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INTRODUZIONE 

Le prime segnalazioni di carattere speleologico dell'EmiIia.Romagna sono 
'IuelIe di Vallisneri e Spallanzani nel XVIII secolo. N el secolo successivo si 
hanno esplorazioni a carattere archeologico e paletnologico, con la partecipa. 
zjone di vari studiosi quali FERRETTI, OHI~RICI, ORSONI e BRIZIO. La prima 
organizzazione speleologica e pero la Societa Speleologica Italiana, con sede 
in Bologna, fondata nel 1903 e che ebbe tra i piu attivi animatori il Prof. 

MICRELE GORTANI e il Prof. GIORGIO TREBBI. La sua vita pero fu eHi· 
mera e occorre arrivare :11 21 giugno 1931 per avere la nascita di un Gruppo 
Grotte organizzato: iI «Gruppo Speleologico Emiliano.Romagnolo», che, pre· 
sieduto dal Rag. Giacomo Simonazzi, raccoglie il meglio della speleologia 
della regione (I). Da questo si stacca in seguito il Gruppo Speleologico Bolo· 
gnese. Siamo nel periodo piu denso di scoperte, di esplorazioni e di rilievi. 
Hisultato di questi primi anni di ricerche sistematiche, per quel che riguarda 
il Bolognese. e un eleneo compilato dal Dott. LORETA, comprendente 67 
cavita, corredato da coordinate polari per molte di esse, note illustrative per 
le maggiori e alcuni dati termometrici. 

Il secondo dopoguerra vede ancora all'opera il Gruppo Speleologico Emi. 
llano nelI' a1ta valle del Secchia (A ppennino Reggiano) e nelle colline ges· 
Bose, pure della provincia di Reggio. A questo Gruppo si affiancano in Emi. 
lia il Gruppo Grotte Pellegrino Strobel di Parma, il Gruppo Grotte Orsoni 
di Bologna, il Gruppo Speleologico Citta di Faenza, il Gruppo geospeleolo. 
gico Vampiro, pure di Faenza, il Gruppo Speleologico Bolognese, il Gruppo 
Speleologico Giovanile Bolognese (ora Gruppo Speleologico M. Gortani) e 
altri minori e generalmente con vita breve. II catasto, curato specialmente dal 
compianto Pro£. MALAVOLTI, che registrava 35 cavitit nel 19'32, passava a 54 
nel 1933, a 122 nel 1934, a 201 nel 1941, a 227 nel 1945, a 252 nel 1946, a 
303 nel 1950, a 320 nel 1952, a 412 nel 1959. 

Un complesso. come si vede, imponente di grotte, appartenenti a tipi 
diversissimi, legati a differenti formazioni rocciose: gessi mio. pliocenici, gessi 
c anidriti triassiche, calcari arenacei miocenici, arenaria macigno, calcari a 
fucoidi, travertini quaternari, diabasi e serpentine. 
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D. BERTOLANI.MARCHETTI 

Cenni sulla vegetazione della fascia gessosa fea i torrenti 
Savena e Zena (Provincia di Bologna) 

La fascia dei gessi holognesi, contigua aIla formazione romagnola recen
temente illustrata dal punto ·di vista hotanico da ZANGHERI (1), presenta 
un notevole interesse come suhstrato della vegetazione per la sua stessa costi
tuzione geologica, per la morfologia del suolo, complicata da fenomeni car
sici, per l:idr~grafi~ ~ar.ticol~re in reiazione con questi fenomeni, per la 
presenza dI mlcrochnlI dIVersI e contrast anti. 

Ho effettuato in quest a zona raccolte e investigttzioni hotaniche, nel 
corso delle operazioni per la revisione e il completamento del catasto delle 
grotte. Ho esteso le mie ricerche a tutti gli affioramenti gessosi; mi limito 
pero qui a dare, insiemc a qualche notizia di carattere genera le uno sauardo 

]1 . ' 0 a a seZlOne compresa fra il Savena e il Zena, a titolo di inquadramento del-
la parte di catasto puhhlicata. 

Dei gessi holognesi si (> occupato i1 lJOBAu (2), che ha fornito un 
elenco di piu di cinquecento entita. Esso ha distinto nella formazione varie 
slaz~on~ (r~pi,. ,incolti, prati c pascoli, campi, siepi, hoschi), non accennando 
pero a1 hp! pIU strettamente collegati a doline e grotte. 

G!i aspett~ domin~nti che appaiono a chi osserva il paesaggio della 
formazlOne colhnare del gessi sovrastanti Bologna sono: un rivestimento ho
scoso costituito per la maggior parte da querceto ceduo; rupi dove a 
~ala. p.ena la. vegetazione riesce ad insediarsi, chiazze piu verdi e 1ussureg
gIan~I III ~orns~on~e~za ~elle doline e imboccature di grotte; il tutto nella 
cormce del. coltIV.atl, ms~dlati sui molli pendii del manto argilloso, dal qualc 
emergono I dosSI gessosI. 

Le quote raggiunte dalla formazione in questo tratto vanno dagli 
80 m.s.m. della risorgente dell' Acqua Fl'edda ai m. 229 (E Miseerazzano, ai 
m. 253 del Monte Castello e ai m. 281 del M. Croara. 

La v('getazione dei gessi e dotata di una piu 0 meno accentuata medi. 
terraneita.' c~e raggiunge la Sua massima espressione nei versanti soleggiati 
clelI~ valh ch1~se e delle doline piu grandi, e che non e cosi evidente nei gessi 
coeVI del ReggIano (3). II querceto e ricco nel sottohosco di elementi che con
~rihuiscono a delineare «;rue~to carattere, come Coronilla Emerus, Spartium 
JunceU1~,. As?aragus acutlfohus, Asparagus tenuifolius, Ruscus aculeatus, Cyti
sus sessthfolws, Rhamnus Alaternus, Colutea arborescens, Spiraea filipendula, 

1) ZA NGHERI P, - Flora e vegetazione del/a tascia~. gessoso.calcarea del basso 
Appennino Romagnolo. Forli. 1959. 

2) COBAU R. - Sulla flora dei gessi bolognl'si. N. Giorn. Bot. It. n. s. 29 1932. 

3) PASQUINI D. - La vegetazione dei ~es~i reo~iani Atti Soc j\-'lt e Mat ~i Mo. dena. 75, 1944. . . ,",,' ., . , . 
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Ligustrum vulgare e aItri. Le specie arhoree che piu di frequente accompa
"nano Quercus pubescens sono: Fraxinlls Ornus, Ostrya carpinifolia, Acer 
;ampestre, Ulmlls campestris, quasi sempre nella var. suberosa. 

In qualche pendio piu soleggiato, con roccia affiorante a tratti dallo 
~carso terreno si insedia in numerosi e rigogliosi esemplari Rhamnus Alater
llllS. 1'ho notato in modo particolare nelle parti piu aIte esposte a Sud delle 
,aUette chiuse della Pispola e della Buca di Gaihola. Questa pianta, che 
Epicca col suo verde cupo, specialmente nella stagione invernale, e una tipica 
mediterranea ed e considerata, inselvatichita nella zona. Anche ammettendo 
rhe non debba ritenersi spontanea, la facilita con cui si insedia, vegeta e fio
risce, rende sempre assai significativa la sua esistenza. Qua e la si riscontra la 

presenza di Quercus Ilex. 
Anche diverse specie coltivate sono ahhastanza indicative: olivi, moIti 

dei quali maturanti frutti, fichi, mandorli, rosmarini. Una piccola pi~nta
"ione di mandorli si trova suI versante esposto a sud della Buca del Budnolo, 
~llentre sull'orlo della dolina dei Quercioli ho potuto osservare un hellissimo 
esemplare di rosmarino inselvatichito. 

1 'idrografia carsica porta aJla circolazione ~i acque a bassa. temperatul'a 
nelle cavita, quindi all 'useita di aria fredda e umld~ da~1e mede~Ime, c.on for
mazione eli «isole)) fresche e umide in seno alla fascIa dI vegctazlOne PIUttostO 
mediterranea. Come e logico, le doline grandi, a pendii dolci, ricoperti di a:gil~ 
la anche se munite di inghiottitoi risentono menD dell'influenza d i questI; SI 
p~o dire che in esse la zona fresca si estende di poco fuori dalla loro imhoc
catura. Questo accade nella valle chiusa della Pispola che, largamente sva
sata a imbuto, presenta una novantina di metri di dislivello fra.l'orlo e il fondo: 
I pendii soleggiati dei versanti meglio esposti sono anzi partIcolarmente caldl 
e riparati, come gia ho accennato. 

Anche la valle chiusa dell'Acquafredda e profonda (circa m. 100) e 
piuttosto larga, ma si restringe nel fondo hruscamente in una serie di. forre 
e inghiottitoi freschi e umidi, la cui fioritu~a pri~aver~le (u~ p.o' in ntardo 
81.1 quell a esterna) ricorda quella delle dolme del ge~sI regg1am. ( 4): Galan
thus nivalis, Anemone hepatica, Anemone nemorosa, Pnmula acaulls, cO.n eder~ 
e rovi sempre ahhondanti e felci quali Polyp odium vulgare, Asplemum tn-

chomanes, ecc. 
Un'idea del contrasto che si puo determinare fra le condizioni esterne e 

queUe di fondo nelle cavita piu streUe e ripide si puo avere prendendo ,in c.on
siderazione alcuni dati concernenti la Dolina dei Buoi. II 9/VI!59 si e mISU
!'ata un'umidita del 70% all 'esterno e del 99% al fondo; le temperature 
erano di 2104 all'esterno, di 10Q'2 al fondo dolina. Precedentemente (19/5/59) 
si erano misurate temperature rispettivamente di 21 0 6 fUOl'i e di 9'°'6 e 8°9 
a1 fondo. Esiste realmente una di££erenza fra la vegetazione che ricopre le 
pendici di queste doline (che presentano solitamente un versante ~o~ce .a ter
reno soffice e smosso e uno ripido e roccioso) e quella esterna. Dlmmmscono 

4) BERTOLANI MARCHETTI D. - 1'.ratti caru,tteristici ~ella vegetazione dei gessi 
in «loa zona speleologica del basso Appennmo Reggwno)), Att! VI Congresso di Speleo. 
Jogia, 1954. 
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logic1tmente le specie termofile e xerofiIe, la vegetazione assume un certo 
lussureggiamento, abbondano le felei, l'edera, la clematide, i rovi, ma finora 
non mie stato dato di notare fenomeni' di accantonamento cli specie 0 simili. 
Forse contribuisce a questa sorta cli livellamento anche 1 'apporto continuo 
cli disseminuli dall 'alto verso i1 fondo. Da prendere in considerazione, co
munque e la presenza a quote relativamente basse del castagno. Mi sembra 
di poter affermare, in base a quanto ho visto durante le escursioni, che in 
questa parte della formazione (che in complesso supera di poco i 200 ni. s. m.) 
Castanea sativa trova 1 'ambiente adatto aUe sue esigenze specialmente nei 
versanti a esposizione frescae a pendio dolce e argilloso delle doline. L 'ho 
osservata, ad esempio, consociata a Quercus pubescens e Corylus Avellana 
nel bosco su terreno argilloso misto a minuti detriti gessosi del pendio volto 
a Nord della Dolina dei QuercioIi. 

1<'ra gli aspetti del bosco in dolina. da ricordare l'olmeto puro, con 
molte forme suberose, che vive suI declivio esposto a Est della Buca di 
Gaibola. 

La vegetazione delle rocce assume caratteristici aspetti. Su tuth 1 massi 
e i costoni soleggiati si sviluppa in primavera una flora precoce di microfite 
(come gia e stato osservato da altri Autori qui e in stazioni analoghe anche 
cl! altra natura geologica), quali: Sherardia arvensis, Schlerochloa rigida. 
Poa vivipara, Erodium cicutarium, Erodium malacoides, Geranium molle. 
Capsella gracilis. Draba verna, Cerastium brachypetalum ecc. Su vaste pen
dici rocciose, come quellc esposte a Sud, cliscendenti dal M. Calvo e sovra
stanti alIa Buca del Budriolo, la vegetazione si annida nelle fratture in 
grande, che decorrono quasi perpendicolari fra 101'0 e distanziate di qualche 
metro, lasciando il resto della roccia scoperto, mostrando a chi osserva da 
10n tano 1" aspetto d i una rete di piccole siepi. Tn quesLe striscie SI 
t1'ova, per citare qualche specie: Phleum pratense, Dactylis glomerata, Silene 
Cucubalus, H elichrysum italicum, vari Sedum ecc.: presen te anche in pic
role quantita Spartium junceum, che si ritrova in formazioni abbastanza 
estese piu in alto, su terreno piuttosto pianeggiante. 

In tutta la formazione gessosa, dove il terriccio ricopre la roccia anche 
Con poco spessore, si forma una dura e magra cotica erbosa, rallegrata III 

primavera, nelle posizioni piu soleggiate, dalle belle fioriture purpuree di 
Anemone coronaria e piu frequentemente cli Anemone hortens is. 

Da ricordare l'enorme fac:ilita con la quale varie piante inselvatichi
Scono. OItre a qualche specie citata piu sopra, da notare Opuntia vulgaris in 
versante volto a S-E (insieme a qualche olivo. mandorli e Anem,one horten
sis) con fiori e frutti, sotto Miserazzano e la diffusione veramente abbondante 
di Lilium candidum, nella parte aIta della Buca di Budriolo, in versante 
esposto a Est. 

Nei gessi si sono avuti anche interessanti reperti pollinologici, ora in 
corso di studio. N ei recenti sventramenti in galleria, 1n 10calita M. Croara, 
sono venute alIa luce in vari punti sedimentazioni marnoso-argillose, fine
mente stratifieate, dello speSSOl'e variante da mezzo metro a tre metri circa, 
in giacitura tale da far supporre che la Ioro deposizione sia coeva alIa for-
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. d' gesOI' Un primo esame ha gia mostrato che questi sedimenti son? 
maZIOne eI ~ '" . d' l' t'b 
ncchi di pollini; ho potuto notare fra I'aItro la presenza 1 gra~u 1 at n Ul: 

l'ili a Cedrus, a Pinus (anche di tipo haploxylon) e ~i aItre specIe ora ,da, n01 
, . . che veITctavano ai margini dell a formazlOne Iagunare dell epoca, estnHe, ma '" ' 

. d t parte piu recente deIla Un aItro fortunato reperto, nguar an e una '1 'C' 11 
11 tto q 253 presso 1 ' aste o. t . dei nostri gessi si e avuto ne a cava so ., . I 

5 ona , f d . bIocchi come matena e 
I] I · d Ha massa gessosa per 10 s ruttamento el . 

tag 10 e '. d I' f'I fonda CHca 
1 h . 'ntrato e seZlOnato una 0 Ina OSSI e, pro 'lrnamenta e, a mco . b b'l B ;l metri. In questa cavita, contenente ossa, .attri.buiblli. pr? a 1 mente ,a ;: 

. e stato ossibile prelevare una sene dI camplOn~, daIla ter~a ne 
tuurus: It aI~e argille piu 0 menD giallastre sottostantI, contenentI a~che 
[losta In a 0, . . h d ., aIche nsul
. b . I l' H cl' m 6 50 L'esame pollmologICo a ato gIa qu 

car onI a lye 0 1 • , • d' t zione fresca 
d' "1 piu interessante finora e la presenza 1 una vege a 

tatpo,. 1 CeUIBI etula nei sedimenti infel'iori. ~ Riempimenti analoghi, con teIl'l'a 
a Lnus . d .' ontrati in a tre . 1 'Il iaIlastre e ossa sono stat! a nOl nsc . . 
nera m a to, argI e g ., 1 difficile da seguire, qumdl 
Jocalita, ma in fratture a percorso pIU comp esso e . 
. ,enza possibilita di individuare una regolare succeSSlOne. 
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