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RIASSUNTO. —- Sono s t a t i r i conosc iu t i ne l Laz io e in C a l a b r i a o l t r e 
60 t e r r azz i di e ros ione m a r i n a che g iungono nel le d u e regioni alle a l tezze 
m a s s i m e di 1049 e 1328 in s . l . in . N e l l ' A p p e n n i n o s e t t e n t r i o n a l e e ne l P e l o p o n -
neso è s t a t a r i t r o v a t a la p a r t e supe r io r e del la s t e ssa success ione fino a 1650 
e 1514 m s . l .m. r i s p e t t i v a m e n t e . L e d i f fe renze f r a le m a s s i m e q u o t e sono a t t r i -
bu i t e a so l l evamen t i orogenet ic i . Ma al d i s o t t o di 144 m s . l .m. Laz io e Cala-
b r i a h a n n o 20 t e r r azz i a q u o t e co inc iden t i per le d u e reg ion i : si r i t i ene che 
a l m e n o qui i m o v i m e n t i o rogene t ic i n o n s iano p iù a v v e n u t i a p a r t i r e d a 
175.000 a n n i f a . L e d a t a z i o n i del f e n o m e n o , l i m i t a t o agli u l t i m i 275.000 a n n i , 
sono s t a t e possibil i pe r la p r e s e n z a nel Laz io di p i roc la s t i t i , di d ive r se delle 
qua l i si conosce l ' e t à a s so lu t a . Con i d a t i a d i spos iz ione si è p o t u t a così 
r i cos t ru i re u n a g r a n d e t r a sg ress ione m a r i n a c u l m i n a t a 270.000 a n n i fa , con 
u n i n n a l z a m e n t o del livello di ba se di c i rca 870 m . 

SUMMARY. — More t h a n s i x t y t e r r aces of m a r i n e or igin h a v e been as-
sessed in L a t i u m . T h e y h a v e o f t e n been loca ted , a n d f a i r ly c o n s t a n t l y a t t h e 
s a m e he igh t a b o v e Sea level, u p t o a q u o t e of 1049 m . F r o m Sea level u p 
to a he igh t of 221m t h e y a re d i s con t i nuous ly covered b y t l i in l aye r s of 
t r ansg res s ive t e r r a in s , whose g rave l f r a c t i o n f r equenc i e s a n d sizes a l low t o 
recognize va r ious levels r eached b y t h e Sea d u r i n g f o u r d i f f e ren t ingress ions 
(fig. 4) a n d e x a c t l y u p to 59, 35, 22.5 a n d 12 m a b o v e t h e a c t u a l Sea level . 
F o r h igher quo tes , fig. 3a shows t h e ve r t i ca l d i f fe rence in he igh t b e t w e e n each 
t e r r ace . T h e d i s c o n t i n u o u s s h a p e of t h e c u r v e c o n n e c t i n g all s ign i f ican t val -

(*) P r o f . ine . di Geo tecn ica presso la F a c o l t à di Scienze Ma t . , F is . e 
N a t . , Un ive r s i t à degli S tud i , R o m a . 
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ues of these differences can be expla ined b y an over lapp ing of two m a j o r 
e v e n t s : a grea t Regression of t h e Sea; a Sea-vo lume var ia t ion d u e t o glacia-
lisin. S a m e resul ts h a v e been ob ta ined for Calabr ia , N o r t h e r n A p e n n i n e a n d 
Pe loponnesus , where t h e h ighes t t e r race has been found respect ive ly a t 1328, 
1650 a n d 1514 ins o.s.l. (figs. 3b, 5). These differences a re d u e to orogenic 
up l i f t i ng occurred in t h e d i f ferent regions. W h e n the re is a coincidence of 
(lie sequence, and th i s general ly h a p p e n s f r o m t h e t e r races s i t ua t ed a t 144 m 
a n d down, t he re a re reasons to t h i n k t h a t t h e up l i f t i ng ended . In order t o 
know t h e e n t i t y of up l i f t ing , r emark ing , as in fig. 3a, t h a t t h e values a r e 
af fected by a ce r t a in regu la r i ty , except ion m a d e for two g roups of higher 
values, t h e s a m e e n t i t y has been ca lcula ted on t h e basis of t h e difference, on 
ord ina tes , be tween t h e increased va lue and t h e o rd ina ry one which could be 
expec ted . On fig. 5 two pa r t i cu l a r t e r races for each series, well recognizable 
in t h e field for the i r more m a t u r e morpho logy , are out l ined qu i t e c lear ly; 
t h e y do no t fit w i th in t h e sequence of te r races described in fig. 3. Accord ing 
to t h e a u t h o r t h e y could h a v e fo rmed du r ing the m a r i n e Ingression which 
an t i c ipa ted t h e fo rma t ion of all t h e o the r te r races . T h e presence in L a t i u m 
of pyroclas t ic sed iments , whose abso lu te ages are well known, allowed th is 
p h e n o m e n o n to be located wi th in an age of t h e las t 280,000 years , and to 
d a t e some of t h e te r races . B u t t h e cr i te r ia followed to ascr ibe an exac t 
age to all t h e te r races were t a k e n consider ing the i r c o n s t a n t q u a n t i t y for 
every s t age of c l imat ic change (fig. 3a); th i s c o n s t a n t q u a n t i t y p r o b a b l y 
means a fa i r ly regular per iodic i ty of t h e Sea vo lume var ia t ions . This perio-
dici ty , which could be recognised wi th a ce r ta in a p p r o x i m a t i o n even on the 
p a l e o t e m p e r a t u r e c u r v e given b y Emi l i an i (22), is ident i f ied w i t h t h a t of 40,000 
years due to t h e va r ia t ion of t h e ob l iqu i ty of t h e ecliptic. T h e m o m e n t in 
which t h e sea r eached t h e m a x i m u m vo lume is p u t in coincidence wi th t h e 
m a x i m u m expans ions of t h e t ropica l zone. This even t h a p p e n e d las t ly 
9,000 yea r s ago (34); and th i s seems conf i rmed by t h e age of t h e f o u r t h b u t last 
te r race , p u t down to a l i t t le less t h a n 9600 years . W o r k m a d e b y D a n s g a a r d -
Johnson - Moeller and L a n g w a y (2U) on t h e ices of Green land showed t h a t 9,000 
yea r s ago a m a r k e d e m p r o v e m e n t of c l imate h a d a l ready occurred . Assign-
ing to t he in terglacia l s tages cor responding to a m a x i m u m of t h e sea -vo lume 
t h e respect ive ages of 9,000, 49,000, 89,000 years , it has been possible to recon-
s t r u c t t h e behav iour of t h e sea-level for t h e last 275,000 yrs . (fig. 7). 

On fig. 7 levels h a v e been correc ted , where requi red , by t h e va lue of 
orogenic up l i f t ing ; t h e cu rve has been d r a f t consider ing also t h e d a t a given 
by Mil l iman - E m e r y (27), Cotecchia - Dai P r a - Magri (18), and Broecker -
T h u r b e r - Godda rd - T e h - L u n g K u - M a t t h e w s a n d Mesolella (13). As regards 
t he last six au thors , it is r e m a r k e d t h a t correct ions m a d e b y t h e m on t h e 
var ious he ights on sea level of sampl ing sites — on accoun t of d i f ferent ia l 
coas ta l up l i f t i ng — were no t clearly jus t i f ied , and were the re fo re no t con-
sidered. In order to explain t h e d i f ferent conclusions reached b y Mill iman 
- E m e r y on quo tes reached recent ly by t h e Sea, t h e a u t h o r th inks t h a t no t 
a lways samples collected for abso lu te d a t a t i o n were t h e h ighes t depos i ted b y 
t h e sea in t h a t p a r t i c u l a r m o m e n t . T h e d a t a t i o n s ascr ibed to t h r e e t e r races 
l imi t ing a b r u p t l y t o w a r d s t h e sea t h e ou tc rops of t h r ee tuft's coincided wi th 
t h e abso lu te ages of s ame tuf fs as de t e rmined by B o n a d o n n a - Bigazzi ( n ) in 
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L a t i u m in 1970 (177 ± 30 t h o u s a n d yea r s , 127 + 13 t h o u s a n d yrs , 90 ± 18 
t h o u s a n d years ) . Said ages were r e spec t i ve ly : 163 t h o u s a n d yrs , 129 t h o u , 
y rs , 86 t h o u . y r s . Cons ider ing fig. 3a it c an be f o u n d t h a t t h e t i cke r cont i -
n u o u s l ine shows t h a t t h e r e were sea v o l u m e v a r i a t i o n s i n d e p e n d e n t f r o m 
t h e m a j o r pe r iod ic i ty of 40,000 yrs , w i t h a n a v e r a g e pe r iod ic i ty of 22,000 
y e a r s which is nea r e n o u g h t o t h e 23,000 a v e r a g e v a l u e g iven b y V a n W o e r -
k o m (3J) for t h e equ inoxes precess ion over t h e last 300,000 yea r s . F r o m 
figures 3 a n d 5 it c an be ca l cu la t ed w h a t should h a v e been t h e orogenic upl i f -
t ing in t h e f o u r regions w i t h i n t h e las t 270,000 y r s , a n d fig. 8 is t h e c o m p l e t e 
c u r v e of t h i s u p l i f t i n g for L a t i u m a n d Ca lab r i a a n d t h e p a r t i a l c u r v e for t h e 
o t h e r two regions . F o r L a t i u m a n d Ca lab r i a it is r e m a r k e d t h a t t h e u p l i f t i n g , 
occur red w i t h i n 70,000 yrs , e n d e d 175,000 y r s ago. S u m m i n g u p , t h e d a t a 
col lected speak in f a v o u r of a g rea t T ransg res s ion w i t h a t o t a l sea- level u p l i f t -
ing of 870 in. F u r t h e r m o r e t h e r easons t o be l ieve t h a t t h e s a m e p h e n o m e n o n 
m a y h a v e occur red m o r e t h a n once d u r i n g t h e v a r i o u s geologic pe r iods a re 
d iscussed . 

INTRODUZIONE 

Vengono esposti i risultati di uno studio effettuato in alcune zone 
del Lazio, della Calabria, dell'Appennino settentrionale e del Pelopon-
neso (tig. 1) dove le tracce di una grande trasgressione, lasciate dal 
Mare nel Pleistocene superiore, si riconoscono fino a grande altezza, 
rispettivamente fino a 1049, 1328, 1650 e 1514 m sopra il livello attuale 
del Mare. Le tracce consistono in nette variazioni di pendenza nella 
morfologia con una scarpata di qualche metro di altezza ed un terrazzo 
in genere limitato in ampiezza ma decisamente meno inclinato rispetto 
al versante in cui è intagliato. Ciò che fa ritenere fuori di dubbio che 
questi terrazzi siano di origine marina è l'uguaglianza di quota anche a 
notevole distanza: ad esempio fra il livello del Mare e la quota 144 m 
si sono contati nel Lazio 20 antichi terrazzi, e in Calabria non solo ve 
ne sono altrettanti, ma essi sono alle stesse identiche quote del Lazio. 
Inoltre in una stessa regione si rinvengono di frequente terrazzi ma solo 
a quote determinate; le diversità di quota tra una regione e l 'altra sono 
spiegabili con sollevamenti orogenetici, restando però costante il loro 
numero nella successione verticale. 

La ricerca è stata condotta dapprima nel Lazio, poiché nel Lazio 
affiorano molti prodotti vulcanici in parte datati, che, incisi o no da 
terrazzi, permettono non solo di limitare il fenomeno nel tempo, ma 
anche di assegnare delle precise età quando i tuli si siano deposti durante 
il ciclo trasgressivo. Lo studio nelle altre regioni ha avuto lo scopo di 
verificare la validità delle osservazioni effettuate nel Lazio e di arrivare 
a delle conclusioni più generali. 
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Fig . I D i s t r i b u z i o n e geogra f i ca del ie zone s t u d i a t e . 1 ) A p p e n n i n o s e t t e n -
t r i o n a l e (M. C imone , m 2165) ; 2 ) L a z i o c e n t r o - s e t t e n t r i o n a l e ; 3) C a l a b r i a 
(Serre) ; 4) P e l o p o n n e s o (M. Coclòs, m 1820). 

F ig . 1 - G e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n of t h e s t u d i e d a reas . 1) N o r t h e r n A p e n n i -
n e (M. C imone , m 2165) ; 2) N o r t h e r n - c e n t r a l L a t i u m : 3) C a l a b r i a (Ser re) ; 
4) P e l o p o n n e s u s (M. Coclòs m 1820). 

OSSERVAZIONI NELL'AREA LAZIALE. 

T principali lavori sulle linee di costa del Pleistocene superiore del 
Lazio sono dovuti in passato a Gignoux e a Blanc. Gignoux (25) 
aveva riconosciuto a Nord di Civitavecchia tracce di linee di riva tir-
reniane fra i 15 e i 35 m s.l.m., documentate soprat tut to da lembi di 
« panchina ». A Sud di Civitavecchia, Blanc (4' 5) riuscì a seguire 
fino alla foce del Tevere le tracce di una linea di costa tirreniana a 20 m 
s.l.m., rappresentate dagli affioramenti tipici di Casale di Statua e del 
Granaretto, nonché da terrazzi di abrasione marina ricoperti da « sabbie 
rubefat te wurmiane», e da «cordoni litorali ghiaiosi». Anche a Sud del 
Tevere si hanno tracce lasciate dal Mare alla quota di 21H-22 m, sopra 
alla grotta del Fossellone, al Monte Circeo. Sempre su questo promon-
torio Blanc individuò una antica spiaggia a 38 m e un solco marino, 



Fig. 2 - Lazio cent ro-se t ten t r ionale . Local i tà cui si fa r i fe r imento nel tes to . 
La maggior p a r t e del l 'area s t u d i a t a è r icoper ta da tuf i cont inenta l i dei 
vulcani Saba t ino e Vicano. 

Fig. 2 - Nor the rn-cen t ra l L a t i u m . Sites quoted in t he t e x t . The great 
m a j o r i t y of t he s tudied areas a re covered by t h e cont inenta l tuffs 
of t he Saba t ino and Yican volcanoes. 
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accompagnato da fori di litodomi, a 8-^9 m e un altro più elevato a 
110 m, che però indicherebbe «verosimilmente», secondo questo 
Autore, una linea di riva calabriana o pliocenica. 

Più recentemente, Bonadonna ( 7 > u ) ha riconosciuto nel 
Lazio tre linee di costa, una a 39-48 m (8) o 39-42 ( n ) riferita proba-
bilmente al Tirreniano I (7) e poi all'interglaciale Mindel-Riss (8), una 
a 18-25 m (7) o a 15-20 m (8) o a 25 m (9) o a 18-22 m ("), riferita proba-
bilmente al Tirreniano I I (7) e poi al Tirreniano I (n) , e una a 0-2 m 
o a 2-3 m (u) , riferita al Tirreniano I I I . La linea di costa più alta di 
Bonadonna si sarebbe formata all'inizio della deposizione dei « tufi 
stratificati varicolori di Sacrofano » di Mattia»-Ventrigli» (2(ì) cioè 
all'inizio dell 'attività esplosiva del vulcano Sabatino, circa 800.000 
anni fa; ma i terreni che la rappresenterebbero non sono a quota co-
stante, poiché, nella stess» posizione stratigrafica, essi si ritrovano anche 
a 73 m lungo la via di Bocce» presso il Fosso Galeri» e, a più di 100 m 
s.l.m., all'incrocio tra la S.S. Cassia e il Grande Raccordo Anulare. 

Nelle note illustrative del foglio geologico 149, Cerveteri (21), sono 
riconosciuti terreni che testimoniano « una singola oscillazione marina 
che condusse la linea di riva sino ad un'altezza di circa 30 m s.l.m. ». 

Altri indizi della presenza del livello marino a quote maggiori di 
quella odierna sono: a) un terreno fossilifero con fauna banale, attuale, a 
quota 33 m lungo il Fosso Galeria; b) un giacimento fossilifero molto 
più ricco a quota 30 —33 m e un altro con fauna invece ridottissima, a 
quota 27 m sulle pendici Sud-orientali di M. Carnevale presso Ponte 
Galeria: anche qui la fauna è costituita da forme attuali, non indica-
tive (*); c) sabbie dunari rinvenute a q. 115-^117 m s.l.m. fra Palidoro 
e Ceri e a q. 140-^145 m s.l.m. presso Montalto di Castro contenenti 
abbondanti elementi vulcanici (sabbie di origine eolica del Pleistocene 
superiore si rinvengono fino alla q. di 180 m s.l.m. presso Priverno nel 
Lazio meridionale (3)); d) depositi marini trasgressivi trovati fino a 221 m 
s.l.m., di cui si parlerà più avanti; e) fori di litodomi a 55, 57, 122-^-250, 
383, 997 m s.l.m. quasi sempre su terreni pleistocenici; /) forme di 
erosione alveolare a 743-^-748 m, a 993-f-997 m e a 1042-f-1045 m s.l.m. 
sul M. Cimino. I fori di litodomi e le forme di erosione alveolare, anche 
se talora assolutamente tipici, potrebbero essere opinabili se non si 
riscontrasse che sono sempre in relazione con la parte più elevata di 
un terrazzo, cioè con una traccia più sicura di una antica linea di costa. 

(*) Ringrazio v i v a m e n t e il Sig. F . Set tepass i per a lcune de te rmina -
zioni f a t t e m i . 
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Fig. 3 - Successione dei ter razzi mar in i nel Lazio (a) e nella Calabria (b). 
Per ogni t e r razzo l ' o rd ina t a r a p p r e s e n t a la differenza di quo ta r i spe t to a 
quello p receden te , m e n t r e in ascissa possiamo considerare u n f a t t o r e t e m p o . 
Le le t te re con e senza apice indicano fasi c l imat iche a l terne. 

Pig . 3 - He igh ts of m a r i n e te r races in L a t i u m (a) a n d Calabr ia (b). Fo r 
each t e r race t h e height difference re la t ive to t h e higher one is given on ordi-
na te , while on abscyssa is g iven a t ime fac to r . Le t t e r s w i t h or w i thou t apex 
show a l t e rna t ed c l imat ic s tages . 



A L T I L I V E L L I D E L M A R E DEI. P L E I S T O C E N E S U P E R I O R E E T C . 8 1 

Per questo motivo, e perché si è riscontrato che i terrazzi sono l'unica 
traccia ampiamente diffusa, ci si è basati per questo lavoro principal-
mente sul rilievo delle quote dei terrazzi, all'intersezione con la scarpata 
a monte. Le zone maggiormente studiate sono state (fig. 2) t ra S. Severa 
e M. Ansino, tra Cerveteri, Anguillara e Ponte Galeria, t ra M. Eocca 
Romana e Monterosi, tra Vetralla e il lago di Vico, t ra questo lago e il 
M. Cimino. Sono state compiute oltre 700 misurazioni e le quote risul-
tanti, riportate nella fig. 3a, si riferiscono generalmente ad almeno tre 
punt i molto lontani fra loro. 

Per comprendere perché nelle fig. 3a i terrazzi di quota inferiore a 
64 m siano stati tenuti distinti in quattro gruppi, occorre fare alcune 
considerazioni sui terreni trasgressivi di copertura che si rinvengono qua 
e là sulle colline in modo sempre più discontinuo man mano che ci si 
allontana dal mare, e che scompaiono gradualmente a distanza di alcuni 
chilometri dalla costa. Si t ra t ta di argille limose bruno-rossastre o sab-
bie giallastre, in cui sono sempre presenti elementi di ghiaia ma con 
frequenza e dimensioni maggiori dove più grossolana è la frazione 
principale. Questi terreni tendono ad avere uguale granulometria alla 
stessa quota, mentre invece, passando da quote inferiori a quote supe-
riori, quelli più fini sono sostituiti da altri sempre più grossolani lino a 
che riprendono improvvisamente i più fini. Rilevando per ogni deter-
minata quota a cui si sono incontrati questi affioramenti sui rilievi col-
linari lungo un allineamento Palidoro-Anguillara i valori massimi del 
diametro medio degli elementi di ghiaia presenti e riportando questi 
valori con la quota relativa sul diagramma semilogaritmico della fig. 4, si 
è potuto mettere in evidenza come in corrispondenza delle quote di 59, 
35, 22,5 e 12 m si hanno le tracce di quattro massimi livelli del Mare 
raggiunti in quattro trasgressioni successive. 

Questi terreni hanno permesso di fare altre osservazioni a conferma 
della loro deposizione in ambiente marino: al di sopra di 50-70 m s.l.m. 
essi giacciono sui tufi del vulcano Sabatino, che sono continentali, e 
gli elementi di ghiaia, sopra gli 80 --90 m, sono tu t t i süicei, oltre che 
molto levigati. L'esame morfoscopico compiuto al microscopio elettro-
nico di questi elementi di ghiaia ha messo in evidenza che essi sono stati 
elaborati intensamente in un mezzo acqueo (14). Poiché la ghiaia non 
può derivare dal rimaneggiamento torrentizio dei tufi, ma dal rimaneg-
giamento (li terreni che troviamo oggi sotto la quota di 50-^70 m s.l.m., 
solo il mare può averla portata a quote così elevate sulle pendici del 
vulcano Sabatino. Tra le quote dei due massimi trasgressivi di 59 e 
35 m e le quote dei terrazzi non c'è coincidenza e ciò perché le stasi del 
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Pig . 4 - Dia-
g r a m m a semilo-
gar i tmico con i 
valori mass imi 
del d i a m e t r o 
medio degli ele-
m e n t i della f ra-
zione ghia iosa 
c o n t e n u t i a va-
rie q u o t e nei 
t e r ren i t rasgres-
sivi che r icopro-
no le colline ter-
r azza t e di u n 
alli n e a m e n t o 
Pa l idoro - An-
gui l la ia , nel 
Lazio. Dove gli 
e lement i di 
ghia ia sono di 
magg io r d imen-
sioni sono anche 
mol to p iù fre-
quen t i , e t u t t o 
il s ed imen to è 
p iù grossolano. 
Ciò indica che si 
sono succedu te 
q u a t t r o ingres-
sioni del Mare , 
che h a n n o rag-
g iun to le q u o t e 
di 59, 35, 22,5 
e 12 m sopra il 
livello a t t ua l e . 
Fig . 4 - Semilo-
g a r i t h m i c dia-
g r a m w i t h ma-
x i m u m values 
of t h e average 
d i a m e t e r of t he 
grave l f r ac t ion 
con ta ined a t va-1 mm 10 100 

l ions he ight wi th in t h e t ransgress ive t e r ra in cover ing t h e t e r r aced hills of a 
Pa l idoro-Angui l la ra a l l ignement , in L a t i u m . W h e r e t h e g rave l e lements a re 
of bigger sizes t h e y a re general ly more f r e q u e n t and all t h e sed imen t is coar-
ser. This would s t a n d to ind ica te t h e occurr ing of f ou r m a r i n e ingressions 
reach ing the successive he igh t s of 59, 35, 22.5 a n d 12 m a b o v e t h e a c t u a l level. 
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livello marino che hanno prodotto i terrazzi non hanno coinciso nel 
tempo con i massimi di ingressione marina, cosa che invece pare veri-
ficata per le due ingressioni successive. 

Nella fig. 3a si è cercato di studiare la distribuzione verticale dei 
terrazzi riportando in ordinata, per ogni terrazzo, la differenza di quota 
che c'è rispetto al terrazzo precedente, di quota maggiore; in ascissa 
possiamo considerare un fattore tempo nell'ipotesi che le stasi del livello 
marino che sono all'origine dei terrazzi siano avvenute con intervalli 
di tempo regolari. Si sono così avuti sul grafico dei punt i che, per i ter-
razzi di quota superiore a 59 m, sono stati uniti con una linea sottile. 
Si è messo così in evidenza che i valori delle differenze di quota f ra i 
terrazzi subiscono periodicamente degli sbalzi prima in un senso e poi 
in quello opposto. Questo alternarsi di terrazzi più vicini e più lontani 
verticalmente è spiegabile come l'effetto della sovrapposizione di due 
fenomeni: uno costituito da una generale regressione del Mare che, 
dopo essere arrivato a lambire i terreni che oggi ritroviamo a 1049 m 
di quota, tendeva a ritornare, probabilmente in modo continuo, alla 
quota attuale, e l'altro consistente nell'alternarsi di diminuzione e 
aumento del volume dell'acqua del Mare per il glacialismo. Escludendo 
il secondo fenomeno, avremmo delle differenze di quota rappresentate 
nella figura non più dai punti, bensì dai circoli. La somma delle diffe-
renze di valore di ordinata fra i circoli e i punti per ogni fase anaglaciale 
o cataglaciale dovrebbe corrispondere all 'entità dell'abbassamento e 
innalzamento del livello marino avvenuti in quella fase di deteriora-
mento climatico. Le lettere con e senza apice contraddistinguono rispet-
tivamente le fasi cataglaciali e anaglaciali. Ritorneremo sulla fig. 3 
dopo avere esaminato la situazione nelle altre aree. 

O S S E R V A Z I O N I N E L L E A L T R E R E G I O N I 

Calabria. — In Calabria sono noti da tempo terrazzi marini qua-
ternari fino a 1300 m s.l.m. (16> 17), e sono generalmente interpretati 
come l'effetto dello stesso sollevamento orogenetico che ha portato 
sedimenti pliocenici e pleistocenici marini a grande altezza. In effetti il 
Pliocene superiore vi si trova sollevato fino ad una quota massima di 
1200 m (3l) e il Calabriano fino a 510 m s.l.m. (12); inoltre Romagnoli (32) 
ha rinvenuto a circa 1100 m di quota una « panchina » che sembre-
rebbe indicare genericamente il Pleistocene. Ma lo stesso Romagnoli 
rileva che sopra e sotto la quota di 1300 m si presentano due diverse 
morfologie, di cui quella inferiore nettamente più giovane, che confer-
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tu a ILO le osservazioni (li Cortese sul carattere relativamente recente dei 
terrazzi. 

Con questa situazione, la Calabria si presta dunque per osserva-
zioni di confronto. La zona studiata comprende una parte delle Serre, 
estesa ad Ovest del M. Pecoraro (m 1423), t ra Nardodipace, Serra S. Bru-
no, Soriano, Arena, Rosarno e Laureami di Borrello. 11 primo risultato 
di rilievo è che il numero dei terrazzi coincide con quello del Lazio. 
Le quote rilevate sono nella parte inferiore della lig. 31), dove le differen-
ze di quota f ra i terrazzi sono confrontate con quelle del Lazio. Si può 
così notare che le differenze di quota della Calabria sono quasi sempre 
maggiori che nel Lazio, mentre dal terrazzo di 144 m in giù i valori 
coincidono perfet tamente nelle due regioni. Questo ci fa fare una prima 
considerazione: sicuramente i terrazzi di ugual quota, compresi fra il 
livello del Mare e la quota 144 m, sono contemporanei nel Lazio e nella 
Calabria. Ciò ci permetterà di parlare di stabilità di queste due regioni 
in quel periodo di tempo. Potremo inoltre ammettere che, essendo 
tirreniana la « panchina » citata da Selli (33) nella penisola di Crotone 
fra 55 e 45 m s.l.m., in quanto contiene lo Strombus bubonius, deve essere 
di età tirreniana la ingressione dei 59 m riconosciuta nel Lazio, indi-
pendentemente dalla presenza di questo fossile; e potremo ammettere 
altresì che, siccome è tirreniano il giacimento a 35 m di Vibo Valentia 
(Pata, 1947), deve essere tirreniana anche l'ingressione dei 35 m del 
Lazio. Tirreniano è pure il noto giacimento con Strombus bubonius di 
Ravagnese a circa 100 m s.l.m. (25) ed è interessante l'osservazione di 
Gignoux (25) di un mare a Strombi a 100 m con linea di riva ad altezza 
costante per la Calabria. 

Appennino settentrionale. — 1 rilievi sono stati effettuati nel bacino 
del torrente Scoltenna, fra l 'Abetone e Magrignana, sui versanti occi-
dentale e meridionale del M. Cimone, il più alto monte dell'Appennino 
settentrionale (2165 m). 

La minima quota rilevata è stata di 686 m presso Magrignana, la 
massima quota è risultata di 1650 m, sopra la quale le forme del terreno 
sono più smussate, come in Calabria. I terrazzi si presentano in modo 
estremamente netto e molto estesi, soprat tut to sul versante a SW, lungo 
la carrareccia che da Pian Cavallaro porta a Piumalbo. Le quote misu-
rate compaiono nella colonna « A » della fìg. 5 ; ogni terrazzo è stato qui 
distinto con una sigla formata da una lettera e una cifra e indicante 
la sottofase glaciale e il numero d'ordine del terrazzo, in senso cronolo-
gico, nell 'ambito della sottofase. Sul significato dei terrazzi S6, S7, S8, 
ritorneremo in seguito. 



o 

=> m 0 
O 

( m) 

-50 - • A • L v p 

( s 6 ) 1 105 513 99 7 

s 7 1368 778 1262 

s B 1650 1049 1514 

-100 _ s'1 1565 1045 1457 

s'2 1450 997 1366 

s '3 1335 945 1271 
s' 4 1265 918 1200 

s'5 1229 896 1157 

-150 - s'6 1184 875 1112 

s' 7 1132 844 1062 
s'8 1076 804 1009 

t 1 1010 750 944 

t 2 948 694 885 

-200 - t 3 891 637 825 

t 4 836 5B8 779 

t 5 785 555 735 
1 6 736 525 688 

1 7 686 496 639 

-250 - 1 8 466 589 

t '1 453 
1 

• t '2 440 

• 
t '3 426 

t'4 413 
-300 

Fig. 5 - Differenze di q u o t a f r a ogni te r razzo e quello p receden te per la 
serie de l l 'Appennino se t t en t r iona le (A) e del Pe loponneso (P) , c o n f r o n t a t e 
con le corr i spondent i differenze di q u o t a del Lazio (L). 
Fig. 5 - Height differences be tween each t e r race and t h e fo rmer for t h e 
sequence of Nor the rn Apenn ine (A) and Pe loponnesus (P) , compared wi th 
t h e equiva len t he ight differences of L a t i u m (L). 
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T R A C C E DELI.A FASE INGRESSIVA. 

Tutt i i terrazzi finora descritti appartengono alla fase regressiva 
di un fenomeno di trasgressione e, per le quote minori, anche a fasi di 
ritiro del Mare per glacialismo; inoltre, la loro morfologia è sempre 
molto giovane. Tuttavia sono stati riconosciuti anche terrazzi che ap-
partengono alla fase ingressiva e che si differenziano perché hanno una 
morfologia chiaramente più matura, con il ripiano costituito (la un 
insieme di superfici leggermente convesse, contrariamente a quanto 
si verifica per gli altri, la cui superficie è più piana. Ciò è evidente so-
pra t tu t to sul versante meridionale del M. Cimone e sul versante set-
tentrionale del vulcano di Vico. Questi terrazzi sono stati indicati con 
le sigle s6 e s7 nella fig. 5, ed hanno un'al tra particolarità: essi non si 
inquadrano nella serie normale fin qui descritta, dove anzi la loro posi-
zione cadrebbe tra terrazzi diversi da regione a regione, e presentano 
valori molto prossimi f ra loro della differenza di quota con il terrazzo 
successivo. In Calabria queste tracce della fase ingressiva sono state 
riconosciute con qualche incertezza; probabilmente le loro quote sono 
troppo prossime a quelle dei terrazzi più giovani. 

Il numero estremamente esiguo dei terrazzi formati durante questa 
prima fase, dedotto dalle osservazioni compiute in tre regioni molto 
lontane fra loro, porta a concludere che l'ingressione del Mare deve 
essere avvenuta con una velocità molto maggiore della successiva 
regressione. 

SOLLEVAMENTI OROGENETICI . 

La perfetta uguaglianza delle quote dei terrazzi formati fra la 
quota 144 m e il livello del Mare per due regioni cosi distanti come il 
Lazio e la Calabria fa ritenere che in quel lasso di tempo non ci fossero 
più movimenti orogenetici in at to localmente. D'al tra parte, le diversità 
che si registrano nelle quote dei terrazzi più alti fra zona e zona rendono 
evidente l 'effetto (li sollevamenti legati all'orogenesi. Infa t t i l 'area la-
ziale esaminata, lontana dai rilievi montuosi appenninici, dimostra una 
maggiore regolarità nella successione delle quote. Per poter calcolare 
l 'entità (lei sollevamenti si è perciò cercato di riportare i dati del Lazio 
alla massima regolarità, quale può essere bene espressa dalla linea con-
tinua, più grossa, della fig. 3a, che si basa sui valori delle differenze di 
quota corretti per il glacialismo. 
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Quando i dati si discostano da questa regolarità possiamo osser-
vare che le differenze di quota di altre regioni (figg. 3b, 5) possono assu-
mere valori eccezionalmente minori di quelli corrispondenti del Lazio: 
tipicamente ciò avviene per i terrazzi u3, u4, u5, uC della Calabria, 
che manifestano in parte la regolarità mancante nel Lazio. 

Ogni valore della differenza di quota, opportunamente corretto 
per il glacialismo, che si discosti dalla linea regolare continua denota un 
sollevamento di entità pari alla differenza di ordinata riscontrata. 
Ad esempio, fra i terrazzi di quota 319 e 328 m del Lazio si ha una dif-
ferenza di quota di 21 m che, corretta di circa 1 m per U glacialismo, 
diventa 20 m; la linea regolare continua ha in sua corrispondenza un 
valore di ordinata di circa 16 m. La differenza 20—16 = 4 m rappre-
senta l 'entità del sollevamento orogenetico occorso nel Lazio tra la 
formazione del terrazzo 349 e la formazione del terrazzo 328. Per i due 
terrazzi corrispondenti della Calabria bisogna però fare alcune conside-
razioni particolari. Si osserva cioè un valore molto irregolare di 60 m 
per la differenza di quota fra i terrazzi 427 e 367 di questa regione. La 
cosa è tanto più strana in quanto, per i terrazzi che seguono, le diffe-
renze di quota tornano ad essere improvvisamente regolari. Ciò può 
essere spiegato tenendo conto della singolare situazione morfologica e 
geologica che si riscontra al passaggio fra questi due terrazzi, cioè 
non solo vi si trova il limite del nucleo « cristallino » delle Serre, ma 
compare pure un gradino morfologico con una scarpata la cui altezza è 
dell'ordine del centinaio di metri e che in qualche punto, come presso 
Arena, sembra essere una parete di faglia. Questo gradino, che si può 
seguire bene da Soriano Calabro a Laureana di Borrello, può essere 
spiegato come l'allineamento lungo il quale si sono diversificati i solle-
vamenti della zona granitica delle Serre a SE da quelli più modesti 
della zona collinare a NW. La differenza di sollevamento fra le due zone 
è stata registrata, a partire dal momento in cui si è formato il terrazzo 
427, dalla posizione anomala assunta dai due terrazzi 427 e 327, uno a 
monte e uno a valle della linea di f rat tura . Non si esclude che il feno-
meno si sia verificato anche a quote maggiori. 

Un'altra osservazione interessante è che l'inclinazione dei terrazzi 
non sembra affatto essere stata influenzata dai sollevamenti orogenetici: 
i terrazzi più elevati, formati quando i sollevamenti erano di maggiori 
proporzioni, sono tra quelli meno inclinati. La conclusione a cui si deve 
giungere è che il sollevamento non può essere continuo: esso deve inter-
rompersi durante il periodo in cui si forma il terrazzo, e questo sembra 
legare ad un'unica causa i due fenomeni. La stasi del livello del Mare che 
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produce il terrazzo sarebbe dunque da interpretare in senso relativo, 
in quanto dipendente da una stasi di fenomeni interni della Terra. 

Nelle flgg. 3 e 5, si sono scelte le differenze fra le quote di ogni ter-
razzo rispetto a quello precedente, e non rispetto a quello successivo, 
anche nella considerazione che siano più intimamente legati il solleva-
mento e la successiva stasi che non viceversa, tanto più che le quote 
misurate si riferiscono probabilmente alle quote del livello marino al-
l'inizio della formazione del terrazzo. 

D A T A Z I O N I DEL FENOMENO TRASGRESSIVO. 

La presenza nel Lazio di prodotti vulcanici di cui è nota l 'età 
assoluta permette di limitare il fenomeno nel tempo: ad esempio i 
terrazzi più alti che si incontrano sul M. Cimino sono più recenti del 
«peperino delle alture» la cui età è di 1,35-M,19 M.A. (29); da 945 m 
in giù troviamo terrazzato anche il « tufo rosso a scorie nere » del Monte 
Fogliano, che ha circa 430 mila anni secondo Evernden - Curtis (23) 
e 0,52 ±0,12 M.A. secondo Nicoletti (29). Inoltre, fra 247 e 72 m s.l.m. 
sono terrazzate anche due placche di travertino in località Pian Sultano 
e Monte dei Pozzi, presso S. Severa, che appoggiano sui « tufi stratifi-
cati varicolori di La Storta » di Mattias - Ventriglia (20), più recenti 
del « tufo rosso a scorie nere ». 

Un limite più vicino a noi è dato dall'età di 280.000 anni (10' n ) 
di una tufite situata a 79 m s.l.m. nella parte più recente della serie 
lacustre di Riano, a Nord di Roma, che è sicuramente anteriore alla 
Trasgressione. 

Essendo pressoché costante il numero dei terrazzi per ogni fase 
glaciale, come messo in evidenza nella fig. 3a, si considera che sia i 
terrazzi che le fasi glaciali abbiano delle periodicità ben determinate. 
Anche nella curva delle paleotemperature di Emiliani (22), r iportata 
nella fig. (>, è riconoscibile con le crocette una periodicità nel presentarsi 
dei momenti più caldi, periodicità che è molto prossima a 40.000 anni, 
cioè al valore della variazione di inclinazione dell'asse terrestre. I mo-
menti caldi corrisponderebbero così ai maggiori valori di inclinazione 
dell'asse, cioè quando le zone tropicali erano più ampie. Il momento 
più recente in cui si è verificata questa situazione è stato calcolato a 
circa 9.000 anni fa da Yan Woerkom (34). Intorno a questa data si è 
pure avuto un netto miglioramento delle condizioni climatiche (20). 
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Se gli Autori non sono d'accordo, come messo in evidenza da Cur-
ray - Shepard - Veeh (19), né sul momento in cui si è avuto l'ultimo 
massimo livello marino né sull'altezza massima raggiunta, ciò è proba-
bilmente dovuto al fat to che non sempre i campioni prelevati per data-
zioni col radiocarbonio sono i più elevati in quota che il Mare in quel 
momento può avere depositato. L'età di 9.000 anni, riferita al terrazzo 
di quota 12 m, corrisponde anche ad un calcolo basato sulla frequenza 

M I G L I A I A D i A N N I 

Fig. 6 - Curva delle pa leo ten ipe ra tu re di Emil iani . Con le crocet te si è 
ind ica ta la periodicità delle fasi c l imat iche, che è mol to pross ima a 40.000 
anni . 

Fig. 6 - P a l a e o t e m p e r a t u r e curve by Emil iani . Per iodic i ty of c l imat ic 
stages, verv d o s e to a vaine of 40,000 yrs, lias been marked wi th Binali crosses. 

dei terrazzi. Se durante le fasi t—t ' e u — « ' , ciascuna della durata di 
40.000 anni, si sono formati 8 + 9 + 8 + 8 = 3 3 terrazzi, ogni terrazzo si 
è formato in media ogni 2400 anni circa. Dal culmine dell'ingressione 
dei 12 m si sono formati finora 4 terrazzi di cui l'ultimo presente da 
oltre due millenni, perciò gli anni trascorsi da allora sono un po' meno 
di 2400 x 4 = 9000, tenendo anche conto che non si sa se il terrazzo zi 
si sia iniziato a formare prima del massimo ingressivo. Se questi calcoli 
sono corretti, i precedenti massimi marini si devono essere verificati 
all'incirca 49, 89, 129, 169, 209 e 249 mila anni fa e, se si considera la 
fase s' costituita da 8 terrazzi, il Mare doveva trovarsi a formare il 
terrazzo s8, che è il più elevato, circa 270 mila anni fa. 

Con questi riferimenti possiamo ricostruire su un diagramma 
quote/tempi l 'andamento del livello marino. In fig. 7 sono riportati i 
valori delle (piote dei terrazzi, accompagnati dai valori corretti pei' il 
sollevamento orogenetico che, per i terrazzi più antichi, è ovviamente 
cumulativo; i punti rappresentativi dei nuovi valori corretti sono stati 
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Fig. 7 - Quote ed e t à delle t r acce delle linee di cos ta del P le i s tocene supe-
riore nel Lazio. Con la l inea con t inua si sono un i t i i valori di q u o t a even tua l -
m e n t e cor re t t i pe r i so l l evament i orogenet ici . 

Fig . 7 - Quotes and ages of t h e u p p e r P le i s tocene coast linos in L a t i u m . 
Quote values even tua l ly corrected by orogenic up l i f t ing h a v e been connected 
toge the r wi th a c o n t i n u o u s line. 
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uniti da una linea clie rappresenta le effettive variazioni di livello del 
Mare. Per la fase climatica w—w e per la fase a; si è tenuto conto delle 
datazioni di Broecker et al. (13) per campioni provenienti da quote 
comprese fra 6,1 e 19,8 m e fra 12,2 e 51,9 m s.l.m. le cui età risultano 
di 81 —83 mila anni e 102—128 mila anni rispettivamente, ma sono 
state utilizzate le quote attuali anziché quelle corrette dagli Autori 
per non ben giustificati sollevamenti orogenetici differenziali. Per la 
fase y—y' si sono considerate le datazioni assolute riportate sia da MU-
liman - Emery (27), seppure con delle modifiche, che da Cotecchia, 
Dai Pra - Magri (18) per gli ultimi 40.000 anni. 

Una valida conferma delle età assegnate a vari terrazzi è data 
dal confronto con le età di tre tufi affioranti nella zona di Cerveteri e 
datat i con metodo radioattivo (n) . Questi tufi, indicati nella fig. 3a 
con tb l , tb3 e tb4, sono i livelli 1, 3 e 4 (n) e fanno parte del 
« tufo di Bracciano » di Mattias - Ventriglia (20), cioè di una delle ultime 
esplosioni del vulcano Sabatino. Il livello 1, datato a 177.000+30.000 
anni, mantiene spessori ragguardevoli, di una diecina di metri, su un 
fronte (li tre chilometri per poi assottigliarsi e sparire improvvisamente 
verso il mare alla quota di 124 m, al ciglio della scarpata del terrazzo 
di 122 m, datato in questo lavoro a circa 163.000 anni. È evidente che 
di questo tufo, eruttato quando il livello del mare era a 122 m, si è 
conservata solo quella parte che si è deposta in ambiente subaereo. 
Ugualmente il tb3, datato a 127.000+13.000 anni, si incontra fino a 
(»0 m s.l.m.; per questo tufo possiamo solo dire che esso è anteriore o 
contemporaneo del massimo livello dei 59 m di età 129.000 anni. Infine 
il tufo tb l , datato a 90.000 + 18.000 anni, si rinviene fino a 28 m s.l.m. 
e si può considerare contemporaneo del terrazzo di 27 m la cui età qui 
assegnata è di circa 86.000 anni. Il tufo di Bracciano, a differenza dei 
tufi su cui appoggia, non è terrazzato. 

I risultati ottenuti sono ancora in accordo con le conclusioni di 
Accordi - Maccagno (M secondo i quali a Piano sopra la quota di 
79 m s.l.m., cioè sopra alla quota del tufo datato a 280.000 anni, il 
clima passa da oceanico caldo a oceanico più freddo. 

Con le età qui calcolate, la sinuosità della linea grossa e continua 
della fig. 3a, la quale riflette piccole variazioni altimetriche positive e 
negative di 7-Hi m del livello del Mare, viene ad avere una periodicità 
media di circa 22.000 anni che, estrapolata fino ad oggi, farebbe coinci-
dere i momenti in cui si avevano queste variazioni positive del livello 
marino con i momenti in cui la Terra si trovava in perielio al solstizio 
dell'inverno boreale. È chiaro che la sinuosità della linea citata è legata 
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alla precessione degli equinozi; il valore di 21.000 che si attribuisce soli-
tamente a questo fenomeno è in realtà una media dei valori calcolati 
per l 'ultimo milione di anni (M) ma, se si considerano solo gli ultimi 
300.000 anni, la periodicità calcolata risulta di 23.000 anni (3J). 

V E L O C I T À D E L SOLLEVAMENTO OROGENETICO. 

Ora che si sono precisate le età di ogni terrazzo, si può risalire alla 
velocità del sollevamento orogenetico, che viene qui calcolato a partire 
dalla formazione del terrazzo più alto, cioè da circa 270.000 anni fa. 
Sull 'entità del sollevamento eventualmente avvenuto fra i momenti di 
formazione dei terrazzi di 1049 e 1045 m del Lazio nulla si può dire 
di certo, e si è supposto che U sollevamento sia nullo. Per la Calabria, 
l 'Appennino settentrionale e il Peloponneso esso invece sarà rispettiva-
mente di 24, 81 e di 53 m, cioè 4 m in meno della differenza di quota 
fra i loro terrazzi s'1 e s8. Aggiungendo a questi quattro valori quelli 
relativi ai successivi terrazzi, si ottengono le quattro linee della fig. 8. 
È notevole che tu t te le linee tracciate mostrino un flesso, cioè un rallen-
tamento nella velocità di sollevamento, in corrispondenza di 260.000 
anni fa. 

Il sollevamento della zona del Lazio studiata risulta complessiva-
mente di 181 m; U complemento a 1049, pari a 868 m, rappresenta il 
valore attribuito all 'innalzamento del livello marino. I sollevamenti 
orogenetici dell'Appennino settentrionale e del Peloponneso degli 
ultimi 270.000 anni sono deducibili sottraendo alle quote del terrazzo 
più alto il valore di 868 m trovato. 

Mentre in queste ultime due regioni l 'area esaminata è molto 
ristretta e l 'andamento del sollevamento riflette una situazione reale, 
per le altre due regioni questo andamento è in qualche modo falsato 
dalla diversità del fenomeno da zona a zona. Si è visto, ad esempio, 
che fra i terrazzi u l e u2 della Calabria si può essere verificato un solle-
vamento differenziale protrattosi nel tempo anche dopo la formazione 
del terrazzo u2. È molto probabile che la differenza di quota f ra questi 
due terrazzi si sia accentuata, fino a raggiungere il valore attuale, 
durante i successivi sollevamenti che hanno interessato la zona a NW 
della linea Soriano-Laureana, cioè tra i momenti in cui si sono formati i 
terrazzi u6 e u'8. 

Per il Lazio il ragionamento è in un certo senso analogo poiché il 
sollevamento di 181 m va riferito certamente al M. Cimino, dove sono 
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Fig. 8 - Sol levamento orogenetico in funz ione del t empo per Lazio (1), 
Calabria (2), Peloponneso (3) e Appennino se t ten t r iona le (4). Si no t ano varia-
zioni con temporanee di veloci tà e, per le p r ime due regioni, l ' a r res to del 
mov imen to avvenu to 175.000 anni fa . 

Fig . 8 — Orogenic upl i f t ing in func t ion of t ime for L a t i u m (1), Calabria (2), 
Pe loponnesus (3), Nor the rn Apenn ine (4). Contemporaneous var ia t ions of 
speed and t h e s topping of movements , da ted app rox ima te ly a round 175,000 
yrs ago, have been observed. 
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stati rilevati i terrazzi più alti, ma verso il mare il sollevamento non 
può avere superato i 70 —50 m poiché il tet to dei sedimenti siciliani 
sottostanti ai tufi continentali del vulcano Sabatino si trova sollevato 
fino a queste quote («• 15). Questi sollevamenti differenziali, che dovreb-
bero essere quasi completamente limitati nel tempo a prima che si for-
masse il terrazzo t4, non hanno però avuto come effetto differenze fra 
le quote rilevate di uno stesso terrazzo, probabilmente perché i terrazzi 
più antichi del t4 compaiono in un'area abbastanza ristretta, tra il 
M. Fogliano e il M. Cimino, che può non avere avuto differenze di sol-
levamento sensibili da punto a punto. 

U L T I M E CONSIDERAZIONI. 

Ciò che stupisce del fenomeno così imponente fin qui descritto è 
l'esiguità delle tracce da esso lasciate, anche se quelle più evidenti, cioè 
i terrazzi, bastano da sole a ricostruirlo. A posteriori, però, assumono un 
particolare significato alcuni depositi che solitamente si indicano, ad 
esempio, come « alluvioni ». Spesso questi depositi sono chiaramente 
legati ai terrazzi, di cui costituiscono il ripiano, e hanno una granulo-
metria, prevalentemente grossolana, che è in dipendenza dalle quote sul 
livello del Mare. A NW di Montalto di Castro, all'altezza dei km 111 -f-
120 della S.S. n° 1 Aurelia, affiorano terreni di questo genere, che sul 
Foglio 136 « Tuscania » della Carta Geologica d 'I tal ia sono indicati con 
la sigla « a1 »; essi sono contemporanei alla Trasgressione perché terraz-
zati e perché appoggiano su terreni simili che però, in base alle faune 
fossili rinvenutevi, vengono riferiti al Tirreniano e al Tirreniano-Sici-
liano (2). Oltre alla attribuzione al Tirreniano-Siciliano di una parte di 
questi terreni, è interessante che i depositi tirreniani sono rappresentati, 
sul Foglio 142 « Civitavecchia », fino alla quota di 103 m s.l.m. e quelli 
tirreniano-siciliani, nel Foglio 136, fino a 200 m s.l.m. 

Nel Peloponneso terreni clastici grossolani di aspetto recente sono 
diffusi fino a quote rilevanti; fra Bilibiniotica e Acladià, ad esempio, si 
incontrano fra 600 e 750 m s.l.m. masse cospicue di ghiaie e sabbie strati-
ficate, a granuli arrotondati, assai poco cementate, fortemente inclinate 
e prossime al limite di equilibrio perché appoggiate a versanti già molto 
acclivi. Questi depositi a grandi altezze hanno uno spiccato carattere 
subacqueo. Potrebbero essere stati loro a pascere copiosamente nel 
recente passato le spiagge di tu t to il Peloponneso, formate per l 'appunto 
da ghiaia e ciottoli. Il carattere così grossolano di questi depositi, for-
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temente erodibili, può dare una spiegazione della difficoltà di rinvenirli, 
con spessori continui e cospicui, a quote elevate sul livello del Mare. Ma 
non mancano nel passato testimonianze di deposizioni massicce sotto il 
livello del Mare di ciottolami, ghiaie e sabbie ben stratificate e con forti 
spessori: a sinistra e a destra del Tevere alla sua foce, affiora per un'esten-
sione maggiore di 20 km la « formazione di Ponte Galeria » (9) costi-
tuita in prevalenza da banchi di ghiaia e di sabbia, che tendono a mante-
nere per molti chilometri il loro spessore e una stratificazione interna 
leggermente inclinata. Questi sedimenti sono stati interpretati come di 
ambiente fluviale o deltizio (6' 7>21), ma possono essere considerati 
come il risultato di un accumulo straordinario di materiali molto gros-
solani legato alle ultime oscillazioni del livello del mare, alla fine di una 
grande trasgressione, simile a quella descritta in questo lavoro, avvenuta 
tra il Calabriano e il Siciliano. 

F conglomerati trasgressivi che separano i sedimenti di vari periodi 
geologici potrebbero avere avuto un'identica origine. 
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