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ABSTRACT: SALA B., Cbrono-bio-stratigrapbic interpretation of
Pleisto cene deposits of tb e Grotta del Broion cave (V icenza) (IT
ISSN 0084-8948, 1980). The chrono-bio-stratigraphic reconstruc
tion of the Pleistocene deposit of the Broion Cave (Colli Berici,
Vicenza, Italy) is reported. Thi s int erpretation is based upon
paleoclimatic and paleoecological considerations deduced from
sedimento logical, stra tigrap hic and fauna l data.

The series in question dates from the late Riss to the late
Wiirmian glacial period . Although a stratigraphic gap is present,
this series is one of the most complet e in Northern Italy.

RIASSUNTO: SALA B., Inter pretazione crono-bio-stratigrafica
dei de positi pleist ocenici della Grotta del Broion (Vicenza ) (I T
ISSN 0084-8948. 1980). In questa nota viene esposta una inter
pretazione cronostratigrafica dei depositi pleistocenici della Grotta
del Broion (Colli Berici, Vicenza) suggerita da considerazioni pa
leoclimatiche e paleoecologiche desun te da dat i sedimentologici,
strat igrafici e faunistici .

La serie in esame cornprende sedimenti datati dal Riss re
cent e al Tard iglaciale wiirrniano e, pur presentando almeno una
lacuna stratigrafica, e una delle pili complete dell'I talia setten
tr ionale.

TERMINI-CHIAVE: Mammalia; Pleistocene medio-superiore;
grot ta; Vicenza.

DESCRIZIONE DEL DEPOSITO E LAVORl
PRECEDENTI

La Grotta del Broion (loc. Lumignano, com. Longare,
provo Vicenza ) e un inghiottitoio su diac1asi apertosi nei
calcari oligocenici dei Colli Berici e comunicant e con
l'esterno per arretramento del ver sant e. Le ricerche si
stematiche in questa cavita sana iniziate nel 1951 ad
opera del prof . P . LEONARDI e del conte dott. A. DA
SCHIO e continuate, can alcune int erruzioni , per 17 anni ,
da docenti dell'Istituto di Geologia dell 'Univet sita di
Ferrara in collaborazione con appassionati del Gruppo
Grotte « G . Trevisiol » del CAl di Vicenza. II giacimento
estate oggetto di numerosi studi (LEONARDI, 1951; 1954 ;
1962; LEONARDI & BROGLIO, 1960 ; 1963; 1966; PASA,
1953; BROGLIO, 1965; POLETTI, 1975; MAGALDI & RA
SPI, 1976; GOSEN, PERETTO & SARTORELLI, 1977) che
hanno contribuito alIa conoscenza dei sedimenti e dei re
perti paleontologici e paletnologici. Sono state inoltre
eseguite due datazioni su carboni provenienti dallo stra-
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to I della galleria che congiunge la Sala Grande can la
G rotta del Leone (fig. 1) (VOGEL & W ATERBOLK, 1967 )
e dallo scrivent e e stata fatta una revisione della faun a
a macromammiferi (tab. 1).

La Grotta del Broion e costituita da un Atria che
immette in una galleria sulla cui sinistra si apre una pic
cola cavit a, la Grottina delle Marmotte, e che conduce
all'ampia Sala Grande dalla quale si diparte, sulla destra,
la Grotta del Leone. La Sala Grande e un pozzo, riern
pi ta da vari sediment i che e state scavato fino alIa pro
fondita di circa 14 metri . I livelli pili profondi della se
rie sana costituiti da circa 5 metri di sabbi e grossolane ;
si tratta di mat eriale di dilavamento, sterile, probabil
ment e proveniente da sabbie silicee pre-quaternarie (BAR
TOLOMEI, 1958 ), tuttora presenti in aIcune doline dell a
zona . Sigilla questa sedimento un a concrezione stalagmi
tica che si raccorda con una vasta colata che ricopre un a
parete del pozzo.

Sovrastanti la stalagmite giacciono gli strati S -7- R,
formati prevalentemente da una sabbia , in parte decarbo
natata, ricea in quarzo . Dai diagrammi mineralogici si PUQ
osserva re che mancano totalmente anfiboli e pirosseni ,
presenti invece, anche in quantita rilev anti, in tutto il re
sto della serie (fig. 3). L'assenza degli inosilicati e stata
interpretata come indice di forte alterazione (MAGALDI &
RASPI, 1976). C'e da considerare che que sti livelli con
tenevano una faun a quasi esc1usivamente a stambecchi ;
pili precisamente la superficie della strata S era form ata
da un accumulo di ossa intere di Capra ibex, non in po
sizione anat omica, rappresentanti buona parte della sche
letro ad eccezione delle ossa pili voluminose quali i ba
cini, Ie scapole e i crani. Queste ossa erano malta al
terate .

Superiormente gli strati Q -7- 0 contengono una asso
ciazione faunistica a Carnivo ri numerosi can Ursus spe
laeus dominante e presenza di Felis siluestris, Panth era
leo) M eles meles, Martes martes, Mustela niualis, Mustela
putorius, V ulpes uulpes, Canis lupus; gli Ungu lati , scarsi ,

("') I stituto di Geologia dell'U niuersita di Ferrara.
('h" ) Lavoro eseguito con il contrib ute CN R CT 79.000 16.05 .
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Si tented ora di dare una interpretazione cronostra
tigrafica dei depositi, utilizzando tutti gli studi eseguiti
e sommariamente esposti sopra, facendo rife rim ento prin
cipalmente alIa serie della Sala Grande (figg. 1 e 2) e
correlando ad essa le altre serie di minor potenza.

Per scandire la serie in esame viene utilizzata la sca
la cronologica dei depositi preis torici della Francia me
ridionale, facendo fede quindi ai lavori di GERBER J. P.
(1973), de LUMLEY H . (1971), MISKOVSKY ]. C. (1974 ),
PILLARD B. (1972 ), RENAULT-MIS KOVSKY ]. (1972a;
1972b). Viene scelta questa scala cronologica perche e
la pili usata in Europa occidentale dai preistorici e dai
paleontologici dei Vertebrati che si occupano di Pleisto
cene superiore e permette quindi maggiori possibilita di
confronti.

Lo strato C sembra correlabile can i livelli pili pro
fondi della serie della Grottin a delle Marmotte (Grottina
sepolera le) LEONARDI & BROGLIO, 1963 ). I sedim enti del
la Grottina delle Marmotte, contenenti un 'industr ia uma
na riferita alle culture epigravett iane (BARTOLOMEI, BRO
GLIO & PALMA DI CESNOLA, 1977 ), sono formati da pie
trischi a spigoli vivi con poco terriccio in cui e stata rae
colt a, in basso , una associazione faunistica a Mi crotus
agresti s dominante, sostituita in alto da Microtus niva lis.
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di cui solo la pili recen te e stata giudicata dagli Autori
attendibile (LEONARDI & BROGLIO, 1966; VOEGEL & WA
TERBOLK, 1967).

Du rante la deposizione di questi strati e di quelli sot
tostanti era aperto l'accesso alla Grotta del Leone dove
sono stati reperiti numerosi resti paleontologici e palet
nolo gici. Nei livelli pili profondi, al di sopra dei sedi
menti sterili di base , in questa grotticella compare una
associazione a Carnivori con dominio di orso speleo e
leone; fra gli Ungulati sono presenti cervo, alee, stam
becco, camoscio e bovini. Nei livelli pili alti i Carnivori
rimangono invariati , gli erbivori diminuiscono di numero
e scompare 10 stambecco.

Tornando alla Sala Grande, gli strati H -;- E mostrano
aflinita sedimentologiche e una associazione faunistica
che va impoverendosi di specie; i Carnivori rimangono
gli abitatori della cavita rna l'orso speleo diventa poco
abbondante. Solo nei livelli G sembra vi sia una ripresa
del basco per l 'affermarsi di Apodemus sylvaticus e la
presenza di Dyrom ys nitedula (P ASA, 1953 ).

Gli strati D , di oltre un metro di spessore , conten
gono aleune indica zioni di ritorno a condizioni climati
che meno rigide, come la pres enza di cinghiale e il ri
torno ad una relativa abbondanza di orso speleo, alter
nate pero a momenti molto rigidi can la ricomparsa di
marmotta. Questi strati contengono rari resti di industrie
litiche riferite al Paleolitico superiore (BROGLIO, 1963;
LEONARDI, 1951; 1954).

sana pr esenti can Capra ibex e rari R upicapra rupicapra,
Cervus elapbus, Alces alces, Bos primigenius . I micro
mammiferi sana : M icrotus agrestis-incertus dominante,
accompagnato da A podem us syluaticus, Arvicola terre
st ris, Evotomys (Cletrionomys) glareolus, Sorex araneu s
e da rari Dolomys gr . bogdanoui, Mi crot us nivalis e Cri
cetu s cricetus ; e pr esente M armo ta m armota.

I pochi reperti di industrie litiche di gue sti strati
vengono riferiti ai complessi musteriani (BROGLIO, 1965;
LEONARDI, 1962; LEONARDI & BROGLIO, 1963; 1966).

Gli strati soprastanti N -;- I contengono abbondante
pietrisco cariato in matrice argillosa bruno-rossastra (MA
GALDI & RASPI. 1976). In ques ti stra ti la macrofauna
e dominata da abbondantissimo orso speleo , abitatore
delle grotte accompagnato da molti altri Carnivori ; scarsi
rimangono gli Ungulati che mostrano pero un significa
tivo cambiamento: Capra ibex eassente mentre sana pre
senti Cervus elapbu s, R upicapra rup icapra e Bos primi
genius. La microfaun a e caratterizzata dalla diminuzione
di Microtus agrestis-incertus in favore di Apodemus syl
vaticus che diviene dominante in associazione can E vo
to m ys (Cletrionomys), Dyromys, Arvicola e Sorex ara
neus.

Le industrie umane, abbastanza abbondanti nello stra
ta I , rientrano nei complessi musteriani (BROGLIO, 1965;
LEONARDI & BROGLIO, 1963; 1966). A questa strata si
riferiscono le due datazioni
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Verra analizzata ora la serie del Broion, tenendo pre
senti Ie variazioni climatiche, faunistiche e delle industrie
umane esposte dagli Autori sopra citati e facendo alcune
considerazioni sulle mcdalita di riempimento della grot
ta stessa.

Si pone l'attenzione sugli strati S -7- R, contenenti quasi
esclusivamente ossa di stambecchi. Se la grotta, all'atto
della sedimentazione di questi strati, fosse stata aperta e
sufficientemente larga da permettere i1 passaggio di stam
becchi che cercavano rifugio, avrebbe potuto funzionare
da trappola naturale e questi animali sarebbero caduti
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FIG. 2 - Sezione longitudinale del depo
sito della Sala Grande della Grotta del
Broion (da LEONARDI & BROGLIO, 1966).
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ne1 pozzo, accatastandosi sul fondo. In questa caso pero
si sarebbero dovuti trovare scheletri completi. Si pensa
percio che la cavita non fosse ancora in comunicazione
con l'esterno 0, quanto meno , l'entrata attuale non fosse
sufficientemente agibile, ma che la cavita funzionasse so
lo come pozzo carsico, dove si sedimentavano parti sche
letriche di stambecchi morti in superficie, Questa ipo
tesi e suggerita da osservazioni fatte nelle grotte di Fra
sassi (Genga, Ancona) (COLTORTI & SALA, 1978) dove
in pili punti della Grotta dell'Orso. in corrispondenza
di camini, giacevano numerosi resti di stambecchi di eta



FIG. 3 - Diagrammi mineralogici. A sini
stra, distribu zione percentuale dei min e
rali pesanti tr asparenti princi pali: 1 =
anfiboli, 2 = pirosseni , 3 = epidoti,
4 = granati, 5 = tormalina, 6 = zir
cone , 7 = rutilo, 8 = apatite, titanite,
st aurolite e alt ri minerali. A destra , an
dament o del rappor to tra il % anfiboli
+ pirosseni e il % tormalin a + zirco-

. d' A+P
ne , comunemente III reate can T+2

(da M AGALDI & R ASPI , 1976).

tardiglaciale. Alcuni di questi animali, molto numerosi
verso la fine dell'ultimo glaciale , una volta morti rim ane
vano in superlicie per il tempo necessario alia decompo
sizione e poi le loro ossa, smembrate, cadevano all'in
terno di morfologie carsiche (doline, pozzi , campi solcati,
ecc.) dove si accumulavano assieme a poco sedim ento
fine.

Condizioni climatiche che hanno permesso 10 sviluppo
quasi esclusivo di caprini si sono verificate in Europa
meridionale, nel Wiirm, nei momenti pili freddi e aridi
del tardiglaciale.

Gli strati S -;- R si trovano alIa base della serie in esa
me, contenente, subito dopo (strati Q -;- I) , faune e in
dustrie del Wiirm antico . Questi due strati pili profondi,
inoltre, si discostano da quelli superiori per differenze

--!~

mineralogiche (assenza degli inosilicati) rimarchevoli e
per la cattiva conservazione delle ossa. Si suppone percio
che questi strati si siano sedimentati in un momenta
molto freddo e arido del Riss recente. Questa attribu
zione da una spiegazione alla presenza di una fauna cost
monotona e ricca di stambecchi (oltre 450 reperti) e puo
giustificare, per la relativa antichita dei sedimenti, il
cattivo stato di conservazione della fauna e le differenze
mineralogiche sopra esposte.

Gli strati Q -;- 0, per l 'associazione faunistica e l'in
dustria umana in essi contenute, vengono attribuiti al
Wiirm 1 e pili precisamente alla seconda fase di questo
stadiale. E infatti proprio in questo periodo che si ac
centuano le modifiche del mondo fisico e biologico (di
minuzione della copertura arborea, abbassamento della
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TABELLA 1
FREQUENZA (LE CIFRE INDICANO IL NUMERO Dr REPERTI) DI GROSSI MAMMIFERI PER OGNI SINGOLO STRATO.

8 C D E+F G H1';-6 H7 I+J L+M N 0 p Q R S

Ur s us s pe la e u s a b b . p re s . p r e s . pr e s . m. a b b . m. abb . m, a b b . m, a b b . a b b . pre s .

Ur s u s a r e t o s " " 1

Pa n t he r a l e o 1 1

Fe lis s i lve st r i s 1 1

Cr o e u t a c ro c u ta 1 2

Me l e s me l e s 1 1 1 1 1

Ma r t e s ma r t e s 1 1 3 1 7 3 1 1 37 9 6 7

Mus t e l a e rmi ne a 2 4 1

Mus t e la n i val is 3 3 1 1 1 4

Mus t e l a pu t or i u s 1 1 2

Ca n i s l u p us " 1 3 1 5 10 83 3 1 2

Vu l pes v u l pes 7 1 2 3 5 1 8 4 2 2 1

Le p u s e u r o pa e u s 1 3 1 1 2

Ma r mo t a ma rmo t a 4 8 2 18 2 1 0 2 6

S u s s c r of a 1 4 1 1 2

Ce r v u s e la ph u s 9 2 1 7 4 20 9 1 2 2 5 2 1 2

Ale e s a le e s 4 4 2 1 1 1 2 1

Ca p r a i b ex 1 3 1 66 65 3 6 3 2 4 29

Ru p i ea p ra ru p i capr a 2 4 5 1 7 8 11 7 2 5 1 3 8 7

8 0 S pr im ig e n iu s 6 1 4 2 2 3 3 1

temperatura, crioclastismo, dominanza dei microtini e pre
senza dei caprini) favorendo 10 sviluppo di un ambiente
di tipo continentale.

Con il Wurm 1 il versante, per azione geliva, torna
ad arretrare e cattura 0 amplia la cavita d'accesso alIa
grotta. Iniziano cost a sedimentare materiali provenienti
dall'esterno e la grotta viene saltuariamente abitata da
carnivori e dall'uomo; in seguito la cavita diviene dimora
di colonie di pipistrelli che depositano pili livelli a guano
negli strati P e O. L'elevata produzione di acidi organici
per azione biochimica suI guano puo essere la causa del
l'alterazione di parte del sottostante strato Q (Qd che
mostra alcune aflinita con gli strati ReS (materiale pre
valentemente sabbioso, povero di carbonato di calcio e
ricco in quarzo) ma si discosta da questi per i componenti
minerali e i reperti faunistici.

Secondo questa attribuzione cronologica vi sarebbe una
lacuna stratigrafica, dovuta a mancanza di sedimentazione,
per l'interglaciale Riss-Wurrn e l'inizio del Wurm 1.

II pacco di strati N -;- I presenta molti fattori che in
ducono a riferirlo ad un clima forestale , moderatamente
umido, probabilmente corrispondente a quello dell'Eu..
ropa medio-boreale, della fascia a caducifoglia; i dati pili
marcanti un tale ambiente sono Ie associazioni a micro
mammiferi con dominio di animali legati al sottobosco
e al bosco tApodemus, Cletrionomys, Sorex araneus e un
arboricolo, Dyroys) su quelli di ambienti aperti a pra
teria 0 steppa (Microtus agrestis-arvalis). Indici ancora
di aumento calorico e di umidita sono i sedimenti che
contengono clasti «cariati ». Questi strati vengono per-
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cio riferiti all'interstadio Wurm 1-2 e all'anastadiale
Wurm 2 che mostra anche in Francia meridionale un lie
ve ritorno alIa forestazione per aumento dell'umidita
(GERBER, 1973; RENAULT-MISKOVSKY, 1972a; 1972b).

I sedimenti della Grotta del Leone sono in continuita
stratigrafica con quelli della Sala Grande, tramite i li
velli, in parte scavati , della galleria d'accesso; inoltre Ie
faune e Ie industrie trovano confronti con quelle repe
rite negli strati Q -;- 0 e N -;- 1. Si pensa percio che i li
velli pili fondi della Grotta del Leone corrispondano al
pacco di strati Q -;- 0 della Sala Grande, e quelli pili alti
al pacco N -;- I, attribuiti rispettivamente al catastadiale
Wurm 1 i primi e all'interstadio 0 all'inizio del Wurm 2
i secondi.

La Grotta del Leone si chiudera durante la deposi
zione dello strato H, di oltre tre metri di spessore, for
mato da numerosi livelli a pietrisco che dovrebbe corri
spondere all'inizio di un ciclo di freddo intenso con al
cune punte di umidita. Durante questa ciclo, nella zona
atrio-vestibolare della Grotta del Broion sono avvenuti
i primi grossi crolli che hanno, in seguito, ostruito in
parte l' accesso alIa Sala Grande, riducendo quindi anche
la sedimentazione all'interno della cavita .

II cambiamento climatico riscontrato nei livelli dello
strato H e testimoniato anche dalle faune per la pre
senza di Marmota e di qualche resto di Capra ibex, ma
in modo particolare dalla associazione a Pitymys e Mi
crotus agrestis, abitatori di ambienti aperti a steppa-pra
teria.



I dati di cui si dispone per interpretare il pacco di
strati H...;- D sono molto scarsi e non perrnettono di fare
suddivisioni dettagliate; si pensa pero che questo pacco,
per la sua posizione stratigrafica e per i pochi reperti
faun istici e di industrie litiche comprenda la chiusura
del Wiirm 2 (probabilmente parte degli strati H ) e tutto
il Wiirm recente, compresi interstadi temperati (rappre
sentati forse da a1cuni livelli degli strati G e D ), senza
escludere pero lacune sedimentarie.

Lo strato C della Sala Grande, correlato ai livelli bas
si della Grottina delle Marmotte (LEONARDI & BROGLIOJ

1963) e la serie di quest'ultima contengono, come si e
detto, oltre ad una industria epigravettiana, una fauna
che indica il passaggio da fasi steppiche continentali (do
minio di Microtus agrestis) a fasi a prateria alpina (do
minio di Mi crotus nivalis ). Qu esta evoluzione del clima ,
indicata dalle faune, eben documentata in giacimenti
tardiglaciali dei Colli Berici (BARTOLOMEI & alii, 1977;
LEONARDI & alii, 1959; LEONARDI & alii , 1962 ); si at
tribuisce percio 10 strato C e la serie della Grottina delle
Marmotte alla chiusura dell 'ultimo glaciale.

II giacimento della Grotta del Broion rappresenta
una delle serie pili complete per la crono- str atigrafia del
Quaternario recente in Italia settentrionale, perche con
tiene sedimenti, spesso ricchi di reperti paleontologici 0

paletnologici, che comprendono un arco di tempo che
va dal Riss recente alIa chiusura dell 'ulti mo glaciale.
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