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D« A. MANZONI.

Gou au/attto SavoPe ('Vioqxctfvc&c,

VORGELEGT IN DEK SITZUNG DER MATHEMATISCH-NATURVVISSENSOHAFTLIUHKN CLASSE AM 1]. APRIL 1878.

Considerazioni generali.

La mia buona fortnna iu niateria (\\ riceicbe paleontologiche mi ha condolto a porre la mano sopra iin

importante gruppo di Ecliinodermi fossili, che senza diibbio forma la parte piü cospicua e signiticaiite della

Fauna dello Schlier dclle Colline di Bologna.

La scoperta di questo gruppo di Eehiuidi e il frutto delle niie indefesse ricerehe istituite negli anni 1877

e 1878 in qncsta formazione generalniente cosi scarsa di fossili. Prima di questo tempo uon si sospettava

nemmeno l'esistenza di questo tesoro di fossili, che attualniente si trova noUe mie maui, e che si conipone liuo

a tutt'oggi di 218 esemplari di Ecbinidi, distribuiti per numero uei seguenti generi e specie:'

Echinodermi dello Schlier.

Maretia Pareti Manz Es. Nr. 75

Hemipnetistes italicus Manz.. . „ 64

Spatangus austriacus Laube ... . „ 51

Brissopsis ottnangensis R. Hörn. . . . „ 11

Pertcosmus callosus Manz „ 6

Schizaster sp.? „ 5

Dorocidaris papillata Leske „ 3

Spatangus chitonosus E. Sism „ 2

Totale N» Esemplari 1'17

1 Nel tempo scorso fni la presentazione di questo mio lavoro e la coirezione delle piovc di stamiia io lio raccolto

ancoia biioii mimero di esemplari nelle localitä indicatc; tantoche attiialnieiite la mia collezione degli Ecliiucideniii dello

Schlier di Bologna si compone di oltre 30o esemplari, con una specie da ag!a:iungere alle otto indicate, e di cni c t'atta

parola nella unita appendice. Bologua. Settembre 1878.

Di
gi

tis
ed

 b
y 

th
e 

Ha
rv

ar
d 

Un
ive

rs
ity

, E
rn

st
 M

ay
r L

ib
ra

ry
 o

f t
he

 M
us

eu
m

 o
f C

om
pa

ra
tiv

e 
Zo

ol
og

y 
(C

am
br

id
ge

, M
A)

; O
rig

in
al

 D
ow

nl
oa

d 
fro

m
 T

he
 B

io
di

ve
rs

ity
 H

er
ita

ge
 L

ib
ra

ry
 h

ttp
://

ww
w.

bi
od

ive
rs

ity
lib

ra
ry

.o
rg

/; 
ww

w.
bi

ol
og

ie
ze

nt
ru

m
.a

t



150 A. Manzoni.

Con questo ciimulo di materiali (li studio ognuno troverä giustificato che io intraprenda oggi la illustra-

zione di questi orgauismi; tanto piü che io ho ragione fondata per ritenere di avere per il moniento esaurito

il canipo di queste mie ricerche.

Ed in tale proposito e opportune anzi tutto che io faccia sapere che Io Schlier delle Colline di

Bologna, alla guisa delle congeueri forniazioni dello Schlier di Ottnang nell' Alta Austria, di qiiello della

Collina di Torino (marne serpentiuose con Aturia), delle Colline di Modena e dei dintorni di Ancona, k

di per se iiua formazione pinttosto scarsa di iossili, c che questi d'ordinario si iucoutrano raccolti in oasi o

centri di abitazioiie raranieiite disscniiuati nel vasto seuo di questo luudo di inare. Questa circostanza e da
attribuirc piiucipalmeute alla natura marnosa ed alla eondizione di grande protbuditä in cui si e deposta

(piesta lorniazioiie dello Schlier, cd alla qualitä cd ahitudiui sociali e gregarie de' suoi abitanti. Questo e

appunto il caso degli Eciiinodernii Spatangoidi, che per numero di esemplari prcvalgono nella lista sopra

esposta, e che io ho avuta la buona fortuiia di poter dissoterrare da quel breve tratto di fondo di niare dove

tranquillaniente avevano potuto svilupparsi in famiglia.

Prima che io riescissi a trovar fuori il nido degli Echinidi dello Schlier di Bologna, appena l'esistenza

di questi era parzialmente conosciuta per niezzo di tre esemplari di Maretia Pareti e di uuo di SSpatangus

austriacus csistenti nel Museo di Faleontologia di questa Uuiversitä, e per mezzo di altri sette u otto esemplari

da me accideiitalmentc raccolti uegli anni precedenti, e che io avevo ceduti al mio amico Th. Fuchs, con-

siderandoli come materiali troppo scarsi ed incomplcti per poter tarne soggetto di uno studio.

Due sono principalmente le localitä del Bolognese dove io ho raccolto iu grande abbondanza gli Echinidi

dello Schlier.

La piü ricca e quella che si trova nelle vigne poste sotto Poggiolo nelle viciuanze di Jano e di San Leo
nella comunitä di Praduro e Sasso sulla siuistra del Fiume Reno, e l'altra h nella vigua di Mongrillo a mezzo-

giorno lii Tignano, dietro al Monte Capra ed egualmente sulla siuistra di Reno. In ambedue queste localitä, pre-

sentemente esauritc, io ho raccolto la massima parte degli Echinidi dello Schlier: ed e notevole che la presenza

di questi auimali si trova circoscritta a queste aree ben limitate e ristrette, e manca completameute al di fuori,

lanto che ogui ricerca ed esplorazione riesce al tutto vana cd inutile per vasti tratti di questa formazione.

Io hü studiato con diligenza questi uidi o colonie di Echiuodermi nello Schlier delle Colline di iiologna,

ed ho cercato di scuoprirne la ragione d'esscre, o di prccisarne almeno le circostanze concoudtanti. A questo

etfetto io ho crcduto di potermi coiivincere che il fondo marino dello Schlier in cui gli Echinodermi si erano

sviluppati in colonia aveva qualche particolaritä da reuderlo eccezionalmcnte idonec» a tale scopo: e queste par-

ticolaritä consisterebbero uell'essere Io Schlier in quel punto di qualitä maruoso e non argilloso, con appa-

ixnzc di Mergel-molasse (come dicono i geologi Tedeschi), e cou la presenza di minutissimi clementi o

liolitici, esscndo la roccia di color grigio-giallognolo. Inoltre io ho osservato che, dove piü abboudano gli

esemplari di Maretia e di Uemipneustes, la voccia iacassante si niostra tutta (»ercorsa da minime e brevi ver-

micolazioni che danno alla roccia stessa uu aspetto variegato, e che probabilniente sono da considerarc come

le traccie di numcrosissimi animali niolli che devono aver formato la principale pastura di detti Echinodermi.

Egualmente la (jualifä (come chi dicusse soffice e spugnosa dello Schlier a ti])o di Mergel- molasse colouizzata

dagli Echinodermi) fa nascere il sospetto che in quelle aree di fondo marino prolificassero i Protozoi, di cui il

Protoplasma servisse di cibo agii Echinodermi, ed il guscio contribuisse alla formazione della roccia; nicntre

questo nel caso iu ispecie sarebhe rimasto disciolto dalle acque cariche di acido carbonico per formar parte

del cemento calcare che ha conglutinato questi depositi marnosi.

La presenza di elementi ofiolitici nelle oasi dello Schlier colonizzate dagli Echinodermi mostra di avere

una importanza che 6 confermata dal fatto che anche nella Molassa delle alte Colline di Bologna e di Modena
le colonie degli Echinodermi si incontrano di ])referenza irnpiantate dove appunto la Molassa conteneva gran

quantitä di elementi ofiolitici, tanto da prender nome di Molassa serpentinosa. Ora uel scguito di queste mie

considcraziuni generali io provero che la Molassa e Io Schlier di queste Provincie non sono altro che i due

depositi litoraneo e di alto fondo dello stesso mare e dello stesso tempo; percui Io studio delle condizioni di
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Gli Echh)0(](rmi fnssili de.llo Schlier rlelle Golline di Bnlo<ina. 151

habitat della Fauna di questi due dei)nsiti marini , puo essove vicendevolmente messo a profitto ])er irndersi

conto degli ste.ssi iatti e delle stesse condizioui prese ad iudagave.

Qualiinqiie siauo le condizioni matcriali che hanno determiuato nella vaste regione dello Sclilii-r rimpi-

auto di colouic isolate di Ecliinodermi, certo e che qiieste devono coiisislere nella qualitä del Amdo mariuu e

nell'abboudanza del pascolo somministrato da animali inferiori. Per risolveve qiiesta problenia di habital,

conven-ebbe rivoigersi ai mari attiiali, e chiedere a questi la ragioue che governa rini|)iaiito delle colonie

degli Echinidi Spatangoidei (quali ad esempio scmo quelle dello Schlier) nei lundi uuirnosi dei uiari prolondi

e trauquilli. Un giorno forse la draga c la analisi dei fondi marini risolverä questo problenia. Intanto bisogua

contentarsi di sapere che gli Ecliinidi in genere hanno abitudini gregarie, die peri'eriscono i l'oudi di niare

riparati e tranquiili, sia per fissarsi alla roccia, sia per sepellirsi nella sabbia o ueiia melma, che aiciini sonn

di stazione litoranea e che altri vivono in profonditä, che grandemente variano di diniensioni e per altri

carafteri accessori a seconda della loro stazione, e clie in alcuni punti co])rou() vaste esteusioni di fondo

marine, dove servono di cibo prediietto ad alcuui pesci.

La Fauna echiuodermica dello Schlier delle Golline di Bologna si compone principabnente di Ecliinidi

Spatangoidei riferibili ai Generi S^xiUnigus, Maretia, Hemipneustes, Brissopsis, tichizaster , J'ericosmus; ed

in questo senso corrisponde essenzialmente ad nna Fauna di deposito marino di proionditä, in quanto che

nou comprende alcnn rappresentante di speeie escbisivamente litoranee; giacche la stessa Dororidaris papä-

lata figura nei mari attuali fra le specie che si raccolgono in gran iinmero in grandi profouditä.

Gonie Fauna di mare jirolondo (piesta dello Schlier presenta inoltre la earatteristica speciale di nfiire

degli individui che hanno raggiunte delle diniensioni colossali, quali sono, ad esempio, quelle dello 8'patangus

austriacun , AqW llemipneustes italiais , della Maretin Vareti , che io ho figurato nelle unite tavole c di cui ho

riportate le relative diniensioni. E qui cade in aeconcio il contrajiorre le dimensioni colossali che raggiiingono

nello Schlier lo Sput. unstrincun, \ Hemip. italicux ed il Tericosnms callosus, con quelle iiiolto niinori che

queste stesse specie raggiungono nelle Molassa del Bolognese e del Modenese, per accennarc che (piesta

diiferenza sensibile di dimensioni va nttribuita alla diversa influenza della stazione bathimetrica in cui liaiiin)

vissuto queste dette specie, le quali nello Sclilier tigurano come specie di mare profondo e nella Molassa

conie specie litoranee.

La Fauna echinoderniica dclbi Schlier analizzata nei siioi siugoli membri non pno a nieno di non

apparire importantissinia ed istruttiva, se si consi<lera che si coniiiouc {lüWnDoracidaris papillafn. che e specie

dei mari attuali e specialmente del Mediterraneo — . della Brissopsis ottnnngensis che 6 earatteristica dello

Schlier di Oltnang, con grande analogia coUe Brissopsis dello Sohlie r della Collina di Torino — , del l'eri

cosmus callosus che, quando pur anco sia una specie nuova, ha certo una grande aff'initä col l'er. Edwardsi

Desor della Goliina di Torino — . della Muretia Vareti che ligura corae un gencre nuovo fra gli Echinidi

fossili, e che ricorda nioltissimo la Mar. planulata dei mari del Giappone, della China e delle Indie Orientali,

e stabilisce cosi un nuovo legame fra le Faune attuali e le fossili — . (\c\V Ilenripueustes ifalir.us che si presenia

come la singolarc continuazione nei periodo miocenico di un tipo di Echinidi del Gretaceo supei'iore, ritenuto

estinto e senza rappresentante nei mari attuali — , dello Spat, austnacus che stal)ilisce una corrispondenza

l'ra i depositi di spiaggia del mioceue dei terreni del Haciiio di Vienna e lo Schlier e la Molassa del

Bolognese e del Modenese —, cd intine dello i^j«;;. nhitonosus che, assieme aW AturinMorisi, determina l'iilen-

titä fra le niarne serpeutinose della Goliina di Torino e lo Schlier delle Colline di Bologna. Gosi , tanto per

il SHO complesso, quanto per la presenza di una Maretia e di un Hemiptieustcs la Fauna ecliiiiodei'inica dello

Schlier di Bologna resulta di grande importanza, come anclie si puö dedurre dai seguenti confronti.

La Fauna echinologica dello Schlier di Bologna non ha che una sola specie (Dorocid. papillata) a

comune coUa Fauna deH'attuale Mediterraneo. Tnfatti quest' ultima e conosciuta comporsi di circa 18 specie di

Echinidi apparteneuti per ^/^ al Sotto Ordine Detuosticha , e per '/j al Sotto Ordine l'elatosticha, in cui preva-

leutemeute figura la Famiglia degli Spatangoidi ; inentre invece nella Fauna dello Schlier la proporzione e

piü che all' inversa.
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152 A. Manzo7i7'..

Le Faune echinologiche del miocene niedio ert inferiore di Malta (Wright), di San Marino (Manzoni) e

di Corsica (Cotteau), che fra loro mostrano di avere intimissimi legami, contengono tutte un troppo forte

numero di Echinidi Clypeasfroidi e di Echivo/ampas , e niostvano oon ci(> di esser Faune prevalentemente

litoranee e di sedinuMiti sabbiosi, per poter essere fovorevoiinente comparate a quella dello Schlier delle

Colline di Bologna.

In ordine ai terreiii terzian di Malta rai conviene perö di fare una riserva, ed e che fra questi esista un

piano marnoso con Aturin, ginstamente identificato dal mio amifo Th. l'uchs allo Schlier di Austria e

d'Italia, nel quäle pi;ino dovrebbero mancare gli Echinodernii di habitat litoraneo come i Clyppaster, Scufelia,

Aniphiope, (Jovoclypeus, Echiuolam.'pas , l'iigorrhinctts, Erkinanf.hus, Echinocyamus, per non trovarvisi invece

altro che Echinodermi di babitat di niare profondo.

Gli Echinodermi lossili del miocene d'Austria ed Uugheria, descritti dal Laube, mostrano di provenire

in massima parte da depositi litoranei, e poca o nessuna relazioue presentano quiiuli oon quelli dello Schlier

di Bologna. Quelli delle marne oligoceniche dei dintorni di Budapest, descritti dal Dr. Pavay, rappresentauo

in grau parte una Fauna di niare profondo, ma specificauiente non corrispoudouo con questi dello Schlier di

Bologna, in causa forse dell'etä geologica düferente.

Lo Schlier di Ottnang non contiene, secondo le ricerche di R. Hoernes, che pochi e mal conservati

Echinodermi, che sono: frammenti di radioli di (h'dnris, Schizaster Lmibei R. Hoeru., Seh. Grateloupii E.

Sism. (che a mio vedere e piuttosto un l'ertcosmua), e la Brissopsis ottnnngensts R. Hoern.

Lo Schlier dellaCoUina diToriuo (marne serpentinose von Aturin) non avrebbe a comune collo Schliei'

di Bologna altro che \o Spat, chüonosus Sism.; ma e probabile che dirette e comparative osservazioni

possauo dimostrare che le Brissopsis di queste due localitä sono la stessa cosa, e che lo Spatangus descritto

dal Sismonda col nome di Spat, purpureus, non sia altro che lo Spat, austriacus da me de.scritto e figurato

in questo mio lavoro.

Lo Schlier dei dintorni di Ancona mostra invece di essere la diretta continuazione di quello di Bologna,

in quauto che ne ripioduce la forma litologica ed i fossili piii caratteristiei , fra i qnali per mia osservazioue

debbo citare In Maretia Pareti, VHemipneustes ztalicus , VAturia Morisi, \a, Solenomya Doderleim. E nello

Schlier dei dintorni di Ancona che si potranno cercare con frutto le colonie di Echinodermi da me trovate

con tanta emozione nello Schlier delle Colline di Bologna.

Ho giä piü sopra accennato alla comunione di Fauna ed alla contemporaneitä di origine dello ScJilicr

e della Molassa delle Colline di Bologna e di Modena, dicendo che queste due formazioni sono da conside-

rare come i due depositi di diversa zona bathimetvica dello stesso mare e dello stesso tempo. Per di piü

ho detto per quali ragioni, la Fauna dello Schlier sia da considerare di mare profondo, e quella della

Molassa di zona littorale. Aggiungero qui che la Molassa ha a comune collo Schlier la scarsezza dei fossili

attraverso tutta la formazione, e la presenza di isolate colonie di Echinodermi nelle localitä da me esplorate

di Montese e di Africo; colla circostanza egualmeute a comune collo Schlier, che anche nella Molassa le

colonie di Echinodermi si sono impiantate dove abbondava nella roccia l'elemeuto serpentinoso. Aggiungero

di piü che la Fauna di Montese e di Africo compreude, cio che h notevole, tutti gli Echinodermi dello

Schlier ad eccezione della Maretia Fareti e della Brissopsis ottno.ngensis , e che a questi si aggiungono

alcuni altri Generi che sono di stazione pressochfe esclusivamente litorale e di sedimeuto sabbioso, cio^ il

Genere Echinolampas , Oonoclypeiis, Ec/iiiiocyamus , l'sammechinus, Brissus, i qnali rendouo cosl la Fauna

echinodermica della Molassa molto piü nunierosa e svaiiata di generi e specie di quella dello Schlier, come

si puö giudicare dalla seguente lista.

Echinodermi della Molassa.

Dorocidaris papillata L e s k e.

Psammechinus sp.?

Echinocyamus sp. '?

Conoclypeus plagiosomus A g a s s.

Echinolampas sp.?

Echinolampas sp.?
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Gli Echinodermi, fossüi dello iSch/.i.er delle Golline di Bologna. 153

Vericosnius callosus M a n z.

„ latus Agass.

Hennpneustes italicus Jlanz.

Sjpatangus austriacus Laub e.

, chitonosus Sisui.

üchizaster sp. '?

Schizaster sp.

?

Heterohrissus Montesi Manz.

Brissus sp.?

Linthia ci-uciata Des.

Nel descrivere i;li Echinodermi rlello Schlier delle Cullinc di Boloi;na, io nii sono nttennto in grau

parte alla uomeiiclatiira ed al metodo desorittivo adottato da Alex. Agassiz, ohe io considero come TAutore

di g-ran lunga il \m\ competeiite in simile uiatevia di stiuli.

Per fare poi die la illustrazione di qnesti Echinodermi riesca (per <|n:nito Io povmctte la lovo conser-

vazione) perfetta e conipleta, io ho cercato di raffigurare nelle iinite Tavole i meglio coiiservati esemplari dai

pift giovani ai piü adulti, dai piü piccoli ai piii grandi. Inoltre io ho cercato, per quauto ini c stato possibile,

di niostrare con vario ingmndiiiiento i dettagli di struttura piü importanti delle zone porifere, dei tubercoli e

delle spine. Egualmente io ho voluto dare per ogni specie la figura della faccia actinale o inferiore, che

ritengo importaiite a conuscere, e che di S(dito viene trascurata ed omessa dai trattatisti di Echinologia fos-

sile, ferse perche hen di rado si trova negli Echinidi fossili scoperta e ben conservala.

D'altra parte la imperfetta conservazione degli Echinidi dello Schlier di Bologna non nii ha permesso

di descrivere e figiirare certi piü delicati dettagli di struttura del .sistema apiciale, dei fascioli, delle zone

porifere, dell' aiubulacro impari, del sistema anale e deH'actinosoma; ed in questi casi di imperfetta conser-

vazione mi sono ben guardato dal supplire colla niia imaginazione, ritenendo che sia compito di delicatezza

ed obbligo di coscienzä da parte di un Natnralista di nnlla modificare od aggiungere di pro]irio a quello che

esiste in reallä.

La parcda Schlier, che presso i Geologi Austriaci serve ad iudicare una forinazioDC marno.sa di grande

profonditä rnarina riferibile al miocene medio, e stata opportunamente introdotta nella Geologia italiana dal

mio amico Th. Fuchs e da me, per assegnare una posizione ed un valore geologico ben conosciuto a quei

tratti di formazione, che nella Collina di Torino, nelle Colline di Modena e di Bologna, nei dintorni di An-

eona e nell'isola di Malta sono caratterizzati, conie presso Uttnang nell'Alta Austria, (finW Aturia Morisi

Bast., dal Pecten denudatus Ess., dalla Solenomya Doderleini Mayer e da parte o tutti gli Echinodermi

infradescritti.

Sottogeii. DOKOCIDARIS A. Agassiz 1869.

Intorno ai caratteri distintivi di questo sottogenere, A. Agassiz si esprime nel modo seguente:

„This subgenus differs froin Oidaris proper by its narrow median ambulacra; in the interambulacral

area, the smaller number of primary tubercles, with a deep sunken scrobicular area, the scrobicular circle

formed by close granulation, leaves the median interambulacral space niore or less sunken and bare. The

spines of this subgenus are long, surpassiiig the dianieter of the test, often twice as long as diameter; fliited

or with pointed granulations, arranged in longitudinal ridges or forming disconnected lamellae. Poriferous

zone narrow, undulating, with disconnected pores." A. Agassiz, Revision of the Echini, Pt. II, ji. 254.

Dorocklaris papilUita L e s k e.

A. Agassiz. Rev. Ech. Pt. II, pag. 254—258.

Dopo un attento esame io ho creduto di dover riferire i tre fiammenti da me raccolti nello Schlier di Bologoa

nWa, Dorocid. j>apillata, vivente nei mari attuali d'Europa e di .\merica, e conosciuta per la sua grande varia-

bilitä nella proporzione delle placche coronali, nella Innghezza delle spine, nella posizione e dimensioni dei

Denksohriftou dnr mathera.-naturw. Gl XXXTX.BH. Abhandlung von Nichtmitgliedern. U
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154 A. Manzoni.

pori genitali, nella grandezza del sistema auale e delle plat'che ocnlavi, uel colore e nelle dimensioiii adulte

del guscio , e conosciuta inoltre sotto la molteplice siuoniniia di Cidaris ahyssicola, histrix, afßms, Stokesi,

secoiulo qiianto iie scvive A. Agassiz iieH'opera sopracitata.

I tre l'iauuuenti da me raccolti nello Schlier corrispoudoiio esattamente agli esemplari A\Dorocid. papil-

lata riprodofti in lotogvafia dall'A. Agassiz, non solo per i cararteri differenziali del sottogenere Doroci-

dart's, riscontrabili allo statd fossile, ma anclie per tntto qnel complesso di apparenze che forma la lacies

specifica della Dorocid. pajnllatu. lulatti nel frammento da nie discgnato (Tay. III, Fig. 25, 26) si riscoiitra

qnel carattere distintiro AaWsi D orocid. papillata animesso dall'Agassiz con queste parole: „Median interam-

bnlacral space snuken, vertical sutiire of plates distinctly niarked, edged by narrow bare space." Qnesto

carattere, difücile a riprodurre in nu diseguo (ed anzi non beu riprodotto nelle mie tignre), e perfettamente

riscontrabile ne' luiei esemplari e specialmente pol in uno raccolto successivamente a quello ügurato. Rife-

risco inoltre alla sie^g,& Doroeidai-in uu franuuento terminale di nuliolo, raccolto in gran ]nossiinifä del guscio

(Tav. III, Fig. 27).

I radioli della Dorocid. papillata sono descritti nel modo seguente dall'Agassiz: „Spines long, fluted,

scarcely tapering, often eqnal in length to twice tlie diamcter of the test. From 12 to 18 longitudinal fur-

rows on spiues, freqnently forming lamellae, or simply ridges with iuterstitial space fully grown up." Ora

appunto il frammento da me trovato e scanellato per il Inngo da 12 a 14 solchi che lasciauo interposti altret-

tanti spigoli, come si puo guidicare dalle mie figure.

Se io non avessi crednto di dover riferire il radiolo in qnestione alla Dorocid. pajpillata, avrei potuto rife-

rirlo alla Cidaris PerroniCotXe^ SiW (Ech. d. teiT. tert. moyens de l'Ile de Corse, 1877, p.77, PI. VIII, Fig.8, 9).

Ma facendo questo io avrei in certo quäl modo riconosciiita come buona qnesta nuova specie di Cidaris creata

dal Cotteau sopra dei semplici frammenti di radioli; meutre iuvece e mia opinione che questo genere di

creazioui non sia puuto giustificato in faccia allo spirito moderno della Scienza.

Localitä : Schlier delle Colline di Bologna. — Molassa delle Colline di Bologna (Sassomolare, Castel-

d'Aiano); Molassa delle Colline di Modena (Montese) e Guiglia.

Brissopsis ottnangetisis R. Hörn.

R. Hoernes, Die Fauna des Schlier vou Ottnang (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsaustalt 1875, 25. Bd., 4. Heft, p. 389. Tat. XII,

Fig. 4, Tat". XV. Fig. 2-7.

Le mie ostinate ricerche nello Schlier delle Colline di Bologna mi hanno fatto trovare anche questo

Echinide, che per la sua straordinaria abbondanza e il piü caratteristico fra quelli dello Schlier di Ottnang.

II Dr. Hoernes jun. ci racconta infatti che solo nelle collezione del Istituto Geologico di Vienna esistono

circa 600 esemplari di questo piccolo Echinide, il quäle invece mostra di essere piuttosto raro nello Schlier

di Bologna, non avendone io trovati che soll 11 esemplari. Questi, alla guisa di quelli di Ottnang, sono piut-

tosto mal eonservati, cioe a dire, deformati e schiacciati, e spesso ridotti al semplice modello interno.

Io uon staro qiii n ripetere la descrizione di questa piccol.i Brissopsis giä dettagliatamente ])ubblicata

dal Dr. Hoernes, e nemmeiio riprodnrro le tigure dei miei meglio eonservati e.^emphiri, per non ripetere

cose che giä esistono. Mi limiten'i qui a constatave che i miei esemplari taiito per le dimensioni
,
qnanto per

i caratteri stnittnrali corrispondono identicamente a quelli di Ottnang.

L'esemplare pin grande da me raccolto otfre le seguenti dimensioni.

Diametro longit. 32' j'"'".

,,
trasv. 30""'.

Altezza massima presa verso l'estreraitä posteriore, IG"".

Alla guisa del ür. Hoernes io ho potuto csservare sulla faccia inferiore di un ben conservato esem-

lare le spi ne della Briss. ottnangensis^ le quali spine sono esilissime, invisibili ad occhio nudo, ma che sotto

un forte ingrandimento si mostrano leggermente incurvate verso rcstremita articolare. striate per il lungo e

validamente capitate, come quelle di nua Maretia.
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Gli EcJiinodermi fossili dello Schlier delle Colline di Bologna. 155

Aleuni esemplari AiBrissopsis da ine raccolti e raeglio conservati nn)strano come le placche od assnle in-

terambulacrali siano ognuna alcun poco rigonfie e prominent! verso il loro mezzo, in modo da dare alla super-

ficie superiore di questo Eehinide nn aspetto leggermeute mamellonato.

La distribnzione dei tiibercoli primari sulla superfieie di questo picooio Rcliinide non e omogenea: qnesti,

conie nota il Dr. Hoernes, sono principalnientc piii numerosi e piü grossi dentro i fontini del fascisolo peri-

petale e sullo sendo o piasti-one. Questi tubercoli primari sono scrobiculati c perforati. Fra niezzo a questi si

osservauo seminate iuniimerevoli granuiazioni miliari, visibili solamente con forte ingrandiuieuto di lente.

Qnanto all'analogia della Brüs. ottnangensis con altre speeie fossili giä conosciiite di terreni geologica-

mente corrispondenti allo Schlier, io nu riferisco a quanto scrive in proposito il Dr. Hoernes: „Bn'ss-

ottnangensis untersciieidet sicli von Bri'ss. Genei Sism. durch weniger runde Form und breitere, längere

Petaloidien; von Briss. ovata Sism. durch die viel stärker entwickelten hinteren Petaloidien und die längere

Stirnfurche; von Briss. intermedia Sism. endlich durch das stärker ausgeprägte uupaare Petaloid.''

„Wenngleich unsere Art nicht mit einer Species der gleichzeitigen Turiner Ablagerung identificirt wer-

den konnte, so vermehrt sie doch bei der grossen Ähnlichkeit, die sie im Gesammthabitus mit den Turiner

Arten besitzt, die beiden Ablagerungen um eine Bindeglied- um eine vicarirende Art.-'

Localitä : Schlier delle CoUiue di Bologna. — Schlier di Ottnang.^

Pericosmns callosu.s Manzoni.

Tav. I, Fig. 4, 5, 6, 7; Tav. II, Fi-'. 8, 9.

Non e cosi facile il rinvenirsi in mezzo alle nnmerose speeie di Fericosmus che in diversi tempi gli

Autori E. Sismonda, Agassiz, Desor, Michelotti, Laube, Pavay, Cotteau hanno descritto nei ter-

reni miocenici dell' Europa meridionale.

La speeie che io qui propongo come nuova ha, senza dubbio, le sue massime analogie col Per. Ed-

wardsii Agass., Desor del terreno terziario medio della Collina di Superga; ma disgraziatamente questa

speeie non e che malamente conosciuta per mezzo della diagnosi troppo sommaria datnne dal Desor, tanto

che io ho preferito di istituire una nuova speeie sugli esemplari dellu Schlier di Bologna. Di questi, che

ritengo esser tutti piü o meno deformati, ho prescelto di figurare il piü eonico ed elevato (Fig. 4, 5, 6, 7,

Tav. I) ed il piü depresso e dilatato (Fig. 8, 9, Tav. 11) per dare un idea dell'estremo grado di deformazione

che a prima vista separa questi due esemplari della stessa speeie. Nello stesso modo se io avessi potuto figu-

rare tutti gli esemplari da me raccolti di questo Fericosmus, avrei mostrati i gradi iutermedi di deforniazione

che li incatenano allo stesso tipo specifico, che io ritengo essere piü normalmente rappreseutato dall'esemplare

Fig. 4, 5, 6, 7.

II l'er. callosus dello Schlier di Bologna (cosi chiamato a causa delle due callositä o protuberanze

subanali che porta marcatissime) e un Eehinide di forma decisamente conica ed elevata, subcireolare alla

base, troneato posteriurmente, escavato anteriorniente, col guscio solido e validissimo. Vei'tice apicale alcun

poco spostato in avanti. Solco anteriore appena sensibile sul declivio della faccia anteriore, abbastanza pro-

fondo e massiniamente escavato di contro all' ambito dell' Eehinide, per continuarsi tale fino all'aetinosoma.

Aree ambulacrali pari piuttosto lunghe ed escavate, ehiuse alla loro estremitä, le due anteriori essendo un

poeo piü lunghe delle posteriori e disposte sotto un angolo piü aperto. Spazi interambulacrali pari forte-

mente rilevati e sporgenti verso il vertice dell' Eehinide. Spazio interambnlaerale impari posteriore fortemente

areuato in alto e troneato in basso verso l'ambito. Periprocto supramarginale, quasi circolare, collocato in

mezza a due molto sporgenti callo.sitä o protuberanze subanali. Nessuna traccia di fascioli, causa l'erosione

subita. Superfieie superiore seminata di piccoli tubercoli o granuiazioni semplici, piü abbondanti lungo i

1 Nella Molassa serpeatiiiusa di Al'rico io ho recentemente raccolti alcuiii jiiccoli Echinodermi dei quali la imperfetta

conservazione non mi ha permesso di decidere se si tratti di Brissopsis o invece di piccoli e g-iovauissimi esemplari di Spatangus

e di Schizaster. In equale incerfezza sOno riraasto per aicuni piccoli e mal ricono.scibili Echinodermi da me raccolti nella Molassa

marnosa dei diutonii di Giiiglia neue ('olliiie di llodena, assieme a\V Hemipn, italicus ed allo Spaf. austriacus ecc.

11 *
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156 A. Manzoni.

iianclii del soico anteriore e sul piastrone actinale. Superficie inferiore od actinale pianneggiaiite, e concava

negli esemplari deforniati.

Vie ambulacrali posterioii come ueH'esemplare a Fig. 8, 9.

Dimensioue niassime e minime desunte dagli esemplari ligurati

:

Diametro iongit. da 54 a 72

„ trasv. da 58 a 75""".

Altezza mas.siuia da 22 a 4o

Altri esemplari da me raccolti raggiimgono dimensioui molto maggiori di queste e mostrano iina spessezza

e soliditä di guscio veraniente eccezionale: sfortnnatamente la loro conserva/.ione superficiale lascia alquauto

a desiderare.

Localitä : Schlier dellc CoUine di Bologna. — Molassa serpentinosa di Montese e di Africo.

Gen. HEMIPNEU8TK8 Agass. 1835.

La diagnosi di qiiesto genere h data dal Desor nel modo ehe segne:

„Tres grands oursiiis, tres renfles, anssi hants que larges, ä test epais. Sillon anterieur etroit et pro-

fond, s'eteudent jusqu'au somniet ambnlacraire qui est centrale. Ambulacres paires ä fleur de test, trös

birges, onverts ä leui extremite, ä zones poriferes tres inegales; la zöne posterieure on externe est distincte-

ment et largenient conjiigee, taudis que la zöne interne est composee de simples petits pores. Periprocte au

bord posterieur. Appareil apicial allonge comme cehii des Ananchytes. Point de fasciole. Granulation üne et

homogene, excepte .sur le bord du sillon anterieur. Des terrains cretacees superieur." (Desor, Syn. Ech. foss.

1858, p. 348.)

Non si conoscono che due specie di Hemipneustes, V llemipn. radiatus Agass. della creta superiore di

Maestricht, e V Hemipn. africanus Desh. della creta superiore di ßetna, Prov. di Costautine in Algeria, e di

Gensae et Montleon , Dep. Haute Garonne in Francia. Si vedrä come queste due specie dei terreni ci'etacei

superiori dift'eriscono notevolmente da quella dei terreni miocenici d'Italia.

Meinipueustes Italiens Manzoni.

Tav. I, Fig. 3; Tav. U, F\g. 16, 17; Tav. IV, Fig. äl, 32.

Manzoni e Mazzetti, Echinodenui nuovi della Molassa miocenica di Montese. Atti della See. Toscana di Sc. Nat. 1878.

I pochi ed incompleti esemplari raccolti nella Molassa serpentinosa di Montese non lianno perniesso di

descrivere e figurare questo singolare Echiiiide in tntta la sua natura. Invece i niolti e meglio conservati

esemplari da me raccolti dello Schlier delle Colline di Bologna mi permetteranno di completarne la descri-

zione.

Ecbinide di grandi dimensioui di forma regolarmenfe circolnre e discoidea, molto depressa e sehiacciata,

coUa massima elevazione verso l'estremitä posteriore, ampiamente tondegg'ante sul contoriio deH'estremitä

anteriore, dove il solco forma una profonda escnvazione. Guscio sottile e delicatn. Vertice apicale sposlato

in dietro e posto circa al terzo posteriore dol dinmetrd longitudiuaJe. Superticie abactinale leggermeute con-

vessa. Solco anteriore anipio, svasato e di forma lanceolata, presso clie superficiale verso l'apiee, molto pro

fondo verso l'ambito dell' Ecbinide. Ambulacro iuipari anteriore che scorre nel fondo dei solco sotto forma di

due zone porifere comi)oste di pori semplici, appaiati, ciie si fanno meu« visibili e teudono a sparire verso

l'anibito. Ambulacri pari laterali sui)erfieiaii ed aperti, disposti e costrniti a seconda che porta il genere

Hemiptieusten , i due posteriori essendo assai brevi ed inflessi verso la estiemitä posteriore, ed i due ante-

riori essendo assai lunghi ed incurvati verso restremitä anteriore. Ognuno di questi ambulacii si compone di

due Zone porifere diseguali, essendo la zima porifera rispettivamente anteriore di ogni ambulacro piü piccola

della metä di quella rispettivamente posteriore, ed essendo i pori che le compongono coniugati da nn solco

ben escavato e deeiso. Le zone porifere di ciascun ambulacro procedouo divergendo fra loro tino aU'ambito,
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Gil Ecliinoilerrni fossiii dello Schlier delle ColUiw rJi linlonna. 157

vevso il qnale si riilucono a due soiii])lici serie di pori iioii coniugati. Le zoue interporit'ere di ogni ambulacro

pure si amplificauo procedendo dal vertice verso raiubito, e la superficie loro ö seiiiiiiata di picooli tubereoli

semplici, appena visibiii ad occliio nudo, disposti in miniero di 2 o 3 per ogni picpola placcn od assula iuter-

porifera, e circondati da microscopicbe gramilazioni railiari.

La superficie abactinale k generahiieute seminata di piccoli tubcrooli semplici; solo versn l'apice e verso

resiremitä anteriore e lungo il solco questi tubereoli si fanno piii frequenti, im ])oco piü srandi, e coH'aiuto

ilella lente si uiostrano scrobieulati e crenulnti, e seminati all'intoruo da niiuiitissinie granulazioni railiari.

La faccia inferiore o actinale e piuttosto pianeggiante e poco eonvessa, nieno cbe verso l'estreniits'i posteriore

do^e si elevono le dne tuberositä subanali. clie souo tra di loro ben separate da uua depressione mediana clie

proviene dalla escavazione dovc trovasi collocato il periprocto. Questo si apre immediatamente al disotto

dell'estremitä jjosteriore cbe e leggermente spcronata e sporge al di sopra deH'appavato anale. L'actinosonia

si trova posto circa al quinto anteriore de! dianietro longitadinale, ed in esso conflnisce la porzione riflessa del

solco anteriore, la (piale e niolto protbnda e rilevata ai niargiui. La superficie actinale e seminata ancli'essa

di scarsi e piccoli tubereoli semplici, i qnali perö sul piastrone e snlle tuberositä subanali si fanmi ]>iii fre-

(luenti, piii grandi c scrobieulati e crenulati. I radioli uon sono ben conoscinti. nia da qiialcbe minimo tram-

niento sembrano essere allo slato fossile esilissinii, lisci e di aspetto yitreo.

Le dimensioni massime e niinime prese sopra individui compieti sono

:

Diametro loni;it. da 54 a 100, tino a 122

„ trasv. da 55 a 103, fino a 123

Altezza massima da Is a ;]0

Localitä: Schlier delle Colline di ßologiia e di Ancona. — Molassa serpentinosa di Montese e molassa

niarnosa dei dintorni di Guiglia.

Quesi' Hemipneustes si distingue a prima giunta dalle altre due specie sopra citate del cretaceo superiore

per esser di forma piuttosto scliiacciata e depressa e per avere uu guscio sottile, mentre invece i Au&Hemipneu-

tites della Creta lianno uua forma alquanto analoga a quella delle Ananchytes e dei Toxaster. Di qni k che

r Ilenupn. itah'cus si presenta come uu tipo specifico a se, senza alcuna analogia di derivazione dalle specie

preesistite, circostanza che rende tanto i>iü sorprendeute la sua esistenza nei terreni miocenici d'Italia.

MAKETIA Oray 1855. Cat. Ilec. Ecl;.

(Subgeuus Spatangus.)

8econdo A. Agassiz le distinzioni strutturali del sottogenere Maretia sarebbero le seguenti:

„Test thin flatteued ; large tubercles upou tbe interambulacral areas, except tbe odd one. Actinal plastron

smooth, destilute of spines. No fascioles except a subanal one, which is more or less indistinct. Petals spreadiug,

at sanie time elongate, extending nearl^y to the ambitus. Anterior groove indistinct, it disap))ears entirely on

the abactinai surface.

"

„This subgeuus is distinguished from Spatangus proper by tbe great development of the bare posterior

ambulacral Spaces of the actinal side, the small, nearly smootli, actinal plastron, the thin flattened lest, and

differeut niode of arrangement of tln' primary tubercles. None of tbese characters are, bowever, features which

seem to entitle Maretia to rank as anythiug more than a subgeueric division of Spatangus. Desor has distin-

guished as Hemipatagus tertiary spatangoids agreeing in every respect with the present generic division

ibrmerly establislied l)y Gray, from the single recent species known at that time." (^A. Agassiz, Eev. of the

Eck. Pt. m, p. 568.)

Si conoscono allo stato vivente due sole sjjccie di Maretia: la M. alta A. Ag. 1863 dei mari giappouesi,

e la M. planulata Gray citata dall' Agassiz colle seguenti iudieazioni di provenienza: Kingmills; China;

East India Islands; Mauritius.

Si vedrä jjiü sotto come queste ditferiscano dalla nuova specie fossile.
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158 A. Manzoni.

31aretia Pareti Manzoni.

Tav. I, Fig-. 1, -2; Tiiv. II, Fig. IS; Tav. IV. Fig. 3o a 39.

Echinide di giandi dimensioni, molto depresso e scbiacciato, di guscio softile e delicato, di forma ovato-

allungata, coH'estremitti anteriore tondeggiante eappena appena sinuata dalla lieve incavatura del solco

anteriore, e coirestremitä anteriore aeuniinata e troncata. Faccia superiore od abactinale leggermente con-

vessa. Vertice apicale leggermente eccentrico e spostato verso restremitä anteriore. Apparato apieale non

eonosciuto, causa l'iinperfetta conservazione degli esemplari raccolti. Solco anteriore appena sensibile verso

l'ambito, destituito di grossi tubercdli. Anibulacri jtari petaloidi, presso che siiperticiali, clie negli individui

adiilti e di niassime dimensioni ragginngono Tambito dell' Echinide e sono amplissimi, mentre negl' esemplari

giovaui e piccoli sono relativaraente nieno larghi e meno lunghi. I dne petali ambulacrali posteriori sono sempre

nu poco piü lunghi e larghi degli anleriori in forza della lieve eccentricita dell' Echinide. e per di piii sono

disposti rispetto l'uno alTaltro sotto un angolo molto piü ristretto ed acute dei due petali anterior!. In ogni

ambulacro petaloide le zone porifere sono leggermente infossate, mentre al contrario le zoue interporifere sono

alcun poco rilevate e cmvesse. In ogni zona porit'era la serie rispettivamente esterna e fo\niata di pori ovali

un poco piü grandi di quelli della serie interna, che sono rotondi. Le zone o spazi interporiteri degli anibulacri

pari sono leggermente convesse, e vedonsi ornate di tubercoletti secondari e di grannlazioni miliar!, essende

i tubercoletti secondari disposti in numero <li '2 o 3 sopra ogni placca o assula, conie si osserva nella Fig. oü.

Ad eccezione delle superfici ambulacrali del soL'O anteriore e dell' estremitä posteriore dell' Echinide, tutta la

supertieie abactinale e coperta da numerosissimi tubercoli primari, scrobiculati, crenulati e perf'orati, i quali

sono principalmeute piü t'requenti negli spazi interambulacrali latcrali, e si estendono tino all'ambito per passare

senza interruzione sulla t'accia actinale. Qucsti tubercoli primari sono di varie dimensioni, e nelle assule

interambulacrali laterali sono disjiosti per ogni assula in due tile convergenti. i piü piccoli trovandosi nelF angolo

di convergenza, ed i piü grandi verso gli angoli superiori di ogni assula, come si puö vedere nella stessa

Fig. 36. Tutta la supertieie abactinale, compresi i tratti dove non si trovano tubercoli primari, e coperta di

minuti tubercoli secondari e miliari. L'ambito o contorno e piuttosto sottile e compresso, specialmente verso

r estremitä, anteriore. La supertieie actinale e dejjressa ed incavata dal lato dell' estremitä anteriore, dove si

sprofonda gradatamente fmo all'actinosoma, che t" assai inl'ossato. Per contiario la superficie actinale c abpianto

riievata lungo il piastrone e nella regione subanale, dove si eleva in forma di vasta protiiberanza. L'aper-

tura anale o periprocto e marginale, trasversalmente allungata. L'actinosoma e molto profondo, amplissimo,

semilunare. Le vie ambulacrali anterior! e posteriori sono bene distinte e leggermente incavate, e yanno

airactinosoma in forma di ben sviluppati fillodi. I due fillod! anterior! sono piii niarcat! dei dne posteriori, e

portano iu prossimitä deU'ambito qualche raro tubercolo primario, mentre ne sono sprovisti in prossimitä

deir actinosoma. Le due vie ambulacrali oosterior! sembrano al tiitto liseie. e si toccano in prossimitä dell'ac-

tiuosoma sulla linea mediana, limitando cos! iu avanti im piccolo scudetto triangolare che terniina nel labro

posteriore dell' actinosoma, ed indietro il grande piastrone actinale che gradatamente elevandosi verso l'estre-

mitä, posteriore, forma la tuberositä snbanale. Tutta la supertieie actinale, ad eccezione delle vie ambulacrali

e della continuazione del solco anteriore, e ricoperta da tubercoli primari scrobiculati, crenulati e pertbrati, i

quali perö sono piü minuti e spesseggianti sopra la tuberositä subanale e sul labro dell' actinosoma. Nessuna

traccia ai)parente di fascioli. Kadioli o spine sono corte, esili, incurvate verso la loro estremitä artieolare che 6

fortemente capitata, colla supertieie longitudiualmente scanellata e trasversalmente tinissimamente striata, e

coll'asse canaliculato.

Dimensioni desunte da esemplari conipleti:

Diametro longit, da 47 a 135""".

„ trasvers. da 38 a 102""'.

Altezza massima 30"°.

Localitä: Schlier delle Colline di Bologna e di Ancona.
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Gli Echinodermifossüi dello Schlier clelle Cnlline di Bologna. 159

Per qnaiito io abbia raecolto grau uuiiiero di esemi)biri di questo Maretia di ojriii etä e iliiiieiisioue, pure

11011 Moiio che poclii quelli che soiio ben coiiservnti e completi per poterne dare la (igiira. La delicatezza del

giiscio di questo Ecliiiiide lo predispoiie alle deformazioiii ed alle alterazioiii specialmente della faccia actiuale,

che solameute per rarissima eccezioiie io soiio riescito a trovare discretamente con.servata. Invece le ispiiie

sono relativniiiente piü faclli a couservnrsi, anche quaiido il guscio e del tutto od in bnoua parte soppresso.

Dove io ho raecolto in gran nuniero gli esemplari di Maretia Pareti, ho anche osservato che ordiuarianiente

gli individui vauno appaiati e qiialche volta anche iii gruppi di tre individui sopraposti fra loro. Dift'icilmente

iino potrebbe reiidersi conto di questa circoustauza, che noii senibra accidentale.

Questa Maretia fossile si distingue nettameiite dalle due specie viveiiti. Infatti la M. aha e uu piccolo

Ecliiiiide di formn elevata e iioii depressa, per di piii coiiosciuto fino ad ora solo in eseiiiplari di assai jiiccole

dimeusioui.

La M. planulata lia mia forma ovato depressa, come indica il suo nonie, e raggiunge delle diniensioni che,

seeondo A. Agassiz, variano per il diametro lougitudinale da 3») a 65 ', e per il dianietro trasversale da

27 a 51""", ed in ciö, e neirinsieme dei caratteri stnitturali la M. planulata si rassomiglia molto a quella dello

Schlier. Perö le niolto niaggiori diniensioni che quest' ultima raggiunge, la presenza in questa di tubercoli

priniari anche nello spazio interambnlacrale inipari fino verso l'estremitä posteriore, la parziale e limitatissima

coalescenza delle vie ambulacrali posteriori nella faccia actinale, la presenza di tubercoli primari sul pias-

trone aitiuale, eil infine la solcatura per il lungo delle spine, sono differenze piü che sufficienti per distinguere

questa Maretia fossile della M. planulata.

Io neu conosco alcuna altra Maretia fossile prima d'ora descritta. Si cita lo Spatangus T'areti Ag.

come il nonie specifico della Maretia dello »Schlier. Che ciö sia esatto e corrispondente al vero io certo non

so dire; giacchö io neu conosco questo Ä/Ja<. Pareti k^. altro che per mezzo della incompleta diagnosi che ne

da il Desor nella sua Sinop. des Ech. foss. ; dove si legge che lo Spat. Pareti kg. Syn. Spat, ocellatus Ag.

(non Defr.) „est une esiiece tres grande, deprimee. Les aires interambulacraires sont garnies Jusqu'au hord

de grands tubercules ä serobicule profond. Loc: Tertiare (miocene?) d'Italie." L'indicazione della presenza

di tubercoli primari fino aH'ambifo farebbe credere che veramente questo Spat. Pareti, di ineerta localitä,

fosse una Maretia propriamente detta. Ora nell'incertezza io ho pensato di chiamare Maretia Pareti la specie

dello Schlier per far fronte cosi al doppio caso che questa corrisponda o no allo Spat. Pareti. Nel primo

caso io avrö rettificato il nonie generico di una specie giä conosciuta, e nel seeondo caso io avrö publilicato

una nuova specie dedicandola ad un illustre Geologo italiano.

Spatanr/iis chitonosits Sisin.

Tav. III, Fig. 28, 29, 30.

E. Sismonda, Monogr. Ech foss. del Piemoute. Atti Acad. di Toriuo, Ser. II, Vol. IV, p. 31, Tav. I, Fig. 6.

Io credo di poter riferire allo Spat, chitoiwsus del terziario niedio della collina di Toriuo due esemplari

raccolti da me nello Schlier, non ostante che questi siano quasi del doppio piü grandi della specie tigurata

dal Sismonda.

I caratteri dello Spat, chitonosus presi sui miei esemplari, sarebbero i segueuti. Echinide di forma cordata

depressa, coli' estremitä anteriore profondamente incavata dal solco, e colla posteriore alqiianto rostrata. Solco

anteriore che comincia a piccola distanza dal vertice e che verso l'anibito si fa amplissiino e assai profoudo.

Vertice presse che centrale. Sistema apiciale non ^isibile causa l'imperfetta conservazione. Ambulacri petaloidi

chiusi, stretti, iiifossati. Petiili ambulacrali aiiteriori un poco piü lunghi e divaricati dei posteriori. Spazi inter-

ambulacrali rigoufi e rilevati specialmente verso l'apice. Spazio interambulacrale ini]iari e posteriore piü

degli altri rilevato, ed anzi disposto a forma di carena che dall'apice si prolunga fino all' estremifä posteriore,

la quäle e troncata e prote.sa in forma di rostro per servire di tettoia all'apparato anale. Linee suturali delle

assule molto distinte ed inipresse, specialmente quelle verticali ; la quäle coudizione imparte al guscio di

questo Echinide un aspetto a cui forse non e estraneo l'appellativo chitonosus attribuitogli dall Sismonda.
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löU A. Manzoni.

Faccia abactinale ornata di tubercoli primari scrobiculati e perforati, disposti iu due Serie couvergenti fra

loro a modo di V in ogni assiila, deficienti verso l'ambito e pvineipalmente ahbondanti e beu svilnppati negli

spazi intcrambulacrali latenili niediani ed in quelli lateiali auteriori e lungo i iati del solco anteriore. In

inezzo a questi tubercoli primari abbondano le granulazioni miliari, visibili solo colla leute. L'ambito e piüt-

tosto aeuto. 11 periprocto e vasto, siibcircolare, marginale, sopravanzato in alto dal margine dello spazio

interambulacrale impari, eircondato ai Iati ed in basso da ima considerevole protuberanza subanale, Piastrone

actinale sensibilmente rarinato. Snpcrficie aetinale depressa dal lato anteriore, ricopeita da numerosi tuber-

coli specialraente \ erso il margine anteriore, suila protuberanza anale e linigo la earena del piastrone. Nessuna

traceia di vie ambulacrali e di fascioli, in causa dell' imperfetta conser^ azione. Radioli uon conosciuti.

Dimension! massime:

Diametro longit. 64'°'".

„ trasv. 61""°.

Altezza massima 21

Localitä: Schlier della Co'.lina di Bologna c dcUa GoUiiia di Toriiio. — Molassa di Montese e di

Africo.

Questa niia descrizione corrisponde abbastanza bene con (piella al certo nienodetagliatadel Sismonda, come

si poträ giudicare coU'istituirne il cont'ronto.

Ma oltre a questo io mi sono indotto ad ammettere l'identificazione dei niiei esemplari collo Spat, chito-

nosus dal ritenere clie il terreno terziario medio della collina di Torino. da cui quest' ultimo e detto i)rovenire,

sia appunto il piano delle marne serpeutiuose con Aturia fNautilus), che corrisponde allo Schlier.

Lo Spat, r-hitonosus Sisni. 6 stato successivainente considerato da altri Autori come un Macropueustes. Io

non ho creduto di poter seguire questo esempio, sapendo che i Macropneu.stes sono Echinidi di t'ornia piüttosto

elevata e rigontia, coi petali anibnlacrali aperti alla loro estremitä e superficial'.

Spfifaitgus aasti'iacti.s Laube.

Tav. II. Fig. 10 a tö; Tav. III. Fig. 19 a 22; Tav. IV, Fig. 40, -11.

G. Laube, Echinoidcn tk'r östfireich-ungarischen oberen Tertiäniblagerungen, pag. T.i, T. XIX, Fig. 2, 2«.

II Dr. Laube ha tbndata questa sua specie di Spata.nc/ns sopra tre soll esemplari mal conservati ed in-

completi. Non h quindi meraviglia che ancbe la descrizione e le tigure di questa siano incomplete cd imper-

fette, e che lasci alcun poco a desiderare l'identificazione che io ho creduto poter stabilire fra i miei numerosi

esemplari dello Schlier e lo Sijat. austriacus. Pero debbo t'ar notare che questa identificazione e anche tbn-

data sulla corrispondenza cronologica, che nella Serie dei terreni terzinri iniocenici ticne loSclilier da uu

lato, e dall'altio le sabbie „der älteren Mediterranstufe \on Bayersdorf bei Meissau und von Gross-Höflein",

dalle quali proviene lo Spat, austiiacm del Laube; essendo che queste sabbie e lo Schlier corrrispondano

rispettivamente (secondo i Geologi Austriaci) al deposito di spiaggia e di njare profondo del miocene medio.

Non trattandosi di nuova specie, riprodurro qui la diagnosi originale dallo Spat, austriacus :

„Grosser, herzförmiger, niittelmässig ge\v(dbter Koiper. Die Stirnfiirche ist seicht, macht jedoch am Rande

einen tiefen Ausschnitt, der sich in einer schwachen Rinne auf der Unterseite bis zum Peristom fortgesetzt. Der

Scheitel ist sehwach eingedrückt, die Petaloiden schwach vertieft. Die vorderen sind etwas kürzer als die

hinteren, ziemlich breit, schwacii zugespitzt nnd an der Spitze etwas nach aussen gebogen. Die Poren stehen

in eiförmigen Grübchen; die Porenzonen sind etwas breiter als die Interporiferenzone. Gegen den Scheitel

zu werden die Poren sehr klein. Die vorderen Petaloiden bilden einen sehr offenen Winkel, während die

hinteren dagegen einen sehr spitzen bilden; und an ihren Enden mehr zugenindet sind. Am Scheitel, zwischen

<leu vorderen Petaloidien stehen zu beiden Seiten der sonst kahlen Furche enggedrängte, mittlere Warzen,

Zwischen diesen und den Petaloidien lolgen nun Zickzackreihen von Warzen, wovon sich die den Petaloidien

zunächst stehenden durch Höhe und Grösse besonders hervorthun, (b>ch ist die Zahl derselben keine grosse,
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.V..Han/iüiü. Oli Ediinodeiniü iossili doUo Si-hlii-r di'Ue CoUine di Bolo'ina. Tafl.

Manzoni nacK i.Nat gez. •R.Schöim lith.
KRHöf-aStaatsdruckerei

DenkscliriftoidJt,lkad.d.>\'matli.iiaturw.nasseXXXIX.B(l.U.Ablli.l8J8.
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AJlailzoili.Gli Echinodernü fossili (lello Sclilicr (Icllc l'olliue di Bolo'^ni. Taf.II.

ManzoniracKdifetgez R.SclioiuiJiüi jv Kof - u- 3 taats dreckerei

J)enkschrifteivdJv^\lta(Ld.>\'matli.naturw'. nasse XXXIX.Bd.n.Abtk 1878.
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A.31an/.ülli. Uli Ediinodcrmi l'ossili dollo Sclilii-r dcllc Colline di Holo-hia. Taf. m.

22.

Manzoni nach di'iat. 5 t
KkHof-u Staatsdr-

J)pnkso]iriru.iidJv..\lvad.d3y:math.nalun>-.ClasseXXXIX.Bd.n.Al)lh.l878.
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A31ailzom. Gli Echinodermi fossili dello Schlier dclle Colline di Bologna. Taf. IV.

s.

34.

1^- ^'
' r

"''/.
'''V..

i^^ 35.
"X-,'

^'f-y^^-r.

Mauizoni aack dAjitgez. B..Sch.bttn-iitti.
KRHof U- Staats druckersi

DenkscliriftmdJtAliad.d.l\' math-natuTW. nasse XXXLX,Bd.II.Ablh. 1878.
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GU. E^'hinnrlrrm i fnssiJi drlln Schlier rlelU Colline (li Bolorpra. 16l

sondern nur je eine, zwei, höchstens vier lassen sich bemerken, wovon die ersten zwei constant die grösseren

bleiben. Zwischen den vorderen und hinteren Petaloidien stehen unter einem Winkel, der nach aussen oifen

ist, Reihen grösserer Warzen, u. z. vier und sechs, letztere haben die äussersten Warzen schon wieder etwas

kleiner. Auf dem unpaaren Interambulacrum stehen in der Mitte ebenfalls zwei in eine Zickzackreihe ver-

laufende Reihen grosser Warzen. Letztere reichen jedoch nicht tief herunter, sondern etwa in einer Höhe von

drei Viertel der hinteren Petaloidien verschwinden sie. Die übrige Oberfläche der Schale ist mit feinen, gleich-

massigen Warzen bedeckt. Die Unterseite ist ganz flach, das Plasfrou ist schmal, sehr wenig vorstehend, und

von breiten Mundstrassen umgeben. Die nierenförmige grosse Mundöffuung liegt sehr weit gegen den vorderen

Rand, hat eine schmale Aussenlippe, und eine Reihe Mundporenpaare in den den Petaloidien entsprechenden

Winkeln. Die Hinterseite ist schräg nach unten abgestutzt mit einem queren, schmalen Periproet."

Guscio grosso e solido. Fasciolo subanale ben distinto, seminato di granulazioni miliari. Spine non

conosciute.

Dimensioni massime e minime desunte da esemplari completi:

Diametro longit. da 50 a 120"".

„ trasv. da 43 a 114°°'.

Altezza massime 31°°.

Localitä: Schlier delle Colline di Bologna. — Molassa serpentinosa di Montese e di Africo. Molassa

niarnosa di Guiglia.

Questa Spatangus per la sua forma e struttura appartiene al tipo del vivente Sinit. purpureus, dal_quale

perö si distingue per una molto maggiore profonditä del solco anteriore, per una forma meno rotondata e con-

vessa della superfcie superiore, e per una piü marcata disposizione a zig-zag, o come si dice anche a \j , dei

grossi tubercoli, i quali sono profondamente scrobiculati, crenulati e perforati.

Presse che consimile sembra esser il caso fra lo Spat, austriacus e lo Spat, corsicus Cotteau inquanto

appunto quest' ultimo somiglia moltissimo allo Spat, purpureus par la poca profonditä del solco anteriore e la

curvatura piü sentita ed uniforme della faccia superiore. ^

E probabile invece che lo Spat. Pe/-ro?(4 Cotteau, egualmente del miocene di Corsica, abbiauna grande

affinitä collo Spat, austriacus, essendo che il Cotteau dica che questo Spat. Pa-rom „difföre du Spat,

corsicus par sa taille plus forte, sa face sup6rieure plus renflee, son sillon antörieur beaucoup plus profond et

plus anguleux vers l'ambitus, ses aires ambulacraires plus effilees, ses gros tubereules plus volumineux, plus

abondants autour du sommet, tout autrement disposes et descendaut moins bas ver l'ambitus" (Cotteau, Ech.

foss. de l'Ile de Corse 1877, p. 335).

Come nitre specie aualoghe allo Spat, austriacus il Dr. Laube cita lo Spat regiime Forbes. lo Spat,

pustutosus, Wright and Adams, ed indica nello stesso tempo alcune difi'ereuze che considera come distintive

di queste specie messe a confronto coll'anzidetto Spat, austriacus,

Hchisastei' sp.?

Tav. UI, Fig. 23, 24.

Da uu lato la grande iucertezza che regna fra le troppo numerose specie di Schizaster enumerate dagli

Autori nei terreui terziari. e dall' altro lato la imperfetta conoscenza che io ho di que.ste, non mi hanno per-

messo di detenninare il valore specitico delle Schizaster dello Schlier di Bologna, il quäle per giunta h stato

da me raceolto solo in esemplari mal conservati.

In via di esclusione posso alfermare che questo Schizaster non h lo Seh. canaliculatus vivente nel Medi-

terraneo, e che piuttosto ha una certa somiglianza collo Schis, gibberulus Ag. del Mar Rosso.

1 Egualmente lo Äpac. -BAotie C o 1 1 e a u , fossile dell'Isola di Rodi (vedi : Cotteau, Echinides iiouveaux ou peu conmis,

p. 198, Pi. 28, Fig. 4) bene si distingue dalle Spat, austriacus, essendo che il primo somigli tanto allo Spat, purpureus da poter

essere identificato ad una delle sue molte varietä.

Deukschriften der mathem.-naturw. Ol. XXXIX. Bd. Abhandlung von Nichtmitgliederu. V
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162 A. ManzonK

Fra Ic specie fossili meglio conosciute, quella a cui piü si avvicina lo Scluzaster dello Schlier di Bolopia

e lo Schiz. Parkinsoni Ag'., il qiiale e caratterizzatto da uii solco anteriore piuttosto stretto e nou molto

profoudo, con apice centrale o appena spostato iu dietro, colle aree ambnlacrali pari anteriori reiativamente

Corte e piuttosto avvicinate fra loro.

Lo Schizaster dello Schlier di Bologna e, come si puo giudicnre dalle tigure, di forma tondeggiante e

globosa, e presenta le seguenti dimensioni

:

Diametro longit. 48'"".

„ trasv. 49""".

Altezza massima 29""".

Localitä: Schlier delle CoUine di Bologna. — Molassa di Montese e di Africo.

A p p e n d i c e.

Come ho accennato in iina nota posta in principio di ([iiesto mio lavoro, io dehbo aggiungere un'altra

specie al gruppo degli Echinodermi sopra descritti dello Schlier di Bologna. Questa altra si)ecie mostra

essere una novitä echinologica non meno interessante dell' Hemipn. italicus della Maretiu l'arett, ed io sono

doleute di non poterla ligurare nelle unite Tavole.

Heteröbrissus Hontest M a n z. e M a z z e 1 1 i.

Manzoni e Mazzetti, Op. cit. p. 5, Tav. I, Fig. 2.

Qnesto nuovo genere e questa nuova specie e stata creata sopra un uuico esemplare da me raccolto nella

Molassa serpentinosa di Montese, essendo questo esemplare (comme piü spesso aceade), non ben conservato,

ed avendo le sequenti dimensioni: Diametro longit: 68 Mm. — Diametro trasv: 55 Mm. — Altezza massima

circa 25 Mm.

Successivamente io ho raccolti due deformatissimi esemplari di questa specie nello Schlier di Bologna,

e due altri esemplari meglio conservati provengono dalla Molassa marnosa di Guiglia nelle Colline di Modena,

di cui il piü hello trovasi nella collezioue di Don Mazzetti a Modena, e l'altro presso di nie. Col concorso di

questi cinque esemplari ecco come si puo formulare la descrizione AqW Heterohrissus Montesi:

Echinide a forma di Brissus, ovoide, senza traccia di solco anteriore e di petalo impari, colla sommitä

ambulacrale posta al terzo anteriore, cio6 molto eccentrica in avanti, cogli ambulacri disposti fra loro come

nel genere Brisniis (tipo Br/'ssus vnicolor), essendo gli ambulacri stessi del tutto superficial!, aperti, divaricati,

aniplissimi ed estesi fino all'ambito dell' Echinide, senza alcuna interruzione delle rispettive zone porifere. La

superficie abactinale e ovunque coperta da numerosi e grossi tubercoli primari, che sono scrobiculati, crenu-

lati e perforati. Le assule sono straordinariamente grandi. 11 periprocto e marginale. La facia actinale non

h conosciuta.

Gli esemplari di Heteröbrissus dello Schlier di Bologna e di Guiglia sono piü grandi del doppio di quello

di Montese, e ciö a conferma della regola da me sopra enunciata. Egualmente la scoperta AqW Heteröbrissus

Montesi nello Schlier di Bologna e di Modena conferma la tesi da me sostenuta del legame che esiste fra

questa formazione e quella della Molassa nelle Proviucie di Bologna e di Modena.
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GUEchmodermifunsiUdcUo Schlier dc//c ('oIUik di Bologna. 163

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE.

NB. Tutte le figure di qiu'stc 'l'avulc sono in diiiieusioni iiatiuali, meno qiiullu che lappiesentano i dettagli di stnit-

tiua, le (juali perciö sono viste sotto vario ingraudimento.

TAVOLA L
Fig. 1. Maretia Paretz TiiAUiowi.

Esemplare adiilto di massime dimensioni, visto dalla faccia abactinale, senza che vi sieno stau disegnati supra

i tubercoli.

„ 2. Lo stesso esem))lai-e di Maretia Fareti visto dalla faccia actinale cuii tiitte le particolarita di stiuttuia e di oriia-

namentazione.

„ 3. Ilemipneustes italicus Mauz Olli e Mazzetti.

Esemplare di minime dimensioni. visto dalla faccia actinale.

„ 4. Pericosmus callosus Manzoni.
Esemplare di forma conioo-elata, visto dalla faccia abactinale, senza traccia di sistema apicale e di fasciolo

peripetale, causa l'imperfetta conservazione.

„ 5. Lo stesso esemplare visto dalla faccia actinale.

„ 6. Lo stesso esemplare visto dal lato anteriore per mostrare il solco anteriore cd il suo modo di confliiirc nell' acti-

nosoma, del quäle il labro esterno si distacca sul profilo delle base o snpcrficie actinale dell' Ecliiiiide.

„ 7. Lo stesso esemplare visto dal lato posteriore, per mostrare la posizione delf apparecchio anale e la prominenza delle

due callositä laterali.

TAVOLA IL

Fig. 8. Pericosmus callosus Manzoni.
Esemplare depresso e sebiacciato ed alcun poco distorto, visto dalia sua faccia abactinale.

„ 9. Lo stes.so esemplare visto dalla sua faccia actinale, dove mostra ben conservata la disposizionc delle vie ambula-

crali, e la grauulazione niiniita presso che omogenea della superficie.

„ 10. Spatangus anstriaciis Laube.

Esemplare di massime dimensioni, visto dalla sua faccia abactinale.

„11. Placca interambulacrale laterale di Spat, austriacus dell' esemplare Fig. 10, ingrandita del doppio per far vedere la

struttura e la disposizione dei tubercoli priraari, e la distribuzione in mezzo a questi dei tubercoli secondari e miliari.

„ 12, 13. Un grosso tubercolo A^Wo Spat, anstriactis, ingraudito di circa 10 volte, visto dall'alto al basso e di profilo, per

mostrarne la struttura.

„ 14. Esemplare di medie dimensioni della Spat, austriacus, visto dalla faccia abactinale.

„ 15. Placca marginale interambulacrale A\ Spat, auatnacus dell' esemplare fig. 10, ingrandita del doppio, per mostrare la

distribuzione su di essa dei tubercoli miliari.

„ 16. Hemipneustes italicus Manzoni.
Esemplare di medie dimensioni, visto dalla faccia abactinale, e che per la sua buona conservazione mostra

le due Zone porifere deU'ambnlacro impari eiillocate nel fondo del solco anteriore.

„ 17. Lo stesso esemplare visto di lato e di prolilo, per mostrare l'altezza deU'Echinide, hi sporgenza delle protuberanze

subauali, e la continuazione delle zone porifere verso l'ambito.

„ 18. ilaretia Pareli M.a.moni.

Esemplare piccolo, distorto, visto dalla faccia abactinale.

TAVOLA m.
Fig. 19. Spatangus austriacus Laube.

Esemplare di minime dimensioni, visto dalla faccia abactinale.

„ 20. Lo stesso esemplare visto di profilo per mostrare la tendenza alla forma globulare che in giovanissima eta presen-

tano gli Spatangite.
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1G4 A. Manzoni. Gli Echinodermi fosnili dello Schlier delle Colline di Bologna.

Fig. 21. Spatangus atisfriacus Laube.

Esemplare di massime dimensioni, visto dalla sua fficcia abactinale, per mostrare la profonditä del solco ante-

riore nel punto in cui taglia l'ambito e si riflette per confluire nell'actinosoma, per far vedere la disposizione

delle vie ambulacrali, del sistema anale e del fasciolo subanale, e la distribuzione dei tuberooli.

„ 22. Altro esemplare di Spat, austriacus di massime dimensioni, visto di profilo.

„ 23. S<;hizaster sp.?

Esemplare visto dalla sua faccia abactinale.

„ 24. Lo stesso esemplare visto di profilo.

„ 25. Doroddaris papillaia Leske.

Frammento che comprende una quinta parte dell'Echinide.

26. Placca equatoriale dello stesso frainraento di Doroddaris, visto con doppio ingrandimento per mostrarne la struttura.

27. Radiolo attribuito alla Dorocid. pupillnia. a. Radiolo in dimensioni naturali. b. Lo stesso ingrandito del doppio e visto

per il lungo. c. Lo stesso visto in sezione trasversale per mostrarne la solcatura.

„ 28. Spatangus chitonosus Sismonda.
EsempLire ben conservato, visto dalla sua faccia abactinale.

„ 29. Lo stesso esemplare visto dalla sua faccia actinale.

„ 3ü. Lo stesso esemplare visto di profilo.

TAY LA IV.

Fig. 31. Hemipneiistes italicus Manzoni.
Esemplare di grandi dimensioni, visto dalla sua faccia abactinale.

„ 32. Altro esemplare dello stesso Jlenupneusies, visto dalla faccia actinale per mostrarne la configurazione.

„ 33. Maretia Paretz Jinnzoni.

Esemplare di cospicue dimensioni e di massima buona conservazione, visto dal lato abactinale, con i tubercol

primari distribuiti Hno iiH'ambito deH'Echinide.

„ 34. Esemplare giovanile e di minime dimensioni di Maretia Pareti , visto dal lato abactinale ed in cui sono stati omessi

i tubercoli.

„ 35. Porzione di area ambulacrale laterale anteriore e di spazio interambulacrale , visto con doppio ingrandimento per

mostrare i dettagli di struttura delle zone porifere ed interporifere, e la distribuzione sulle assule dei tubercoli

primari, secundari e miliari.

„ 36, 37. Un tubercolo primario di Marella Pareti, ingrandito di circa 10 volte e visto dall'alto al basso e di profilo per

mostrarne la struttura.

„ 38, 39. Due diverse spine di Maretia Pareti, viste in dimensioni naturali e con vario ingrandimento per mostrarne la

struttura.

„ 40. Spatangus austriacus Laube.
Esemplare di piccole dimensioni, visto dal lato abactinale.

„41. Altro grande esemplare di Spat, austriacus, incompleto nell'estremitä posteriore, visto dalla faccia abactinale, per

mostrarne la disposizione delle aree petaloidi e la distribuzione dei tubercoli primari.
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