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ABSTRACT: GRUPPO RICERCA GEOMORFOLOGIA CNR, Geology
of the Febbio area, between Mt. Cusna and Secchia River (Emilian
Apennine) (IT ISSN 0084-8948, 1982).

The research started with a geomorphological survey in which
25 researchers took part. Since then numerous other survey cam
paigns have been carried out in order to complete and standardize
the geomorphological map . Various other themes have also been
studied regarding climate, morphometry, Pedology, Hidrogeology
and soil-use. The 'choice of this area may be justified by numerous
geomorphological points of wiew. It includes much evidence of
the last glaciation, particularly in the form of moraine heaps .
There are some remnants of terraced surfaces probably of Pleisto
cene periglacial origin. Some displacements have been individuated,
probably active also in recent times. Much of the area's surface
shows serious hydrogeological degradation, with numerous and
vast landslide phenomena in some places connected with seismic
events. Some reports of archeological evidence indicating the pre
sence of man aroused our hopes of finding chronological evidence
of this type. The presence of soils allowed a pedological and pa
linological study and therefore the opportunity of connecting pa
leoclimatic and paleovegetational references with geomorphological
evolution and the possible correlation with other data of the same
kind.

The investigated area is located on the Adriatic side of the
Northern Apennines where formations belonging to the strati
graphic-structural unist of Mt. Modino - Mt. Cervarola, Canetolo
and Mt. Caio widely outcrop. Just SSW of the investigated area the
«Macigno » Formation, belonging to the Tuscan sequence, is present.

In spite of controversial paleogeographic and stratigraphic in
terpretations, the structural setting of the area can be outlined as
follows .

The « Macigno» Formation, represented by thick bedded tor
biditic sandstones and marlstones (upper Oligocene-lower Miocene
in age) forms an NE overturned anticline, with axis oriented NW
SE. Out of the structural units outcropping in the region this is
geometrically the lowermost one.

("') Alla stesura del testo hanno contribuito i Ricercatori del
Gruppo di Ricerca Geomorfologia del CNR (coordinatore PANIZZA
Mario) qui di seguito elencati, nella misura indicata ad ogni capi
tolo e raggruppati per Ente di afferenza: BETTELLI Giuseppe, BOL
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uersita, Parma); VITTORINI Sebastiano (1st. Geologia, Uniuersita,
Pisa); CANUTI Paolo, MOISELLO Ugo, TENTI Giuliano (1st. Geolo
gia, Uniu ersita, Firenze); DRAMIS Francesco , GENTILI Bernar
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La redazione del testo estata curata da CARTON Alberto.

Overthrusted above the «Macigno » Formation (the highest
part of the Tuscan «nappe ») the Mt. Modino - Mt . Cervarola
Complex is present. It is represented by thick turbiditic sandstones
and marls with several intercalated « olistostromes ». Considerable
disagreement exists among Authors regarding the original paleogeo
graphic location of this stratigraphic sequence, which is considered
belonging the inner (allocthonous) Tuscan basin by some, or to
the external (autochthonous) Tuscan basin by others. Furthermore
some German Authors retain that the Mt. Modino - Mt. Cerva
rola sequences were deposited in a trough located between the
Tuscan and Umbrian basin . From a structural point of view, the
Mt. Modino - Mt. Cervarola Unit is characterized by tight folds
overturned N ad NE . Norm al and reversed fault s are present which
show Apenninic and antiapenninic strikes.

Geometrically above the Mt . Modino - Mt. Cervarola Unit, for
mations belonging the Canetolo Unit are present. The latter is con
sidered as deposited betwe en the Ligurian and Tuscan domains,
and it is often referred to as a «Subligurid Unit ». Sediments of
this sequence are represented by claystones, limestones and sand
stones. They outcrop limitedly and with reduced thickness.

Geom etrically above the Canetolo Unit, the Mt. Caio Unit is
present, which is ascribed by all the Authors to the Ligurian area .
It is represented by the well known sequence of the «Helmin
toidaea Flysch » (Senonian in age) an by its base complexes. The
latter are widely outcropping and are constituted by chaotic clay
stones with ophiolites [« argille scagliose » Auctt.) and by inter
bedded claystone and sandstones. The formations of the base com
plexes are highly tectonized and laminated, while the «Helmin
toidaea Flysch» forms several overturned folds with Apenninic
vergency which are affected by faults.

Finally, in the NW edge of the investigated area near the Sec
chia River, the «Burano Formation» outcrops, which is Triassic
in age and is constituted by evaporitic rocks (gypsum, anhydrite,
dolomitic limestone). It is highly tectonized and it is known both
from the Tuscan and Umbrian sequences .

The structural setting briefly reviewed, was reached mainly in
the upper Miocene (Tortonian) during the so-called .Tuscan phase
of the Apennines orogeny, wh en the above discussed piling of struc-

. tural units occurred. During the Messinian, Pliocene and Quater
nary periods the uplift of the region continued up to the present.
Linear features (as normal , reversed and wrench faults) which are
particularly evident in the present day morphology, indicate that
a recent neotectonic activity has affected the investigated area.

The analysis of thermometric and pluviometric data of the pe
riod 1961-1977 has given the following results: the average annual
temperature is between 11 °C in the valley areas and 5 °C on the
hills. Maximum temperature is 34 °C in August, the minimum re
corded is - 17 °C in January. The average annual range of tempe
rature is 15.5 "C. On the whole the area studied has a rather low
continentality inde x.

The annual amounts of rainfall go from a minimum of 1000 mm
to a maximum of 2000 mm. The average annual rainfall is 1700 mm
distributed over 117 wet days. The rainiest month is November
(226 mm), the dryest July (66 mm). The pluviometric regime of
the area studied is of the sub-mediterranean type.

According to the classification of KOPPEN the area is of the Csb
type of climate (subcontinental), more precisely , the areas below
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800 m are of the continental temp erate climate type and those
above 800 m are of th e cool temperate climate type.

As for the frost-thaw cycle analyses, these are a negligible
aspect of the climate up to 700 m, but become more significant
at higher altitudes. Th e snow cover becomes appreciable in the
month of November and disappears almost completely in May.
Maximum thic knesses are achieved in February and March , in
places over 1 meter at the hi ghest altitudes. Ov er 1 000 m altitude,
the ground is covered with snow during all th e winter period and
also during th e spring at altitudes high er than 1200 m.

Data regarding annual maximum rainfall lasting from 1 to 5
days have been elaborated statistically. Th ese data may be conve
niently interpreted according to Gumbel's law of extreme values
which permits the calcul ation of the height of th e rain with return
time T for a duration t from 1 - 5 days. For ever y station typical
parameters of the climatic possibility curv es were calcul ated in
relation to the average and to values with a return time of 50 years.
Data dist ribution is represented carto graphycally with results ob
tained fro m exper imen tal values for th e averages and their extra
polat ion for th e return tim es given .

Lastly , th e hydric balance was calculated using THORNTHWAITEJS
method for th e 4 basins in the area studied. The hydrological cha
racteristi cs of the 4 basin were found to be similar , considering
that the area has more or less th e same regime as far as rainfall
is concerne d. Th e flow coefficient tends to be high everywhere , with
annual average values rang ing between 0.71 of T. Secchiello and
0,53 of Rio Sologno, the units flows vary between 43 litres per km2

and 22 litres per km' .
Th e geomorphological survey was carri ed out principally in th e

field and preceded and followed by a careful photointerpretative
study. Th e map shows the lithologic characteristics of the bedrock,
the surface formations, th e tectonic and hyd rographic data, various
gene tic typ es of forms and processes and some forms of mixed
origin. As far as the chronological aspect is concern ed, the deposits
have been related to the upper Pleistocene - present interval; the
forms have been related to the Holocene (past and present) with
th e exception of the glacial and periglacial form s, which have been
att ributed above all to the Pl eistocene, and the karstic forms, which
have been considered pol ychronological. Th e recent activi ty of a
nu mber of tectonic lines is also depicted . The forms link ed to th e
action of channelled surface waters have been distin guished to
show slope forms and stream forms.

Slide ph enomena have been divided into three types : flow-slid
ing, fall , massive fall.

From th e orographic point of view the most significant elements
are th e two mountain ridgelines , one (M t, Cusna - Mt. Ravino) of
Apennine orientatio n, th e other anti-Apennin e. Th e form er is con
stituted predominantly by arenaceous rock s and has the alignme nt
characteristics of th e highest peaks in an intern al position with
respect to the main Apennine divide (phenomenon probably due
to recent Tectonics). The latter is cons tituted predominantly by
flyschoid form ations.

With reference the area can be divided into two morphostruc
tural strips : th e upper Apennine strip, and th e central Apennine
strip. The first strip, characterized by overturned fold s and over
thrusts , is marked by th e following geomorphological characteristics:
high-energy relief , steep depression of tectonic origin of the divide,
maximum elevation not coincidental with th e main Apennine divide.
The second strip is constituted by clay and flyschoid form ations
which tectonically cover , in part, the units of th e first strip and
are, in turn, covered tectonically by other units. In this area the
clay and flyschoid formations are ampl y developed and th eir tectonic
sett ing, often complicated and sometime chaotic , produces very
irregular forms due to selective erosion . Th e morphological pro
cesses that have mod elled and are modelling th e slopes of the are
mainly glacial processes, slope processes in periglacial and temp erate
environments, and torrent-like, karstic and anthropic processes. Th e
evolution of th e slop es is occur rin g at present by the action of
diffused and chann elled waters and by th e actions of mass move
ments of differen t types.

A large part of the area has been subj ected during the Pl eisto
cene to glacial morphogenesis. Morainic accumulations constituted
by chiefly arenaceous detritus modelled into ridges, rounded hillocks,
are observed widely on th e slope below the highest peaks expos ed
to the N and NNE. Characteristic cirque forms, more or less pre
served and remodelled by successive degradation processes are also
due to glacial morphogenesis .
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A number of detritic accumulations previously attributed to
glacial morphogenesis have been interp reted as glacis deposits. For
the most part it is a matter of materials derived from th e erosion
of moraines and left on the clay slopes downstream of the glacial
fron ts by plastic fluid movements, particularly active in a cold cli
mate when the hight rela tive humidity and th e abundance of snow
favoured a high wat er content in the soil.

Periglacial morphogenesis has worked widely in th e are a during
th e cold phas es of th e upper Pl eistocene. Its action as responsible
for soft forms and accumulations which in some cases have com
pletely smoothed th e slopes cut earlier . Such forms are connected
with intense frost shattering and with slope processes (slope wash
due to the melting of snow), which have produced and deposited
large detritic accumul ations. The most characteristic periglacial
forms of the area are the nich es cut by nivation and th e stratified
detritic deposits on slopes (eboul is ordonnesi . Other forms due to
Pl eistocene periglacial morphogenesis are congelifluction deposits.
P resent periglacial processes sha ttering congelifluction, pipkrake)
are obse rved only at the highest elevations and where anthropic
brush clearin g has elimina ted spontaneous plant cover.

Torrent-like eros ion is actively present throughout th e are a. The
for ms connected with it however date chiefly from the Holocene,
when the impro vement in climatic conditions favoured th e reacti 
vation of linear eros ion. Steep slopes were thu s created which con
trasted distinctly with the soft forms produced earlier by periglacial
morph ogenesis. In some areas the erosion by action of torrents, par
ticularly active, tr iggers slide ph enom ena of varying importance on
the slopes . Terraced alluvial deposits due to wea thering (cold peaks
du ring the H olocene) or anthr opic (brush clearin g) causes are found
where the particular geomorphological conditions have permitted
th em to accumula te and to remain:

Relicts of terraced alluvial deposits from the Pl eistocene are
found in places .

Present morphogenesis on the slopes is linked essentially to the
action of flowing surface waters and to the action of gravity. P re
sent geomorphological evolution is different on slopes of lesser gra
dient modelled by glacial and periglacial proc esses of th e Pleisto
cene and of those having steep gradients conn ected for th e most
part wi th the resumption of line ar erosion in th e H olocene. On
sur faces of flatt er gradient large slide ph enom ena (of th e flowing
sliding type) are produced which involve prim arily th e covering
materials or , sometimes, phenomena of plastic deformation and
solifluction . Th e steep slopes , on the other hand , are th e site of
slide movements (fall and flowslid ing) which generally involve th e
bedrock. Present on such slopes in a more or less in tense manner,
moreover , are erosion processes due to flowin g surfa ce wa ters.

Th e karstic ph enomenon app ears to be particularly develop ed
on some reliefs corresponding to gypsum-limestone outcroppings
of the Triassic. In th ese form ations th e ph enom enon of dissolution
creates sinks , caves, pits, funnels , large springs, etc. Recent studies
have demon strated the presence in the area of numerous alluvial
sinks which testify to a widespr ead and deep karstic activity. A
recurrent phenomenon is the clear alignment of th e sinks, which
probably follows th e course of fractures and of small faults.

In the section devot ed to the quantitative analysis, th e morpho
metric characteristics of th e stream network are considered. To this
pu rp ose the whole area is subdivided in th e component drainage
basins and the relations between dr ainage density, relief ratio, hyp 
sometric curve, slope angle and lithology are discussed. Slope and
aspect maps of th e whole area, obtained by automatic data acqui
sition and processing, are also proposed . Aft er discus sing in short
the construction techniques, th e distribution of th e var ious slope
and aspect classes is discussed .

Th e soils in the Febb io area (RE) may be grouped into three
alt imetric zones referred to as many th ermic regimes : the lower
one, un to 1 300 m a.s.l., wi th a mesic regime; th e intermediate
one, up to 1 900 m, with a frigid regime and , finally, the higher one
over this altitude, presen ting a criic regime in soils which have
no accumulation of rough organic matter on th e surface (SOIL TAXO
NOMY, 1975 ). Everywhere th e moisture regime is ud ic.

In th e low er climatic zone, on shales, soils with recent and
actual pedogenesis are mainly found. The degree of development
does not exceed that of the Entisoils , also because of active erosion ;
on more stable morphologies, mainly on sandstone, Inceptisoils may
develop.

The intermediate zone is the area with the greater accumula
tion of glacial and slope deposits. Still now there appear eviden-



ces of older fluvial, glacial and periglacial cicles.
As to the recently deposited materials and the eroJed surfaces,

the pedological landscape is linked to the actual evolutive and envi
ronmental situation, with the presence of Entisoils, Spodosoils and
Inceptisoils; while, where evidence of ancient events may be obser
ved, paleosoils, both relitc and buried, are found. Frequent sedi
mentological, pedological discontinuities and stone lines appear
in more stable morphological situations.

The higher zone is dominated by the genetic process of the
eluviation of the bases from the system because of the udic re
gime charact erizing the environment. On sandstone lithotypes and
on deposits of colluvial material , podzolization is the most expres
sed evolutive trend of the stable surfaces. On carbona tic lithologies,
the evoluviation phenomena are slowed , also because of low tempe
rature (criic regime), and Mollisoils are found. Finally, the evolu
tive trends appear limit ed in the situations subjected to erosion
and ther e mainly develop Entisoils and rock outcrops.

The relict soils of the intermediate zone were more carefully
studied, by means of chemical, sedimentological and mineralogical
analysis, with the aim of building up a chronological scheme of
the environmental and geomorphic phenomena that may have been
important for soil development. Three homogeneous units were
distin guished: the flysch reliefs; the glacial deposits; the paleosur
face of Mt. Cusna.

The flysch reliefs still present marks of paleopedogenesis pre
ceding the last glacial period. They are Paleoudalfs developed on
glacis deposits and represent the southern and highest sector of a
paleopedological facies well documented on the Emilian Apennines
and on the terraced alluvial fans of the pedeap ennines . During the
last glacial period the flysch area was reached by the moraines only
during the most ancient phase, while it was later interested by evi
dent phenomena of periglacial sedimentation (eboulis ordonn ei. On
these deposits, during the late glacial period and in the Holocene,
Haploboralfs developed.

Even in the absence of absolute dating, the principal system of
the morainic deposits in Val d'Asta is attributed to the glacial
maximum 19 000 b.p. old during the last glaciation. In this area,
the pedogenesis is, of course, post-glacial: stratigraphic , paleobo
tanical and palethnological evidence suggests that only during the
Atlantic period there were favourable conditions for the develop
ment of soils presenting peculiar genetic mineral horizons, and
repres enting a typical chrono- and pedo-stratigraphic unit for that
age in the studied area.

During the Pre -Boreal, an environmental, perhaps a climatic,
crisis caused, the erosion and the burying of those soils with collu
vial deposits. The accumulation of organic metter due to a new
resettling of the vegetation cover, determined a general brunifica
tion and, in particular conditions, a process of podzolization.

The paleosurface of Mt. Cusna, largely glacialized during the
glacial maximum, shared with the second area its pedogenetical
history up to the Atlantic: in fact all over the paleosurface, Incep
tisoils, usually buried, are found.

From the Sub-Boreal un to now, the evolutive phases are com
pletely different. This period is characterized by a strong transport
of material from more sloping and higher areas and an accumulation
in areas with less energy. In these areas the pedogenesis that de
velops on the colluvium varies according to the dynamic of the
transport: when it is stronger Entisoils are found; where, on the
contrary, the colluvium is shallower, Mollisoils may develop.

More recently, perhaps because of anthropic influence (logging
and intensive grazing) a strong gully erosion prevailed, disecting
the surface into edges separated by channels and deep incisions.

As with a good deal of the ridge areas of the Tuscan-Emilian
Apennines, the zone of Febbio was also densely settled during the
Boreal and early Atlantic age by mesolithic hunters. At first micro
and hyper micro-lithic triangles and Sauveterre points appear and
later a new tradition with trapezes takes place. The mesolithic
settlements were located in strategic positions for hunting and
harvesting: along passes and edges of lake basins. Ad for the re
mainig Atlantic period, numerous Neolithic communities settled in
the plain in the Po Valley at the foots of the Apennines, whereas
the zone of Febbio remained uninhabited. Traces of occasional
passages have been recorded in the Sub-Boreal age concerning
eneolithic, Iron Age and Roman age cultures. A first systematic
exploitation of the area was recorded in the early Middle Ages
when some curtensian structures were established in the area . The
settlements howerer began to be properly documented in the Middle

Ages when a systematic exploitation of the woods began with con
sequent sheep-rearing activity . The cultivation of the land on the
other hand was restricted to small plots surrounding the family
dwellings.

Palynological investigation carried out on the soil profile "Ba
gioletto" has given the following: preliminary results. Absolute
pollen frequencies increase in a downward direction through cyclic
oscillations. This vertical pollen distribution occurs also when we
consider Pt eridophyta or Spermatophyta APF singly. APF oscilla
tions are correlated with lithological discontinuities in soil profile.
Pollen analysis appears to confirm pedological investigations: the
"Bagioletto" profile consists of two soils; the lower soil has been
broken by erosion, the upper one is evolving on a colluvial de
posit. A deeper pollen spectrum of the paleosoil shows local herba
ceous environments, bordered by woodland with thermophilous
hardwood: Qu ercus, Ulmus, Carpinus , Ostrya, etc. The following
spectrum testifies cooler and wetter condition (Abies, Fagus, and
increase of Alnus) . In the pollen spectra of the upper soil we found
grassland and/or heathland environments in loco and the spread
of Fagus in the nearby woodland. By comparison with Chiarugi's
diagrams concerning the Apennines we can assume the "Bagio
lett o" pollen spectra would cover a space of time from the Boreal
to Subatlantic period.

The authors outline a schematic description of hydrogeological
and structural features of ground-water reservoirs connected with
the lithological units represented in the Febbio area. Information
about the hydrodynamic behaviour of aquifer and their connection
with the drainage network is also given. As well as traditional pa
rameters , such as permeability, presence of fissures and so on, the
way ground water circulates has also been taken into account. The
refore, the following distinction has been made: pervious units,
semi-permeable units, and impermeable units. Moreover, limits of
impermeable and semi-permeable bodies (forming «septa» that
cannot be crossed over by water) and limits between pervious for
mations (forming relativ e separation « septa » for circulating waters)
have been pointed out. On this ground, the Febbio area has been
divided into 4 sectors. It has been also verified the connection
between water outflow from more pervious formations next to
highly argillaceous units, and development of landslide phenomena
peculiar to many of the considered areas.

To describe the use of resources and the relationship between
man and the environment under consideration, a land-use map has
been drawn up . This map, useful in many different ways, shows
both the qualitative characteristics of the information (type of use)
as well as those of a distributional and dimensional nature. The
area has been divided into 17 classes of use.

The reconstruction of the area's geomorphological evolution is
as follows :

The most ancient traces of morphogenesis seem to be provided
by some remnants of summit surfaces and in particular, that of
M. Penna.

In the Mt . della Stetta locality traces of surfaces have been
found dating back to the penultimate glaciation, with evidence of
paleopedogenesis from the last interglacial period.

Before the last glaciation there must have been a phase of
erosion carving out the valleys which would contain the .glacial
tongues and moraine and periglacial deposits.

The glacial and periglacial morphogenesis of the last cold Plei
stocene period has left the most evident traces in the area in the
form of erosion and deposits , in places very clear and well pre
served: for example, the moraine deposits of Mt, della Stetta, Go
vernara and Mt. Cusna, the periglacial stratified slope deposits of
the « eboulis ordonnes » type, on the slopes of Mt. Prampa and
Mt. La Stetta, and the glacis deposits in front of the moraine heaps.

The morphoclimatic conditions brought about by the last gla
ciation and , in particular, those of the last apex would markedly
inhibit pedogenetic processes.

In a decisively post-glacial period the are becomes covered by
forest up to the highest altitudes and the environmental conditions
become favourable to the settlement of Mesolithic communities.
From the Sub-Boreal period onwards the environment acquires more
outstanding, dynamic elements connected with a deterioration in
the climate: a widespread phase of colluvium accumulation affects
all the environments examined and this is followed by a phase of
marked, prevalently linear incision. This phenomenon may be justi
fied by both the strong neotectonic activity in the area and by the
deterioration of climate with the Sub-Atlantic period.
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These neotectonic movements are responsible for the raising of
the Monte Cusna chain - the Alps of Vallestrina, which, as a result,
is situated above the Apennine watershed.

With the regrowth of vegetation on the slopes during the Bo
real period and with the consequent reduction in the quantity of
debris material introduced into the hydrographic system, in the
main drainage system, there b a connection with an active phase
of vertical erosion which first carves out the deposits accumulated
during the previous phase and afterwards the whole substratum.
Connected to this linear erosion there are, of course, instances of
instability often producing landslide phenomena.

In more recent times the spreading practice of deforestation has
produced widespread slope-instability with resulting erosion of the
soils and more generally, of the slopes.

RIASSUNTO: GRUPPO RICERCA GEOMORFOLOGIA CNR , Geomor
fologia del territorio di Febbio tra il M . Cusna e il F. Secchia (Ap
pennino Emiliano) (IT ISSN 0084-8948, 1982).

I motivi scientifici che hanno portato alla scelta di quest'area
per uno studio interdisciplinare sono i seguenti: vi sono numerose
testimonianze del glacialismo quaternario, sotto forma soprattutto
di accumuli morenici ; sono presenti alcuni lembi di superfici ter
razzate di probabile origine periglaciale pleistocenica; sono state
individuate alcune dislocazioni probabilmente attive anche in tempi
recenti; molte parti del territorio si presentano in grave dissesto
idrogeologico, con numerosi e vasti fenomeni di frana , a luoghi
anche connessi con episodi tellurici; alcune segnalazioni di testi
monianze archeologiche di frequentazione umana facevano sperare
in un supporto cronologico di questo tipo; la presenza di suoli po
teva permettere un approfondimento pedologico e palinologico e
quindi la possibilita di riferimenti paleoclimatici e paleovegetali
all'evoluzione geomorfologica e l'eventualita di correlazioni con altri
dati dello stesso tipo .

L'assetto strutturale della regione e legato alla fase principale
della tettogenesi dell'Appennino che risale al Tortoniano (fase to
scana) con sollevamenti che continuano anche fino al Quaternario
con pulsazioni di varia durata ed intensita.

In base alIa classificazione di KOPPEN l'area studiata si inserisce
nel tipo di clima Csb (subcontinentale), piu esattamente le localita
al di sotto degli 800 m sono del tipo a clima temperato continen
tale, quelle sopra gli 800 m del tipo a clima temperato fresco. Sono
stati analizzati i dati termometrici e pluviometrici, i cicli di gelo
e disgelo, le precipitazioni massime annuali da 1 a 5 giorni di du
rata e infine estato fatto il calcolo del bilancio idrico , utilizzando il
metodo THORNTHWAITE, dei quattro bacini presenti nell 'area.

L'area e stata soggetta, durante il Pleistocene superiore, a mor
fogenesi glaciale e periglaciale. Caratteristiche forme a circo e ac
cumuli morenici si osservano sui versanti posti a ridosso delle cime
piu elevate ed esposti verso Nord. Le forme periglaciali piu signi
ficative sono Ie nicchie di nivazione, i detriti stratificati di versante
(eboulis ordonnesi e i depositi a glacis. Processi periglaciali (geli
frazione, geliflusso, pipkrakes) si osservano oggi solo aIle quote
piu alte e dove il disboscamento antropico ha eliminato la coper
tura vegetale spontanea. La morfogenesi recente e in atto e con
nessa con Ie azioni delle acque correnti superficiali (erosione torren
tizia, ruscellamento diffuso e concentrato) e della gravita (movi
menti di massa di diversa tipologia e importanza). II carsismo ha
prodotto caratteristiche forme in corrispondenza degli affioramenti
gessoso-calcarei del Trias .

Uno studio specifico e stato dedicato all'analisi geomorfica quan
titativa per evidenziare Ie caratteristiche morfometriche del retico
lato idrografico, dell'acclivita e dell'orientamento dei versanti, anche
mediante i mezzi automatici di rilevamento ed elaborazione dei dati.

I suoli dell'area di Febbio possono essere raggruppati entro
tre fasce altimetriche riferibili ad altrettanti regimi termici. La fa
scia inferiore, sino a 1300 m s.m., con un regime mesico; quella
intermedia, sino a 1 900 m s.m. con un regime frigido; la fascia su
periore con un regime critico . Sono stati presi sotto particolare stu
dio , con analisi chimiche, sedimentologiche e mineralogiche, i suoli
relitti della fascia intermedia, nel tentativo di costruire uno schema
cronologico dei fenomeni geomorfici ed ambientali che possono aver
influito sullo sviluppo pedogenetico dei suoli. Sono state distinte
alcune unita omogenee: i rilievi del flysch, i depositi morenici, la
superficie del M. Cusna. I rilievi del flysch conservano tracce di
paleopedogenesi precedente l'ultimo periodo glaciale; durante il gla
ciale l'area venne raggiunta dalle morene soltanto nella fase piii an
tica, mentre fu sede poi di evidenti fenomeni di sedimentazione
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periglaciale (eboulis ordonnesi; su tali depositi, nel Tardiglaciale
e nell 'Olocene, si evolvono degli Haploboralfs. Depositi morenici
sono attribuiti all'apice glaciale dei 19000 anni b.p ., con pedoge
nesi postglaciale; una crisi ambientale causa nel Preboreale I'ero
sione ed il seppellimento dei suoli da parte di depositi collu
viali, mentre un nuovo ristabilirsi della copertura vegetale deter
mina una successiva brunificazione. La superficie del M. Cusna, am
piamente glacializzata durante l'apice glaciale, condivide con la zona
morenica la storia pedogenetica fino al periodo atlantico; dal pe
riodo subboreale in poi e invece caratterizzata da una forte aspor
tazione di materiali dalle zone piu acclivi e piu alte in quota e di
accumulo nelle zone di minore energia di rilievo, con una pedoge
nesi che porta a Entisuoli e Mollisuoli .

Per quanto riguarda le testimonianze archeologiche e storiche
della frequentazione umana, l'area e stata fortemente insediata du
rante il Boreale e l'inizio dell 'Atlantico da cacciatori mesolitici con
industrie litiche di tipo sauvterroide e tardenoide; poi rimane de
serta , con passaggi occasionali nell'eta del ferro e romana; un pri
mo sfruttamento sistematico dell'area e documentato nel tardo alto
Medioevo , rna esoltanto nel basso Medioevo che inizia il sistematico
sfruttamento del bosco e la conseguente pastorizia, mentre la colti
vazione del terreno rimane limitata a piccoli appezzamenti imme
diatamente circondanti i nuclei abitati.

II diagramma pollinico del profilo «Bagioletto» sembra inte
ressare un lasso di tempo che va dal Boreale al Subatlantico.

Sono stati allestiti uno schema idrogeologico e una carta della
utilizzazione del suolo.

La ricostruzione dell'evoluzione geomorfologica dell'area e la
seguente. Le piu antiche tracce della morfogenesi sembrano essere
costituite da alcuni lembi di superfici sommitali ed in particolare
quella del M. Penna. Tuttavia in localita M. Stetta, sono state
trovate tracce di superfici, con indizi di una paleopedogenesi dell'ul
timo interglacia le, connesse con la fase di resistasia del penultimo
glaciale.

La morfogenesi glaciale e periglaciale dell'ultimo periodo freddo
pleistocenico ha lasciato nell'area le tracce piu vistose, consistenti
in forme di erosione e di accumulo, a luoghi molto evidenti eben
conservate. I depositi morenici di Governara e di M. Stetta sono
stati attribuiti ad uno stadio Primiglaciale dell'ultimo periodo gla
ciale; quelli fra i 1100 e 1 300 m del M. Cusna, gli eboulis ordon
nes di M. Prampa e M. Stetta e i glacis di Febbio e di Casalino (in
parte) sono stati riferiti, invece, al Pleniglaciale; il morenico piu
elevato del Cusna ed una part e del glacis di Casalino sono stati
infine ascritti al Tardiglaciale. Anche in questo periodo, come in
tutto l'ultimo glaciale, le condizioni morfoclimatiche hanno forte 
mente rallentato i processi pedogenetici. Si fanno risalire infatti al
Tardiglaciale l'inizio dell'evoluzione del profilo del Prampa e del
profilo di Corni Piccolo II. •

Si suppone che, alIa fine del Tardiglaciale, in un quadro di
progressivo miglioramento climatico, le superfici originate prece
dentemente, siano andate gradualmente coprendosi di vegetazione.
Nel Boreale e nell'Atlantico ha luogo nell'area una fase di pedoge
nesi prevalente. Dal Subboreale in poi l'ambiente acquista piu spic
cati elementi di dinamicita connessi ad un deterioramento climatico,
documentato nello spettro pollinico di M. Bagioletto : una diffusa
fase di colluvionamento interessa tutti gli ambienti presi in esame,
ad essa segue una fase di forte incisione prevalentemente lineare .
Tale fenomeno deriva sia dalle persistenti condizioni climatiche di
umidita, che dal1a forte attivita neotettonica dell'area.

In tempi piii recenti il diffondersi della pratica del disbosca
mento e della pastorizia intensiva ha prodotto diffusi squilibri, con
conseguenti processi di erosione dei suoli e piu in generale dei ver
santi.

1. PREMESSAe)

Questo lavoro rappresenta il secondo risultato scien
tifico, ottenuto dalla collaborazione degli aderenti al Grup
po di Ricerca « Geomorfologia » del Consiglio Nazionale
delle Ricerche . Lo stesso gruppo aveva condotto e pub
blicato una prima ricerca (GSUEG, 1978), quand'esso non
aveva ancora un carattere nazionale e costituiva il « Grup-

(1) A cura di PANIZZA M.



nizzati attorno ai due capisaldi di Castron Bismanton
(Bismantova) e Verabulum (Carpineti - Valestra).

Una fonte pressoche coeva, « Vita Sancti Bertulfi » di
GroNA DA SUSA, cita come valico frequentato di passaggio
dell' Appennino il Pradarena e una strada corrente in ter
ritorio .. Ligonchiese - Minozzese. Ora per analogia con
altre istrade « Francigene» e ipotizzabile pensare ad in
sediamenti ed ospizi sorti nei pressi del percorso in sup
porto ai viaggiatori' e ai pellegrini.

Prime citazioni precise le troviamo nel III Diploma
Carolino (781 d. C.) che fissa i confini della Diocesi di
Reggio. Un primo importante dato 10 troviamo nella
citazione della selva di Lama Fraolaria.

SuI territorio occupato da questa selva (I'area com- .
presa tra l'Ozola e il Secchia) vediamo sorgere nel corso
del X secolo un insediamento curtense che e sicuramente
documentato nell'anno 1055.

Nel corso di insediamento di questa curtes si proce
dette sicuramente a vasti lavori di disboscamento: ve
diamo infatti in un testo del 964 citato « Fuerat silvam
olim ... in loco qui dicitur Lama Fraolaria ». Altro inse
diamento curtense, nella zona presa in esame e quello
della corte di Villa, citata nel 907 e donata assieme a
quella di Cadignano (sponda modenese del Dolo) nel 963
ai Canonici della Cattedrale di Reggio.

Pili tardi troviamo Minozzo citata nel 980 come corte
e cappella (segno questo della direzionalita del centro che
divenne in seguito pieve) e nel 1070 come sede di ca
stello ed infine nel 1022 troviamo citato Sologno.

Dalla citazione di Sologno apprendiamo anche i pri
mi dati sui tipi di coltivazioni: vediamo infatti che que
sto insediamento e costituito da una massaricia di media
estensione (24 moggi) coltivato a grano e vite con una
parte di selva sul suo territorio. Sempre nella corte di
Minozzo esisteva anteriormente al 1031 un manso di pro
prieta dei Canonici della Cattedrale di Reggio, anche que
sto manso era di media estensione e presentava coltiva
zioni simili a quelle di Sologno.

Attivita comunque predominanti risultano essere, per
le caratteristiche stesse del territorio, la pastorizia e 10
sfruttamento dei boschi. La pastorizia era praticata sia da
gli abitanti delluogo sia da greggi transumanti (attraverso
le strade di 1. Forbici 0 Radici, Piandelagotti, Civago,
Asta, Villa e II Pradarena, Ospitaletto e Ligonchio) dal
la Garfagnana ai mercati della pianura.

La datazione della fondazione degli insediamenti e
impossibile; notizie utili ci possono venire dall'incastella
mento e dalla data di consacrazione delle parrocchie 0

delle cappelle, dati questi che indicano normalmente
un tipo di insediamento fisso e consolidato.

Ne forniamo alcune: Asta: 1164 citata come comu
nita; 1240 cappella; 1302 parrocchia. Carniana: 1462 par
rocchia. Cerre Sologno: 1145 citata come cornunita; an
teriormente al 1450 eretta a parrocchia. Coriano: citata
come comunita nel1240; eretta a parrocchia anteriormen
te al 1302. Febbio: citata come cornunita e cappella nel
1240. Ligonchio: corte nel 1076. Gazzano: comunita
nel 1250. Piolo: castello nel primo decennio del secolo
XII. Poiano : corte nel 1071; parrocchia consacrata dal
Vescovo Alberio nel 1071. Minozzo: castello nel 1070,
possesso del Vescovo di Reggio.

7.2.3. Conclusioni

L'area di Febbio condivide le vicende della restante
zona di crinale dell'appennino reggiano. Dopo essere stata
intensamente frequentata da cornunita di cacciatori du
rante il Mesolitico, e stata abbandonata per lungo tempo.

Hanno tuttavia lasciato tracce intelleggibili occasio
nali passaggi avvenuti durante l'Eneolotico, la tarda eta
del ferro ed il periodo romano.

Le prime strutture curtensi e le prime fortificazioni
sono segnalate lungo la Valle del Secchia nell'XI secolo,
mentre la Val d'Asta e insediata tra il XII e il XIII se
colo.

Soltanto in questo periodo probabilmente si e veri
ficato un sensibile sfruttamento del territorio da parte
dell'uorno, non tanto con la messa a coltura di piccoli
appezzamenti di ;terreno presso gli abitati, ma soprat
tutto con un massiccio disboscamento, testimoniato nella
fase di dissesto che ha prodotto I'accumulo dei sedimenti
colluviali sulla paleosuperficie del Cusna.

7.3. PALINOLOGIA DEL PROFILO « BAGIOLETTO » eS
)

7.3.1. Introduzione

Presentiamo in questa sede i risultati preliminari del
10 studio palinologico condotto sul profilo indicato col
nome di «Bagioletto» nella parte pedologica; esso si
trova sul monte omonimo, a 1 700 metri di altitudine.

Rimandando al capitolo precedente per quanto riguar
da le caratteristiche fisiografiche, diamo invece qualche
notizia sul ricoprimento vegetale della stazione. Si tratta
di una prateria intercalata a piccole isole di brughiera
a mirtilli. Tra le specie presenti ricordiamo: Festuca rubra
L., Nardus stricta L., Poa alpina L., Geum montanum L.,
Pot entilla aurea L., Trifolium pratense L., Lotus cornicu
latus L., Phyteuma hemisphaericum L., Vaccinium myr
tillus L., V. uliginosum L. s. 1. e Juniperus nana WILLD.

In base alla composizione floristica ci si puo orientare
verso le praterie di origine secondaria, formatesi in se
guito al pascolamento su aree precedentemente occupate
da vaccinieti, come suggerisce il toponimo Bagioletto (da
baggioli, nome popolare dei mirtilli).

7.3.2. Materiali e Metodi

II profilo , che ha uno spessore di 160 em, e stato cam
pionato per 10 studio palinologico a intervalli di ca. 10 em.
In questa prima fase dell'indagine abbiamo esaminato otto
campioni distanziati di 20 em I'uno dall'altro.

II materiale e stato trattato con i metodi di routine
(HCl 37 % a freddo, HF 70 % a freddo per 24 ore,
NaOH 10 % a caldo per 10 min) .

In ogni campione e stato valutato il contenuto pol
linico assoluto secondo i criteri descritti in precedenti

(2S) A cura di ACCORSI C. A., BANDINI MAZZANTI M. e Ro
DOLFI G.
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lavori (ACCORSI & RODOLFI, 1975; ACCORSI) BANDINI

MAZZANTI & FORLANI, 1977) e analoghi a quelli usati da
altri autori (DIMBLEBY, 1961; HAWINGA, 1974). Le Fre
quenze Polliniche Assolute (FPA) sono espresse come nu
mero di granuli per grammo di suolo seccato all' aria.

Per il calcolo degli spettri pollinici sono stati con
tati, per ogni campione, circa 400-500 granuli di Sperma
tofite , pili Ie spore di Pteridofite. Nel casu del campione
a -120 ern, che presenta una altissima frequenza di spo
re, queste ultime sono state contate su sei righe lungo il
vetrino, dislocando opportunamente le striscie censite
per ovviare ad eventuali eterogeneita di distribuzione
dei granuli; da questa conta si e risaliti al numero di
spore presenti nell'intero preparato microscopico con una
approssimazione accettabile.

I criteri adottati per il calcolo degli spettri pollinici
e per la redazione del diagramma sono riportati di se
guito.

7.3.3. I risultati palinologici

Le Frequenze Polliniche A ssolute

Dalla letteratura e nota che il cont enuto pollinico dei suoli
decresce di solit o procedendo verso il basso (DI~BLEBY, 1957 ;
GUILLET, 1972 ; MUNAUT, 1967; ACCORSI & RODOLFI, 1975 ; 1978)
ed e stato dimo strato, per 10 meno per gli orizzonti superficiali
di certi suoli (HAWINGA, 1974) , che la diminuzione del numero di
granuli per grammo avviene secondo un a legge di decrescenza 10
garitmica in funzione della pr ofondita. Po ssono pero verificarsi ano
malie nella distribuzione del pollin e in caso di interr amento di an
tiche superfici 0 per la pr esenza nel suolo di stra ti che dete rmi
nano variazioni nel movimento dell' acqu a, lungo il profilo.

Per qu anto rigu arda il present e lavoro i dati otte nuti suI cont e
nuto pollinico assoluto (FPA ) dei campioni studia ti compaiono nella
tab. 26 . In essa abbi amo riportato sia le FP A totali che qu elle
parzia li dei pollini di Spermatofite e delle spore di Pteridofite.
Cio estato fatt o per verificare l'influenza delle spore sull'andamento
delle FPA total i.

I valori assoluti sono inoltre illustrati graficamente in fig. 50,
esp ressi in forma logaritmica.

Osservand o i dati si puo notare che net nostr o caso l' and ament o
del contenuto pollinico Iun go il profilo e singolare: i logaritmi dei
valori assoluti si dispongono lun go un a spezza ta ascendente con l'au
mentare della profondita (fig. 50 ). Infatti le frequ enze assolute,
sia totali che parziali , aum entano dalla somm ita verso la base del
profilo. Nei primi due campioni, situa ti nell 'ori zzonte A1, si hanno
valori globali comp resi tra 50 000 e 100 000 granuli per grammo.
Nei campioni intermedi , prelevati nell 'ambito dell' orizzonte IIC,
il contenuto pollinico va da 100 000 a 600 000 granuli circa e nei
du e livelli inferiori , compresi negli orizzonti III B 21 b e IV B 22 b,
esso si aggira intorno al milione di granu li per grammo di suolo.

L'incremento delle FPA non avviene in modo continuo, ma ha
un andamento ondulatorio, con piccole diminuzioni seguite da
aumenti pili 0 meno cospicui . Questo fenom eno si ver ifica sia per
le frequenze tot ali che parziali: non sono quindi solo Ie spore a

determinare la dist ribuzione verticale dell a FPA, ma anche per i
pollini si rip etono le stesse variazioni oscillanti, siapure con am
piezze minori.

140 - em

FIG. 50 - Andamento delle Frequ enze Polliniche Assolute (FPA)
nel profilo Bagioletto.

Le anomalie nell' and amento del contenuto pollinico lungo il
profilo « Bagioletto » trovano in part e riscontro nelle caratteristiche
messe in Iuce dallo studio pedologico (vedi capitolo pr ecedente).
Le discontinuita litologiche che app aiono al passaggio dall' orizzonte
A1 al sottostant e lIe, a - 30 em, e al passaggio da qu est'ultimo al
l 'orizzonte III B 21 b a --110 em. corrispondono a brusche variazioni
delle frequ enze assolute totali che triplicano 0 quadruplicano il loro
valore.

Occorre pero precisare che, dal punto di vista palinologico, Ie
discontinuita sono ancor pili num erose: il pacco omogeneo di se
dim enti che costituisce l'ori zzont e IIC pres enta a - 80 em, cioe
pili 0 meno nella sua part e centra le, un for te aumento del contenuto
pollinico, analogo a quelli sopr a descritti.

I dati pollinici assoluti aprono quindi ulteriori probl emi; rit or
neremo su questi aspe tti dopo aver preso in considcrazione il dia
gramma pollinico, cercando di prosp ettare spiegazioni al cornporta
mento delle FPA nel profilo in esame.

11 diagramma pollinico

I risultati delle analisi polliniche sono illu st rati nei diagra mmi
sin tetici della fig. 51.

La redazione dei diagrammi pu o pr esentare diversit a dovut e ai
crit eri usati dai vari AA., influenzati da peculiarita che emergono di
volta in volta sia dalla compo sizione degli spe ttri sia dall 'eta dei
sedimenti che, aumentando, sfum a certi lin eamenti. COS1 alcuni
diagrammi sono basati solo sui granuli delle piante arb oree (A= 100).
Pili recentemente altri sono costruiti su tutti i pollini di Spe rrna
tofite (A+NA= 100), oppure suI complesso delle T racheofite, con
inc1usione qu indi delle Pteridofite. Di agrammi redatti con metodi
diversi non sono bene confront abili tra loro.

Tenendo pr esente questi aspetti abb iamo scelto di unire i cri
teri basati su A= 100 e su A +NA= 100 : 1 diagramma comples
sivo, rip ortato nella part e alt a della fig. 51 e costruito sulla base
di A+NA=100, e tutti i taxa rinv enuti sono espressi in percen-

or t z z .

AI

lI C

lI I B2b

IV B2b

p r of. em F'PA t o t a1 e F'PA Spermatophyta F'PA Pte ridophyta
TABELLA 26

96 . 000 35 . 000 6 1 . 000 FREQUENZE POLLINICHE ASSOLUTE (FPA)
ESPRESSE IN NU~ERO DI GRANULI PER

2 0 60 .000 20 . 0 0 0 40 . 000
GRA~~O DI SEDI~ENTO SECCATO ALL'ARIA.

40 177 . 0 0 0 37. 000 140 . 000

60 11 6.00 0 2 7 . 0 0 0 89 . 0 00

8 0 5 8 4 . 0 0 0 4 3 0. 0 00 1 54. 0 00

100 388. 0 00 2 7 1 . 000 11 7 .000

1 2 0 1 .1 74.000 9 04 . 0 0 0 27 0 . 000

140 727 . 0 0 0 63 7 . 0 0 0 9 0. 0 0 0
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tu ale sul sudde tto tot ale. Le Pt eridofite sono state escluse dalla
somma di base, perch e le spore di Polypodiaceae s.l. present ano nei
quattro livelli inferiori frequenze altissime che avrebbero app iat tito
le curve delle altre essenze. Nel diagramma sono evidenziate le
curve di singole en tita 0 aggruppamen ti significativi dal punto
di vista floristico-climat ico: tra le arboree (A) Pinus, Abies, Fagus,
Corylus, Qu ercetum mixtum, A lnus; tra Ie non arbo ree (NA) Poa
ceae, Asteraceae, Plantago, Caryopbyllaceae, Urticaceae. Le Pteri
dofite sono espr esse a parte, in perc ent uale su A + NA.

Nella par te bassa della fig. 51 abbiamo riportato i1 diagramma
forestale (A = 100) che illu stra l' andamento delle curve delle prin
cipali essenze arbo ree. Esso e redatto secondo i crit eri di CHIARUGI
(1936; 1950): in pra tica calcolando le frequenze sul tot ale delle
sole arboree con esclusione di Salix, Cory lus e di essenze sporadi che
(per es. A cer). Si puo cost effett uare un confronto diretto con i
diagrammi classici del suddetto A., riguardanti l' Appennino Tosco
Emiliano.

Vediamo ora quali sono i fatti pili salienti che emergono .dal
diagramma:

- II tasso di afforestamento, espresso dal rapporto A/ NA non
raggiun ge mai il 60/ 40 che in genere e ritenuto il valore
minimo testimoniant e un ricoprimento forestale in loco. Nei
qu attro campioni inferiori Ie arboree hanno compl essiva
mente valori di 30-40 %, mentre in quelli superiori deere
scono bruscament e, rimanend o sempre sul 10-15 % circa.

Tr a le essenze forestali Pinus, rappresentato qua si esclusiva
mente da P . siluestris L., ha frequ enze in genere basse, infe riori
al 5% nel diagramma complessivo ; data la grande diflusibil ita del
loro polline si puo ri tenere che i pini non siano mai stati pr esenti
in loco.

Le cur ve dell'abete bianco (Abies alba MILL.) e del faggio
(Fagus silvatica L.) hanno il tipico comportament o oppos to : 1'abete,
pili rapp resent ato in basso con un massimo a -120 em (13 % su
A+ NA , 36% sulle sole A) decresce, scomparendo nei due campioni
superiori; il faggio ha basse freq uenze nei tre livelli inferiori, manca
a - 80 ern e aumenta nei qu attro campioni pili alt i. L 'increment o e
messo maggiorment e in luce dal diagramma forestale (valori fino ad
un massimo di 50 % a - 60 em).

II querceto misto domina nel campione pili basso (43 % sulle
sole A) ed e anche pili ricco florist icamente. Notiam o tr a 1'alt ro
che in questo spe ttro (a -1 40 ern) vi e una notevole pr esenza di
tiglio, che nel resto del pro filo compare solo du e volte, con valori
cont enuti.

11 nocciolo (Corylus auellana L. ) ha due massimi a -140 e a
-1 20 ern (35 e 25 % sulle A), mentre andando verso 1'alto cala
decisament e 0 manca.

La curv a dell 'ontano, tra i cui reperti estato identificato sia A lnus
glut inosa (L.) GAERT. che A . incana (L.) MOENCH, ha un picco
nella parte bassa del profilo (a -100 e - 80 em); nel diagramma
fores tale 'si manifesta inolt re un altro sensibile aume nto a -1 40 ern,
che si perd e invece nel diagramma compl essivo.

Per qu ant o riguarda il castagno (Castanea sativa MILL.) e il
noce (Ju glans regia L.), piante discu sse per questioni d'indigenato,
ricordi amo che il primo, pre sente saltuariamente nella parte infe
riore del pro filo, ha curva continua da - 60 ern in su; quest'ultima
situazione si ripete anche per il noce.

- Tr a Ie NA vi e una piccola rappresent anza di arbustive:
Com us, Rh amn us, Prunus, Sorbu s, Junip erus, V accinium , ecc.

Nella flora pollinica erbacea preva lgono le Poacee spont anee con
valori alti , specie nei qua ttro campioni superiori; granuli tipo Ce
realia (aventi cioe la dim ensione « P » tra 50 e 60 prn e i1 diame
tro « poro + annulus » intorno a 10-11 urn) caratteristici di va
rie Poacee coltivate, ma anche di alcune selvatiche, sono stati ritro
vati a -140 e -120 ern. Seguono Asteracee e Cariofillacee, sempre
presenti con discreti valor i. Plantago , con per centua li notevoli, con
traddistingue i qu attro campioni super ior i. Le Urtic acee sono per
10 pili pr esenti in qu elli inferiori. Molte alt re ent ita sono rappre
sentate, con frequ enze basse, in genere di 1-2 % e punte singole
di 4-5 %: Rosacee (Geum, Potentilla, ecc.), Ranunculacee, Apiacee,
Lamiacee, Scroful ariacee, Chenopodiacee, H ypericum , Ph yteuma,
Cam panula, ecc.

Le Pteridofite sono rapprese ntate qu asi esclusivamente da spore
nude di Polipodiacee tra cui probabilmente Polystichum e Dryop-
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teris, ma una attribuzione sicura richiederebbe ulteriori analisi. Pic
cole presenze di Botrychium compaiono saltuariamente. La curva
globale delle P teridofite ha una flessione a -60 ern, passando da valori
altissimi (200-2 500 % su A +NA) a frequ enze un po' pili cont e
nute (30-50 %) .

7.3.4. I nterpretazione dei dati palinologici tn collega
mento con quelli pedolo gici

Nell'interpretazione del diagramma occorre tener pre
sente sia i dati sul contenuto pollinico assoluto, sia quanto
e emerso nello studio pedologico. Da quest'ultimo risulta
che il profilo e costituito da due suoli: uno, l'inferiore,
e dato da quanto resta di un paleosuolo formatosi su
detriti degli Scisti di Ponte Biola, e successivamente tron
cato per erosione idrica a livello dell 'orizzonte B; I'altro,
che interessa i 110 ern superiori del profile, si sta evol
vendo a spese di un deposito colluviale che ha sepolto
in tempi successivi il suolo precedente. Ricordiamo inol
tre che alIa base ed al tetto dell' orizzonte cambico del
suolo sepolto sono stat e rinvenut e testimonianze di in
dustrie databili rispettivamente intorno all'VIII millen
nio , nel Boreale, e al 5 300 a. C. all'inizio dell' Atlan
tico (cap. 7.1.).

Vediamo ora se i risultati delle analisi polliniche si
accordano con i suddetti dati e quali deduzioni, sia di
ordine paleoambient ale che cronologico, possiamo trarre
dal diagramma pollinico.

Nell 'ambito del suolo inferiore disponiamo di due
campioni , a -140 e a -120 ern. II loro contenuto polli
nico assoluto presenta l'andamento che si osserva normal
mente nei suoli, cioe decresce con la profondita. Dagli
spettri pollinici risulta che, durante l'intervallo di tempo
in esso registrato, la stazione era ricoperta da vegetazione
erbacea, rna doveva probabilmente trovarsi in prossimita
della foresta . Si potrebbe pensare ad ambienti di radura 0

al margine del bosco.
La vegetazione erbacea presenta alcune variazioni, pas

sando dal campione pili basso a quello successivo: aumen
tano le Poacee, si ha un minor numero di taxa e un
fort e incremento delle Felci, piante che nel contesto de
gli spettri sembrano in genere da collegare al sottobosco.
Ancora pili evidenti sono le variazioni nella compagine
forestale: nel livello a - 140 ern il bosco e costituito da
aggruppamenti misti di latifogli e termofile : querce, olmi,
carpino bianco , orniello, acero, nocciolo, corniolo, pru
gnolo. II tiglio sembra accennare condizioni pili fresche
e forse e correlato con formazioni miste comprendenti
anche il faggio e l' abete bianco . II clima doveva essere
molto pili caldo di oggi, data la quota raggiunta dalle
formazioni termofile.

Nello spettro successivo si diffonde l'abete, accompa
gnato in sottordine dal faggio, mentre la fascia di lati
foglie, qui rappresentate soprattutto dal carpino e da pili
bassi valori di querce, castagno e nocciolo, sembra essersi
not evolmente diradata e spostata a quote inferiori. Le
condizioni c1imatiche erano dunque pili fresche e umide,
come e sottolineato anche dall'aumento di A lnus.

Possiamo cercare di inquadrare cronologicamente gli
spettri per confron to con diagrammi pollinici noti per
aree appenniniche pili 0 meno prossime a quella in esa-



me e situate ad altitudini simili, in particolare con quelli
di CHIARUGI (1963; 1950) e BERTOLANI MARCHETTI
(1963). Lo spettro pili profondo, contraddistinto da alti
valori del querceto e del nocciolo, nel quale pero e gia
presente il faggio, potrebbe essere datato, in base al dia
gramma dell 'Abetone (CHIARUGI, 1950) nel Boreale, al
momento della seconda culminazione del querceto. Lo
spettro successivo, in cui si ha l'affermazione dell' abete
bianco e l'aumento dell'ontano, potrebbe essere datato
alIa fine del Boreale 0 all'inizio dell'Atlantico (5 500
3 500 a. C.), quando si passa dal primo periodo del post
glaciale, « continentale anatermico », al periodo successi
vo « oceanico catatermico ».

Qualche analogia si puo trovare tra il nostro carnpio
ne inferiore (-140 em) e i livelli pili bassi del diagram
rna di Pian Cavallaro sulle pendici del M. Cimone a
1 800 m s.1.m. (BERTOLANI MARCHETTI, 1963), benche
in esso vi sia una pili alta presenza dell' abete bianco.
Questo potrebbe anche dipendere dalla differenza, se pur
contenuta, di quota.

A questo punto termina la storia floristico-climatica
archiviata negli spettri pollinici del suolo sepolto. I fe
nomeni di erosione, asportandone gli orizzonti superiori,
hanno eliminato anche i relativi documenti pollinici.
Dovremmo percio trovare una lacuna nelle vicende ve
getazionali illustrate nel diagramma.

In seguito si e avuto un periodo di accumulo per
apporti successivi e distinti , durante il quale insieme a
componenti minerali sedimentavano verosimilmente pol
lini e spore ad essi frammisti di eta un po' anteriore, ri
spetto al momento dell'apporto e, con minor peso , an
che i pollini e le spore della vegetazione circostante. E
plausibile pensare che in questo lasso di tempo si sia
no verificate variazioni nella velocita di sedimentazione
e/o cambiamenti nell'abbondanza della produzione pol
linica degli aggruppamenti vegetali; questi fenomeni pos
sono aver causato Ie oscillazioni nelle frequenze asso
lute che si ritrovano anche nell'orizzonte lIC, pedologi
carnente omogeneo.

Da quando poi si e iniziata la pedogenesi, nel suolo
attuale si e aggiunto un altro contingente pollinico, quel
10 dei granuli della vegetazione in loco 0 limitrofa che,
caduti a terra, percolano lungo il profilo secondo quella
complessa dinamica delineata e discussa da vari autori
(GUILLET, 1968; 1970; 1972; MUNAUT, 1959; 1968).

La presenza simultanea in un suolo di due componenti
polliniche, una di sedimentazione e una di percolazione,
e nota in letteratura (HAVINGA, 1974; COUTEAUX, 1978)
e puo complicare l'interpretazione degli spettri; in ge
nere cornunque le fasi vegetazionali possono essere ugual
mente apprezzate.

Osservando il nostro diagramma nella parte riguar
dante il suolo superiore, si nota che vi e una netta diffe
renza tra i due spettri pili bassi (-100 e -80 cm) e i
quattro superiori (da -60 em in su), Consideriamoli dun
que in dettaglio.

I due campioni inferiori mostrano ancora alcune so
miglianze con quelli del suolo sepolto, per il tasso di
afforestamento, per la presenza di una certa quantita di
abete bianco, per la composizione della flora erbacea e
per le frequenze moho alte delle spore monoleti.

Essi sono inoltre caratterizzati da alti valori di Alnus
(50 e 75 % sulle A).

Questi due spettri potrebbero essere datati, molto in
dicativamente, nel Subboreale, periodo in cui si sono ve
rificate fasi di aumento dell'umidita, a cui possiamo col
legare Ie alte presenze di ontano.

I quattro spettri superiori (da -60 em in su) sono
molto simili tra loro e si differenziano invece notevol
mente da quelli sottostanti. Essi delineano ambienti ab
bastanza estesi di prateria can lembi pili 0 meno consi
stenti di brughiera a mirtilli. A proposito dei rapporti
tra prateria e vaccinieti possiamo osservare che nel cam
pione a -60 em, V accinium raggiunge il 3 % , valore che
per questo polline di trasporto entomofilo e normalmente
molto sottorappresentato (TINSLEY & SMITH, 1974; Ac 
CORSI, BANDINI MAZZANTI & FORLANI, dati inediti) , e
indicativo di alte presenze nella vegetazione.

Questo fa pensare che la brughiera di camefite fos
se in passato moho pili estesa nell 'area in studio e si
sia ridotta per azione antropica a una situazione simile a
quella attuale. II rapporto A/NA (15/85 circa) fa rite
nere che i limi ti altimetrici del basco si siano abbassati
rispetto ai livelli sottostanti: la vegetazione arborea fa
da sfondo al diagramma ed e dominata da faggio (da 20
a 50 % sulle A). Gli spettri sono databili nell' ambito
del Subatlantico, dall'800 a. C. in poi. In questo pe
riodo si ha la prevalenza della faggeta e anche la pre
senza apprezzabile del castagno e del noce, che qui si
verifica e che conferma Ie datazioni.

Per conc1udere dobbiamo fare una riflessionc: nel
nostro diagramrna non e testimoniata quella fase, pur
lunga, della supremazia dell'abete bianco che troviamo
in tutti i diagrammi di luoghi limitrofi dell'Appennino,
can valori molto alti (fino a 70-80 % sulle sole A). Se
ne coglie solo un accenno nel campione a -120 em. Po
tremmo ragionevolmente pensare che essa corrisponda
alIa lacuna erosiva teoricamente ipotizzabile in base alIa
genesi del profilo, lacuna che interesserebbe, per con
fronto con il diagram rna dell'Abetone (CHIARUGI, 1950)
buona parte dell' Atlantico e del Subboreale.

7.3.5. Considerazioni conclusive

Le analisi polliniche hanna messo in luce alcuni
aspetti paleoambientali dell 'area in cui e localizzato iJ
profilo «Bagioletto ».

La stazione ha visto nelle sue vicinanze succedersi bo
schi di latifoglie termofile, di abete can faggio e di solo
faggio. II profile pollinico ricalca can i suoi problemi (di
stribuzione singolare del contenuto pollinico assoluto, pro
babile lacuna nel diagramma) la cornplessita di quello
pedologico.

La cronologia deducibile dagli spettri sembra accor
darsi con i ritrovamenti paletnologici.

Ci proponi amo comunque di approfondire la questio
ne esaminando altri campioni per dettagliare il diagram
rna, che puo essere completato nella sua parte superiore
con 10 studio della pioggia pollinica attuale, necessaria
per una pili esauriente interpretazione di quella passata.
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dai depositi morenici del M. Cusna tra 1 400 - 1 600 m
circa e da part e dei deposi ti a glacis di Casalino. Anche in
questo periodo, come in tutto l'ultimo Glaciale, le condi
zioni morfoc1imatiche hanno fortement e ralIentato i pro
cessi pedogenetici. Si fa risalire infatti al Tardiglaciale
I'ini zio dell'evoluzione del profilo del M. Prampa.

Si suppone che, alIa fine del Tardiglaciale, in un qua
dro di progressivo rniglioramento climatico, le superfici
originate precedent ement e, in particolare quelIa del M. Cu
sna - M Bagioletto , siano andate gradualm ente copren
dosi di vegetazione. In alcune zone particolari la pede
genesi puo essere iniziata precocement e rna generalment e
l'erosione ed il movimento di piccoIe masse di det riti
hanno parzialmente modificato Ie suddette superfici.

Du rante il Boreale e documentato il querceto misto
aIle alte quote, poi tuttavia sostituito nell 'Atlantico dal
l'abete bianco. Durante questi due periodi ha luogo nel
l'area una fase di pedogenesi prevalent e; sui depositi mo
renici si evolve l' alfisuolo del profilo Corni Piccolo II. Sul
la superficie M. Cusna - M. Bagioletto si evolve una « ca
tena » di suoli comprendent e inceptisuoli ed alfisuoli. In
questo momento Ie superfici oggi relitte, Ie aree di passu
e i laghi morenici sono frequentati int ensivament e da co
munita di cacciatori mesolitici.

Dal Subbore ale in poi l'ambient e acquista pili spiccati
elementi di dinami cita connessi ad t.n deterioramento eli
matic o, documentato nello spe ttro pollinico di M. Bagio
letto: una diffusa fase di colluvionamento int eressa tu tti
gli ambienti presi in esame, ad essa segue una fase di fort e
incisione, prevalent emente lineare. Tale fenomeno deriva
sia dalle persistenti condizioni climatiche di umidita, che
dalla forte attivita neotettonica dell 'area. Movimenti tet
tonici quaternari sono, ad esempio, responsabili del solle
vamento della catena M. Cusna - Alpe di Vallestrina, che,
in conseguenza di cia , si trova ad essere sopraelevata ri
spe tto allo spartiacque appenninico (cap. 3.2.) .

In tempi pili recenti, il diffondersi della pratica del
disboscament o e della pastori zia intensiva ha prodotto
diffusi squilibri can conseguenti processi di erosione e de
gradazione dei suoli e pili in generaIe dei versanti.
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