella roccia, e di dubbiosa 
determinazione, nel quale tuttavia si notano coste larghe e risentite, 
trasversali all'anfratto, e dirette secondo il raggio della conchiglia. 

Viene dal lias medio della cava sulla strada provinciale Poggio 
Mirteto - Roccantica. 

Trovata a Fabriano, La Rossa etc. (Scarabelli) ; m. Sanvicino 
(Canavari); Vat d'Urbia (Spada-Lavini); m. Malbe, m. Marconessa, 
m. Catria, Cagli (Meneghini); Narni (Terrenzi) sempre nel lias 
superiore. Nel lias medio dei dintorni di Tivoli (Cortese e Cana
vari); Fara in Sabina (Tuccimei). 

Stephanoceras subarmatum (Y. et B.). 

1822. Ammonites subarmatus Young and Bird. in Phill. Geology of' 
Yorkshire, p. 250, pl. XIII fig. 3. 

1874. Ammo ni te s sub arm a tu s (Y. et B.), Dumorlier, Et. paleont. sv,r les 
dep: j'l//l'ass. du hass. du Rhone, 4° p„ pl. XXVIJI;-fig: 6~9:- - --
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1867-81. C ae l o c er as sub arm a turn (Y. et B.), Ueneghini, Monogr. du calc. 
r. amm. p. 67, pl. XIV, fig. 4 - 6. 

1883-85. Arnmonites subarmatus Quenstedt, Die Amm. d. schwäbischen 
Jura, p. 370, tab. 46, fig. 15-17. 
Elegante e quasi intiero esemplare ehe rappresenta un indi

viduo isolato, con tracce della linea suturale. Proviene dal lias 
snperiore ehe affiora sopra la cava presso al ponte sul Galantina. 
La regione sifonale quasi piana, i fianchi dell' ultimo anfratto con
vessi ma inclinati verso il centro, l' ombelico notevolmente inca
vato, l'assE:Jnza di qualunque traccia di carena, e le coste termi
nanti isolate ed alterne in ciascun tubercolo, lo fanno riferire alla 
prima delle tre fonue distinte dal Giebel per questa specie, e in 
particolare all' esemplare proveniente da Cesi, e rappresentato alla 
tav. XIV fig. 4 del Meneghini. L' individuo di Roccantica ha: 

diametro . . . . . . . . . millim. 51 
altezza dell' ultimo giro. . 0,24 
larghezza dell' ombelico . . 0,60 
spessore dell' ultimo gi..ro . 0,31 
coste nell' ultimo giro. . . . . . 44 
tubercoli nel · med. . . . . . . . 22 

Il massimo spessore dell' ultimo gi..ro e piil. vicino al margine 
sifonale ehe alla sutura ombelicale. N el lato sifonale quasi piano le 
coste sono assai piil. numerose e confluenti dne a due ai tubercoli. 
L' esemplare manca della porzione centrale, e perciO non presenta 
ehe tre. giri completi. La prima traccia della linea dei lobi non 
apparisce ehe a circa 2/ 5 dell' apertura. 

Trovata a Cagli, Val d'Urbia, m. Marconessa nel lias medio 
(Orsini e Spada); ibid., m. Subasio, Cesi, m. de fiori, m. Catria, etc. 
nel lias sup. (Meneghini, · Orsini e Spada); Fabriano, La Rossa 
(Scarabelli); Montecelio (Mantovani); m. Sanvieino (Canavari) ; 
dintorni di Tivoli (Codese e Canavari); Val Caldona presso Cesi 
(Verri e Parona): Narni (Terrenzi). 

Gen. Caeloceras (N eumayr). 

Caeloceras Desplacei (D'Orb.). 

1842. Ammonit es Des p l a c e i f.l'Orbigny, Paldont. {ran~. terr. jurass. 
vol. I, p. 334, pl. 107. 

1867-81. Amlll o ni te s (Stephan o c er a s) Des p l ac e i D'Orb., J\lleneghini, 
Monogr. des foss. du calc. r. amm. p. 75; pl. XVI, fig. 5"8. 
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1874. Ammonites Desplacei D'Orb., Dumortier, Etud. paleont. sur les 
depots .fumss. du bassin du Rhone 4• p. pag. 102, pl. XXVII, fig. 4. 

Vari esemplari provenienti dal lias medio delle sollte loca
lita fossilifere. Uno di essi, trovato presso al ponte sul Galantina, 
rappresenta un individuo completissimo ed isolato, ma mancante 
di linee suturali. Per l'aspetto come per la grandezza puo ripor
tarsi alla fig. 6, tav. XVI del Meneghini, ma non presenta tuber
coli all' ultimo giro. U n marcato restringimento all' apertura lo fa 
ritenere adulto (1). Le coste non sono biforcate nell'ultimo giro, 
mentre lo sono nel penultimo ; dove presentano leggiere tracce di 
nodi ai punti di biforcazione. 

diametro . . . . . . . . . . millim. 28 
altezza dell' oltimo giro. 0,28 
spessore del med. . . . . . . . . 0.48 
larghezza dell' ombelico. . . . . 0,50 
ricnoprimento dell' ultimo giro. . 0,03 

Un' altro esemplare assai piil. completo e del diametro di circa 
38 mill. si avvicina di piu alla forma tipica del D'Orbigny, e 
specialmente alla fig. 5, tav. ed op. cit. del Meneghini, avendo al
cune coste biforcate, e qualche traccia di tubercoli nell' ultimo giro, 
mentre sono distintissimi nel penultimo e nei piu interni. Se ne 
vedono le tracce colorite dalla limonite, tanto nel fossile quanto 
nella sua impronta. 

Altri frammenti della stessa specie si rinvengono fraq uen te
mente, e mostrano l'abbonilanza di essa. Per lo piu sono del lias 
medio. Pero una impronta ben riconoscibile si trova in una delle 
lastre del calcare arenaceo insieme alle numerose impronte di H. 
hifrons, per cui e chiara la sua presenza anche nel lias superiore, 
e in particolare nella zona inferiore di quel piano. 

Trovata a Cagli, Porcarella, m. Catria (Meneghini); m. San
Yicino (Canavari); .l!'abriano (Scarabelli); Cesi (Verri e Parona); 
N arni (Terrenzi), sempre nel lias superiore. 

Caeloeeras cfr. subanguinuin Mng. 

1867-82. Ca e 1 o c er a s sub an gu in um Meneghini, Monogr. d. f'1ss. du calc. 
?ouge amm. pag. 208, iil. XVI, fig. 9. 

(1) P. ·Fischer, op. cit. pag. 372 e 394. 
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Impronta proveniente dal lias medio di una delle cave presso 
la strada provinciale. Presenta parte dell' ultimo giro e i piU in
terni, con un diametro non minore di 40 mm. e quattro giri visi
bili. Coste uguali e regolari, alquanto oblique alla direzione del 
raggio, e in alcune con traccia di biforcazione. L' insieme si ri
porta abbastanza bene alla :figura originale del Meneghini, quan
tunque lo stato incompleto dell' esemplare non permetta la deter
minazione esatta delle varie misure. 

Altro individuo distinto ma piu piccolo si trova presso il dott. 
Nardi. Proviene dal lias medio del ponte di Roccantica. 

Trovata nel lias superiore presso Cesi (Verri e Parona). 

Gen. Aptychus (Meyer). 

Aptychus cfr. undulatus Stopp. 

1867-81. Aptychus undulatus Stopp., Meneghini, Jlono.qr. d. foss. du 
calc. ;·ou_qe amm. p. 126, pl. XXV, fig. 2. 

A.ssai probabilmente va riferita a questa specie una contro
impronta tracciata nella marna rossa del lias superiore della fonte 
di s. Silvestro presso Poggio Catino. lnfatti presenta una serie re
golare di solchi interca.lati a coste della grossezza e colle ondula
zioni analoghe alla citata :figura del Meneghini. La lunghezza del
r esemplare sembra sorpassare i 4 cent., manca ogni traccia del 
contorno. 

Citata nei dintorni di Narni (Terrenzi). 

Cl. GASTROPODA - Ord. PRososRANCHIATA • 

.Farn. PIRAMIDELLIDA.E 

Oonia turgidula Gemm. 

1872-82. Chemnitz i a (0 on i a) tu r gid ul a Gemmelle.ro, Sui fossili del 
calcare ci·istallino delle montagne del Casale e di Bellampo nella pro· 
vincia di Palermo, p. 273, tav. XXII, fig. 12, 13. 

l886. 0 o n i a tu r g i du 1 a Gemm., Canavari Fossili del Lias inferiore del 
Gran Sasso d'Jtalia A. d. soc. tose. di sc. nat. vol. YII, pag. 289. 

Piccolo e quasi completo. esemplare della lunghezza di poco 
piU ehe 10 millim. di c'ui 5 ~· sono occupati dall' ultimo anfratto. 
Sn questo si distinguono colla lente lievissime strie d'accresci-
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mento trasversali, equidistanti. Per questo carattere, come pure per 
la forma convessa di tutti i giri, per la mancanza di ogni traccia 
di solco longitudinale, e per l' insieme delle proporzioni della con
chiglia, e facile distinguerla dalla specie affine, la Ch. Marii Gemm. 
(op. cit.). 

Proviene dalla calcaria cristallina del lias inferiore di Catino, 
nel taglio della strada comunale sulla rampa d' accesso sotto il 
paese. 

Trovata al Gran Sasso (De Stefani, Canavari). 

Fam. NATICIDAE 

Natica sp. ind. 

Porzione di modello interno aderente alla roccia, e nel quale 
apparisce abbastanza l' apertura e J'ombelico, con gran parte del-
1' ultimo giro. 

Viene dal taglio della strada comunale sotto Catino. Lias 
inferiore. 

1ylostoma cfr. Sellae Gemm. 

1882. T y lost o m a Se 11 a e Gemmellaro, Sopra alcune f'aune liassiclu: e 
giuresi della Sicilia, pag. 313, tav. XXII, fig. 28, 29, 53, 54. 

1883. T y lost o m a Se 11 a e Gemm„ Parona, Conti'ibuto allo studio della 
fauna liassica dell' Apennino centrale. A. d. r. Ace. de'Lincei, s. 3a., 
vol. XV, pag. 88, dell' estr. 

Porzione di ultimo anfratto d'individuo giovane ehe potei iso
lare da un masso gremito di molluschi non determinabili. Esso 
si avvicina notevolmente alle :fi.gure suddette, colle quali ha cu
mlme la forma ventricosa dell' ultimo giro, il rapido restringersi 
del penultimo, e la disposizione della columella. Colla lente vi si 
distingue qualche stria d' accrescimento. 

Trovata a Cesi (Verri e Parona). 

Farn. NERITIDAE 

Neritina amphitrite Gemm. 

1872-82. Ne r i ti n a am phi tri t e Gemmellaro, Sopra alcune faune liassiche 
e giuresi delta Sicilia, pag. 324, tav. XXIV, fig. 29, 30. 
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Anche questa specie e rapprasentata da un solo esemplare 
ehe potei isolare da un masso pieno di gasteropodi indeterminabili. 
La maggior larghezza della conchiglia, presa dal punto piU eccen
trico del labro esterno e di 18 millim. ; l'altezza circa 12 mill. 
Giri quattro. E sparsa di macchiette nerastre triangolari, distri
buite regolarmente in linee alterne. Per la forma si avvicina 
di piU alla N. Giordanoi Gemm. (op. cit.), ma la brevita della 
spira, il callo columellare e l'apertura semilunare decidono per la 
N. amphitrite. Nulla puo dirsi del canale esistente, secondo il 
Gemmellaro, nella parte posteriore dell' apertura, poiche la bocca 
in questo punto e evidentemente rotta. A differenza poi della specie 
tipica, l' esemplare di Catino ~a macchie regolarmente distribuite, 
contorno meno rotondo e piu allungato obliquamente, non si ve
dono strie d'accrescimento. Queste differenze non mi sono sembrate 
sufficienti per farne una nuova specie. 

Tra le altre specie contenute nella stessa roccia del lias infe
riore di Catino, riconobbi i generi Phasz"anella e Turbo. 

CL BRACHIOPODA. 

Terebratula cfr. sphenoidalis Mng. 

1853. Terebra.tula sphenoidalis Mng. (manoscritto). 
1872-82. Terebratula sphenoidalis Mng., Gemmellaro, Sopra alcune 

faune liassiche e ,qiuresi di Sicilia, pag. 62, tav. X, fig. 18, 19. 
1880. Terebratula spl1enoidalis Mng., Canavari, I brachiopodi degli 

strati a Terebratula aspasia ~Ing., nell'Apennino centrale. A. r. 
Ace. de Uncei, s. 3•, vol. VIII, pag. 15 dell' estr., tav. TI, fig. 5, 6. 

1883. Terebratula sphenoidalis Mng., Canavari, Contribuzione III 
alla conoscenza dei brachiopodi de,qli strati a Te 1· e b r. a s p a s i a 
Mng. nell' Apennino centrale. A. soc. tose. di sc. nat. vol. Y, pag. 86, 
tav. X, fig. 2. 

Unico brachiopode trovato a Roccantica. Era stato da me de
teri:ninato per T. cfr. undata Mng., ma il prof. Canavari avendo 
osservato 1' esemplare mi scriveva in proposito: • II confronto ehe 
ella faeeva era pienamente giustifieato dalla porzione del guseio 
visibile. Ho eercato di denudare l'esemplare piU ehe ho potuto, e 
sono riuscito a mattere allo seoperto tutta la valva, ehe e la pfü 
grande, e perforata. La eonformazione di essa, la disposizione della 
punteggiatura, e sopratutto la linea eommissurale laterale, e la 
maneanza della earena apieale accennano alla T. sphenoidalis Mng.• 
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Dimensioni: lunghezza della valva maggiore = 16 mm.; lar
ghezza = 14 mm.; altezza massima = 6 m:r;n. 

Viene dalla cava presso il ponte di Roccantica. 
Trovata nel lias inferiore e medio al Sanvicino (Canavari); 

Montecelio (Rusconi, Canavari). 

CL ECHINOIDEA. 

Diademopsis sp. ind. 

Riferisco a questo genere un esemplare di echinide esistente 
presso il dott. Nardi, del quale ho sott' occhio la plastica in 
gesso. Diametro 36 mm., convessita notevole nel polo aborale ; sono 
ben distinte le aree ambulacrali, e le interambulacrali di larghezza, 
poco piu ehe doppia. Le impressioni di molte piastre sono evidenti, 
ma manca ogni traccia di pori e di tubercoli. 

11 fossile e in un nodulo di piromaca rossa, e proviene dal 
lias medio di s. Valentino. 

Cl. ALGAE - Ord. FLORIDAE. 

Geil. Chondritos (Sternberg). 

Chondrites Orbignyanus (Brong.) 

1823. Fucoides Orbignyanus Brongniart, Observations sur les fucoides 
et sur quelques aut1·es plantes marines fossiles. Mem. de la soc. d'hist. 
nat. de Paris, t. I, pl. XIX, fig. 1. 

Porzione di fronda della lunghezza di millim. 15, ben distihta 
pei suoi caratteri. Impronta trovata sulla marna bigia del lias 
snperiore di fonte regna. U n solo esemplare. 

Chondrites Targionii (Brong.) 

1828. Fucoides (Gigartinites) Targionii Brongniart, J!istoire natu-
1·elle des vegetaux fossiles. 

1850. Fucoides (Chondrites) Targionii Brong., Meneghini e Savi, 
Considerazioni sulla geologia stratigrafica della Toscana, pag. 381, 
404, 421, 428. 

1868. Chondrites Targionii Sternb., de Zigno, Le piante fossili del
l'oolite, vol. I, pag. 28, tav. I, fig. 4. 

1869. Chondrites 'fargionii Brong., Schimper, Traite de paltfontologie 
vegetale, tav. I, pag. 170, pl. III, fig. 7. 

1873. Chondrites Garnerii Saporta, Paltfont. (ran~., Plantes jurassiques 
t. I, pag. 198, pl. IX, fig. 2-7. 
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Porzione di fronda con vari rami alterni corti e lunghi, dop
piamente pennati. Non rara nelle marne bigie del lias superiore 
di fonte regna. 

Trovata al monte Pisano, s. Francesco di Paola presso Fi
renze (Meneghini e Savi). 

Chondrites cfr. intrieatus (Brong.) 

1823. F u c o i des in tri ca tu s Brongniart, Observations sur les fucoides et 
sur quelques autres plantes marines fossiles. Mem, de la Soc. d'hist. 
nat. de Paris, t. I, pJ. XIX, fig. 8. 

1850. Fucoides (Chondrites) intricatus Brong., Meneghini e Savi, 
Consid. sulla qeol. strati91·. d. Toscana, pag. 382, 405 ecc. 

1874. Chondrites intricatus (Brong.), Schimper, J'raite de Paleont. 
veget., vol. I, p. 172, pl. Ill, fig. 4, 9. 

Ho trovato di questa specie numerose impronte incomplete e 
di varie dimensioni nella marna bigia di fonte regna (lias supe
riore ), e piU rare in quella rossa della fonte di s. Silvestro. 

Le stesse localita citate per il C. Targionii (Meneghini e 
Savi). Fara in Sabina (Tuccimei). 

Chondrites furcatus (Brong.) 

1823. Fucoides furcatus Brongniart, Obsei·v. sur les fucoides et sur 
quelques autres pl. mar. foss. Mem. de la soc. d'hist. nat. de Paris, tav. I 

pl. XIX, fig. 3. 
1850. Facoidcs (Chondrites) furcatus Brong., MenegninieSavi, Con· 

sid. sulla geol. strati,gr. d. Toscana, pag. 381 ecc. 
1868. Chondrites furcatus Sternb., De Zigno, Le piantr- fo.~sili dell'oo

lite, vol. I, p. 30, tav. II fig. 1. 
1874. Chondrites furcatus Brong., Schimper Tr. de paleont. veqet. 

ta.v. I, pag. 169, pl. III, fig. 8. 

Porzione di fronda larga 2,5 a 3 millim., con alcune rami
ficazioni ben caratterizzate. Trovata nella calcaria bianca del lias 
medio presso al ponte di Roccantica. Riferisco oon dubbio alla 
stessa specie numerose impronte rettilinee e curve, per lo piU non 
ramificate, larghe 3 millim. e piU, abbondanti nella marna bigia 
del lias superiore di fonte regna. 

Nelle localita succitate (Meneghini e Savi). Fara in Sabina 
(Tuccimei). 
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III. 

Riassunto 

A titolo di riassunto generale, e per fi.ssare i caratteri paleon
tologici dei tre piani del lias di Roccantica, aggiungo il seguente 
quadro nel quale ho indicato col segno X l' esistenza di una specie 
e con l'altro .... la sua assenza. 

s_1! 1 ::oO 
z~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

! 13 
14 
15 
16 
17 

. 18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

1 

33 1 

34 

NOMI DELLE SPECIE 

Arietites Conybearoides (Reyn). 
Aegoceras IJavoei (Sow.) .... 

" Jamesoni (Sow.) 
Phylloceras libertum Gemm . 
Lytoceras velif er Mng. 

• Villae Mng ..... 
" sabinum· Tuccimei . 

Harpoceras boscense · (Reyn). 
" algovianum (Opp.). 
" Lottii Gemm. 
" cfr. Levesquei (d'Orb.) 
" Aalense (Ziet) . 
" radians (Rein) ... 
• cfr. falcifer (Sow.) 

Hz"ldoceras JJomeriense Mng. 
" Comense (De Buch). 
" bifrons (Brug.) ..... 

Hammatoccras insigne (Schbl.) . 
Stephanoceras Mortilleti Mng .. 

" cfr. erassum (Y. et B.) 
" subarmatum (Y. et B.) 

Caeloeeras IJesplaeei (D'Orb.) .. 
" subangµinum Mng. 

Aptyehus cfr. undulatus Stopp .. 
Oonia turgidula Gemm. 
Natiea sp. ind. . 
Tylostoma cfr. Sellae Gemm. 
Neritina amphitrite Gemm. 
Terebratula cfr. sphenoidalis Mng. 
IJiademopsis sp. ind. 
Chondrites orbignyanus (Brong. ). 

" I'ai·gionii (Brong. ). . . . 
" cfr. intrieatus (Brong.). 
• fureatus (Brong.) 
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Risulta da questo quadro ehe di 34 speeie trovate nel lias 
di Roeeantiea, 4 appadengono al sinemuriano, 1 7 al eiarrnuziano, 
9 al toarsiano, 4 sono eomuni ai due ultimi. 

11 sinemuriano si staeea nettamente dagli altri due piani tanto 
per la forma litologiea, quanto per le sue quattro speeie di ga
stropodi, ehe gli sono proprie. 

11 eiarmuziano oltre alle 4 speeie eomuni eol toarsiano a Boe
eantiea, ne ha varie altre ehe notoriamente passano al toarsiano 
in altre loealita, e queste sono 9; una l' Arietites conybearoide.~ 

Reyn. e inveee eomune al sinemuriano; ne restano perciO sette eselu
sive del eiarmuziano, le quali sono: Aeg . .Jamesoni, Lyt. sabinwn, 
Harp. boscense, II. algovianum, J!ild. Domeriense, St. Mortilleti, 
Terebr. sphenoidalis. Quest' ultima speeie, e l' J/arpoceras bo
scense ehe e il piil abbondante dei fossili da me trovati, identifi
eano il lias medio di Roeeantiea eol piano a Terebratula aspasia 
Mng.; e l'analogia eolle localita gia eono3ciute dell'Apennino cen
trale non potrebbe esser piil evidente. 

Dalle 13 speeie trovate nel toarsiano, tolte le 4 eomuni al 
piano preeedente, e le fueoidi alle quali non si puo assegnare un 
valore eronologieo, restano sei speeie earatteristiche, delle quali 
quattro spettano alla zona inferiore: Hild. Comense, H. bi:frons, 
J!arp. falcifer, Steph. subarmatum (ealeari marnosi bianehi), due 
alla zona superiore : Lytoceras velifer, Aptychus undulatus (marne 
rosse), ritenendo appartenenti allo stesso orizzonte anehe le marne 
rosse di localita differenti da quella del ponte di Roecantiea, nella 
q uale soltanto trovai · opportuna la divisione del lias superiore in 
due zone, eome ho mostrato nella prima parte. 
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 1. 

Fw. 1. Sezione geologica dei monti ehe dividono la valle del Tevere da 
quella del Turano 

a) calcari ceroidi e cristallini ( sinem uriano ). 
b) calcare marnoso bia.nco con noduli silicei ( ciarmuziano ). 
c) marne rosse e bigie (toarsiano ). 
d) calcare giallastro compatto (titonico). 
e) calcare majolica (neocomiano). 
f) schisti varicolori e calcari rosati (albiano). 
g) scaglia? (senoniano). 
h))abbie gialle (pliocene) e tufi vulcanici (quaternario). 

Fw. 2. a) Lytoceras Villae Mng. var. laevicostata (gr. nat.). 
b) id. id. linea suturale. 

J<'m. 3. Lytoceras sabinum n. sp. (gr. nat.). 
b) id. id. Sezione dell' ,ultimo giro. 
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