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GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA DEL QUATERNARIO
NEL TERRITORIO AQUILANO

Il bacino aquilano nel suo complesso
rappresenta una delle più estese depressioni
di origine tettonica del settore abruzzese del-
l’Appennino centrale. Il bacino, orientato con
direzione nord ovest – sud est, la stessa dire-
zione delle principali catene montuose che lo
bordano ad occidente e ad oriente (il Velino
Sirente ed i Monti d’Ocre, le propaggini orien-
tali dei Monti Reatini, i rilievi del gruppo del
Gran Sasso), è drenato dal fiume Aterno a cui
affluiscono, tra i maggiori, il torrente Raio in
destra idrografica ed il torrente Raiale in sini-
stra idrografica. La morfologia e l’evoluzione
quaternaria del bacino aquilano risultano
controllate dalla geometria e dall’attività di
più sistemi di faglie normali, espressione di
una tettonica estensionale post orogenica, tra
cui i più importanti sono il sistema di faglia
del Monte Marine, il sistema di faglia del
Monte Pettino, il sistema di faglia di Colle
Brincioni – Paganica – San Demetrio, il
sistema di faglia della media Valle dell’Aterno.
I depositi continentali presenti nel bacino
sono riferibili a diversi ambienti deposizionali
(lacustre, fluviale e di versante) e coprono un
intervallo cronologico compreso tra il Pleisto-
cene inferiore (circa 2.6 Ma) e l’Olocene2.

Proprio sulla base delle caratteristiche delle
facies delle diverse unità, che esprimono
nell’area la successione sedimentaria quater-
naria, è possibile suddividere il bacino aqui-
lano in distinti settori: a nord l’alta valle del
f. Aterno (BAQ1), cui seguono, procedendo
verso sud, il settore di Scoppito, Sassa, Roio,
l’Aquila ovest (BAQ2); il settore di Civita di
Bagno, Onna, Bazzano, l’Aquila est, Paganica
(BAQ3); il settore di Fossa, Sant’Eusanio
Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio,
Prata d’Ansidonia, Poggio Picenze, Bari-
sciano, San Pio (BAQ4); il settore Campana,
Fontecchio, Rocca Preturo ovverosia la media
valle dell’Aterno (BAQ5); il settore della Piana
di Navelli, a sua volta suddiviso in una
porzione posta a nord ovest ed una a sud est
dell’omonimo abitato (BAQ6); infine il settore
della conca Subequana, comprensivo di
Gagliano Aterno, Molina, Castelvecchio
Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli
(BAQ7) (tav. I, fig. 1). Tra questi settori ed al
loro interno, si elevano talora dei rilievi
calcarei isolati, costituiti da intervalli strati-
grafici mesocenozoici identici a quelli affio-
ranti nelle catene bordiere. L’attuale assetto
strutturale del bacino aquilano è stato
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Fig. 1 – in alto: marzo del 1954, le autorità in visita al cantiere di scavo presso Madonna della Strada
(Scoppito-AQ) durante il recupero dello scheletro di Mammuthus meridionalis diretto dalla prof.ssa
A. M. Maccagno; in basso: l’esposizione del Mammuthus meridionalis nel bastione est della Fortezza
Spagnola a L’Aquila, dopo il secondo restauro operato nel 1994 dal prof. A. Azzaroli con V. Borselli.
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raggiunto progressivamente. Durante la sua
prima fase di evoluzione, all’inizio del Quater-
nario, il bacino aquilano era definito da un
sistema di sottobacini solcati da valli poco
incise, pertinenti a un sistema idrografico
ancora non evoluto, e da aree depresse con
deficit di drenaggio. Successivamente l’attività
tettonica ed un’energica erosione hanno dato
origine ad una più profonda ed estesa depres-
sione principale a idrologia endoreica, occu-
pata da un articolato lago passante ad ampie
paludi, comunque suddiviso in più depo-
centri, il lago era chiuso e/o regolato a sud da
soglie. Il «grande lago aquilano»3 andava da
Cagnano Amiterno fino a Goriano Sicoli e con
il ramo orientale giungeva fino alla porzione
meridionale della piana di Navelli. Il partico-
lare contesto ecologico dell’area, insieme all’e-
voluzione del clima nel corso del Quaternario,
hanno favorito il popolamento degli ambienti
perilacustri e di quelli submontani ad essi
circostanti, testimoniato dalle associazioni
faunistiche con elefanti, rinoceronti, ippopo-
tami, iene, grandi cervi ed altri mammiferi;
analogamente erano presenti e si sono succe-
dute interessanti comunità vegetazionali con
associazioni di taxa arborei e non arborei
significativi ed anche, fino a circa 1 milione di
anni fa, molto diverse da quelle impostatesi
successivamente ed attuali. In particolare le
faune che frequentavano le rive del lago
hanno lasciato la loro testimonianza con
diversi resti fossili in numerosi siti, che
evidenziano anche i principali momenti di
turn over dei vertebrati nel corso del Pleisto-
cene inferiore e medio.

Il settore dell’alta valle dell’Aterno (BAQ1)

In questo settore affiorano le formazioni
pertinenti al bacino di Arischia-Barete costi-
tuite da più unità stratigrafiche. La più antica,
riferibile al Pleistocene inferiore basale
presenta polarità magnetica normale4, è costi-
tuita da conglomerati e alternanze di ghiaie
grossolane con ciottoli sia arenacei che

calcarei, a cui si intercalano livelli di sabbie e
di limi e apporti di colate di detrito dai
versanti. Le associazioni di facies sono ricon-
ducibili ad un ambiente fluviale con alto
gradiente di energia di flusso. La giacitura di
questa unità stratigrafica evidenzia discreti
basculamenti verso il quadrante di nord est.
Seguono unità stratigrafiche ancora in facies
fluviale, costituite da ghiaie alternate a sabbie
e limi; le unità sono riferite al Pleistocene infe-
riore (polarità magnetica inversa) ed al Plei-
stocene medio (polarità magnetica normale).
Le facies evidenziano sistemi deposizionali di
canali a bassa energia ed estese zone palustri e
di taglio di meandro. La facies prettamente
lacustre, con limi e sabbie fini, si afferma nel
corso del Pleistocene medio seguita o in
eteropia a facies fluviali e di conoide alluvio-
nale, di bassa energia (argilla e limi). Al Plei-
stocene medio avanzato ed al Pleistocene
superiore sono da riferire diverse unità allu-
vionali, con ghiaie e sabbie contenenti mine-
rali di origine vulcanica, le facies prevalenti
sono quelle di canale. Nelle alluvioni oloce-
niche si riconoscono almeno tre cicli con
geometria cut and fill. È interessante segnalare
che sono presenti nella successione del settore
BAQ1 due fasi di messa in posto di brecce: il
primo evento è costituito da una unità che
affiora estesamente a monte della frazione di
San Marco di Preturo ed è databile al Pleisto-
cene inferiore; questa unità è correlabile con
analoghi depositi presenti in altri settori del
bacino aquilano. Il secondo evento è riferibile,
in base a date ottenute da analisi con il 14C, al
Pleistocene superiore, ante il LGM (Last
Glacial Maximum)5. Per questo settore del
bacino aquilano non si hanno ad oggi segnala-
zioni, storiche o più recenti, relative al rinveni-
mento di mammiferi fossili.

Il settore di Scoppito, Sassa, Roio e l’Aquila
ovest (BAQ2)

È questo un settore dalla geologia
complessa con unità stratigrafiche riferibili al
sistema fluviale del fiume Aterno ed a quello
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dei sottobacini dei torrenti Raio e Genzano.
Le unità di età Pleistocene inferiore sono
costituite da sabbie e limi di ambiente fluviale
e fluvio lacustre, e sono probabilmente corre-
labili in parte con quelle poste alla base della
successione del settore BAQ1. Segue l’unità
stratigrafica, per alcuni autori un complesso
di unità, di Madonna della Strada costituita
da associazioni di facies di ambiente lacustre,
anche spondale, dove ricorrono livelli di
lignite e limi organici. Verso l’alto in questa
unità si affermano sabbie e limi in facies di
palude alta articolata da barre e zone palustri
protette, eteropiche a sabbie limose in facies
di conoide alluvionale. L’unità di Madonna
della Strada, sulla base di recenti indagini
paleobotaniche6 ed al contenuto faunistico, è
riferibile al Pleistocene inferiore, ad un inter-
vallo di tempo compreso, nei termini sommi-
tali, tra 1.3 e 1.1 Ma. Una discontinuità erosiva
e/o un paleosuolo costituiscono il passaggio
all’unità di Sassa riferibile, sulla base delle
associazioni faunistiche e del paleomagne-
tismo, alle prime fasi ed alla parte media del
Pleistocene medio (Galeriano inferiore e
medio della cronologia a mammiferi). Questa
unità stratigrafica, prevalentemente costituita
da sabbie e limi con risedimenti di suolo, è
rappresentata da facies fluviali, talora grosso-
lane, e da apparati di conoide alluvionale
caratterizzati da flussi densi e geometrie
progradanti (top set) verso gli ambienti di
palude alta e fluvio lacustri. Le unità strati-
grafiche successive, costituite da ghiaie,
sabbie e limi, sono databili ad un intervallo di
tempo compreso tra il Pleistocene medio e
l’Olocene e sono tutte di ambienti fluviali e di
aree palustri ad essi interconnesse. Le super-
fici sommitali di accumulo evidenziano una
geometria di unità terrazzate incastrate l’una
nell’altra.

In questo settore sono numerosi i giaci-
menti paleontologici esplorati scientifica-
mente o nei quali sono stati fortuitamente
recuperati resti di mammiferi fossili. La
prima segnalazione, che suscitò un notevole

dibattito sull’età e sull’origine del giacimento,
avviene nel primo quarto dell’800, presso San
Pietro a Pagliare di Sassa. Qui furono recupe-
rate parti di un elefante, riconosciute e ben
contestualizzate, per le conoscenze di allora,
da Giambattista Brocchi. Questi reperti
successivamente vennero associati, dalla
fantasia di Felice Martelli uno studioso locale,
all’ultimo elefante di Annibale, per essere poi
definitivamente riconosciute come apparte-
nenti a fauna fossile da Ferdinando Mozzetti,
in un manoscritto che fu dato alle stampe
solo dopo la sua morte7. Sempre a Sassa, e
sempre presso la chiesa di San Pietro in loca-
lità Calcare o Croce, sono segnalati prima da
Bonanni nel 1872 e poi da Zuffardi nel 1913
nel corso della seduta estiva della Società
Geologica Italiana, rinvenimenti di resti
fossili pertinenti ad elefante, ippopotamo ed a
Cervus elaphus (più probabilmente un mega-
cerino). Rinvenimenti paleontologici in questa
area di sicuro continuarono ancora nel
tempo, ma i reperti risultano oggi tutti
dispersi e descritti da poche e frammentarie
notizie. È solo dal 1940, grazie all’opera di
padre Saverio Maini, che inizia una organica
raccolta e la conservazione di tutti i reperti
fossili che vengono fortuitamente scoperti in
occasione di lavori agricoli, movimenti terra e
attività di cava, condotti nei diversi settori del
bacino aquilano. Questi reperti sono per gran
parte oggi esposti nel rinnovato Museo di
Scienze Naturali annesso al Convento di San
Giuliano all’Aquila; un museo purtroppo
chiuso al pubblico a seguito dei danni struttu-
rali causati dal terremoto del 6 Aprile 2009.
Alle attività e alle ricerche di S. Maini fanno
seguito quelle di padre Gabriele Marini,
anch’egli operante presso il Convento di San
Giuliano. A padre Marini si deve, tra le altre,
l’interessante monografia di sintesi sull’antico
lago aquilano che in parte ripropone i dati
emersi con le ricerche sui giacimenti di
lignite8. Marini segnala, e soprattutto recu-
pera, nel settore BAQ2 del bacino aquilano,
resti pertinenti ad elefante (difese e molari) ed
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ippopotamo presso Ponte Peschio ed ancora
resti di ippopotamo e frammenti di ossa inde-
terminabili presso la miniera di lignite di
Genzano. A Pagliare di Sassa rinviene resti di
Elephas antiquus italicus [= E. (Palaeolo-
xodon) antiquus; Palaeoloxodon antiquus] e di
Hippopotamus amphibius var. Major (recte
H. antiquus); a Civitatomassa sono recuperati
i denti di un bovide, di un equide ed una
mascella di suide, insieme a canini, molari ed
altre ossa pertinenti a Hippopotamus amphi-
bius var. Major (recte H. antiquus); infine un
femore di ippopotamo viene dal Marini recu-
perato presso Coppito. Più problematica
rimane la corretta ubicazione topografica dei
resti fossili di Hippopotamus amphibius Major
(recte H. antiquus) e di Rhinoceros mercki
(recte Stephanorhinus sp.) segnalati da
J. Demangeot in livelli sabbiosi soprastanti le
ligniti di Sassa9. È molto probabile che lo
studioso francese si riferisse a segnalazioni, in
parte già note, riguardanti più propriamente
la zona di Genzano. Nei pressi di Cese di
Preturo, dunque, nella zona di transizione tra
i settori BAQ1 e BAQ2, sono rinvenuti dal
proprietario di un fondo agricolo, consegnati
e dunque studiati da padre S. Maini, una
tibia, un femore ed alcuni denti attribuiti a
Hippopotamus amphibius var. Major, ed
ancora dal medesimo sito frammenti di
scapola, di omero e due vertebre10. Detti
reperti analizzati ex novo da P. Mazza11 e
riscontrati in numero maggiore rispetto a
quelli menzionati da padre Marini, sono stati
attribuiti a due diverse specie: una di grande
taglia riferita ad Hippopotamus antiquus;
l’altra di medio taglia riferita Hippopotamus
tiberinus. A Scoppito, infine, presso la locale
miniera di lignite, sono rinvenuti dal Marini
alcuni denti di cervide. Sempre nel territorio
di questo comune viene individuato il giaci-
mento più importante per le ricerche di quegli
anni: il sito presso la cava di argilla – di
proprietà Emidio Santarelli – in contrada

Madonna della Strada, ai margini della
S.S. 17. Qui gli scavi condotti, nel 1954, dalla
professoressa Angiola Maria Maccagno12,
misero in luce e portarono al recupero di uno
scheletro pressoché completo ed in buono
stato di conservazione di Elephas meridionalis
Nesti [= Mammuthus meridionalis Nesti 1824]
(fig. 1), esemplare per il quale A. Azzaroli13

sulla base dei caratteri anatomici, quali una
mole maggiore, difese più lunghe e un cranio
più sviluppato in altezza e più corto in senso
antero posteriore, propose la creazione di una
sottospecie più evoluta Mammuthus meridio-
nalis vestinus. Attualmente detti caratteri, alla
luce di nuove conoscenze e confronti, sono
dubitativamente da imputarsi ad un differente
taxon14. Tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80
considerazioni di sistematica portarono in
uso il termine Archidiskodon meridionalis15,
oggi superato. L’accuratezza e le informazioni
dello scavo condotto dalla Maccagno permi-
sero già allora di elaborare un’attenta analisi
tafonomica del giacimento. In associazione
con Mammuthus meridionalis furono recupe-
rati i resti pertinenti a Hippopotamus major
Owen (= H. antiquus), Dicerorhinus etruscus
major Owen [= Stephanorinus cf. S. hund-
sheimensis]16 e di un bovide non classificabile.
Nelle sabbie che costituiscono il livello fossili-
fero su cui poggiava la carcassa dell’elefante,
fu raccolta anche una associazione malacolo-
gica costituita da: Pisidium amnicun Müller,
Bithynia tentaculata Linnaeus, Limnaea ovata
Drap., Hydrotropa (Succinea) pfeifferi Rossm.,
Planorbis umbilicatus Müller, Helix carthusia-
nella var. B Drap., Helix rotundata Müller,
Helix ligata Müller, Monacha (H.) carthusiana
var. minor Müller, Clausilia rugosa Drap.
Dalle argille soprastanti provengono invece
pochi resti di ippopotamo, di rinoceronte, di
suide e scarsi elementi di un cervide. Qui era
altresì presente un associazione malacologica
(con molluschi sia polmonati che lacustri)
costituita da Stagnicola (Limnaea) palustris
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Müller, Planorbis umbilicatus var. subangu-
lata Müller, Planorbis sp., Planorbarius
(Planorbis) corneus (Linnaeus), Gyraulus
(Planorbis) albus Müller, Helix ligata Müller17.

Interessanti risultati emersero anche con
lo studio palinologico che fu condotto dalla
professoressa Maria Follieri18, sulle argille
lignitifere poste a circa due metri sopra il
livello sabbioso del giacimento. Lo studio
riconosce un’associazione di tipo forestale
costituita da Picea del tipo excelsa, Tsuga,
Carya, Pterocaya, Zelkova e da un Pinus del
tipo Haploxylon e di tipo Diploxylon, da Abies,
Betulla, Quercus, Carpinus, Alnus, associa-
zione che mostrava caratteri arcaici con taxa
attualmente estinti nella flora mediterranea.
L’associazione vegetale veniva inoltre corre-
lata con i depositi villafranchiani «freschi»
del bacino di Leffe. Il giacimento fu datato,
allora, al limite tra il Villafranchiano inferiore
e il Villafranchiano superiore. Per questo
giacimento sono disponibili oggi nuovi dati
paleobotanici e paleontologici. Per i primi un
recente studio19 ha evidenziato un’associa-
zione di foresta dominata da Quercus gr.
caducifoglie, e la presenza continua di Tsuga
e Carya accompagnata da altri numerosi
elementi del bosco misto. Per i secondi è stata
segnalata per la prima volta nel complesso di
Madonna della Strada, ed anche in Italia, la
presenza del genere Arvernoceros20 sulla base
di un’analisi biometrica condotta su di un
metarso e un astragalo. I reperti apparten-
gono alle faune conservate ma non esposte
presso il museo di San Giuliano21. Sintetiz-
zando gli esiti di tutte le ricerche ad oggi
svolte sul giacimento di Madonna della
Strada, e sulla base delle analisi di facies da
noi svolte anche in altri affioramenti di questa
unità, si evince, dal contesto geologico, un
ambiente di sponda lacustre, caratterizzato
dall’arrivo di cospicui apporti clastici (sabbie
e ghiaie) condotti da più corsi d’acqua.
Successivamente si affermano facies marcata-

mente pertinenti ad ambienti lacustri e di alta
palude, circondati da una vegetazione spon-
dale arborea, evidenziata nella deposizione di
argille e silt limnici da una forte componente
organica (ligniti ss). Gli indicatori climatici
mostrano la fine delle condizioni caldo umide
e l’affermazione di caratteri temperato
freschi. Riconducibili al complesso o unità di
Madonna della Strada sono anche i ritrova-
menti di fauna fossile che interessano, nel
settore BAQ2, Rocca S. Stefano (comune di
Tornimparte) dove la Maccagno recupera un
femore di Elephas meridionalis (= M. meridio-
nalis)22 e quelli lungo la sponda opposta del
bacino, presso Genzano in località Colle
Mancino. In quest’ultimo sito, sempre la
Maccagno, recupera e studia i resti di un
frammento di difesa destra, due molari supe-
riori e coste pertinenti ad uno stesso
individuo di Elephas meridionalis (= M. meri-
dionalis)23, reperti oggi esposti a Napoli
presso il rinnovato Museo di Paleontologia
dell’Università degli Studi Federico II.

Più recentemente a Genzano, nei tagli
eseguiti per i lavori di fondazione di nuovi
edifici, sono stati rinvenuti e recuperati da chi
scrive in due livelli distinti dell’intervallo
argille – ligniti, diverse ossa frammentarie in
pessime condizioni di conservazione, apparte-
nenti ad artiodattili di medio-grande taglia24.
Soprastanti al complesso o unità di Madonna
della Strada, si depongono alcune unità con
facies di ambiente fluviale, di conoide, o di
sponda e barra lacustre. In particolare a
queste unità appartengono i giacimenti che
nel tempo hanno restituito gran parte della
fauna fossile rinvenuta in passato e quello più
recente scoperto a Pagliare di Sassa. Queste
unità, oltre che a Madonna della Strada, affio-
rano infatti estesamente nell’area compresa
tra Sassa, Ponte Peschio e Pile. Presso
Pagliare di Sassa la successione deposizionale
è caratterizzata prevalentemente da set
sabbiosi (lobo medio e distale) messi in posto
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Fig. 2 – L’Aquila, sito paleontologico di Pagliare di Sassa: Stephanorhinus hundsheimensis, 1 – frammento di mascellare
destro, 2 – emimandibola destra; 3 – Praemegaceros verticornis, frammento di palco; 4 – Hippopotamus antiquus – femore

sinistro, norma craniale.

da più canali di un delta conoide. Questa
facies risulta eteropica e intercalata ad argille
di palude e a depositi di facies miste fluviali.
A Pagliare di Sassa, in successive campagne
di scavo, condotte in anni recenti25, sono stati
recuperati reperti pertinenti ad una associa-
zione faunistica costituita da Mammuthus sp.,
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus Falconer &
Cautley 1847, Stephanorhinus hundsheimensis
Toula 1902, Hippopotamus cf. H. antiquus
Desmarest 1822, Sus scrofa Linnaeus 1758,
Megaloceros savini (Dawkins 1887), Praemega-
ceros verticornis (Dawkins 1872), Crocuta

crocuta (Erxleben 1777), Lepus sp. Reperti
pertinenti a Mimomys savini Hinton 1910 e
Microtus ex gr. M. hintoni Kretzoi 1941 –
M. gregaloides Hinton 1923, ed un insettivoro
Crocidura sp. costituiscono invece la microte-
riofauna (fig. 2).

Gli studi paleomagnetici hanno restituito
una polarità normale per i livelli fossiliferi.
Presso l’area di scavo di questo giacimento è
stato anche eseguito un sondaggio stratigra-
fico di circa 30 m con cui sono stati esplorati
i livelli sottostanti a quelli fossiliferi. I dati più
interessanti sono: l’individuazione lungo la
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verticale del sondaggio dell’inversione di pola-
rità magnetica Matuyama/Brunhes ed in
particolare dell’evento Jaramillo. Le informa-
zioni paleobotaniche hanno ottenuto risultati
soprattutto per i campioni raccolti tra 29.7 e
24.5 metri dal p.c. Esse hanno messo in
evidenza una concentrazione pollinica varia-
bile tra 2.000 e 36.000 gran/g. ed una associa-
zione vegetazionale che suggerisce un
ambiente aperto con Artemisia e altre Astera-
ceae, Chenopodiaceae e Caryophyllaceae.
L’abbondanza di Cyperaceae/Juncaceae
suggerisce altresì il margine di un ambiente
lacustre o di palude circondato da ampie
fasce di vegetazione di ambiente umido. La
componente arborea risulta ridotta (14-37%)
ma qualitativamente piuttosto differenziata,
ed include: Conifere (10-30%) rappresentate
da numerosi taxa, quali Pinus, Abies, Picea,
Cedrus, Tsuga, Juniperus tipo, Taxodium tipo,
e Ephedra spp.; tra le latifoglie Quercus
(decidue) sono gli elementi più importanti
accompagnati da Salix e Juglandaceae
(Juglans, Carya and Pterocarya). Sono indivi-
duate, inoltre, con frequenze molto basse un
certo numero di altre latifoglie quali
Carpinus, Ulmus, Alnus, Betula, Corylus, e
Fraxinus. I taxa mediterranei sempreverdi
sono assenti. Il record pollinico del sondaggio
suggerisce che i sedimenti tra -29,7 e -24,5 m
si sono depositati nel corso di un periodo
glaciale, quando la vegetazione arborea aveva
una estensione molto ridotta. Il record
delinea inoltre un tipo di vegetazione molto
diversa da quella del sito di Madonna della
Strada, dove è stata registrata invece una fase
forestale interglaciale con un ampliamento
delle conifere, progressivamente sostituito da
una foresta mista di latifoglie, cui fa seguito
un aumento della vegetazione mediterranea26.
Dal punto di vista dell’età, il record di
Pagliare di Sassa, per il verificarsi di rada
presenza di Tsuga, Carya e Pterocarya
coerente con la generale scarsità di alberi nei
periodi glaciali, rende compatibile i livelli
intercettati alla base del sondaggio con il
tardo Pleistocene inferiore.

In occasione degli interventi successivi al
sisma aquilano del 6 Aprile 2009, l’area di
Sassa è stata scelta per uno degli insedia-
menti del progetto CASE. Durante questi
lavori sullo stesso versante del giacimento di
Pagliare di Sassa, è stata messa in luce una
interessante stratigrafia correlabile con quella
delle associazioni di facies già incontrate nel
sondaggio. In particolare, in livelli sottostanti
le argille di palude di facies spondale (dove
sono conservati gli apparati radicali della
flora umida e noduli terrosi di ferro), sono
state rinvenute ossa frammentarie di un
grosso cervide (fig. 3), costituite da due
omeri, due radio, un frammento prossimale
di ulna ed un frammento distale di meta-
carpo. I reperti erano posti in un livello di
sabbie medie e fini di spiaggia lacustre.
Dunque un diverso livello fossilifero, corri-
spondente all’intervallo stratigrafico di quota
meno 12-13 metri dal p.c., del sondaggio del
sito di Pagliare di Sassa. Questo dato rende
pertanto possibile la sua correlazione con i
livelli di alternanza tra sabbie e limi che è
caratterizzata da una polarità magnetica rife-
rita alla parte terminale del subcrono Jara-
millo, circa 1 milione di anni da oggi27.

Presso l’area industriale di Campo di Pile,
non lontano da Ponte Peschio, sempre
nell’ambito delle attività di tutela post sisma,
all’interno di una successione stratigrafica
costituita da argille con sottili orizzonti di
lignite e di sabbie gialle, pertinenti ad un
deposito in facies di rotta e di spiaggia
fluviale, è stato condotto uno scavo di emer-
genza che ha portato al recupero di quattro
molari e due difese appartenenti ad un unico
individuo di Mammuthus meridionalis (fig. 4).
Le difese, mancanti solo della loro parte
distale, risultavano in cattivo stato di conser-
vazione in conseguenza degli intensi processi
di alterazione geochimica (relativi ad una fase
pedologica) che ne ha condizionato dopo il
seppellimento la cattiva fossilizzazione. I resti
sono presumibilmente riferibili ad una
femmina di circa 30 anni di età, date le
dimensioni delle due difese non particolar-
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28 AGOSTINI et al. 2009; AGOSTINI et al. 2010.

Fig. 3 – L’Aquila, sito paleontologico di Pagliare di Sassa
progetto CASE: particolare della stratigrafia con l’Unità
delle argille – facies di palude spondale dove sono conser-
vati gli apparati radicali della flora umida e noduli terrosi di
ferro, soprastanti a sabbie fini – facies di spiaggia lacustre
dove sono state rinvenute le ossa frammentarie di un grosso

cervide (riquadro in basso a sinistra).

mente sviluppate e la presenza dei molari M3
ancora non completamente formati. La difesa
sinistra, la più completa, ha una lunghezza di
148 cm lungo la curva esterna, ed una corda
di 116 cm. La curvatura e la torsione delle due
difese corrispondono a quelle tipiche della
specie. I quattro molari rinvenuti corrispon-
dono a due M2 superiori e a due M3 ancora
non fuoriusciti dall’alveolo. Lo stato di
conservazione dei molari M2 è risultato
buono, il molare sinistro era completo delle
radici mentre i molari M3, non completa-

mente formati, mancavano di gran parte del
cemento di accoppiamento tra le lamine,
sostituito da sedimento, sabbia e ghiaietto28. Il
sito di Campo di Pile è qui riferito alla parte
finale del Pleistocene inferiore, pertanto
risulta più recente del sito di Scoppito
Madonna della Strada, probabilmente corre-
labile con il livello fossilifero di Pagliare di
Sassa progetto CASE, ma più antico del giaci-
mento di Pagliare di Sassa databile come già
ricordato, all’inizio del Pleistocene medio.

Il settore di Civita di Bagno, Onna, Bazzano,
l’Aquila est e Paganica (BAQ3)

Per questo settore non si hanno segnala-
zioni di rinvenimenti paleontologici. Nell’area
affiorano alla base della successione sequenze
sabbioso limose lacustri caratterizzate, presso
le fasce lacuali, da apporti di versante più o
meno grossolani. Nel settore orientale i limi si
presentano sempre con strutture laminari ed
alternano colorazione chiara a livelli più scuri
grigi o verdastri. Non si sono mai rinvenuti
orizzonti organici e ligniti ad eccezione della
zona più occidentale (Piazza d’Armi e
Stazione FS) e dell’area di Colle Perazzi a sud
di Camarda. Verso l’alto le facies sia di
versante che fluvio lacustri si fanno più gros-
solane. Una potente assise di brecce e mega-
brecce costituisce il substrato della città
dell’Aquila estendendosi con spessori minori
verso la zona ovest di questo settore. Le
brecce, dall’assetto caotico, alternano facies
rielaborate di conoide grossolana, di debris
flow, di risedimenti fluviali, con depositi stra-
tificati di versante: è tipica in queste unità la
presenza di fasce cataclastiche. La tendenza
della successione è quella di una prograda-
zione dei depositi grossolani, con geometrie o
set più o meno regolari, verso ovest e sud
ovest ovverosia verso quelle aree del bacino
dove si sommano i rigetti delle dislocazioni
verticali determinate dai sistemi di faglie di
Monte Marine, di Monte Pettino, di Colle
Brincioni – Paganica – San Demetrio.
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29 GALLI et al. 2010 con bibliografia.

Fig. 4 – L’Aquila, sito paleontologico di Campo di Pile: Mammuthus meridionalis, 1 – Difesa sinistra; 2 – Molare M2
superiore destro a- norma occlusale, b- norma laterale; 3 – Molare M2 superiore sinistro, norma occlusale;

4 – Molare M3, norma occlusale.

Il settore di Fossa, Sant’Eusanio Forconese,
Villa Sant’Angelo, San Demetrio, Prata
d’Ansidonia, Poggio Picenze, Barisciano e
San Pio (BAQ4)

La geologia di questo settore risulta una
delle più studiate come testimoniano i nume-
rosi contributi anche recenti29. Questo settore
è infatti una zona chiave per la definizione
dell’evoluzione paleoambientale e strutturale
del bacino aquilano. Come proposto già da
altri autori in precedenza, si riconoscono due
cicli fluvio-lacustri. Il primo di età Pleistocene
inferiore sovrappone, ad una potente succes-

sione di limi bianchi e grigi, in cui si interca-
lano nelle fasce spondali depositi grossolani
di versante, uno spesso prisma di sedimenti
grossolani caratterizzati da associazioni di
facies di conoide, di piana alluvionale, di zone
lacustri e di palude più circoscritte. I flussi e
la migrazione dei top set, confermano lo
spostamento dei depocentri verso ovest e sud
ovest in analogia con quanto avviene per il
settore BAQ3. Alla sommità del primo ciclo si
rinviene un paleosuolo, i cui caratteri permet-
tono una correlazione con quello interposto
tra le unità del Pleistocene inferiore e medio,
individuato nel giacimento di Pagliare di
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30 GALLI et al. 2010 con bibliografia.
31 AGOSTINI et al. 2003.
32 MAINI 1956.
33 D’ERASMO 1932.

34 cfr. Formazione di San Mauro in BOSI-BERTINI 1970.
35 AGOSTINI et al. 2001.
36 com. pers., in BERTINI-BOSI 1993.

Sassa e nel settore pertinente. Al secondo
ciclo sono riconducibili facies fluviali miste,
costituite in prevalenza da sabbie e ghiaie, e
in minor misura affioramenti ed orizzonti con
facies ancora lacustri o di ristagno (palustri).
Dai versanti carbonatici si determina sempre
la messa in posto di unità clastiche grossolane
le cui facies evidenziano più marcatamente
contesti climatici umidi o aridi, freddi o caldi.
Gli apparati di conoide di questo secondo
ciclo risultano tra loro indipendenti, sistemi
terminali di collettori fortemente incassati nel
substrato e nelle unità del ciclo precedente.
Talora sono presenti apparati con geometrie
cone in cone. Nei depositi del secondo ciclo si
rinvengono ripetuti orizzonti di tefra, sia in
giacitura primaria che risedimentati in depo-
siti detritico colluviali. La loro caratterizza-
zione chimica e la correlazione con i prodotti
esplosivi del vulcanismo medio tirrenico della
provincia romana hanno permesso di recente
una più attendibile cronologia per le unità
deposizionali del secondo ciclo30. In questo
settore sono segnalati anche numerosi siti del
paleolitico, associati quasi sempre a sedi-
menti di sponda fluviale e colluvi a bassa
energia. Le industrie litiche riferibili al Paleo-
litico medio e superiore, raccolte sia in super-
ficie che in scavi sistematici31, definiscono
momenti diversi compresi tra l’inizio del Plei-
stocene superiore e la fine dell’ultimo tardi
glaciale. In questo settore due soli sono i
rinvenimenti paleontologici di mammiferi
avvenuti uno presso Sant’Eusanio Forconese
e l’altro presso San Demetrio ne’ Vestini.
Nella prima località poco a nord dell’abitato
fu rinvenuta a circa 60 cm di profondità in
podere Antonucci, una difesa di Elephas anti-
quus italicus (= Elephas (Palaeoloxodon) anti-
quus, Palaeloxodon antiquus) e alcuni resti di
bovidi. Il reperto fu donato dal proprietario
del terreno al prof. Vincenzo dei Duca di
Rivera, allora ordinario di botanica all’Univer-
sità di Roma, e da questi pervenne al Museo

di Scienze Naturali di S. Giuliano. Qui fu
restaurato da padre Gabriele Marini e poi
studiato da padre Saverio Maini32. La difesa,
particolarmente lunga e robusta, appartiene
ad un individuo adulto. La piena visibilità del-
le striature sulla superficie della difesa, parti-
colarmente profonde nella sua parte mediana,
mostra uno sviluppo che segue la curva di
torsione con andamento sinistrorso, eviden-
ziando che si tratta di una difesa destra. Il
reperto è tuttora conservato ed esposto presso
il Museo di San Giuliano. Al territorio di San
Demetrio ne’ Vestini è invece ricondotta una
segnalazione di C. Macchia, poi ripresa da
Geremia D’Erasmo, di Elephas meridionalis
del quale sono descritte le caratteristiche di
due molari giovanili conservati, fino alla fine
dell’800, presso il Gabinetto di Scienze del-
l’Istituto tecnico di Chieti. Di questi reperti da
tempo dispersi, rimane oggi solo la testimo-
nianza fotografica in appendice ad una
pubblicazione di D’Erasmo33. Da questa, dalle
caratteristiche della matrice che riveste il
reperto, insieme alle descrizioni fornite dal
D’Erasmo stesso, che riconduce ad una
formazione conglomeratica i reperti rinve-
nuti, ovvero una ghiaia a piccoli ciottoli
calcarei pertinente probabilmente ad una del-
le unità fluviali del Pleistocene medio34, è
probabile che si tratti di molari pertinenti a
Mammuthus trogontherii35 come già suggerito
da P. Ambrosetti36.

Il settore Campana, Fontecchio, Rocca Preturo
(media valle dell’Aterno) (BAQ5)

In questo settore il bacino aquilano si
restringe fortemente divenendo di fatto una
stretta valle fluviale, profondamente incassata
all’interno delle strutture carbonatiche che
costituiscono i due versanti. All’interno del
corridoio della media valle dell’Aterno si
rinvengono affioramenti discontinui di limi
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bianchi e grigi di ambiente lacustre, anche
con orizzonti di ligniti coltivate in una cava
durante l’ultimo conflitto mondiale; questa
unità è dunque correlabile con quella
descritta negli altri settori più a nord e datata
al Pleistocene inferiore. Ai limi si sovrappon-
gono diverse unità fluviali caratterizzate da
facies miste databili al Pleistocene inferiore e
medio; talora queste unità hanno l’espres-
sione morfologica di terrazzi sospesi sull’alveo
attuale. Addossate ai versanti o intercalate ai
depositi lacustri e fluviali, affiorano diverse
unità costituite da brecce e localizzati accu-
muli di frane di crollo. Per questo settore non
si hanno notizie di rinvenimenti o segnala-
zioni di faune fossili a vertebrati.

Il settore della piana di Navelli (BAQ6)

Il lago aquilano almeno nelle fasi di
evoluzione del Pleistocene inferiore si esten-
deva a colmare tutta la porzione meridionale
della depressione geograficamente indicata
con il toponimo Piana di Navelli. Affiorano
infatti con estensione i limi bianchi e grigi, al
cui interno si intercalano verso la sponda
lacuale orientale o presso le dorsali carbona-
tiche intrabacinali, brecce e più raramente
ghiaie. Soprastanti ai limi si rinvengono con
continuità ghiaie grossolane e medie organiz-
zate con geometrie e facies distali proprie di
delta conoide e di piana alluvionale. Le giaci-
ture e la topografia degli affioramenti lacu-
stri mettono in evidenza che in questo settore
la successione del Pleistocene inferiore
raggiunge le quote più elevate di tutto il
bacino. La stessa risulta interessata da una
blanda piega, talora una flessura ad asse
NW-SE. Nell’assetto strutturale a gradini che
caratterizza il bacino aquilano, che vede il
substrato progressivamente ribassato dai
sistemi di faglie longitudinali verso sud ovest
(attuale alveo dell’Aterno), questo settore
orientale assume pertanto il ruolo di blocco
più elevato. In questo settore affiorano anche
diverse unità di depositi di versante cementati
del Pleistocene inferiore e medio. Particolar-
mente estesi e significativi risultano quelli
caratterizzati da facies miste affioranti e

costituenti una soglia morfologica ai piedi
degli abitati di Civitaretenga e Navelli. I depo-
siti quaternari di facies fluviale, scarsi e di
significato locale, affiorano soprattutto nella
porzione sud di questo settore, messi in luce
in numerose sezioni artificiali di tagli stradali
dove si osservano coltri miste che sovrappon-
gono colluvi, debris flow, paleosuoli e tefra.
Sedimenti palustri olocenici, con resti archeo-
logici preistorici del neolitico e dell’eneolitico,
si rinvengono a colmare e/o attorno a depres-
sioni circolari interpretate in passato come
laghi carsici a regime idrico effimero. Queste
forme sono state di recente ricondotte a
morfologie tipiche di sinkholes generate
dunque per processi di liquefazione e collasso
in occorrenza di importanti eventi sismici.
Anche per questo settore non si hanno notizie
ad oggi di rinvenimenti o segnalazioni di
faune fossili a vertebrati.

Il settore della Conca Subequana comprensivo
di Goriano Aterno, Molina, Castelvecchio
Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli
(BAQ7)

Il fiume Aterno dopo il corridoio del
settore BAQ5 entra in una ampia depressione,
la Conca Subequana da dove poi raggiunge,
attraverso la soglia di Castelvecchio Subequo,
Molina Aterno, le gole di San Venanzio e da
qui la conca di Sulmona. La depressione
subequana è colmata da due unità lacustri in
parziale eteropia e sovrapposizione rappre-
sentate la più antica da limi bianchi e la
successiva da sabbie limose con orizzonti e
canali di ghiaie minute. A questi termini rife-
ribili per analogia al Pleistocene inferiore e
medio iniziale, si sovrappongono depositi
fluviali e palustri, spesso in eteropia, costituiti
da ghiaie, sabbie e limi con ripetuti orizzonti
di vulcaniti che affermano analogamente
un’età medio pleistocenica. Nel tratto termi-
nale e alla base dei versanti carbonatici,
spesso intercalati ai depositi di piana alluvio-
nale, affiorano più generazioni di brecce,
frane di crollo, conoidi e depositi stratificati
di versante. I rapporti geometrici e la
presenza dei livelli vulcanici o di reperti
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archeologici, permettono di ricondurre queste
unità ad un ampio intervallo di tempo
compreso tra il Pleistocene inferiore finale e
l’Olocene. Non si segnalano per questo settore
rinvenimenti di vertebrati fossili mentre meri-
tano di essere ricordate le ben conservate
impronte di foglie che si rinvengono sulle

superfici dei diastemi dell’unità lacustre più
antica, particolarmente significative e diffuse
sono quelle di Quercus, Carpinus, Fraxinus e
Ulmus presenti negli affioramenti attorno alle
catacombe paleocristiane presso Castelvec-
chio Subequo, ipogei tagliati appunto nei limi
bianchi.

Silvano AGOSTINI, Maria Adelaide ROSSI e Marco TALLINI
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Fig. 1 – Suddivisione in settori geologici del bacino aquilano con  i siti paleontologici a grandi mammiferi ad oggi noti. 
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