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Saccopastore I 

--

Nel 1929, come e noto, venivano da Sergio Sergi riconosciuti i earatteri neander

taliani in un eranio fossile prove-niente da una eava di ghiaia situata nella tenuta 
Grazioli, a Saccopastore, sulla via N omentana, alle porte di Roma!. V eniva cosi accer

tata Ia presenza ~eli'Uomo di Neandertal anche sul suolo d'ltalia, presenza ehe era fino 
allora testimoniata esclusivamente dai numerosi trovamenti di industria paleolitica 

musteriana in una serie di giacimenti distrihuiti in una larga parte della Penisola 3• 

La eava di ghiaia di Saeeopastore, situata sulla sponda sinistra dell'Aniene, poeo a 

IQODte della sua conßuenza con il Tevere, si apre in .una collina Ia cui sommita si' tro~ 
vava, aleuni anni prima del 1929, alla quota di metri 21, di poehi metri quindi piu 

elevata della pianura d'inondazione dell' Aniene, ehe in quella loealitä ha un' altezza 

di m. -16 sullivello del mare (tav. I). Lavori di estrazione di sahhia e di ghiaia hanno, 
nel corso dell'~ltimo ventennio, modifieato le eondizioni ~aturali della collina, dalla 

quale sono stati asportati gli strati superiori, tanto da spianarla quasi al livello della 

prossima pianura d'inondazione. 

Nel corso dei lavori di estrazione della ghiaia erano stati estratti dalla cava di Saeeo

pastore resti fossili di Elephas, Rhinoceros, Hippopotamus, aleuni dei quali, raeeolti 
da Sergio Sergi, sono oggi eonservati presso l'Istituto di Antropologia della R. Uni
versita di Roma, e sono in corso di studio. 

Sulla hase di questi trovamenti, venne rieonoseiuto' ehe il giacimento fa parte dei 
residui di una terrazza pleistocenica dell"Aniene, Ia cui eta venne attrihuita all'ultimo 
periodo interglaeiale, Riss-Würm 4• 

1 In qn~8to lavoro viene adoperata Ia nomenclatura recentemente proposta da Sergio Sergi per gli 

Ominidi di furme il&tinte ed attuali (Se r g i S., Gli Ominidi fo8sili di forme estinte ed attuali in 

Biasutti R., "Razze ePopoli dellaTerra", I, Torino, 1940, pag.67 e seg.). SergioSergi ha suddiviso gli 

Ominidi in: Protoantropi del Pleistocene inferiore, Paleantropi del Pleistocene medio, Fanerantropi fos· 

sili del Pleistocene superiore e Fanerantropi viventi deli'Olocene o Attuale. I Protoantropi e Palcantropi 

sono fqrme estinte. I Fanerantropi comprendeno tutti gli Ominidi di forme attuali, sia fossili sia viventi. 
1 Serr;.i S., La scoperta di un cranio del tipo di Neandertal presso Roma. Riv. !Ii Antropologia, 

XXVIII, Roma, 1929. 

' 1 Vedasi l'elenco dei principali giacimenti mus~eriani allora conosciuti in Italia in V a u fr e y R., 

Le paleolithique italien. Mem. de L'Inst. de Paleontologie Humaine, n. 3, Paris, 1928. 

4 D e An g e Ii 8 D '0 s 8 a t G., Sul valore cronologico del cranio umano fossile scoperto pre8so Roma. 

Boß. Soc. Geol. It., XLIX Roma, 1930. 
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Questo primo reperto neanderta_liano d'Italia (Saccopastore I) . e costituito da un 
cranio intero, il quale, se presenta aleuni guasti (prodotti dagli operai eavatori durante 

e forse anme suhito dopo Ia sua estrazione dal terreno), guasti interessanti le arcate e 
le regioni sopra-orbitarie ele arcate zigomatime, e nel complesso assai ben c~nservato . . 
A differenza di . tutti gli ~tri crani paleantropiei 6no allora conosCiuti, esso e stato 
recuperato in UD solo . pezzo, e 000- in frammeoti, ed e aocora oggi J'uoico me abbia 
integra Ia base. Sergio Sergi Iie ha. descritto iit alcune note di carattere preliiDinare·5 

le principali caratteristidJ.,e morfologime, me lo avvicinano al cranio di Gibraltar, 
. .~ . 

specie per Ia estrema platieefalia, per Ia piccolezza del cranio cerehrale '(il volume non 
supera i 1200 cmc.) e per Ia curva del cootoroo sagittale (tav. II e III ito alto). 

Fig. 1. Situazione geogra!cll. di Saccopastore (S.) e del Monte ·circeo. 

Un particolare di grande ioteresse rilevato- da Sergio Sergi · oel · cranio S~tcco

pastore I riguarda Ia posizione e l'ioclinazione-del forame occipitale. L'eminente antro
pologo ha cosi riassunto le sue osservazioni: "Nell'unico neandertaliano di c~ e 'stata 

6 S e r g i S. Op. cit. -La aeoperta di un cranio, ecc.-Die EntdeckUB« einea Schädels vom N eanclertaltypue 

in der Nähe von Rom. Anthropologischer Anzei.ger VI, Stuttgart 1929. -Die EutdedtUB« eines Schädeb 
vÖm Neandertaltypus in der Nähe von Rom. Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie Bd. XXVID. 

Heft I.- II primo cranio del tipo di.'Neandertal scoperto in ltalia nel auolo di .Roma. Doll. Soc. Geol.lt. 
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descritta Ia hase, quello di La Chapelle, il Boule rilevo il forte arretramento del forame 

occipitale e l'inclinazione all'indietro del piano di apertura del medesimo. Queste due· 

Condizioni hanno. fatto pensä.re dte i Neandertaliani avessero avut~ ~a atti~udine 
hipede meno perfetta degli uomini attuaü e procedessero con Ia teata alquanto incli-

. nata all'~anzi, rieordando eosi l'atteggiamento degfi antropomorfi quando sf reggono· 

sugli arti posteriori. Lo studio del eranio di Saceopastore mi ha permesso di statare 

-questa Ieggenda. Io ho potuto rilevare ehe, · per la ·condizione di posizione e di incli- · 

nazione del forame occipitale, l"Uomo di Saceopastore teneva assol~tam~nte il eapo 

eretto eome gli ·uomini attU:ali e ehe' l'idea sostenuta · dal Boule idondata su un' erronea 

rieostruzione della hase del eranio di La Chapelle. A eonferma della mia veduta posso 

aggiungere ehe anehe ileranio di La F'errassie, neandertaliano, eh~ si eon&erva a .Parigi 

e ·me io ho potuto esaminafe per gentile eoneeasione del ßoule; prese"uta i1 forame occi

pitale in una ·posizione ehenon si aflontana da quella ehe possiede t·Umanitil viven_te. 

l:osi anche i1 ctanio di Gihraltar, depositato al .H..oyal CoHege of Surgeßns di Londra 

e da me studiato per parti~olaie eortesi'a del prot., Keith. \Jueste osservazioni 

mi permettono di eontermare in modo generate ehe l ' Uomo di 

Neandertal procede·va eome gli uomini di oggi, eon il capo eretto, 

benehe in trattati recentissimi, quali quelli del Weinert e dell'Eickstedt, si trovino 

ancora tigure ehe ci raP.Presentano i neandertaliani con la testa inclinata. 

UU: altro fatto niorfologieo di alto significato evolutivo .e Ia forte ß~ssione della 

· hase, correlativa di mut sistemazio~e meecanica Ia piu avanzata agli effetti della_ 

Vol XUX. 1930 •. fase. I. - U primo cranio del tipo di Nean.dertal acoperto in Italia nel suolo di Roma. 

Aiti Soe. It. per il Pre~~. delle Se •. XIX Riuu.ioue • . Bobano. Trento 1930. - Il primo erauio del tipo di 
Neaudertal ac~perto iD ltalia nel auolo di Roma. Mouit. Zool It. SU:ppl. Atti Soe. It. ·di Anat. Firenze 

1931. - I Neandertaliani in ltalia. II cranio di Saccopastore. Roma BoU. Aaaoe. It. Studi Medit. 

Anno II n. I, 1931.-Le cräne neandertalien de Saccopaatore (Rome ). L 'Anthropolosie, .Paria 1931.- Il 

primo cranio della piu antica stirpe d'lta~a scoperto nel suolo di Roma. Atti 110 Congr. Naz. Studi Romani. 

(1930) Roma 1931. - Neandertal Man in ltaly: the Saccopastore skull. British Aasoc. Adv. of Scienc.e. 

193i. - ·La scoperta dell' Uomo di Neandertal iD ltalia. XV, Concr. Int. Anthrop. et Archeol Prehist., 

Portugal ·1930, Paris 1931. - La posizione e Ia iu·clinazione del l'orame occipitale iael crauio neander· 

taliano di Saccopastore. Riv. di Antrop., XXIX, Roma 1932. -'- Studio comparativo di crani fo1sili 

umani (Londra .e Parigi 12 Sett. 20 Ott. 1931) R. Ace. d'ltalia, Fond. A. Volta, ~oma 1933. - Qualdie 

comparazione tra il crauio di Saccopastore ed il cranio di Gibraltar. Atti Soc. It .. ·Progr. Scienze, Roma 

1932, 1933. - Some comparison between the Gibraltar and Sa~copastore skulls. Proc. First lnt. Congr. 

Prehist. and Protohist. Sciences. London 1932. - La regione del Iambda nel cranio di Saccopastore 

e cli ossicini fontanelari lambdatici nei crani neandertaliani. Zeitschrift für Morph. uud Anthrop. 

Bd. 34. 1934. - The region of the Iambda in Neandertal skull1. Congr. lnt. des Seiences Anthrop. et 

Etlmol, London 1934. - Ossicola fonticularia lambdatica nei crani neandertaliani e loro siguificato. 

Atti Soe. lt. Progr. Scienze, Napoli 1934, Roma 1935.- Osaiciui fontanellari della regione dellambda 

nel cranio di Saccopastore e nei crani neandertaliani. Riv. di Antrop. XXX, Roma, 1933, 1934. 
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posizione eretta del capo e ehe conferma ancora una volta Ia p.erfetta organizmazione 

di questa condizione." • 

Sac~opastore II 

Pochi anni dopo Ia scoperta ,di Saccopastore I cessarono i lavori di estr"azione in 

· quella cava di ghiaia, ehe fu abhandonatil: le acque dell' Aniene ne invasero il fondo 

e le scarpate si rivestirono di piante ·selvatiche. 

· Nel Luglio 1935, durante una visita all'antica cava di Sacc"opastore, effettuata dallo 

scrivente in compagnja :aeU' Abbe Breuil ehe si trovava di passaggio a Roma, meutre 

eravamo intenti a racco.giiere i mollusmi tei:ricoli fossili clte abbondano in un livello 
di liißO d'inondazione intercalatlt tra due Strati di ghiaia (lo stesso me aveva forpito, 

nella sua parte inferioreil cranio "Saccopastore I") avemmo la straordinaria ventura 

di seoprire un secondo cranio neandertaliano .• a meiä demolito, ehe affiorava, forse 
da mesi, su UJla parete, ancora parzialmente in1:luso nel Iimo indurito e nella ghiaia 7 

(tav. 111 in basso, IV, XII in alto). 

Le osservazioni stratigrafime me potemmo' compiere sul posto 8 consentirono 

di ~tabilire me Ia scarpata della cava nella quale si trovava il cranio fossile, scarpata 
visibile per uno spessore massimo di circa . 6 m., e limitata in basso dalle acque 

dell' Aniene me dopo I' abbandono della cava avevano inYaso il suo piano inferiore, 

e composta di almeno due complessi stratigrafici distinti, il .piu recente dei quali si 

aovrappone alla superficie incisa del piu antico. Quest' ultimo e costituito quasi 
interamente da depositi ßuviali, piu . grossolani alla base, e piu minuti verso I' alto, 

corrispondenti a cicli di sedimentazione ßuviale, culminanti in depositi di acque 

stagnanti e di Iimo di inondazione, alternati 8 Strati di ghiaie minnte me indicano 

temporanee riprese di capacita di trasporto idrico· 

Dopo av:venuta Ia deposizione del suddetto .complessri stratigrafico, un'azione ero

siva di notevole intensita ha inciso Ia formazione, determii~ando un solco vallivo, ben 

visibile sulla sezione Nord Ov~st e me doveva probabilmente prolungarsi nell'asse 

della cava. 
La suddetta incisione e stata poi riempita da depositi prevalente~ente subaerei, 

me formano il complesso stratig.rafico piu recente. 

• Se r g i S., :1 piil antidti Uomini d'ltalia secondo 1e recenti scoperte .. Re. R. Ace. d'ltalia, fase. 8, 

serie VII, Vol. I, Roma, 1940 pag. 307, 308. 
7 B r e u i 1 ll. e B 1 an e A. C., Rinventimento in situ di un nuovo eranio di Homo neandertha1ensis 

ne1 giaeimento di Saecopastore (Roma). Re. R. Ace. Naz. dei Lineei. XXII, serie VI, 2° sem. Eaes. 3, 4. 

Roma ·1935. 
8 B r e u il H. e B 1 an e A. C., 11 nuovo eran~o di Homo neandertha1ensis e 1a stratigralia de1 gia

eimento di Saeeopastore. (Roma). Boll. Soe. Geol. lt., LIV, 2. Roma 1935. - Le nouveau erine 

neandertluilien de Saeeopastore (Rome). L'Anthrop., 46, n. 2, Paris, 1936. - B 1 an e A. C., Sacco· 

pastore II. Riv. di Antrop., XXX, Roma 193~. 
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Durante l'estrazione del crimio "Saccopastore II", fur~no rinvenute, quasi in suo 
contatto, alcune achegge di selce di indubhia lavorazione umana ed alcune ossa fossili. 
Uno scavo. iniziato nella primavera· del 1936 ha portato al rinvenimento, nel mede

simo livello nel quale giaceva il cranio, di resÜ fossili di fauna pleistocenica, compren
denti Hippopotamus, Bos primigenius, Equus hydruntinus, impronte vegetali 

(Oorylus avellana, Quercus, PopuluS., Carpinus vel Ostrya) e · di alcun.e selci sdteg~ 
giate, di tipica foggia musteriana 11 (fig. · 2). Veniva co-si confermata, an ehe in ltalia. 
l'associazione dell'Uomo di Neandertal con questa particolare tecnica di sdteggiatura, 

di cui nel contempo si riaffermava U valore di vero e proprio "fossile guida", quale . 
indice della distribuzione geografica dei Paleantropi. 

Le ricerme stratigrafidte intraprese dallo scrivente nella bassa· valle dell' Aniene, 
hanno d'altra parte permesso di ·conferma,_..e l'attrihuz!one dellivello neandertaliano 

di Saccopastore all'Ultimo periodo. interglaCiale, e Ia sua distinzione cronologica dalle 

formazioni dei terrazzi piu elevati e piu antidti, formanti le colline della Sedia del 
Diavolo e del Monte delle Gioie, rispetiivamente sulla sponda sinistra e sulla sponda 
destra dell' Aniene 10• 11 giacimento di Saccopastore e inf atti una parte integrante 
dell'ultima e piii bassa terrazza pleistocenica della valle dell' Aniene, ed il livello 
neandertaliano sie formato quasi alla medesima altezza dell'attuale pianura d'inonda

zione, qu.indi in una fase costruttiva del ciclo sedimentario Riss-Würmiano, coevo di 
uila parte almeno del Tirreniano litoraneo 11• 

Sdtematicamente, nel Quaternario della halilsa valle del Tevere, formatosi a ridosso 

delle alture plioce_nidte, culminanti con il Calahriano (M. Mario ), possono cosi distin
guersi: 
- l 0 Un sistema di alte terrazze~ corrispondenti ad antidti riempimenti del hacino, 

riconnettibili in pa~te ad alti livelli di hase del Quaternario in.feriore (Siciliano s.l.). 
Sono questi i sedimenti ehe h&Jlno fornito .industrie del Paleolitico inferiore, Abbevil-

. / . . . • . . .. ~ 

liano (Chelleano)l! e Clactonianq 13• Queste formazioni sono rappresentate, nella 
bassa valle dell' Aniene, dalle alture di Villa Chigi. 

II B Ia n c A. C.; II .giacimento musteriano di Saccopastore nel quadro del Pleistocene laziale'. Riv. di ·· 

Antrop., XXXI, Roma, 1938--39. - Ton g i o r g i E., La flora fpssili di Saccopästore. Suo significato 

nella storia della vegetuione laziale. ibid, Roma 1938-39. 

• 10 B Ia n c A. C., II giacimento mueteriano, ec.c. op. cit. - Sulla posizione della groita del Monte delle 

Gioie nella valle dell'Aniene, Doll. Soe. Geol. It., LVII, faf(:. I, Roma 1938:- I reperti musteriani di 

Saccopastore e Ia posizione crono logica del giacimento alla luce dei rece~ti trovamenti. Atti. Congr. 

Ist. Studi Romani, in coreo di stampa:). 
11 BI an c A. C., Lo eiudio stratigrafico delle pianure costiere. Doll. Soc. Geol. It. - Variazioni 

climatiche ed oscillazioni della linea di riva nel Mediterraneo Ct"ntrale durante I'Era Glaciale. Geol. 

der Meere u. Binnengewässer V, 2. Berlin 1942. 

1! BI an c A. G., Amigdala d.elleana delle ghiaie quaternarie del Tevere presso ponte Milvio (Roma). 

Riv. di Atatrop. XXX, Roma, 1933. 
ta · B Ia n c A. C., Scheggia · di tecnica clactoniana rinvenuta in Ritu nel Quaternario della V alchetta 

Cartoni. (Roma). ibid, Roma 1936. 
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Fig. 2. Industria musteriana .di Sacq>pastore rinvenuta: in situ nel 1936. Grandezza: natur.Ie. 
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2' Una incisione di questi sedirnenti, fino ad una profondita dte ha superato quella 

del fondo-valle attuale. 

3' n riempimento dell'incisione suddetta (alternato a nuove fasi di erosione) con 
foimazione di nuove pianure alluvionali, di cui rimane traccia nei sistemi delle medie 

terrazze (Sedia del Diavolo) e delle hasse terrazze (Saccopastore) e me si riconnette, 

almeno in parte ai sollevamenti del livello di base du.rante Ia serie di trasgressioni 
marine tirreniane. A.d una fase avanzata di. questa etä corrisponde l'epoca di forma· 

zione del livello neandertaliano di Saccopastore (fig. 6, prima fase). 

4~ Successivamente si . e operata in questi deposit,i l'incisione corrispondente 
all'abha88amento del livello di base durante Ia regressione madna post-tirreniana 

(Würmiana) (fig. 6, seconda fase). 

5' Infine si ata eompiend~ il riempimento alluvionale attuale di quest'ultima inci· · 

sione, per efl'etto deU'ultimo ritomo trasgressivo della linea di riva marina e conse· 

guente sollevam(mto dellivello di base, epi e post-würmiano ed oloceriico (V ersiliano) 

(fig. 6, terza fase) .• 

D secondo· reperto neandertaliano di Saccopastore (Saccopastore II) ' (tav. IV) e 
frammentario, e con~ta della meta destra della faccia, a cui e congiunto I'oaso tem

porale dello stesso lato, eon l'arcata zigoma~ica integr~. e 'di hn:ona parte della mas~ 
· cella di sinistra eon parte dello zigomatico. Sergio Sergi, dte ne ha efl'ettuato~ con 

paziente e lungo lavoro,. Ia ripulitura dalla ganga durissima me lo avviluppava, ha 

posto in evidenza dte per i1 coinplellso 'dei !luoi caratteri, Saccopastore ll e molto . 

simile a Saeeopastore I. "La ßessione della b~se e: come in questo, pro~uneiata: Ia 
faccia e ortognatil, grande, molto alta, eon indiee di leptoprosopia e contomi delle 

smoni orizzontali clte ripetono quelli cli Saceopastore I; simile e Ia forma dell'arcata 

alveolare e Ia forte elevazione della Volta palatina, quasi dello stesso. valore l'indiee 

orbitale, UD po' piu larga l'apertura nasale. Partieolitre interesse, me &i puö rilevare 

dalla base della eavita allo BCOperto, e me iJ Cervello presentava UD rostrum orbitale 

niolto · aecentuato, earattere primitivo della regionv~ orbitaria dellobo frontale ed una 
eertabrevita dellobo temporale"u. · 

Per Ia loro mor.fologia eomUn.e, me Ii distingue nettamente dal gruppo dei Neander-
. . . - . ' 

taliani tipiei (Ne~ndertal, La Chapelle, La Quina, La Ferrassie, ecc;)e me Ii avvieb1a, 
come abbiamo detto, al tipo del cranio di Gibraltar, Sergio Sergi ha aseritto i due 

crani di Saccopastore ad una varieta DUO'\fa: Homo neandertalensis, var. aniensis 15• 

lt Sersi S., I piu ·antimi Uomini d'ltalia, ece. op. eit., pas. '310. 

15 Sersi S., Die Entdeckuns eines weiteren Schädels des Homo neandertalenais var. aniensis in .der 

Grube von Saooopa,atore (Rom) Anthrop. Anseiser Jahrs. Xß, Hft. 3/4 1935. 
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Circeo 

II 25 Febbraio 1939 veniva raccolto dallo scrivente il terzo tranio neandertaliano 

d'ltalia, il cranio del Monte Circeo 16• 

La Grotta Guattari, ehe lo conteneva, e l'ultima verso Oriente di una serie di 32 
grotte litoranee esistenti sul promontorio Circeo (a circa llO ·Km. a Sud ~i Roma) 
(fig. 3; tav. V) e ehe erano state ogetto di studi e di ricerehe fin dall936 17; Situate 
a poehi metri sul livello del mare, queste grotte sono state tutte ·sommerse dal 

Fig. 3. · Il promontorio del Monte Circeo. (Numerose grotte, ihdicate ·con punti neri. La Grotta dd 
Fossepone con i1 Nr. 21, Ia G~otta G_uattari con il ~r. 3~.)_ 

ma~e Tirreniano durant~ I' ultimo periodo i~terglaciale. -Sul loro fondo -si sono de
poste spiegge marine contenenti i r~sti de.lla tipica fauna tirr~niana: Strombus bu
boriius, Conus testudinarius, Tritonidea viverrata, ecc. (fig 4, prima fase). 

La regressione marina ehe ha accompagoato Ia 'fase di crescita dell'ultimo periodo 
glaciale, ha determinato l'emersione delle grotte litoranee, Esse ,sooo itate' allora 
abitate dall'Uomo, ehe vi ha lasciato le traece della su_a attivit~ culturale; e si sooo 

16 B l an c A. C., L'Uomo fossile det Monte Circeo: un cranio neandertaliano -nella grotta Guattari 

a San Felice Circeo. Re. R. Ace. Naz. dei Lincei, XXIX, Roma 1939 e Riv. di Antrop. XXXII, Roma 

1938-39. 
17 B l an c A. C., Fauna a lppopotamo ed industrie paleolitiche nel riempimento delle grotte litoranee 

del Monte Circeo. R. C. R Ace. Naz. dei Lincei, XXV, serie 6a, 1° s·em., fase. 2, R11ma, 1937.- Un 

giacimento aurignaziano medio nella Grotta del Fossellone al Monte Circeo. Atti Soc. It. Pror;r. Sc., 

ßolor;na, 1938. - Una serie di ·nuovi giacimenti pleistocenici e paleolitici in Grotte litoranee del 

Monte Circeo. R. C. R. Ace. N az. dei Lincei, XXVIII, serie 6a, sem. 2 °, fase. -7-8, Roma, 1938. 
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andate gradualmente riempiendo, con le sabbie portate dal vento, i materiaü detritici 

provenienti dal disfacimento termoclastico e ehimico delle pareti calcaree, e coi 

residui dei pasti e dell'industria litica dei loro abitatori (fig. 4, seconda fase). Questo 

pl'ocesso di riempimento e giunto fino a colmare interame~te alC1me grotte, e dinanzi 

alle aperture bloccate dai deiriti rocciosi franati dal sopraincombente decüvio del 

1 

2---:::::.."'<L. 

3 ==:::_-_-__ --=- . 

Fig. 4. Schema della storia geologica delle grotte litoranee del Monte Circeo dall' ulthno periodo 
interglaziale ai tempi .attuali. 

monte, si sono accumulate formazioni talvolta assai poteuti, ehe si sono venute soüdi

ficando, per diagenesi, in solide masse di breccia a cemento calcareo. 

Quando il livello del mare, nel periodo epi- e Jfbstglaciale, ha effettuato il suo 

ritorno ascendente fino allivello attuale, le azioni dinamime della trasgressione hanno 

svolto un'attiva opera di demolizione ·sui terreni detritici depostisi sulla piattaforma 

pedemontana durante Ia sua emersione glaciale, ed hanno distrutto in parte anehe lembi 

di breccia ehe maseheravano alcune almeno delle caverne. In tal modo le aperture 
delle grotte sono state nuovamente poste in evidenza, e lo steilso riempimento detri
tico di queste e stato in al~uni casi demolito ed a11portato dalla forza delle onde. Ma 

nelle caverne situ.ate in posizioni piu riparate, entr;o le cavita piu protette, si sono 

conservati importanti lembi di riempimento, ehe raggiungono talvolta lo spe·s·sore di 

oltre 14 m., e ehe racchi.udono preziose .testimonianze paleontologiehe e paletnolo

giehe (fig. 4, terza fase). 
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Ricerme condotte negli ultimi anni ~u Iarghi tratti .del litorale tirreno hanno per

messo di riscontr~re testimonianze geostratigrafidte e fisiografidte stretta1_11ente 

analoghe in· un gran numero di localitii, me conferniano il "ritmo d'insieme" delle oscil-
• lazioni suhlte d_alla linea di riva marina dopO. il Tirreniano, e convalidano per cio 

stesso il loro valore quali capisaldi geoctonologici per Ia datazione delle industrie 

preistoridie nelle regioni costiere 18 • 

. Al Monte Circeo, in ~ltre 20 grotte si sono potuti rilevare i residui del riempimento 
.detritico glaciale,.ed in 10 caverneun esame sommario di tali riempitrienti ha_posto 

·in· evidenza livelli contenenti industria paleolitica di tipo musteriano ed aurignaziano 
e fauna fossile (vedi fig. 3). 

I primi saggi di · scavo, compiuti nella Grotta · delle . Capre 11 e · nella Grotta del 

Fossel1Qne 20 hanno permesso, ·di riconosce~e Ia seguente serie stratigrafica, dall'alto 
. . , . . . 

in bauo. 

Livelli superiori, prevalentemente _pietrosi, eon industria paleolitiea superiore di tipo auri

p;naziano medio (Cireeiano) (nella Grotta del Fossellone) . e fauna a Capra ibex, Equus hyJruntinus, 
· Hyaena, R~inoceroa, eee. 

Livelli inferiori, prevalentemente terrosi e sabbios1, eon industria paleolitiea di tipo musteriano 

. (Pontiniano e miero Pontiniano) e fauna s Hippopotamus, Rhinoceros, Elephaa, Equu11 caballua, 
Hyaena, eee. 

Spiap;p;ia fossile' tirreniana. · 

. La Grotta Guattari, me con!enevil i1 cranio neaodertaliano, situata non direttamente 

sul mare, ma al piede di una propaggine calcarea del Monte Circeo, r~parata dai venti 
dominanti, ed a circa 200 m. dalla Iinea di riva, ha subltg una storia analoga alle 

rimanenti. caverne circel)si durante il Tirreniano (fig •. 6, prima fase). 

' Anch'~ssa e stata·somioersa dal mare: alla ba_se delsuo riem.Piment9 <letritico e statil 
posta in luce dagli sca~i la spiaggia .fossile tir.reniana, contenente la tipica fauna a 
Strombus bubonius. 

Quindi, con Ie altre, anme questa grotta e emersa ed e stata abitata dali'Uomo; 

i primi focolari si trovano a diretto contatto con Ia spiaggia fossile. II processo di 
riempimento Si e ini~iato CO~ Strati prevalentemente ·sabbiosi e terrosi, dte allo SC8V~ 
haooo fornito resti abbondanti di fauna fossiie, dl tipo· "caldo4' (Hippopotamus) ~d . 
ind~stria musteriana, del tipo PontiQiano11 (fig~ 'S) e Micro-Po~ti~iano. Questi depositi 
hanno riempito Ia grotta fino a ridurre l'apertura ad un angusto cunicolo di pochi 

decimetri di altezza (fig. 6, seconda fase). Poi le franc pietrose hanno bloccato anme 
. . ' 

• .18 B Ia D ~ A. c., V ariazioni elimatiehe, e~e. op. eit. 

lt BI a ~ e A. C.; Fauna a lppopotatno, eee. op. eit. 
10 B 1 a D e A. c., Un p;iaeimento . aurisllaziano medio, eee.· op. eit. 

11 B Ia n e A. C., Nuovi p;iadmenti pl!leolitiei del Lazio e della Toscana. Studi Etrusehi, XI, Firenze, 

1937. 
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questa apertura; dle e rimasta nascosta 

. e sugg.ellata da un potente manto di 
solida breccia (fig. 6, terza fase). La: 
ScOperta deJI'apertura . della . grotta e 
stata dovuta ai lavori di ~strazione di .. 

calcare, i quali hanno intac.cato Ia sud
detta breccia fino a raggiungere l'aper· 
tura dell' angristo cunic~lo ( tav. VI; Vß · 
in alto). 

La · pre~oce miusrir.a· della · grotta ha 
determinato un ~rresto completo .. del 

riempimento nel fUO . interno1 dove Ia . 
volta.. Ii eleva in una aerie· . di ' ~ntri 

· (tav. Vll in basso). Cosicme il suolo 

interno . e rimasto intatto e .scoperto, 
cosi come lo avevano lasciato gli ultimi 
flloi abitatoti. Sol terreno, semi-rico· 
perte da eoncrezioni calcaree, e spesso · 

Fig. 5. Tecnica die scheggiatura producente i 
rasc.hiatoi "a spicchio". (Industria pontiniana.) 

· Grandezza naturale. · 

cementate al suolo da formazioni stalagmitime, giacciono alla rinfusa, mescolate al 
pietrame fran.ato dalla volta, ossa ;di Elephas; Rh.ynoceros, Hyaena, Felis spelaea, 
Felis parilus, Ursus spaelaeus, Equus caballvs,. Oapra ibex, Oervus elaphus, Bos 
primigenius, ecc. (tav. Vß, VIII}. . ' . . 

Quasi al centro di un "antro interno (tav. IX in alto), entro un gruppo di pietre, 

disposte ad ovale (tav. IX in basso, X in basso) giaceva un cranio nea~dertaliano, con 

la r.egione tempora!e siniat-:a poggiata . al suolo e ·Ia 'P!rte destra .ed occipitale rivolt~ 
verso l'alto. Nello ·~esso antr<! e s.t-t~ racc~tta 1ma ~aooibola ~ana neandertaliana, 
appartentmte peto, secondo i rllievi effettuatf da Sergio Sergi, ad un altro individuo. 
-llcranio del Circeo (tav. X in aito, XI, XII in haslio).pre8enta tutti i piu tipici caratteri 

neandertaliani: Ia fronte lJfuggente ed appiattita, terminante all'innanzi.coii un pro· 
'mjnente torus s~praorbitarius, l'accentuata platicefalia~ il forte restringimento della 

·. vol_ta suhito dietro le •. orbite, il particolare rigonfiamento della regione posteriore 
inferiore, conferente al cranio una forma hirsoidale, la faccia molto grande, le m~scelle 
prive di fosse camne, ·le orhite molto grandi, Ia larga. apert1lra nasale, il dorso del naS() 

prominente; TI suo stato di conservazione e oitimo. Esso eil cranio J.Ieandertaliano piu 
completo e nel migliore stato me sia stato · finora ·rinvenuto. Esso e integro in tutte 
le sue parti, salvo mutilazioni della regione temporale destra e di quella bagale, 
effettuate ab antiquo. La regione temporale destra e stata fratturaia con un colpo · 

. . . 

0 .una ~erie di colpi violenti, me hanno demolito anme il margine esterno "dell' orhita 
destra sezionando l'estremita del torus, spezzando l'ar~ata zigomatica e lascian,do nel 
cranio un'ampia apertura. 
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GIAOMENTO 01 SACCOPASTORE GROTTA GUATTARI 

GIAOMENTO D1 SACCOPASTORE GROTTA .GUATTARI 

( ' 

GIAOMENTO 01 SACCOPASTORE GROTTA GUA TTARI 

1VIlLA Cl-liGI 

1S(OIA [)[L DIAVOLO 

I ~COPASTORE • ! ANI(N[ 

Fig. 6. Schema della correlazione geocronologica di Saccopastore e della Grotta Guattari. 

La base del cranio sembra essere stata sca)pellata e demolila intenzionalmente, con 

distruzione delle 1parti laterali e posteriori del forame oceipitale, per l'estensione 

massima in senso laterale di mm. 87 e in senso antero posteriore di mm. 58 (tav. XII). La 
fortna e l'estensione di questa frattura, Ia cui origine intenzionaJe non sembra possa 

essere messa in dubbio, sono molto simili a quell~ me si riscontrano iu crani di 
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Daiadrl, di Melanesiani e di altri popoli p~esso i quali viene praticata Ia caccia delle 

teste; esse vengono prodotte per estrarre il cervello, in genere a scopo di antropofagia. 

Su queste mutilazioni, e. sull'eta d~ll'individuo, Sergio Sergi si e espresso ilel modo 

seguente: "Alla base unalarga perdita dell'occipitale determina un'apertura trapezoi
dsie dte sembra creata artificialmente al momento della morte per estrarne il cervello. 

La forma e l'estensione della frattura sono molto simili a quelle dte si riscontrano in 

crani melanesiani dte si conservano nell'Istituto di Antropologia e nei quali fu com

piuto l'allargamento con lo stesso scopo. Un'altra estesa distruzione interes~a Ia 

ragione temporo•orbitaria destra, _dove appare una gt"ande apertura dte mette allo 

scoperto Ia cavita cerebrale. 

La superficie di frattura in corrispondenza dell'angolo orbitario esterno superiore 

fa supporre, per le sue carattenstime, die Ia mutilazione sia stata prodotta da uno 

struni.ento appuntito dte avrebbe · determinato Ia morte delsoggetto. Per le condizioni 

della ossificazione si puo ritenere d..e il cranio apparteneva ad un individuo maturo, 

tra i quaranta e i cinquant'anni." 22 

Tutta Ia regione destra ed occipitale, dte erano rivolte in alto, sono annerite ed 

arrossate. Le pietre dte circondavano il cranio e le ossa accanto alle quali giaceva 

portano andt'esse le tracce di annerimento ed arrossamento. II lato sinistro invece, 

ehe poggiava in terra,' e dte e perfettamente integro andte nelle sue parti piii delicate, 

presenta un bei colore bruno, non dissimile da quello del cranio della Chapelle aux 

Saints. 

Osservazioni fatte su ossa raccolte nella Grotta Guattari, die pr~sentano analpghi 

segni di arrossamento e di annerimento, hanno mostrato dte queste alterazioni sono 

Iimitale alla parte Superficiale 'e ~on si estendono all'interno del tessuto osseo, come 

ariiene di regola quando venga bruciato un osso fresco, contenente an_cora le sue 
sostanze orgamdte. D'altra ·parte si nota un annerimento diff'uso sulle pareti della 

grotta, dovuto al deposito di sali di manganese, annerimento dte nell' antro dell'Uomo non 

&~ende oltre una linea orizzontale, di podll centimetri piii alta del suolo dell'antro. 

Si nota d:te le ossa giacenti nell'antro al disotto di tale livello possiedono il medesimo 

colore bruno del lato sinistro del cranio umano, meutre quelle giacenti in posizione 
piii elevata sono annerite. II suddetto Iimite orizzontale e probabilmente dovuto al 

periodico allagmento dte subisce Ia Groua· Guattari nella ·stagione invernale per 

opera delle acque filtranti dal sottosuolo cosicdte soltanto le ossa ed i tratti di parete 

dell'antro dell'Uomo situati sopra allivello dte .vi raggiunge l'aequa vengono ~nnerit~ 
dal deposito di sali di manganese, mentre le ossa situate sotto a tale livello mantengono 
ii · colore bruno. Le due colorazioni possedute dal cranio umano, bruna sul lato sini-

., . ( 

stro e nera sullato destro, ben visibili solle fotografie n. tav. Xe XI, dipendono dalla 

po•izione del cranio sul terreno, ad un'altezza tale dte il suddetto livello acqueo (Ia 

2.2 Se r g i S., I piu antiehi Uomini, ecc. op. cit., pag. 316. 
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cui eostanza deve essere dovuta all'esistenza di uno sfioratore) sommergeva li parte 
sinistra del ·-cranio, lasciando · etne_rgere Ia parte destra,. rivolta in alto. Questo ele· 
mento cost_ituisce una _copferma preziosa sulla posizione originaria del cranio, ehe, 

co~e e noto, era gia stato mo88o ·dal Guattari e dal Bevilacqua quando lo scrive~te 
penetro nella caverna e riconobbe e · raccolse il craoip stesso. 

La combinazione delle circostanze seguenti: Ia· prohabile morte violenta dell'indi· 
viduo, t_estünoniata dalla frat!,..ura dell'arcata sopraorbitaria destra; l'a88enza di altre 
parti deUo seheletro; Ia posizione del_ cranio, nel centro di un antro, circondato da. 
un gruppo · di pietre ehe appaiono essere state intenZionalmente disposte; Ia Diutila

zione ·sicuramente intenzionale deUa base, cosi tipica, forniscono certo una luce 
particolarissima sul mondo ideologi~o Aei Paleantropi~ 

Possiamo infatti dedurre con certezza l'app()rto _intenzionale del cranio nell'antro, 
Ia esistenza di pratime sul 'cranio_ stei!SO per eltrarne ilcervello e l'~tenzione di on~
rare il cranio medesimo, dopo avvenuta Ia mutilazione. Pratiehe simili vengono svolte 

_ con effetti identici sul cranio da popoll ,primitivi attuali a scopo aotropofagico ed . 
appare quindi altamente prohabile me anme il cranio del Circeo sia stato sottoposto 
ad una operazione ,di analoga natura. Data ·Ia mancanza di qualsiaai forma di orna
mento personale o di arte nella cultura musteriaila, 11embra potersi escludere ehe · 

l'estrazione del cervello sia etata compiuta quale . operazione pr~~re :~~ _il , 
compimento di ulteriori pratime desliiiate ad assicurare UJia · buona · conservazione 
del cranio-od una sua ~rnamentazione. Di tali ulteriori pratiehe inanca ad ogni modo, 

su,i cranio stesso, qualunque segno riconoscihile. 

Compiuta l'estrazion~ del cervello, al cranio si e voluta attribuire una posizione 
premineote, bene in Vista, al ceotro di UD aotro, e lo Si e voluto ODOrare COD UD grupp~ 

· di pietre . disposte circolarmente . . 

Questi 8000 i fatti me convalidano, a .Bio avviso, in modo definitivo, l'esistenza di 
pratime di .antropofagia pre88o i Paleantropi, gia intraviste nei giacimenti di Krapina 
e di Ehringsdorf, ma sebbene ammesse da numerosi autori, ancora discusse o negate 
da altri 23• 

Se ci trov.assimo in presenza della sola .mutiliazione della baie del cranio, sar~bbe 
arduo, se non impossibile, intravedere . se a tali pratiehe antropofagiehe si- debba 
attribuire un signifiacato magico-o religioso. Ma, :dopo subita Ia m~tilazione, il cranio 

e stato onorato con una corona di pietre. Ossa di Cervidi, di Bovidi e di Equidi, - ' . 
Jllcune intenzionalnien~e spezzate, si trovavano sotto e poco lontano dal cranio: ma 
non sembra siano state disposte insieme al cranio, bensi il cranio vi riposava sopra. 

Ed ossa dei medesimi animali, frequentemente fratturate con intenzione, sono cosi 

frequenti sü tutta Ia sup~rficie interna della Grotta, ehe non sembra possibile o pru. 

!3 CI e m e n C., Urgesdlidttlime Religion. Untersudlungen zur allgemeinen Religionagesdlidlte 4, 

Bonn 1932, pag. 32 e 61. 
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dente dedurre una intenzionale a8sociazione con il cranio umano. Rimane ad og~ modo 
accertata l'intenzione di onorare il cranio mutilato, e cio mi sembra costituire un ele
mento.favorevole a far 8upporre Ia presenza presso i Paleantropi d~l Circeo di un senso 

piu o meno religio8o, o almeno di una credenza in una sopravvivenza ultraterrena. 

L~ praiiehe etJettuate per l'estrazione d~l cervello per oll6rare il cranio del Circeo 
richiamano 8imili pratiehe dei cacciatori d'orsi in Slesia 14• Quei paleontropi hanno 
tratttato i cranii d'Or8o allo stes8o modo come-i Neandertaliani del Circeo i cranii 
dei lo!o 8imili. Viene in tal modo suffragata Ia pos8ibilita dell'esistenzll di un culto 

dell'Oreo nel Paleolitieo· inferiore 26• 

Cbe i Paleantropi credessero in una 8opravvivenza post-mortem e validamente con
f~rmato dal corredo funerario ris~ontrato alla Cbapelle-au:x-Saints 11• 

Non manc~o- d'altra parte esempi, pres8o popoli "primitivi" attuali, di sepolture 
oostr~te eaclusivamente dä pietl'e disposte circolarmente al cadavere, ehe -viene poi 

. abbandonato alla supetficie delsuolo~. 
Dobbiamo inoltre constatare ehe nella Grotta Guattari il solo cranio umano e 8tato 

onorato con un cerehio di pietre, meutre le numerose 0888 e crani di animali giacciono 
i!parse senza ordine · e senza l'apparenza di una particolare disposizione, su tutta 

· l'estensione del suolo della caverna. Fa eccezione solo un gruppo ,di ossa di Bu~ e di 

·cervo ehe ·appaione e8sere state ammucchiate nel vano formato da tre grosse pietre 

addossate alla parete dell'antro dell'Uomo, presso l'ingre~o dell'~tro, sulia_ sinistra 
di ehi vi entra. 

E' da eecludersi ehe l'autore della l!epoltura e delle pratiehe antropofagiehe poilsa 
essere un Ominide di tipo diver8o da· quello neanderta~ano, come crede per esempio 
Skerlj per Krapina 27". L'industria litica ririvenuta n~lla Grottit Guattari sia nella 

superficie 'del suolo; du~ in .tutto lo spessore de[ depo•~to, e di tipo esclusivamente 
muterlano, e la_fäuna. estratta duranto lo sca_vo etfettuato n~l 1939, "calda", accom

pagnava anehe il cranio sulla . superficie del suolo . della cavern~ m~ntre ne sono 
completamente assenti gli elementi piu caratteristici del 8eguente periodo di rincrudi

mento climatico (quali Equus hydruntinus}, ehe nella pro88ima Grotta del Fossellone 

accoinpagna la com~arsa del Paleolitico superiore. La chiusura della Grotta Guattari 
si e certament~ etfettuata prima ehe i Paleolitici superi0ri giunge8sero al Circeo, 

e nes8uno diessie penetrato nella grotta; ehe si trovava allora gia nascosta dal manto 

dei detriti di falda: nel vigneto adiacente alla . grotta bo invece potuto raccogliere 

.: 24 Z ot z L., Die Altsteinzeit in Niederschlesie~. Leipzig 1939, pag; 69/70. 
1" Koppers W., Künstlicher Zahnschliff am .Bären im Altpaläolithikum und bei den Ainu auf 

Saclialin. Quartär I, Berlin 1938, pag. 97, Taf. W. 

• B,ouyasonie A et J. e Bardon L., L'Anthropologie, 19, Paris, 1909-

17 Montandon G., Traite d'Ethnologie culturelle, Paris, 1934, pag. 658, tav. 23. 
. . / 

!7& S k er lj B., Kannibalismus im Altpaläolithikum. Quartär II, Berlin 1939, pag. 108: 
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oggetti litici tipicamente aurignaziani, dte del resto sono presenti andte a Sabaudia 

e nel Canale Mussolini 18• 

Lo scavc;» effetuato nell939 ha permesso di accertare dte Ia Grotta Guattari -e atata 
abitata da uomini _musteriani subito dopo Ia aua ultima emer1ione e duranie tutto il 
periqdo del suo riempimento. -Non sembra poterai riscontrare alcuna sen!ibile 
diversita tipologica nell'industria rinvenuta quasi a contatto con Ia spiaggia fossile 
tirreniana, alla base della serie stratigrafica, e quella dte accompagnava il cranio 
neandertaliano sulla 8uperficie del riempimento ste8so. 

Vi sono segni sicuri dte I' antro fino a poco tempo prima della sua dtiusura, e stato 
frequentato da Jene, alternativamente con l'Uomo. Sulla superficie del suolo si rin
vengono infatti con una certa frequenza coproliti di Jena. Su podtissime 088a sono 
state tuttavia osservate le 'tracce dei denti della Jena o di altri carnivori, mentre 
numerose os8a lungbe midollifere_- 8ono state 8pezz•te' violentemente_ dall'Uomo. II 
cranio neandertaliano non porta Ia minima traccia di dentf di carnivori, e cii» per
wette di e8cludere dte esso 8ia stato trascinato da una fiera nella posizione in ci.ri -e 
stato rinvenuto. 

La mutilazione della ba8e, nonme il g'ruppo di pietre, 8ono d'altra parte una sicuta 
conferma dell'intervento intenzionale dell'Uomo in questa singolare sepoltura .. 

L'eta del cranio del Cifceo e esattamente definita dalla posizione atratig~-Jic• ,clel 
reperto e dalJa 8Ua associazione con Ia fauna fossi~e giacente come easo in superficie 
del suolo nell'~terno della grotta 211• Questa eta deve o8cillare tra un Iimite ma8simo 
costituito dall'epoca di formazione della spiaggia fossile alla base del riempimento 
detritico 8U cui il cranio ripo8ava (Tirreniano II = ultimo periodo interglaciale); ed 
un Iimite minimo co8titi.rito dall'epoca in cui _si e prodotta l'estinzione, anme neUe 
regioni piu meridionali deil'Europa mediterranea, della fauna "calda" dte vi aveva 
superato Ia fase di cre8cita, umida e moderatamente fredda, dell'ultimo periodo gla
ciale· Que8t'epoca sem~ra potersi identificare con Ia crisi climatica violentemente 

continentale ed inten8amente fredda prodotta8i durante il Würm II. 
La frequenza relativa di Capra iqex nel livello Superficiale della Grotta Guattari, 

contrapposta alla 8ua relativa scarsita nei livelli inferiori del suo riempimento, fa 
ritenere ehe que8ta violenta crisi climatica non fos8e ormai lontana, e dte forse ad 
essa ed alla intensa formazione di frane, prodotte dall' attivazione delle azioni termo

cla8time, in relazione con le piu forti escur8ioni di temperatura e l'intensificarsi dei 

geli, sia dovuta Ia dtiu8ura della grotta per opera dei detriti rocciosi. Cio e confermato 
anme dal fatto, evidente quando si esamini Ia natura del riempimento detritico nel
l'in_terno della grotta, ehe mentre i livelli inferiori contengono raris8imi frammenti di 

28 B Ia a e A. C., N uovi giacimeati paleolitici, ece. op. cit. 

29 BI an c A. C., V artazioni climatiche, ecc. QP• cit. - La curya di Milankoviteh e Ia sua appli· 

cazione alla datazione assoluta dei Neaadertaliani d'ltalia. Atti Soe. Tose. di Sc. Nat., Memorie, 

XLVIII, Pisa 1939 
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. calcare, il suolo invece ne e cosparso. Non puo easervi dubbio me al prodursi delle 
noove · condizioni ambientali determinanti tale attivazione del disfacimento delle 

pareti e della volta e seguita da vicino Ia d!iusura del cunicolo di ac:cesso, ed il con· 
~pente totale arresto del riempimento intemo. 

Ii · significato climatico della proporzione del -pietrame di disfacimento termo· 
clastico nei riempimenti delle caverne, d!iarauiente delineato da G. A. Blanc nella 
sua memoria sulla Grotta Romanelli, fin dall921 30, e stato rece~temente studiato 
sisteinatica~ente, con risultati assai interessanti, da Lais 81• 

Ad ogni modo Ia grotta non e tata penetrata ne dagli Aurignaziani ne dalla fauna .. . 
accompagnante ad Equus hydruntinus dte in altre grotte circensi (Grotta del Fo•· 
sellone)si sovrappone, per spessori me giungono a super~rei6m., ai livelli musteriani, 
coevi ~ella superficie del riempimento nell"intemo della Grotta Quattari. 

Per Ia prima volta dunque due diversi giacimenti a Homo neandertalensis, quello 

di Saccopa~tore e quello del Circeo, si sono potuti mettere in diretta. relazione crono
logica, grazie alla fortunata situazione stratigrafica di questi reperti laziali, in livelli 
databili in riferimento alle oscillazioni subite dallivello marino pleistocenico durante 
l'Era glaciale (fig. 6). 

Mediante l'applicazione della curva della radiazione solare costruita da M. Milanko
vitm11• possiamo anme valutare l'ordine di grandezaa deU'eta assoluta·dei Paleantropi 

di Saccopastore e del Circeo 81, La curva di Milankovitcn attribuisce alla fil.e del
l'oltimo pe,riodo interglaciale ~Riß-Würm) un'eta di 130.000 anni; ed alla aeconda 
oscillazione fredda dell'ultim~ periodo glaciale (Würm II) un,.eta di 70.000 anni . 

. L'eta dei Paleantropi di Saccopastore supererebbe dunqe} 130.000 anni, e quella del 

Paleantropo del Circeo dovrebbe aggirarsi sui 70.000 anni, costituendo questo un 
liQÜte minimo. 

~ · Vediamo d1inque me il Paleantropo del Circeo e.di varie dieeine di milleuni meno 

antico di quelli di Saccopastore. Possiamo anzi ritenere me tra l'eta dei crani di 
Saecopastore e quella del cranio del Circeo corra una durata di tempo pressome 
equivalente a quella me separa il cranio del Circeo dai tempi attuali. 

Questa constatazione assume tanto maggior significato in quanto il cr;nio del 
Circeo possiede una forma die lo distingue nettamente dall'Homq neandertalensis 
var. aniensis Sergi, e ~e lo assomiglia nel modo piu stretto al gruppo dei neander

taliani tipici, dellJI calotta di Neandertal, di La Chapelle, ecc. 

30 Blane A. G., Grotta RoiQanelli. I e II, Arm. per l'Antrop. e l'Etnol: L,LVIII, Firenze 1921, 1928. 

ll.Laia R., Ober HöhlenaedilQente. Quartiir_III, Berlia 1941, P•l· 56. 
· <~ Milaalr.oYitaeh M., Astroaomiedae Mittel zar Erforafh11111 deJ!" erdJeedaidltlic:hea Klimate. 

Handbada der Geophysik,.. 9, DerliD 1938. 

aa B h n e A. C., La enna di · MilankoYit~tc:h, eee., op. -eit. 
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Sergio Sergi, die ha iniaiato lo atudio andte di queato terzo cranio paleantl'opico u 
ha pub.blieato Ia aerie aeguente di millnre ponendole a raffronto con quelle di altri 
crani neandertaliani enl:'opei. Nella tabella aono riportate anme le miaure del er:anio 
Saccopaatore I, rilevate dalle pubblicazioni di Sergio Sergi, citate nella bibliogra6a. 

Di queato cranio e atata valutata Ia capacitil, in cm1 • 1200. 

Lnncheua ma11ima . . . .. 
LaJ11heau muaima . . .• 
Indiee eefalico •.... . . 
Alte•.•• baaio-brepatica • 
Indice vertieo lonptudi· 

aale ........... 
iee vertico traner~ale bd 

L &rlllheaaa frontale minima 
Larl'lhezza frontale siefa-

nica ......... .. 
Perlmetro orizzontale .. 
A rco frontale ....... 
Cuna antero posteriore . 

aottocerebrale • . . • • • 
ildiee &labellare I 

A 
.. .... 

Dl!lolo brel'lmatieo . . .. 
Indiee brepatieo .... 
A 
D 

nsolo frontale • . . . . • 
ifferenza fra anl'lolo brel'!· 
matico e &Dill· frontale 

reo parietale . . . . • . • 
reo fronto-parietale . . • 

A 
A 
I 
R 
L 

ndice fronto-parietale . • 
apporto eerebro faeeiale 
arl'lheua .biailterica .. . 

Alteaza nasion prostion 
An 

I 

l'lolo d'inelinazione occi-
pitale .......... 

ndiee . della calotta (11!1•-
bella-inion) ... . • ... 

I ndice della calotta (Kla· 
bella-lambda) ...... 

Circeo 

204mm 
155mm 
75,98 

123mm 

60,29 
' •79,35 
(106)mm? 

123mm 
590 mm? 
13lmm 

42mm -
42,8" 
450 
40 
620 

170 
117mm 
248mm 
89,1 

- · 
·-

(87) mm 

-

-

-
" 

Nean- La Cha- La Fer-
·dertal pelle rassie 

199mm 208mm ·m miD 

147mm 156mm 157mm. 
78,9 75 75,85 

- 13lmm 134mm . 

- 62,9 .64,73 
- 83,9 85,35 ·~ 

107mm 109mm -
122mm 123mm -

- - -
-t3aiwli 121mm 130mm 

43mm 35mm -
44,2 39 -, 
440 450 -
38,4 v 36 -
620 650 -
180 190 -

119mm 12lmm 120mm 
252mm 242rnin 250mm .. 
89,4 100 92,a 
- - -
·- - -- - - -
- - -

- - -

- - -

Spy II Sacco-
putore I 

- -
' 198 inm (18l)mm? 
150mm 142mm 
75,7 (78,45)? 

- 109mm 
.. 

- (60,22)? 
- 76,76 
- -
- -
- 520mm 
- -

"'\ 
- -
- -
- -
- -
- 740 

- -
- -
- -
- -
- 26,9210ft1 
- 115mm 
- 87mm 

- 70,50 

- (44,30)? 

- (26,50)? 

In una recente memoria Sergio Sergi scrive: "La forma generate del cranio del 
Circeo ripete quella dei neandertaliani piu tipici, come Neandertal e La Chapelle. 
E' impreaaionante Ia somiglianza, aia per la forma sia pe~ le dimensioni, del cranio 

14 S e r II! i S., II cranio N eandertaliano del Monte Circeo. Re. R. Ace. N az. dei Lincei, XXIX, aerie 6 °, 
fase. 12. Roma 1939, e Riv. di Antrop., XXXII, Roma 1933-39. - Der Neanderthaler des Monte 

Circeo. Zeitaduift für Rassenkunde und die l'lesamte Forsdaunl'l am Mensdaen, X. StuttKart 1939.- Der 

Neandertalsdaädel vom Monte Circeo. Anthropol. An~eil'ler XVI, Stuttl'!art 1940. 
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del Circeo con quello di La Chapelle clte eil piil famoso per lo Studio clte su di questo 
fu compiuto dal Boule per Ia sistemazione del tipo neandertaliano. La comunanza 

dei caratteri e completata da quella del sesso e dell'etii, perclte t~nto l'uno clte l'altro· 
sono mascltili e presso a poco della stessa etii. Le differenze clte ho riscontrate dipen
dono piu specialmente da deformazioni postume e da difetti di ricostruzione del 

cranio di La Chap~lle. Il cranio del Circeo, clte non ha suhito ne.ssuna deformazione 
e nessuna ricostruzione, serve a · mettere anwe in cltiaro i difetti artificiali di quello 

di La Chapelle. Da un esame comparativo dei craniogrammi sagittali mediani dei due 

crani sovrapposti, ho rilevato clte · il cranio di La Chapelle e stato allungato eccessiva~ . 

mente alla base eon avanzamento della faccia; Per questo si e. creato artificialmente 
un prognatismo, clte manca in tUtti gli altri crani neandertaliani orientati sul piano 

orbito-auricolare e una poeizione relativa del foraD)e occipitale clte appare troppo 
arretrata in confronto a quella clte sarebbe stata, posizione clte e valsa ad affermare 

.,-he l'Uomo di Neandertal avesse avuto Ia testa alquanto inclinata innanzi e non eretta 
come l'Uomo attuale. La posizione del forame occipitale determinata sul cranio del 

Circeo e molto prossima a quella del cranio di Saccopastore, risulta quindi alquanto 
piu avanzata clte nell'Uomo di La Chapelle e cio, come sie detto, conferma il difetto 

di ricostruzione di quest'ultimo e. conferma quanto avevo gia rilevato con lo studio 

di Saccopastore, we i Neandertaliani avevano Ia posizione eretta come l'Uomo attuale. 
La curva sagittale frontale del Circeo ripete in modo quasi perfetto quella corrispon

dente della calotta ,di Neandertal. li frontale del cranio del Circeo, in questa sezione, 

e quasi una copia di quello del cranio di Neandertal per le dime,nsioni, per Ia morfo-
.logia e per Ia posizione. 

La capacita cranica e di ·circa 1550 cmc. o poco piu e per questa il cranio rientra 

nel 'gruppo dei crani a carattere ''piu tipicamente nean«\,ertaliano, clte hanno una 
grande capacita, come quelli di La Chapelle, Neandertal, La Ferrassie, i due Spy. Al 

grande volume fanno riscontro le grandi dimensioni di lunghezza e di larghezza vicine .. 
a quelle di La Chapelle e LaFerrassie, coi quali ha in comune anclte il valore dell'indice 

cefalico; e invece molto basso ed e il piu basso d~i crani neandertal,iani a grandi 
dimensioni. La faccia e molto grande, ortognata, molto Stretta in rapporto all'altezza 

ed ancor piu clte nel cranio di La Chapelle; essa nel profilo orizzontale, veduta dalla 
base, ha Ia tipi~~ forma a cuneo ·clte caratteriz~a i neandertaliahl. . 

L' orbita grande e bassa ha una inclinazione del piano di apertura sul piano sagittale 

di 70° come in La Chapelle. 11 naso e piu alto ed e il pii1 Iargo tra tutti i crani neander

taliani di cui sono conosciute le dimensioni. ll paiato ha Ia forma ad U come in La 

Chapelle" 16• 

Esaminiamo ora le principali caratteristiclte per le quali si differenziano queste 

due varieta paleantropiclte e le considerazioni clte se ne possono trarre sulla loro posi

zione sistematica e sulloro significato nella storia dell' e'voluzione umana. 

35 Se r s i S., I piit antichi Uomini, ecc., op. cit., pag. 316 e seg. · 
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Citiamo, nuovamente, Serpo Sergi: "Molto' piccola e Ia capacit~ cranica in s,cco. 
paetore, auai 8rande nel Circeo; Ia differenz~ del volume encefalico tra l'uno e l'altro 
Ii p~o calcolare euperiore • cmc. 350. Saeeopaetore I e baeaiteimo: Ia sua platicefalla 
non e fino ad ora raggiunta da n~pum craoio umano fosaile cono1ciuto. Seccopastore 
h8 una forte flesaione della haae, il cllvo e -molto-raddriszato ed il piano denoidale e 
fortemente inclinato innansi, nel Circeo il clivo e piu inolinato ed il piano sfen:oidale e 
oriuontale. In Saecopaetore l'angolo frontale e piu grande, cio_e Ia fronte e'innaba di 
piu e Ia curva oceipitale nel piano mediano e piu armonica. cioe non preaenta il cuneo 
me ei osserva nel Circeo. In Saccopaetore Ia eurva dell~ eeaione frontale della faccia 
a livello del margine orbitario esterno ha una diverea infleuione del maacellare me nel 
Ciree'o, e Ia eurva della aezione orizsontale sotto orbitaria della faceia si inflette dolce· 
mente, mentre nel Circeo si Udlette -piü profondamente. In Saccopaatore l'arcata 

- alveolare e a ferro di cavallo, nel Cireeo e ad U. 

I caratteri dimensionali e morfologici del c_ranio del Circeo per i qu!lli questo ai 
distacca da qtiello di Saccopastore sono comuni ai crani neandertaliani a grande 
capacha attribuiti, come il -Circeo, all'ultimo glaciale o Würm. La simiglianza di questi 
rep~rti me provengono da un esteso territorio dell'Europa oeeidentale (dal Mare del 
Nord al Mediterrqneo) si m•nifesta in tant,i particolari quali di rado si trovano in eerie 

numerose di crari.i moderni. Tale unifonnita dimostra ehe nel Glaeiale vivenno forme 
ehe avevano raggi1lllto; per riduzione deila variabllia, un grado di fissita estremo \:~te 
preludeva alla loro estinziolle~ venendo a mancare qnegli add~ttamenti necessari alle 
~uove condizioni di esistenza me si costituiva~o al miudersi del Pldstocene medio. 

Queste forme appartengono ai Neandertaliani propriamente detti perehe di essi fil 

parte Ia calotta di Neandertal. I Neander:taliani tipici del _Glaciale poasiedono caratteri 
me-appa~~ero neLgruppo dei Paleantropim~dio pleistoce_nici alfinire della loro evo-

·Juzione nello stato .di' parac~e 0 declino . c rappresentati da . accrescimenti "temunalf 

ehe portano · ad una definitiva ·· sistemazione ardiitetturale specifica del cranio del 

sruppo. 11 cervello si e accresciuto enormerneute raggiungendo ~olumi me sono 80• -

periore a~la media di quelli di razze umane meglio fornite ed il cranio lo ha seguito 

con ipeciali sviluppi delJa oaaificazione me stanno • teetimoniare me questa .e ritardata 
e non Bi svolge ar~ODicamente cQn l'evoluzione cerebrale (osaificazioni accessorie 

fODtaaellari). 

L'Uomo di Saccopaatore pOaaiede wa eombinizione di caraUeri di diverso valore 
nella -aeala evolutiva e cioe alcuui di essi aono primitivi, come l'estrema platicefalia 
accompagnata da piccola capacitil, altri sono avanzati come Ia ßeasione notevole 
·della baae conaidel'ata eome Ia condiaione meccanica piu favorevole per l'atteggia

meato eretto per eui ai pone viciuo a Fanerantropi piu progrediti a volta elev.ata e 
sopraelevata."" 

" Se r g i S., I piu antichi Uomini, ecc., op; cit., P'll· 319 e ae1. 



I Paleantropi di Saceopastore e del Circeo 21 

Tale associazione nei Paleantropi di Saccopastore di caratteri "primitivi" ed 

"avanzati" assume un particolare signi6cato se si consideri l'interpre'tazione genetico
storica recentemente tratteggiata dallo. scrivente delle forme e degli aggruppamenti 
umani fossili ed attuali 37• In essa si parte dalla costatazione dte nei reperti paleo

antropologici si nota spesso un miscuglio di caratteri somatici i quali si trovano oggi 
separati presso le · vari~ razze viventi, tanto da costituirne talvolta le caratteristidte 
diffe~enziali. Onde, applicando Ia leg~ dtiamata da Osborn "of single dtaracter 
evolution", per CUi ogni organismo e CO&tituito da UD numero grandissimO di carat

teri, ciascuno dei quali possiede un •indivith~alita, e subisce, ognuno per suo conto, 

una certa evoluzione, puo affermarei -dte, in conformita alle hen note leggi della 
Genetica, i caratteri stessi tendono ad aggrupparsi jo modo diverso n~li individui 
delle generazioni snccessive. V engono eoal a prodursi dei corilplessi di individui in 
aleuni dei quali si eegregano piu o meno completam_ente certi caratteri meutre altri 
rimangono promiscuamente mescolati, in diverse proporzioni, in tutti i complessi 

considerati. 

Ora, Sergio Sergi .conclude appunto dte: "Si deveo ammettere dte nei diversi Pale
antropil'evoluzione del CerveiJo ha raggiunto-gradi diversi e Si e svolta in UD periodo 

di tempo differente per ciascuno di essi. 11 precesso evoluti~o si e manifestato _diversa
mente per i diversi rami, in aleuni piu celeremente, in altri piu lentamente, mentre 

tutti gli _ attributi umani si andavano organiuando correlativamente ciaecuno eon un 
proprio ritmo, dte in UD ramo risultava piu_ Iento in altri piu accelerato ri•petto al 
ritmo di evoluzione cerehraie. Le modificazioni simultanee con adattazioni reciprodte 
si sone svolte in campi di variaziom differenti cosi <hc l'~oluzione def vari Palean

tropi fu politipica, seguendo un ordine compatihile piu o meno con l'utilita funzionale 

dte veniva a determinarsi con le nuove modi6cazioni. Nell'interglaciale eilisteva UD 
esteso polimorfismo della- graDde stirpe dei Palentropi europei (Neandertaliani nel 

senso piu comunemente usato) dte e rappresentato da piu rami. Un certo numero 

di caratteri o tendenze potenzialmente esistenti tutte nel tipo •i sono tradotte ·in 
atto piu presto e piu completamente in un ramo, piu tardi e piu lentamente in un altro. 

La regolazione dello sviluppo dei sistemi e dcgli organi in UD processo di evoluzione 

. e quindi . di truformazione della iJpecie non si determina secondo una assoluta sin

crona perfetta correlazione degli organi stessi, perdte l'ordine seeondo ii quale Ia 

· direzione di sviluppo della evoluzione si effettua non segne una linea predete~min~ta. 
Ardtitettura cranica adattata . all'atteggiamepto eretto ed aumento 'della capacita 

cranica per sviluppo cerebrale sono condizioni essenziali del cranio umano dte sono . 

raggiunte in vario modo ed in tempo diverso con una sistemazione correlativa ade

guata. Cosi si spiega dte in diversi rami si presenti, come si dice, una diversa comhi-

37 B Ia n c A. C., Etnoliei, Sui fenomeni di sesresazione in Biolosia ed in Etnolosia. Riv. di Antrop. 

XXXIII, Roma, 1940. 
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Fig. 7. Industria musteriana (Micro-Pontiniano) della Grotta Guattari. Punte subtriangolari. · 
Grandezza naturale. 



I P,Ieantropi di Saceopastore e del Circeo 

Fig. 8. Industria musteriana (Micro Pontiniano) della Grotta Guattari. Nuclei discoidali. 
Grandezza naturale. 
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Fig. 9. lndustria musteriana (Micro-Pontiniano) della Grotta Guattari. Raschioti "a spicchio". 
Grandezza narurale. 
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Fig. 10. Raschioti della industria musteriana superiore della Grotta del Castillo (Spagna). 
Grandezza naturale. 
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Fig. 11. Industria musteriana (Micro-P~ntiniano) della Grotta GuattarL Schegge, con· il piano di 
peiCussione preperato. Le dimensioni si avvicicinano a quelle del Pontiniano normale. Grandezza naturale. · 
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Fig. 12. Induscria musceriana (Micro-Ponciniano) della Grocta GuarearL In alco e nel mezzo a smistra: 
doppie punce erce, del tipo delle "lumache" musceriane. Nel mezzo a descra ed in basso a siniscra: 
arnesi per crinciare, analoghi agli "oucils eclaces" del Paleolicic~ di Francia. In basso a descra: scheggia 

lamiforme, ricoccaca a punca. Grandezza nacurale. 
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Fig. 13. Industria musteriana (Micro-Pontiniano) della Grotta del Fosselone. Dall'alto in basso : 
nuclei discoidali, schegge con il piano di percussione preparato, raschiatoi "a spicchio", arnesi da 

trinciace, punte subtriangolari. Grandezza naturale. 
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nazione di caratteri primitivi" ed avanzaii. Questo inseg~ano i reperti dei Paleantropi 

italici laziali. 
. L'ltalia pella regione Laziale ha formto con_ i reperti di Saccopastore e del Circeo 

Ia documentazione della esistenza di forme diVerse dei Paleantropi europei apparte· 
nenti ad una eta differente. L'Uomo di Saccopastore e .un uomo dell'interglaciale, 
l'Uomo del Circeoe UD uomo del glaciale. Sono ambedue oggi scomparsi, appartengono 
cioe a forme estinte. Ma di esse UDa, quella neandertaliana tipica del Circeo, si 
estingue verosimilmente senza continuita diretta con i Farierantropi, l'altra, quella 

di Saccopastore, per quanto per·alcuni suoi caratteri e per Ia sua eta risulti piu pri" 
mitiva, e piu vicina alla linea -evolutiva dei Fanerant~:opi. Se UD& qualme relazione 
genetica iraPaleantropi e Fanerantropi si vuole ammettere, illegame ed una conti-

nuita si puo concepire con il tipo diSaccopastore." 18- -

Si potrebbe quindi pensare · dle, se il suddetto legame filogen~tico dirett~ tra Pa

leantropi e Faneräntropi esiste, si e avuto, anme in questo caso, Ia segregazione di 
UD insieme di caratteri (tra i quali particolarmente importante Ia forte ßessione della 
hasc), indici di un certa tendenza evolutiva, in un ramo filetico, e precisamente quello 
cui appartiene lo stoßt piu antico dei Paleantropi di Saccopastore, ramo il quale 
potrehbe anche aver dato luogo, proseguendo Ia sua evoluzione, a forme fanerantro

pidle. Questi caratteri e . questa tendenza evolutiva apparirehhero invece, a segre
. gazione anenuta, attenuati nella piu recente varieta paleantropica_ del Circeo, la quale 
possiede d'altra parte caratteri ipertelici, propri di un philum prossimo all'estinzione. 

In una recente opera, H. W einert 38 ha _ costruito UDa "cur~a dell' elevazimie psimica 
. dell'Uomo". Si potrehbe, con un procedimento analogo, rappresentare graficamente 

le suddet~e considerazioni, tratte dall'esauie comparativo effettuato da Sergio Sergi 
· dei Paleantropi di Saccopastore e del Circeo sul significato e sulla · posizione. dle 
· ass~~o queste due varieta neander.taliarie in' uu.a cuna dell'elevazione dell'U!lmo 40• 

· Sara assai interessante di esaminare se e fino a qual punto alle diyersita mor
fologime delle suddette varieta paleantropime c~rrispondano anme diversita culturali. 

Se prendiamo in considerazione gli elementi di industria litica dle si sono trovati 
auociati ai reperti di Saccopastore e del Circeo (fig._ 7; 8, 9, 11, 12) ed in parti- 
colare quelli rinvenuti in UD livello musteriano della Grotta del Fossellone al Cii:ceo 

(fig. 13), possiamo o88ervare dle, ae essi p~esentano una comUDanza generica di forme, 
rientrando tutti nel grande gruppo delle · industrie musteriane, pure alcune · diversita 

Ii distinguono. 
. Sebbene si debba ritenere me sia a Saccopastore me al Circeo le punte litidte fos· 

sero destinate ad essere immanicate, i loro tipi aono, nei due giacimenti, nettamente · 

• Sersi S., I .piu aaticbi Uomhai. ece., ep. cit., Pli!; 320 e aes." 

• W e i a er t H., Der seistise Aufstieg der Meaachheit, Stuttsart, 1940, pag. 138 fig. 52. 

40 B l a a c A. C., Etaolisi, ·ece. op. cit. 
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diversi. L'asportazione del bulbo di pereus·sione, earatteristiea eosl frequente e tipiea 
delle industrie musteriane elassime, e clJ.iaramente preselite anme nella . bella punta 

di selce diasproide di Saeeopastore 41 (Gg. 2, in alto)~ In eio eonsiste l'indizio dJ.e tali 
punte erano destinate ad essere immanieate, per eui si rendeva neeessaria l'aspor
tazione del rigonfiamentodel bulbo di pereussione sulla base della punta, rigonfiamento . 

il quale doveva eoitituire un ostaeolo alla legatura dello punta stessa sul supporto di 
legno o di osso. D'altra parte earatteristime tutte proprie possiedono le puntine 
subtriangolari del miero Pontiniano del Cireeo, me, date le loro minuseole dimensioni, 
dobbiamo supporre fossero andl'esse destinate ad essere immanicate 42 (fig. 7). 

Buona parte · delle differenze tipologime riscontrate, ed i'n partieolare le dimen
sioni eomplessivamente assai pio pieeole dell'industria del Cireeo, potrehbero invero 
essere imputabili alla diversiiia delle materie prime ,adoperate. II Pontiniano ~ stato 
prodotto infatti, di regola, dai eiottoirdi selee provenienti dai eordoni litoranei della 
r~gione Pontina (6g. 5) meutre un? solo dei pezzi raeeolti a Saeeopastore appare 
~ssere stato ottenuto da un eiottolo di diaspro di pieeole dimensioni 43• Mail bulbo a 

spiga, forterneute earenato, esistente sulla sua superGeie di distaeeo, indiea un .otteni
mento eon una tecniea diversa; forse eon Ia pereussione appoggiata. o bipolare 44 della 

quale, al Cireeo, si trovano frequenti testimo~anze nellivello Cireeiano (Aurignaziano 
medio) 45 meutre non se ne sono fin'ora rinvenute nei livelli Pontiniaru (Musteriani) 
delle medesime grotte. 

DC?ve pero tenersi · eonto dJ.e, eon Ia medcsima materia prima, eioe eon i ciottoli 
litoranei, i Pontiniani hanno anme prodotto industrie di dimensioni normali, 

paragonabili a quella di Saeeopastore, e dte si ritrovano sia sul litorale di Anzio 
e Nettuno 48, sia nel sottosuolo dell' Agro Pontino, meutre in aleuni livelli musteriani 

delle grotte del Circeo predominano gli elementi di piceole ed an~e minuseole 
proporzioni. 

41 BI an c A, C., II giacimento musteriano di Saccopastore, ecc., op. cit., tav. I, fig. I. 

42 BI an c A. C., L'Uomo fossile del Monte Circeo, ecc., op. cit., Riv. di Antrop. Fig. 3, n; I a 4. 
4S BI an c A. C., II giacimento musteriano di Saccopastore, ecc., op. cit., tav. II, fig. 9. 

'' P e i W. C., Le röle des phenomenes naturels dans l'eclatement et le fa~onnement des roches 

dures utilisees par l'Hcimme prehisto~ique. Revue de Geogr. phys. et de Geol. dyn., IX, 4, Paris, 1936, 

pag. 399 e seg. 

45 BI an c A. C., Un giacimento aurignaziano medio, ecc., op., .cit. E senza dubbio singolare il dover 

constatare nei livelli paleolitici del Monte Circeo queste r~petute analogie tipologiche con industrie 

paleolitime dell'Estrem·o Oriente. Analogie evidenti esistono anme tra il micro-Pontiniano e l'Aurig

naziano medio del Circeo, con le industrle micro-Musteriane ed Aurignaziane medie scoperte da A. 

Rust in Siria, ove esse si 1eguono direttamente, come al Circeo (debbo alla cortesia dell'amico Dott. 

A. Rust Ia comunicazione del disegni delle suddette industrie della Siria, ancora inedite, dai quali 

risulta miaramente l'analogia in di~corso. :ll attualmente in corso di stampa Ia relazione di tali impor· 

tanti scavi in Siria: Ru s t A. "Paläolithische und mesolithisdle Kulturen .von Jabrud in Mittelsyrien"). 

46 BI an c A. C., Nuovi giacimenti paleolitici, ecc., op. cit. 
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Sia per le dimensioni, sia per Ia forma df al~uni pezzi, questo micro-Pontiniano 
trova un riscontro neUe industrie microlitime rinvenute dai PP. Licent e Teilhard 
de Cbardin a Sjara Osso Goi, nell'Ordos (Cina) descritte da H. Breuil 47 ed attribuite 
al Pieistocene medio superiore. Nel micro Pontiniano del Circeo mancano pero i tipi 
paleoiitici superiori me conferiscono. il suo carattere evoiuto al singolare complesso 

di Sj~ra Osso Goi. Si tratta, al Circeo, di una tipologia puramente musteriana, sia pure 

di carattere assai particolare. 
Esiste, in definitiva, tra il Pontiniano normale, qual'e diffuso su tutta Ia costiera 

laziale meridionale 48 ed il micro Pontiniano del Circeo, una differenza paragonabile 
a quella riscontrata dall'Abbe Brewl tra le industri~ di Cborei Tong Keu e Sjara Osso 
Gol. "La petitesse de cet·outillage (Sjara Ü88o Gol), qUi con~raste si curieusement avec 
l'abondance de gros instruments renoontree au Cboei-Tong-Keu, s'explique en partie 
par le fait que l'Homme paleolithique du Sjara Osso Gol n'a utilise qu'une matiere 
-premiere tres pauvre, ne consistant souvent qu'en gravier quartzeux gros .comme des · 

dragees. Mais il est assez etrange justement, que, en fait de materiet merme au loin, 
des Hommes d'alors n'aient recueilli que des pierres aussi petites. Il a fallu que, ROUr 
quelques raisons particulieres (qui ne saurait etre la seule distance) des amas de galets, 

comme ceux du Cboei-Tong-Keu fussent cames, inaccessibles ou inutilisables pour 
cei populations." 40 Si puo pensare me Ia causa evocata dal Breuil risiedesse, nel caso 
particolare, nelta potente coltre dei loess e delle "terre gialle" ehe nel Pleistocene 
medio era venuta a sovrapporsi ai ierreni dell'Ordos (l'industria di Siara Osso Goi e 

infatti ritenuta coeva della parte superiore del grande loess). E possibile invocare una 
analoga causa determinante per spiegare Ia piccolezza dell'industria micro Pontiniana 

del ~irceo? In questo caso, come abbiamo detto, sono stati utilizzati esdusivamente 
i d.ottoli ed i cordoni litoranei della regione Pontina. Si potrebbe pensare me al pro
montorio Circeo, nella sua posizione isolata tra due lunghe bande di litorale sabbioso, 
non giungessero me i ciottoli silicei di dimensioni piu piccole, trasportati dal moto 
ondoso lungo illitorale dalle lontane spiaggie pedemontane dei Lepini e degli Ausoni. 
Ma come spiegare allora, in altri livelli delle medesime grotte circensi, la prestmza di 

industrie musteriane, me, senza mai raggiungere dimensioni . ragguardevoli, sono pero, 
nel loro complesso, decisamente meno ~inute di ·quella contenuta nei livelli micro. 

Pontiniani? Dobbiamo dunque supporre me la piccolezza di tale industria sia dovuta a 

particolari esigenzi culturali di determinati gruppi diPaleantropi, i quali esercitassero 

una acelta della materia prima, preferendo di regola i ciottoli di dimensioni piu 
ridotte? 

47 Breuil H., Archeolor;ie, in Boule M., Licent E. e Teilhard de Chardin P., Le Paleo

lithique de Ia Chine, Mem. Ins. de Paleont. Humaine, 4, Paris, 1928, Fir;. 43, 44, 45, ~. 47, pag. · l22 

e •es· 
48 B Ia n ~ ·A. C., Nuovi giacimenti paleolitici, ecc. op. cit. 

48 B r e u il H., op. cit. pag. 
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II fatto me tale industria micro Pontiniaua sia ast~ociata all'Uonio neandertaliano 
del Circeo contraddice ad ogni . modo Ia costruzione teorica del Menghin, per il quale 

le industri . microlitime del Pleistocene medio dell'Ordos sarebber~ state proddtte da 
popoli pi~oidi resultati dall'incrocio di Pigmei, ponessori di "ima eultura alitica, con 
altro popolo detato di cultura protolitica 58• La produzione di microliti sarebbe ltata1 

secondo. il Menghin, da · attrib~ire alle "piecole. ~ni'' ;& . ,popoli pi,m:oidi! Co~i, se

c.ondo Ia medesima concezione, i microliti adoperati. attualmente dai Boe:cimani 
dimostrerebbero, ~onostanti le contrarie indicazioni antro}lologime e paleoantropo
logidle, l' origine di questa razza da un incrocio · di Pigmei con un altro popolo posses, 
sore di un'industria macrolitica~' La realtä taagibile del cranio p~eanttopico del 
Circeo, me non po88iede .. piu lontana parvenza di caratteri pigmoidi, e d)e si trova 
usociato all'industria micro Pontiniana, costituisce un nuovo, de~tivo argomento 
per ritenere inaccettabile Ia fantasiosa ipotesi me. il Mengbin . aveva prospe.ttato, a 
convalidare una supposta ,Primitivita cronologica dei Pigmei e della loro cultura. 

Quando lo studio analitico delle industrie paleolitidte laziali aitualmente appena 

iniziato, sara piu . progredito, potremo forse intravedere anme piu dtiaramente di 
quanto cio non sia posaibile per il momento, le divef&ita . psicologidte caratteristime 
delle due värieta J)aleaniropime di S.-ccopastore e del Cireeo. 

Ci basti per ora notare le diversita di ~cnica di ameggiatura e di ~ta deJ)a laa· 

teria pl'ima, le quali, nel quadro generico dellt: . eomuni caratteristidte musteriaae, 
luciano fin da. ora intravedere due facies ben distinte, me CODSentiranno for"se UD 

giorno Ja discrimina di due diverse _culture. 

Roma, lstituto Italiano di Paleontologia Umana. 

* 

Zusammenfassung 

Oie deutsdie Zusammenfassuns stammt vom Herauaseber. Sie schie!l in dieae, Auaführlichkeit im 

Ilinblidt auf die besondere Wichtiskeit der Fo~chuosen meines verehrt~u ·italienischenKoUesen ~ 1.o 

notwendiser, als die deut1che urgeschichtskwidli~e und menadtenkundliche Forsch~~ von den in 
Italien erzielten Ergebnissen biaher leider zu ··wenig Kenntnil g~ommen hat; L Z. 

1929 gab der Anthropologe Sergi einen Neandertalersdtädel bekannt, der aus eine-r 

Kiesgrube von Saccopastore vor den Toren Roms stammte. Die Anwesenheit iles 
Neandertal~rs auf der · Apenninenbalbinsel konnte zuvor nur mittelbar durdt · zahl

reiche Mo-usterienfunde ersdtlossen werden. 
. . . , 

Die Kiesgrube von Saccopastore liegt am linken Ufer des Flüßdtena Aniene und 

z~ar unweit von dessen Ei~inündung ~n den Tiber. Im Verlauf des ~iesabbaues.wur· 

50 M enghin 0., Die Weltgeschichte der Steinzeit, Wien, 1931, pag. 134. 



Veduta della fronte Nord della cava di ghiaia di Saccopastore, poco dopo Ia scoperta del cranio I. La 
freccia I indica il punto della scarpata ove si trovava il cranio I. La freccia I! indica il punto ove venne 

scoperto il cranio II. 

Dettaglio della cava di Saccopastore, nelle condizioni in cui si trovava nel M aggio 1929. La freccia I indica 
il punto ov"e stato rinvenuto il cranio I; Ia freccia II, il punto ove, nel 1935, venne poi scoperto il cranio I I. 

2 fot. Serg i 

Tav. I 



Tav. II 

Il cranio neandercaliano Saccopastore I, orientato nel piano orbito-auricolare. 
fot. Sergi 



Tav. III 

La medesima cava di ghiaia di Saccopastore nel luglio 1935, quando e stato rinvenuto il cranio II, precisa-
mente nel punto ehe viene indicaro. fot. Blanc 



Tav.IV 

Il cranio neandertaliano Saccopastore li , nella norma facciale, orientato nel piano orbito-
auricolare e nella norma laterale nello stesso piano. 2 fot. Sergi 



Jl promontorio calcareo del Circeo, veduto d~lla duna costiera di Sabaudia. 

La scogliera delle Cinque Grotte, al Monte Circeo. (.Grotte nn. 9, 10, 11, 12, 13) 
2 fot. BlaÖ.c 

Tav.V 



Tav. VI 

La Grotta Guattari, si apre ai piedi dell'estrema propaggine 
orientale del Monte, a circa200m dalla riva marina attuale. 

L'apertura del cunicolo di accesso alla grotta Guattari , all'inizio degli scavi, nel 
Febbraio 1939. ?- fot. Blanc 



II cunicolo di accesso alla Grotta Guattari, prima dell' inizio degli scavi, nel Feb
braio 1939. Tra Ia superficie del terreno di riempimento e Ia volta rocciosa, un 
angusto spazio consentiva di accedere, scrisciando, nell ' incerno della caverna. 

L'Antro del Cervo, cosi chiamato per Ia grande abbondanza di ossa di Cervidi ehe 
vi si crova, e il primo ehe si apre, nell' interno della Grotta Guattari . Il suolo e 
cosparso di pietrame franato dalla volca, e di ossa fossili. Piecre ed ossa sono 

ricoperte di concrezioni calcaree. 2 foc. Carmassi 

Tav. VII 



Tav. VIII 

Denaglio del suolo dell'Antro del Cervo, nell'interno della Grotta Guatta ri, 
cosparso di pietrame e di ossa, tutte ricoperte di inliorescenze calcaree. 

Presso Je pareti dell'Antro del Cervo, pietre ed ossa sono solidamente cementate 
al suolo in una formazione stalagmitica. 2 fot. Carmassi 



Verso il fondo dell'antro del Cervo si diramano aleuni divertieoli, uno dei quali eonduee in un pieeolo 
antro piu interno, l 'Antro dell'Uomo, ehe eonteneva il eranio neandertaliano. fot. Agostini 

Presso il fondo dell'Ant ro dell 'Uomo, in posizione eentrale, era disposto un gruppo, di pietre, in forma 
di ovale. Cireondato da tali pietre, giaeeva il eranio neandertaliano del Cireeo, nella posizione indieata 

dalla freeeia. La focografia e stata eseguita dopo 1' asportazione del eranio . fot. Blanc 

Tav. IX 



Tav.X 

Jl n anio neandertaliano del Circeo, nella norma 
laterale, orientato approssimativamente nel piano 
orbito-auricolare. fot. Vasari 

Dettaglio del g ruppo · di pietre ehe circondava il critnio neandertal iano d el Örceo. 
Questo g iaceva con J"orbita sinistra appoggiata in terra, nella sabbia g iallastra 
indicata dalla . frecci a, e con Ia · pa:rce occipitale rivolca i"n alro. fo t. Blanc 
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den aum Reste von Elephas, Rhinoceros und Hippopotamus gesammelt und harrep. 
der Bearbeitung. Die Fundsmimt ge!tört einer pleistozäneil Anieneterrasse an und 
konn'e der RisS-Würm-Zwismeneiszeit zugewiesen wf'rden, 

Der erste Neandertalerfund Italiens (Saccopastore I) besteht ~us einem erstaunlich 
wohlerhaltenen Smädel, der als der einzige aller bisher· gefundenen bezeichnet wird, 
bei dem die Basis vollständig und unhesmädigt erhalten ist.· Nach d~n Arbeiten Sergis 
steht der Saccopastoreschädel dem Gibraltarschädel besonders nahe un~ fällt u. a. 
durch den geringen, nidit ganz 1200 cbcm betragenden Inhalt -auf. Blanc gibt wörtlich 
die Ausführungen Sergis wieder. Besonders wichtig erscheint, daß dieser Forscher auf 
Grund seiner vergleichenden Untersudlungen zu dem Schluß kam, daß der Neander
taler nicht mit geneigtem Kopf vornübergebeugt ging, sondern aufrecht wi~ der Ge. 

geawarqlneudl, - daß die bisherige Annahme auf ei~r irrtülnliwen Rekonstruk
tion. der Baais des Schädela von La ~pelle durm -Boule, beruht. _J;)ie!le nam. Sergi 
Allgemeingültigkeit hab~nde Erkenntnis wird be!londers betont, weil "in den neuesten 

Arbeiten von W einert und v~n Ei<kstedt sich noch Abbildunge~ finden, die den Ne
andertaler mit geneigtem Kopf-darstellen". 

Wenige Jahre nach der Entdeckung des Schädels Saccopastore I wurde die Kies
grube aufgelassen, und nun begab sich etwas, das fa11t an ein Wunder erinnert. Als 
nämlith der führende Altsteinzeidor_scher Italiens, Baron Bl11,nc, 1935 mit dem fran· 
zösischen Altmeister Abbe Breuil . anläßtich von · dessen. Romr~e ·.die inzwischen wie
der stark bewachsene Kiesgrube besumte, hatten die beiden Gelehrten "das außer. 
ordentliche Glück, einen zweiten Neandertalersmädel zu entdecken" , der teilweise 
nom von der Sdlimt umschlossen in der Kiesgrubenwand stak. Uie genauen strati
grafischen Beoba<htungen. ergaben einen oberen _Sdtichtverband und, einen unteren, 
aua dem· der Sthädel entnommen· .wurde. Die . liegenden Sd!ith~n . werden von bald 
gröberen, bald feineren .ßuviatilen ~Iagerungen, gebildet, die,. eh., si~ von den han
genden, vorwiegend subaerismen Sedimenten bedeckt wurden, einer teilweisen 
Erosion unterlagen. Schon bei der Ansgrabung des Smäd.els Saccopastore II wurden 
"fast in Kontakt mit ihm" einige Kieselsplitter, die unz~eifelhaft mensmlime Be

arbeitung erkennen lassen, und einige fossile Tierknochen gef~den. Eine einige 

Monate später du&"c:bgeführte Grabung erbt.adlte. dann aus der_ Zone, in de~ der Schä
del lag, weitere Faunenreste und zwar unter and~rem Hippopotamus, Bos primi
genius und Equus h11druntinus sowie Pflanzenabdrücke von Oorylus avellana 
Quercus, Populus und Oarpinus. Endlim wurden einige typis~e Mousteriengeräte 
gefunden. So konnte aum in Italien. die Verhindung des Neandertalmenschen mit 

dieser Industrie bestätigt werden. 
Die geologismen Unters~chungen von Blanc, die_ er ~D mehreren Arbeiten, aU:f die 

er sich besieht, niedergelegt hat; erwiesen erneut die Z~weisung d~s Neandertaler

horizonies von Seccopastore in den let~ten Ahsmnitt des Interglazials und erlaubten 
darüber hinaus, die Beziehungen zu den älteren und höheren Terrassen klarzulegen. 

3 Qaorlir IV 
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J?er quartäre Zyklus wird, in einigen P~ten zusillllmengefaßt, dargelegt. Er umfaßt 
ein System von Homterrassen, deren Ablagerungen Industrien des Abbevillien und 
Clactoniea geliefert haben, bis zur postglazialen Ausfüllung der Täler. 

Der zweite Neandertalers~ädel von Saccopastore ist als Bru~stück erhalten,' dom 
konnte Se.rgi na~weisen, daß er dem ersten Smädel sehr ähnlim ist. Die besonderen 
Kennzeimen beider Funde. beremtigen von einer neuen Varietät, dem Homo nean
dertalensis var. aniensis zu spremen. 

Am 25. Februar 1939 wurde der dritte Neandertalers.mädel Italiens, der Smädel 
vom Monte Circeo, von Blanc gehoben. Er entstammt der Guattari-Grotte, die zu 
einer Reihe von ,Küstengrotten in dem Circeoberg, der ungefähr 110 km südlim von 
Rom liegt, gehört~ Diese Grotten, die sim nur wenige Meter über dem Meere befia~ 

den, waren während der letzten Zwiameneiszeit unter dessen Spiegel untergetaumt. 
Man findet entspremend auf ihrem ·Grund die kennzeidlnend tirrenisme Fauna :OUt 
Strombus, Oonus, 'Tritonidea usw. (l. Phase). Der Vorstoßphase der legten Eiszeit 
entspram eine marine Rückzugsphase, die das Auftauwen der Küstengrotten be
dingte. Sie wurden bewohnt, und die üblimen in IJöhlen angetroffenen Sedimente 
gelangten in ihnen ziu Ablagerung (2. Phase). Durdt Muren ~d Bergstürze wmden 
die Höhlen dann teilweise versmüttet. Als danp. in der spät- und postglazia.len Zeit das 
Meer bis zur Erreimung sejnes gegenwärtigen Spiegels zurückkehrte, hat es die Höh
lensedimente ZUm Teil wieder ausgeliasmen und aum die Breccien zerstört, die die 
Höhlen verdeckten. Nur in den dank ihrer Lage besser gesdlügten Höhlen erhielten 
sim Reste von der eisze~tlimen Ausfüllung und in diesen Sdlimten wimtige paläon
tologisdJ.e und urgesdlidJ.tlidJ.e Zeugen (3. J>base). 

Am Monte Circeo haben sim in rund 20 Grotten Reste jener · glazialen Ausfülluag 
erhalten, und Pr~begrabungen haben ergeben, daß in zehn Höhl~n Schimieo, VC)r~
den sind, die paläolithisdJ.e Industrien des Mousterien und Aurignacien sowie eine 
fossile Tiergesellsmaft e~thalten. Ein oberer Horiz~nt hat vorwiegend steinigen Cha
rakter und enthielt in der Fossellonegrotte ein Mittelaurignacien und eine Fauna 
mit Oapra ibex, Equus hydruntinus, Hyaena, usw., im unteren mehr sandigen und 
erdigenHoriz01it lag dasMoqsterien mit llippopotamus, Rhinoceros, El_ephas, Equtis 
caballus, Hyaena usw., und darunter ~onnte man den fossilen Strand der Tirrenis 

namweisen. . . ' -: -i 
Die Erdgesmimte der Guattari-Grotte, dfe den Neandertalersmädel enthielt, ver

lief entspredJ.end jener der übrigen · Circeogrotten; die ersten Brandspuren befanden 
sidJ. in unmittelbarem Zusammenhang mit dem fossilen Strand. In der Höhle gelang
ten Ablagerungen zum Absab, die vorwiegend erdig und ·sandig sind und die bei der 
Ausgrabung ein Mousterien vom pontinismen und mikropontinismen Typus, zusam
men mit eine~ durm das Flußpferd gekennzeidJ.neten, "warmen" Fauna lieferten. 
Bis auf einen Hohlraum von wenigen De~imetern Höhe ist .die Guattarigrotte auf

gefüllt worden, als ein Erdstoß aum diese enge Pforte versmüttete und die Höhle mit 
-I 
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einem mächtigen Mantel einer .festen Breccie versiegelte. Bei Steinbruc:hsarbeite~ die 
die Breccie anschnitten, wurde die Höhlenö~nung wieder freigelegt. 

lnfolge des hermetischen Verschlusses der Höhle wurde die Ausfüllung ihres Ionern 
in seltener Vollständigkeit und Unberührtheit erhalten. Der Höhlenboden war durch, 
Kalkkonkretionen bis zu einem gewissen Grad verfestigt und bestand aus Bruch
steinen von den Wände~ tropfsteinartigen Bildungen und Knodten von Elephas, 
Bhinoceros, Hyaena, Felis spelaea, Felis patdus, Ursus spelaeus, Equus caballus, 
Oapra ibex, Oervus elaphus, Bos primigenius u: a. Die Guattarigrotte teilt sich im 
Ionern in eine Reihe von Gewölbe~ und im Mittelpunkt von einer dieser inneren 
.Höhlen lag zwischen einem Kranz von Steinen der Neaildertalersdiädel, und zwar 
~te er auf der linken Sdtläfe, dergestalt daß das rewte Hinterhauptsbein nam oben 
gerichtet war. In. derselben Höhle wurde nodt ein Unterkiefer gefunden, der aber 
eillem anderen Neandertalerindividuum angehört. 

Der Circeosdtädel zeigt alle neandertaloiden Kennzeichen, die im einzelnen auf· 
gezählt werden. Bis auf einige_ V er letJungen ist er gut uud vollständig erhalten._ Die 
rechte Temporalregion ist durw einen Sdalag oder eine Reihe von Sdtlägen zer
brodlen, wobei auch der äußere Rand der Orbitalregion und arcus zygomaticus 
zerstört wurden. Ein zweites, absichtlidt hergestelltes, trapezförmiges Loch von 
87 X 58 mm befindet sich an der Basis des ~chädels, die aufgemeißelt worden zu sein 

scheint, wobei die Umgebung _des Hinterh~uptlodtes (for'Bmen occlpitale) zerstört 
wurde. Der auf eine Absidlt zurückgehende Ursprung dieser VerletJungen, die jenen, 
welche man an den Schädeln der Kopfjäger, wie z. B. der Melanesier begegnet, sehr 
ähnlich sind, k~ nicht bezweifelt werden. Die der Anthropophagie huldigenden 
Kopfjäger sdllugen die Smädelbasis auf; ~ das besonders gesmätJte Gehirn ent
nobmea zu können~ 

· Ser:gi hat den Circeosdlädel ebenfalls untersumt und gelangte zu deilselben • Smlüs
sen. Er meint, daß die VerlelJungen der cemten Temporal-Orbital-Region· mit einem 
spitJen G-egenstand beigebramt wurden und daß der Tod des Smädelträgers davon 
bestimmt wurde. Aus dem -Y erknömerungszustand darf man auf ein Individuum von 
4()-50 Jahren sdtließen. 

Der SWädel zeigt dort, wo er seiner Lage entspremend frei in die Höhe ragte, eine 
von Mangansalzen hervorgerufene Smwarzfärbung, während die Teile, auf denen er 
lag, braun gefärbt sind. Man konnte in der Höhle einen Horizont festStellen, über 
dem Wände, Steine und Knomen smwarz gefärbt wtlrden, während die tiefer liegen· 
den Dinge eine braune Farbe annahmen. Die natürlidlen, auf SicX.erwässer zurürkzu· 
führenden memism-physikalisdien Ursamen dieser Ersmeinungen werden erläutert . 

. Aua der ZusammeDfanung aller Beobamtungen wird gesdtlo~~ daß der einstige 
Träger des Neandertalemädels dUI'm Einsdtlagen der remten Schläfenpartie gewalt
sam getötet wurde, daß man dann mit Abeimt die Smädelbasis öffnete, um das Ge

hirn zu gewinnen, und daß man endlim danam den Smädel im Mittelpunkt eines . 
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Innenraumes der Guaitarihöhle beisetJte undmit einer SteinsetJung umgab. Diese Er
gebnisse werfen sidter ein einzigartiges Lidtt auf die geistige Welt des Urmensdten. 
Nadt der Gehirne~nahme war man bestrebt, dem Sdtädel · eine hervorragende Stel
hlng zu erteilen; in guter Sidtt legte man ihn in den Mitielpunkt einer Höhle und um· 
gab ~ ringsum mit Steinen. 

Wurde bisher Uiuner nodt über das Bestehen oder Nidttbestehen der "Anthrophagie 
. beim UrmensdJ.eJi (Krapina, Ehringsdorf) gestritten, so s«heint diese Frage nunmehr 
eindeutig bejaht werden zu können. 

Knomen von Hirsdlen, Rindern und Pferden, von denen mandte absidttlidt zer
brodten waren, lagen .z. ·T. unter, z. T. in geringer Entfe~nung neben dem Sdtädel. 
Aber audt auf der ganaen übrigen Bodenoberßäeh.e der Höhle waren soldte fouile 

Knodten derartig häufig und. ohne jede Ordnung · v~rstreut, daß man nidtt an eine 
. Verbindung mit der Sdtädelbeisegung denken darf. Eine Ausnahme madtte nur eine 
Gruppe von Knodten vom Rind und Hirsdt, die sidt innerhalb eines Hohlraumes 
befanden, der von drei großen, an der Wand der ,.Mensdtenhöhle" zusammengestell· 
ten Steinen gebildet wurde • . 

Die unbestreitbare Absidtt, den' verle!Jten Sdtiidel, dessen Gehirn verspeist wurde, 

durdt eine sorgfältige Beise~ung zu ehren, erinnert an ähnli~ Gepflogenheiten der 
Höhlenbärenjäger. Besonders in Sdtleaien w1R'de namgewiesen, daß jene Urpteilsdten 
~t den Sdläd~ln der Bären in genau . derselben Weise verfuhren wie die paläolithi
sdten. Kopfjäger vom Circeo mit dem Sehädel eines ihrer Artgenossen. So werfen die 

' . 
am Monte Circeo gewonnenen Folgerungen audt ein ganz neues Lidtt auf den paläo-
lithisdten . Bärenkult. 

Es ist ausgesdtlonen, daß die Urlieber der Sdtädelbeise~ung von anderer Art ge
wesen sind als die Neandertaler. Die mit der "warmen" Fauna an ·der Oberflädle des 
Höhlenbodens gewonnenen Steingeräte . gehören . awisdtlie!lidi dem Mousterieil an, 

während die für die folgende kältere Klimaperiode kennzeidmenden Arten wie 
Equus hydruntinus fehlen. Der erwähnte natürlidJ.C? Versdtluß der Guattari-Höhle 

erfolgte ~idier nodi ehe die Jungpaläolithiker am Circeo ankamen. 

Die 193~ durdtgeführten Ausgrabungen erlaubten die Feststellung, daß die Guat· 
tarigrotte nadt ihrem Auftaudten alabald YOR Mousterienmensdien bewohnt wmde. 
Die gesammelte Steinindustrie zeigt keine typologisd.en Untersdtiede, sei sie nun · 
fast in Berührung mit dem fossilen tirrenisdten Strand oder stamme sie aus der Um· 

,gebung des Neandertalsdtädels an der Oberßädte. 

Sidter ist, daß die Höhle bis unmittelbar vor ihrer V ersdtließung abwedtselnd von 

Hyänen und Mensdten besudtt wurde. Im Höhlenboden fanden sidt viele Hyänen· 

koprolithen. Dennodi sind die wenigsten Knodten von den Zähnen dieses oder an· 
derer Raubtiere benagt, dagegen offensidttlidi vom Mensdten zerbrodten. Der Cireeo

sdtädel zeigt nidtt ·die geringste Spur von Ra.ubtierzähnen. Sein geologiadtes Alter ist 

durdt seine Lage in Verbindung mit der fossilen Fauna genau bestimmt. "Es muß 
. ( 
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zwismen einer größten Grenze an der Ba11is der Smimtausfüllung, über welmer der 
Smädel ruhte, uni.J einer kleinsten Grenze · smwanken. Diese le1Jtere liegt in jenem 

1 

Absdmitt, in dem sim der Rü<kgang iler "warmen" Fauna a\)m in den südlidteil Re-
gionen des mediterra~en Europas, wo sie die leurote und mäßig küble Vorstoßphase . 
der le1Jten Eiszeit überstanden hatte, vollzog .. Diese Epome smeint man mit dem 

kontinentalen und ausgesprodten kalten Klima während Würm TI gleimselJen zu 
können." 

Dieses genau bestimmte geologisme Alter erlauht mit Hilfe der . Strahlungskurve 

nach Milankowitsm, _dem Urmensmen von Saccopastore ein Alter von mehr als 
130000 Jahren zuzuwehen; während sim das absolute Alter des Circeomenamen auf 
annähernd ~0000 Jahre beläuft. Die Zeitspa:o,ne, die den Circeomenamen vom Sacco

pastoremensdlen trennt, ist also nahezu die gleid.Ie, die zwismen diesem und der 
Gegenwart liegt. Dieser Feststellung ~ommt um so hö~ere Bedeutung zu, aiS sieD, der 
Circeosdtädel vom Homo neanaertalensis var. aniensis 1uitersdteidet und mit seinen 
1550 chcm Sdlädelinhalt (gegenüber 1200 cbcm beim Saccopa~tore-Smädel) mehr der 
Gruppe der trPismen Neandertaler, vor allem der namengebenden Kalotte und dem 
Sdtädel von La Chapelle gleimt. In de~ übereimt S. 18 werden die Maße, die Sergi 

verdankt werden, vergleidlend zusammengestellt. 
Ausführlidt und z. T. unter wörtli-mer Anführung der Darlegungen Sergis werden 

dessen vergleichend anthropologUidt~ Untersudtungsergebnisse ._behandelt. Dabei wird · 
erneut der aufredtte Gang des . Neandertalers 'bet~nt und die auffallend große Ähn
lidlkejt ·aller . würmeiszeitlidten Neandertaler herausgest~Ut. Die EntWi<klungstendenz 
war. ~uf eiue gewaltige Zunahme · des Gehirnvolmriens gerimtet, der . allerdings die 

-.Entwi<klung des Sdtädelbaues nidtt harmonisdt folgte. Nadt sorgfältiger Abwägung 
der versOOiedenen MÖgli~eiten wird die Ansdtauung vo~ einer Mensmheilsentwi<k-
lung inver~edenen Ästea _vertrete~. ·' . ' 

Der Sdtlußteil ist der formenkundlimetJ. Untersu«hung de~ sowohl in S~jccopa~toJ;"e 
als am Circeo in Verbindung mit den Urmensdtenfunden gehobenen Silexindustrie 
gewidmet. Beim Vergleidl von Saccopastor~ und Circeo fällt vor allem der z. T; mi
krolithisdte Charakter der Circeofunde auf. Man muß aber annehmen, daß die Men- . 
ilcften der Pontinianostufe neben den niikrolithismen audl Industrien v~n gewö~n
lidten Ausmaßen erzeugt haben,. die größemnäßig der lnduatrie von Saccopastore 
vergleidtbar sind. Sicher geht die Mikrolithikz. T. auf d~n . Werkatoif zurü<k. 

Ausgiebig werden die Parallelen, die sicl1 zu gewissen Ind,ustrien Chinas ergeben, 
behandelt, und besonders das Mikrolithikum der Ordosteppe wird vergleidtend · 
herangezogen. Dabei .wird stark auf die T atsadte abgehoben, daß am Circeo die . 
mikrolithisdie Industrie mit dem Neandertaler verknüpft ist, D•s wid~rsprimt in 
jedem Fall den ~smauungen, die Menghln im Hinblick auf Sjara-osso~gol über die 

Verknüpfung mikrolithismer Geräte _mit Pygmäen geäußert hat. 
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