
66 

Spediz. tn abb. postale - gruppo V 

SPELEOLOGIA SARDA 

Notiziano trimestrale di informazione naturalistica 

a cura del Gruppo Speleologico Pio Xl 

Via Sanjust, Il - Cagliari 

ANNO XVII - N. 2 - APRILE· GIUGNO 1988 FEDERAZIONE 

SPELEOLOGICA SARDA 

BIBLIOTECA 

lnv. N° ................. 1.a,9.. ...... _ ......... _ 



SOMMARIO 

Aggiornamento catastale 

FLORIS A - Cisterna di S. Lucifero 

FLORIS A - Su Carroppu di Sirri 

TIRALONGO S. - L'acquedotto FORMINA 

MURRU G.- Preparazione psico-fisica 

FSS - Commissione Scuole 

BERTELLI M. - Verbale Assemblea 

MUCEDDA M. - Verbale Consiglio 

SARDELLA- Samugheo 

FLORIS M. L. - Attitudine allo sforzo 

8PEI..EOIAHUA SARDA 

pag. l 

» 25 

» 27 

» 29 

» 33 

» 34 

(i( 35 

» 36 

» 37 

» 38 

DIRETTORE - P. Antonio Furreddu - (070) 43290 - Via Sanjust, 11 - CAGLIARI 
RESPONSABILE - Dr. Giovanni Salonis - (070) 492270 
Autorizzazione del Tribunale di Cagliari N. 259 del 5.6.1972 
SEGRETERIA e AMMINISTRAZIONE - Via Sanjust, 11 - 09100 Cagliari. 
ABBONAMENTO ANNUO L. 15.000 - UNA COPIA L. 4.000 - ARRETRATA L. 4.000 
Versamento sul C.C. postale N. 17732090 - Speleologia Sarda - Cagliari. 

Il contenuto degli articoli impegna esclusivamente gli autori. 

La riproduzione totale o parziale degli articoli non è consentita senza l'auto
rizza?ione della Segreteria e senza citarne la fonte>. e l'autore. 



_ lnv. f\ 
Federazione Speleologica Sarda 

Catasto delle Grotte della Sardegna 

2D9 
SSl. 

Aggiornamento all'elenco catastale 
delle grotte della Sardegna 

(Dal n. 1 al n. 354) 

IV 

Con questa IV parte si conclude il «Primo agg.iornamento all'elenco cata
stale delle grotte della Sardegna», le cui parti precedenti snno state pubblicate 
su Speleologia Sarda n. 52, n. 55 e n . 59. 

Riportiamo qui la bibliografia , l'errata-corrige riguardante i primi tre 
fascicoli e l'elenco alfabetico delle g·rotte. 

BIBLIOGRAFIA 

Pubblichiamo la bibliografia relativa alle grotte dal n. l al n. 354, preci
sando che non si tratt•a di tutta quella esistente sulle singole grotte, ma sola
mente della bibliog·raf.ia essenziale, ritenuta cioè fondélmentale o più importante. 

Viene prima riportata la bibliograf ia in ordine alfabetico per autore e 
successivamente l'elenco delle grotte (solo il numero d i ·catas to) con ·a fianco 
ad ognuna i numeri che indicano •i titoli ad esse riferite. 

l) A.D ., 1976. Sacrifici umani nella grotta voragine di lspinigol i (Dorgal i). 
Gruttas e Nurras, 2 (2), pp . 18-24 . 

2) A.D ., 1976. Spediz ione alla grotta di Locoli . Gruttas e Nurras, Il, 4, 
pp. 3-8. 

3) A.M.D ., 1976. Grotta Sa Conca 'e Sa Crapa (Montalbo, Lula). Gruttas 
e Nurras, Il, 3, 'PP· 11 -14 . 

4) AA.VV., 1975. 10 anni sottoterra. Sedis, •Cagl iari, pp. 130. 
5) AA.VV ., 1982 . Le cavità naturali dell ' lgles ien te. Memorie dell'1st. 

l tal. di Speleol., Il , l , 1pp . 230. 
6) ·AA.VV., 1986. 20 anni nelle grotte della Sardegna . Bartolo, Caglia ri, 

pp. 240 . 
7) AGOSTI F., BIAGI P., CASTELJLETTI L ., CREMASCHI M ., GERMANA' F., 

1980. La Grotta Rifugio di Oliena (Nuoro) : caverna ossario neolit ica. Riv . 
Scie. Preist., 35, 1-2, pp. 75-124 . 

8) ·ALBA L . 1982 . Contributo ad un catalogo dei beni archeologici di età 
preistorica del comune di Iglesias. Speleologia Sarda, n. 43, pp. 1-10. 

9) ALTARA E., 1968 . Spedizione in Sardegna- Il fase. Relazione generale . 
Sottoterra n. 20, pp. 24-45. 

10) ALTARA E., 1976 . Campagne del Gruppo Speleologico Bolognese del 
CA! in Sardegna. Atti X Congr. Naz. Spel., Roma 1968, pp . 116-154 . 

11) AMADU F., 1978 . Ozieri e il suo territorio dal neolitico all 'età romana. 
Fossataro, CaQ•Iiari, pp. 1-458. 

12) AMAT DI SAN FILIPPO 1., 1891. Grotte sepolcrali di Genna Luas (Igle
sias). Notizie Scavi ,, s. V, l. 
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13) AMAT DI SAN FILIPPO 1., 1893. Esplorazioni archeologiche nella grot
ta del Bandito presso Iglesias . Noti ZJi e Scavi, s., V, l, p . 258. 

14) ANGIONI CONTINI F., 1894. Gli alpinist i ai Monti Argentu ed alla 
Grotta di Ulassai . Boli . Club Alpino Sardo, 3-4, pp. 49-52 . 

15) ARGANO R., 1973 . Trichon iscidae della grotta di Su Mannau - Sarde
gna sud-occidentale. lnternational Journal of Speleology, n . 5, pp . 153-162 . 

16) ARGIOLAS M ., BARTOLO G., PUDDU S., 1970. Il Monte del Castello 
di Qui rra e le sue grotte . Tip . IBS, Cagliari , pp. 54 + VIli. 

17) ASSORGIA A ., BENTINI L ., DERNINI C., 1968. Nuove conoscenze sulle 
grotte costiere del settore di Cala Luna . Atti X Congr . lntern . St·udi Sardi, 
pp. 1-31. 

18) ASSORGIA A., BENTINI L., LEONCAVALLO G., 1974. Note geomorfolo
giche e fenomeni carsici del Supramonte di Urzulei , Orgosolo e Oliena (Nuoro, 
Sardegna centro-orientale) . Atti Xl Congr . Naz. Spel. (Genova 1972), T. Il, 
pp. 165-188. 

19) ASSORGIA A ., CARDIA C., SERRA A., 1968. Ricerche speleologiche 
nel settore costiero compreso fra Cala d i Luna e Cala di Ziu Santoru (Golfo 
di Orosei , Sa·rdegna centro-orientale). Boli . Soc. Sarda Scie . Nat., Il , Il , pp. 2-14. 

20) ASTE E., 1982. Sardegna nascosta. Ed. Della Torre-Sagep, Genova, 
pp . 1-198. 

21) ASTE E., 1985 . Sardegna Selvaggia. Ed . Della Torre, Cagliari pp . 1-191 
22) ATZENI A ., 1962 . The cave of San Bartolomeo Sardinia. Anti•quity, 

XXXVI, pp. 184-189. 
23) ATZORI T. , DORE M., PAPPACODA M., 1981. Su Mannau : nuove sco

perte . Speleologia , n. 5, p. 45 . 
24) BADINI G., 1977. Le grotte di ·Capo Caccia . L'Universo, LVII , .n . l, 

pp . 73-104 . 
25) BANDINI G., 1982. Meravigl ie nel bu io. Airone, Il , 19, pp. 101-107. 
26) BALBIANO C., 1966. La Grotta di Su Anzu. Grotte, n . 29, pp . 15-30. 
27) BALBIANO C., 1966. «Su Anzu», la grotta più lunga d ' Italia . Grotte, 

n. 31, pp . 15-31. 
28) BALBIANO D'ARAMENGO C., 1968 . «Su Anzu» la grotta più lunga 

d'Italia . Rass . Spel . ltal. , XX, 2, pp. 108-125. 
29) BALDRACCO G., BALBI ANO C., PRANDO E., 1965. Campo 'invernale 

in Sardegna . Grotte, n. 26, pp . 13-21 . 
30) BALDUCCHI A., LIGASAC•CHI A., SOMMARUGA C., 1954. Le grotte 

del Capo Caccia (Alghero) . At t i VI Congr. Naz. Spel ., Trieste . In : Le grotte 
d' Italia , s. 3, l , pp . 129-143 . 

31) BARTOLO G., 1967. Riassunto tdell 'attività 1966 dello Speleo Club di 
Cagliari . Rass. Spel. ltal ., XIX, 3, pp . 232-237 . 

32) BARTOLO G., CORONEO M ., LECIS A ., 1983. Su Marmori. Bartolo. 
Cagl iari , pp . 54 . 

33) BARTOLO G., DI PAOLA A ., 1970. Ussassai Gairo Osini -Attuali cono
scenze spleleologiche . Fossata ro,. Cagl iari, pp . 140. 

34) BARTOLO G., DORE M ., LECIS A. , 1980. ls Angurtidorgius . Gia, Ca
gliari, pp . 64 . 

35) BARTOLO G., FERRARA R., 1971.11 promontorio di S. Elia e le sue 
grotte. Fossataro, Cagliari , pp. 92 . 
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36) BARTOLO G., LECIS A., 1982. Sadali e le sue grotte. Bartolo, Caglia
ri, pp. 110 . 

37) BARTOLO G., LECIS A., 1984. Seui e le sue grotte. Bartolo, Cagliari , 
pp. 110. 

38) BARTOLO G.,. LECIS A., PUDDU S., 1986. Il Monte del Castello di 
Quirra e le sue grotte . Bartolo, Cagliari , pp . 96. 

39) BERTARELLI L.V., 1918. Sardegna . Guida d'Ital ia del Touring Club 
Italiano. TO, ·Milano, pp . 281. 
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pp . 221-233 . 

43) CALANDRI G., 1980. lngh iottitoio Su Ciove (Codulo di Luna, prov . 
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44) CALLE•RI D., DI MAlO M., PRANDO E., 1966. Campo in Sardegna . 
Grotte, n. 30, pp . 20-29 . 

45) CALVINO F., BAR'ROCU G., 1964. Notiz,ie sulle prime esplorazioni de
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46) CANNAS V .M .,. 1967. Speleologia e Speleo Club. Fossataro, Caglia
ri, pp . 43 . 

47) CANNAS V.M .,, 1978. Teulada e le sue grotte. STE,F, Cagliari , pp. 74 . 
48) CAPPA G., 1958. Nuove scoperte alla Grotta del Nettuno a Capo 

Caccia (Alghero-Sassari) . Atti Soc. l tal. Scie . Nat., XCVII , l, pp . 5-18 . 
49) CA8PA G., 1974. Nota informativa sulle cavità dell ' Isola di S. Pietro 

(Sardegna). Atti Xl Congr. Naz. Spel., Genova 1972, pp. 73-76. 
50) CAPPAI S., ALBA L., 1972. Grotta di Tanì. Speleologia Sarda, n. l , 

pp . 11-16. 
51) CAREDDA B., 1975. Speleologia subacquea : Su Mannau. In : AA.VV ., 

1975. 10 anni sottoterra . Sedis, Cagliari, pp. 51-54. 
52) CARTA E., 1966-1967. Documenti del neolitico antico nella Grotta 

c< Rifugio» di Oliena (Nuoro) . Studi Sardi, 20, pp. 48-67 . 
53) CASALE A., 1972. Visione d',insi·eme del complesso ecologico e fau

nistko della grotta del Bue Marino (Cala Gonone, Dorgali , Nuoro) . Boli . Soc . 
Sar. Scie . N a t. , X, pp. 111-136. 

54) CASALIS G. 1833-1856. Dizionario geografico- storico- statistico- .con
merci a le degl·i stati di S.M. il Re di Sardegna . Tori·no. 

55) CASTALDI E., 1972. La datazione con il C 14 della Grotta del Guano 
o Gonagosula (OI·iena, Nuoro). Considerazioni sulla cultura di Ozieri. Arch. 
Antropol. e Etnol., C (2). 

56) CERRUTI M., 1968. Materiali per un primo elenco degli Artropod i 
speleobii della Sardegna. Fragm. Entom., 5, 3, pp. 207-257 . 

57) CERRUTI M ., HENROT H., 1956. Nuovo genere e nuova specie d i 
Trechidae troglobio della Sardegna centro-orientale (Coleoptera) . Fragm . 
Entom., 2, 12, pp. 121-129. 
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41) 97, 104, 161. 
42) 6,, 97, 104, 161. 
43) 4, 6, 33, 97, 104, 161 , 216. 
44) 5, 8, 12, 97, 104, 148, 161 . 
45) 6, 97, 104, 161. 
46) 97, 104, 161. 
47) 97, 104, 161, 172, 189. 
48) 56, 71 , 75, 93, 97, 104, 106, 

107, 117, 131 , 161, 178, 216, 
230 . 

49) 6, 97, 104, 161. 
50) 56, 67,, 87, 97, 104, 161, 216 . 
51) 4, 6, 31 , 36, 39, 54, 56, 97, 

104, 107, 161 , 216, 227 . 
52) 6, 97, 104, 161 , 216 . 
53) 97, 104, 161, 189. 
54) 49, 97, 104, 161. 
55) 4, 6, 14, 32, 39, 46, 54, 56, 79, 

96, 97, 104, 127, 136, 161 , 216. 
56) 97, 104, 105, 161. 
57) 54, 97, 104, 161. 
58) 39, 56, 97, 104, 161 , 216 . 
59) 5, 97, 104, 161. 
60) 39, 54, 56, 72, 89, 97, 104, 

106, 107, 112, 114, 119, 133, 
147, 148, 158, 160, 161, 164, 
178, 216 . 

61) 97, 104, 161. 
62) 97, 104, 154, 161. 
63) 67, 68, 96, 97, 104, 139, 141, 

143, 144, 159, 161. 
64) 39, 97, 104, 117, 161 , 178, 180, 

183 . 
65) 24, 25, 30, 39, 48, 54, 56, 63, 

66, 74,, 79, 81, 82, 90, 91, 97, 

100, 104, 113, 157, 160, 161 , 
164, 169, 178, 187, 204, 205, 
207, 216, 233, 249 . 

66) 6, 54, 97, 104, 161. 
67) 49, 97, 104, 161. 

68) 39, 67, 97, 104, 153, 161 , 164, 
179 . 

69) 5, 8, 97, 104, 110, 148, 161. 
70) 9,, 33 , 54, 97, 104, 161 , 216 . 
71) 24, 25, 30, 39, 54, 66, 97, 104, 

161 , 233 . 
72) 5, 6, 97, 104, 161 . 
73) 4, 6 , 39, 97, 104, 161. 
74) 97, 104, 161. 
75) 6, 97, 104, 161. 
76) 97, 104, 161 , 241. 
77) 39, 54, 95, 97, 104, 106, 118, 

161 , 178 . 
78) 97, 104, 161. 
79) 22, 97, 104, 161 , 199. 
80) Ved i n . 48 . 
81) 4, 5, 6, 10, 31 ' 39, 46, 54, 56, 

64, 69 , 80, 81 ' 82, 83, 97, 104, 
161 , 175, 176, 194, 205,, 211', 
212, 215, 216, 236, 244 . 

82) l' 20, 26, 27, 28, 29, 40, 44, 
54, 56. 65, 67, 68, 97, 104, 
108, 109, 148, 161 , 167, 17 ( 
205, 216 . 

83) 11 , 97, 104, 117, 146, 148, 161 , 
178, 191, 213,, 239, 240 . 

84) 4,5, 6 , 31 , 46, 80, 97, 104, 161 , 
215, 216, 236 . 

85) 97, 104, 161 . 
86) 33, 97, 104, 120, 141 , 161 , 

216, 234 . 
87) 96, 97, 102, 104, 161 , 216, 220 . 
88) 97, 101 , 104, 161 , 198, 216 . 
89) 39, 56, 67, 68, 79, 97, 104, 161 , 

205, 216, 236. 
90) 97, 104, 161. 
91) 39, 68, 97, 104, 153, 161. 
92) 39, 54, 67, 68, 97, 104, 143, 

161 , 164, 170, 179, 216 . 
93) Ved i n. 142. 
94) 39, 54, 56, 97, 104, 161 , 178, 

182, 216 . 
95) 95, 97, 104, 118 . 
96) 95, 97, 104, 118 . 
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97) 4, 5, 6, 9, 10, 15, 23, 31, 46, 
51, 54, 64, 78, 97, 104, 108, 
121 , 122, 123, 124, 193, 201, 
214, 215, 216, 218, 221, 234, 
236, 237, 251 ' 252 . 

98) 54, 97, 104, 118, 229 . 
99) 40, 54, 67, 68, 73, 97, 104, 

109, 142. 
100) 43, 67, 97, 104, 202 , 216 . 
101) 56, 67, 97, 104, 216 . 
102) 67, 97, 104. 
103) 20, 55, 56, 67, 68, 73, 97,. 104, 

148, 149, 203, 216 . 
104) 56, 67, 68, 73, 97, 104, 109, 

205, 216 . 
l 05) 56, 61 ' 62, 67, 68 , 73, 97, l 04, 

140' 14 l ' 216. 
106) 58, 59, 60, 67, 97, 104 . 
107) 67, 97, 104. 
108) 97, 104 . 
109) 97, 104. 
110) 97, 104. 
111) 97, 104, 107, 216. 
112) 97, l 04 . 
113) 97, 104 . 
114) 97, 104 . 
115) 97, 104 . 
116) 97, 104. 
117) 97, 104 . 
118) 97, 104 . 
119) 97, 104 . 
120) 97, 104, 141, 216 . 
121) 97, 104 . 
122) 39, 54, 97, 104 . 
123) 97, 104 . 
124) 97, 104. 
125) 97, l 04. 
126) 97, 104 . 
127) 97, 104, 125, 173 . 
128) 97, 104, 125 . 
129) 5, 6, 8,, 76, 97, 104, 216 . . 
130) 5, 8, 97, 104. 
131) 5, 6, 97, 104 . 
132) 97, 104. 
133) 97, 104 . 
134) 97, 104 . 
135) 6, 97, 104, 199 . 
136) 97, 104 . 
137) 97, 104 . 

138) 4, 6, 97, 104 . 
139) 97, 104. 
140) 6, 97, 104 . 
141) 97, 104 . 
142) 39, 54, 97, 104, 161. 
143) 56, 97, 104, 106, 107, 129, 148, 

158, 178,, 216, 217, 219 . 
144) 97, 104 . 
145) 6, 97, 104 . 
146) 5, 97, 104. 
147) 5, 97, 104 . 
148) 97, 104, 216 . 
149) 2, 6, 54, 97, 104, 155, 210. 
150) 6,, 97, 104 . 
151) 97, 104 . 
152) 97, 104, 216. 
153) 97, 104 . 
l 54) 97' l 04 . 
155) 97, 104. 
l 56 ) 97 ' l 04 . 
157) 97, 104 . 
158) 97, 104 . 
159) 97, 104 . 
160) 97, 104 . 
161) 9,97,104. 
162) 97,, 104,137, 178, 197, 216. 
163) 97, 104 . 
164) 97, 104. 
165) 97, 104, 180 . 
166) 4, 6, 97, 104, 180 . 
167) 97, l 04, 180 . 
168) 97, 104, 180 . 
169) 67, 97, 104. 
170) 67, 97, 104 . 
171) 24, 30, 97, 104, 178, 184, 233 . 
172) 24, 30, 97, l 04 . 
173) 24, 30, 97, l 04. 
174) 24, 25, 30, 56, 97, 104, 113, 

117, 130, 178, 181 , 216 . 
175) 30, 97, l 04, 233 . 
176) 97, 104. 
177) 92, 97, 104, 106, 107, 111 , 126, 

136, 148, 151 , 152, 158, 167, 
177, 178, 182, 190. 

178) 54, 92, 97,104,106,107,167, 
177, 178, 182, 237 . 

179) 56, 92 ,, 97, 104, 117, 167, 178, 
182, 205, 216, 247 . 

-14-



180) 54, 92, 97, 104, 138, 167, 178, 
185, 216 . 

181) 6, 79, 92, 97, 104 . 
182) 97, 104. 
183) 97, 104 . 
184) 97' l 04 . 
185) 97, 104. 
186) 97, 104. 
187) 97, 104 . 
188) 97, 104 . 
189) 97, 104 . 
190) 97, 104, 220 . 
191) 96, 97, 104, 216, 220 . 
192) 97, 104. 
193) 6, 97, 104 . 
194) 7, 41 , 52, 97, 104, 148, 224 . 
195) 6, 20, 97, 104, 145 . 
196) 97, 104, 192 . 
197) 97, 104, 192 . 
198) 97, 104, 192 . 
199) 97, 104, 192 . 
200) 97, 104. 
201) 94, 97, 104, 186, 188. 
202) 94,. 97, 104, 115, 116, 186, 188 . 
203) 97, l 04 . 
204) 97, l 04 . 
205) 97, l 04 . 
206) 6, 97, l 04 . 
207) 97, 104 . 
208) 21, 56, 84, 92 , 97, 98, 104,216 . 
209) 5, l O, 86, 97, l 04 . 
210) 5, 64, 97, 104. 
211) 97, 104, 113, 117, 134, 147, 

162, 164, 165, 178, 205, 216 . 
212) Vedi n. 82. 
213) 97, 104, 216 . 
214) 97, 104 . 
215) 56, 97, 104, 141 , 216 . 
216) 97, 104, 216 . 
217) 18, 56, 57, 72, 97, 104, 107, 

141 , 206, 216, 236 . 
218) 56, 97, 104, 125, 173, 205, 

216, 236 . 
219) 97, 104 . 
220) 97, 104. 
221) 4, 6, 97,104. 
222) 4, 6, 54, 97, l 04 . 
223) 6, 97, 104 . 
224) 97, 104, 168. 

225) 97, 104 . 
226) 6 , 80, 97, 104. 
227) 65, 80, 97, 104 . 
228) 97, 104 . 
229) 5, 54, 64, 97, 104, 124, 195, 

216 . 
230) 97, 104 . 
231) 5, 8, 64, 86, 97, 104, 196, 215, 

216, 237. 
232) 97, l 04 . 
233) 6, 97, 104. 
234) 6, 97, 104 . 
235) 6, 97, l 04 . 
236) 6, 54, 97, l 04 . 
237) 6, 54, 97, 104. 
238) 4, 6 ,, 97, 104, 216 . 
239) 6, 47, 97, l 04 . 
240) 6, 97, 104 . 
241) 97, 104. 
242) 97, 104, 216. 
243) 6, 97, 104 . 
244) 97, l 04 . 
245) 97, l 04 . 
246) 97, l 04 . 
247) 97, 104 . 
248) 97, l 04 . 
249) 97,, 104 . 
250) 97, 104 . 
251) 97, 104 . 
252) 97, 104, 107, 117. 
253) 97, 104. 
254) 97, l 04. 
255) 97, 104. 
256) 97, l 04. 
257) 54, 72, 97, 104, 106, 117, 135, 

147, 158, 237 . 
258) 5 , 97, 104 . 
259) 97,104 . 
260) 97, 104, 128 . 
261) 97, 104. 
262) 97, l 04 . 
263) 97, 104. 
264) 6, 97, 104, 234 . 
265) 97, l 04 . 
266) 97, l 04 . 
267) 97, 104 . 
268) 97, 104 . 
269) 6, 37,. 97, 104. 
270) 47, 97, l 04. 

-15-



271) 47, 97, 104. 
272) 97, l 04 . 
273) 6, 97, 104. 
274) 6, 97, 104 . 
275) 97, 104 . 
276) 97, 104. 
277) 6, 97, 104. 
278) 97, l 04 . 
279) 97, 104. 
280) 97,. l 04 . 
281) 6, 97, 104 . 
282) 6, 97, 104. 
283) 6, 97, l 04 . 
284) 6, 97, 104. 
285) 97, l 04 . 
286) 6, 97, 104 . 
287) 97, l 04 . 
288) 97, 104. 
289) 97, 104. 
290) 6, 97, 104 . 
291) 97, 104. 
292) 97, 104. 
293) 97, l 04 . 
294) 6, 97, 104. 
295) 5, 97, 104 . 
296) 97, 104. 
297) 97, 104 . 
298) 5 , 97, 104. 
299) 97, 104, 243. 
300) 97, l 04, 241. 
301) 6 , 97, 104 . 
302) 6, 97, 104 . 
303) 6, 97, 104 . 
304) 18, 39, 54, 97, 104, 248 . 
305) 4, 5, 97, 104 . 
306) 5, 6, 97, 104. 
307) 5, 97, 104. 
308) 4, 5 ,. 6, 97, l 04. 
309) 5, -8 , 46, 97, 104, 216 . 
310) 5, 6, 97, 104, 232 . 
311) 5, 97, 104. 
312) 97, 104, 165 . 

313) 97, 104. 
314) 97, 104, 119, 147. 
315) 97, 104. 
316) 19, 97, 104, 147 .' 
317) 5, 97, 104. 
318) 77, 97, 104 . 
319) 97, 104. 
320) 5, 8, 50, 97, 104, 125, 148. 
321) 97, 104. 
322) 6, 97, 104. 
323) 6, 97, 104 . 
324) 5, 97, l 04 . 
325) 97, l 04 . 
326) 5, 6, 97, 104, 235 . 
327) 4, 5, 6 , 46, 97, 104 . 
328) 97, l 04 . 
329) 97, 104. 
330) 97, 104 . 
331) 97, 104. 
332) 97, 104. 
333) 97, l 04, 125 . 
334) 24, 97, 104 . 
335) 39, 56, 97, 104, 107, 216, 231. 
336) 54, 56, 97, 104, 216. 
337) 97, l 04, 164 . 
338) 97, 104. 
339) 97, l 04 . 
340) 97, 104. 
341)97,. 104. 
342) 97, l 04. 
343) 97, l 04 . 
344) 97, 104, 216 . 
345) 97, l 04. 
346) 29, 97, 104. 
347) 28, 97, l 04 . 
348) 97, 104. 
349) 40, 97, l 04 . 
350) 97, 104, 209, 237 . 
351) 97, 104, 209 . 
352) 97, 104, 209 . 
353) 19, 97, 104, 163, 165, 166 . 
354) 70, 104, 234 . 

-16-



ERRATA-CORRIGE 

Riportiamo la correzione degli errori apparsi rnei tre .fascicol1i pr.ece
denti dell'aggiornamento catastale. Si t·ratta nella maggior parte dei ca5i 
di errori di s1ampa, mentre alouni son dovubi. a disa1tenzioni nella racco•l
ta del materiale. Tale correzione è indispensabi'le per una esatta utilizza
zione dei dati . 

Non teniamo conto di quei piccoli e.r:roni tipografici che non a-lterano 
i.l significato del testo o che sono facilmente comprensibik 

Per ogni grot1a interessata da correzioni riportiamo à.l numero di ca
tasto, il nome e poi tra vkgolette le parole corrette o mancanti . 

l SA/CA - Grotta S'Acqua Salia. 
«Monte Calcinaio ». 

4 SA/CA/ NU - ls Angurtidorgius. 
Ril.: « ... A. Lecis, .. . ». 

18 SA/CA - Grotte Canargius o dei Colombi. 
«2) -D1sl. -5 >> . 

19 SA/NU - Grotta Gane Gortoe. 
«RiL G.G.N.*; G.S. Bolognese». 

30 SA/NU - Conca 'e Crapa. 
I datti sono del G.S.S. e il ri'lievo pubbJicato è di P. A. 
Furreddu del G .S.P.XI. 

50 SA/NU - Grotta di lstirzili. 
Manca il dlievo d el C.S.C. che qui -riportiamo. 

72 SA/CA - Grotta del Pan di Zucchero. 
«Ril.: ... , A. Palumbo, ... ». 

77 SA/SS - Su Puttu Porchinu. 
«IGM: 193 I SE ». 

80 SA/ SS - Grotta di Scala di Giocca. 
<< E' la stessa ·del n. 48 Grotta deH'Inferno o del Diavolo 
(G.S.S .)». 

81 SA/CA - Grotta di San Giovanni. 
Ril.: << ... , Caredda. ». 

82 SA/NU - Grotta di San Giovanni Su Anzu - Voragine di Ispini-
goli. 
<< ... grande sala di Ispinigoli ... ». 

89 SA/ NU - Grotta di Toddeitto o dell'Arciprete. 
Manca la ·Ioca.Ji tà che è << ToddeiHo». 

97 SA/CA - Grotta Su Mannau. 
<< Dis•l. + 100 e - 50». 

100 SA/NU - Ingiottitoio di Codula di Luna o Carcaragone. Bau-
A causa ·di una svista sono stati pubbl.icati ·i datti e il 
ri•lievo di un'altra grotta. Pertanto i dati reali sono i 
seguenti : 

100 SA/NU - Inghiottitoio di' Codula di Luna o Carcaragone. Bau-
nei. Codula di Luna. 
IGM: 204 IV SE -Lat. 40012'45" - Lcmg. 2°51 '24" -Q. 46. 
Svil. 1400 - Dis1. - 44. 
RH.: A. L. Atzeni, T. Atzori, M. Cadeddu, M. L. Fercia, 
S. Feroia, M. Pappacoda, A. Tuveri, V. Tuveri del C.S.C. 
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104 SA/NU 

107 SA/NU 

113 SA/NU 

125 SA/NU 

126 SA/ CA 

127 SA/ CA 

127 SA/CA 

128 SA/ CA 

128 SA/ CA 

136 SA/ OR 

137 SA/ NU 

138 SA/ NU 

143 SA/ SS 

144 SA/ SS 

e L. Chessa, F. Manconi, G. Mulas, G. Sanna, D. Vacca 
del G .S.A.G.S. 
Situél!to sulla des tra della Codula di Luna è un impor
tante inghiot t<itoio attivo durante le piene della valle, as
sorbendone la maggior parte delle acque. 

- Grotta di Sa Oche. 
Manca il comune che è «Oliena» Eliminare la f rase: 
«Gro tta di interesse ancheologico. Ril. : « ... ; Craven Po
thole club North Yorkrshire.» . 
S'Istampu de sa Turvusa. 
Manca il ri1ievo del C.S.C. che qui riportiamo. 

- Voragine di Urru 'e Traés. 
«Ril. : G.S.P.XI». 

- Pozzo di Paperiles. 
«Pozzo di Pél!peniles ». 

- Grotta Pantaleo. 
<< Lungh. 37 >> . 

- Grotta di Cannas o della Campana n. 2 (758 SA/ CA). 
Non è vero ohe sia dis trutta . I dati esaMi sono ~ se
guenti : 

- Grotta di Cannas o della Campana n. 2 (758 SA/ CA). 
CaDbonia. Su Niu 'e S'Aoohili. 
IGM: 233 IV SO - Lat. 39°10'28",5 - Long. 3°54'47" - Q. 
130- Lungh. 50- Svii. 300 - Disl. -19. 
Ril.: A. Carboni, M. Di Stefano, A. Loche, M. Maxia, B . 
Medda, G. Tolu del G .R.S .E .A.M. 
Ca~tà con aoque interne stagionali, riccamente con
crezionata. Interesse Archeologico. 

- Grotta di Sedda S'Erbuzza. 
Era già a suo tempo revisionata. I dati esatti ono 
i seguenti: 

- Grotta di Sedda S'Erbuzza o Tunnel di Sedda S'Er
buzza (792 SA/ CA). Carbonia. Sedda S 'Erbuzza. 
IGM: 233 IV SO - Lat . 3~10'46",5 - Long. 3°54'15",3 
Q. 200. 
Sv.i.l. 10 - rDi·sl. O. 
Ril.: M. Di Stefall1o rde l G.R.S.E.A.M . 
Angus to tunnel ostruito da crolli. 

- Grotta Margini Figu. 
Que llo su riportél!to è H •nome esat·to. 

- Grotta de Su Canali. 
<< Long. 3°11 '32" ». 

- Grotta Sa Bulvevera. 
<< Piccola grotta adattata a polveriera ». Manca il rHie
vo d ello S .C.C. che qui r:i:portiamo. 

- Grotta Badde o Su Guanu. 
<< Lat. 40024'16" ,7». 

- Grotta di Ferrainaggiu. 
La •localirtà è << Ferrainaggiu ». 
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148 SA/ CA 

149 SA/ NU 

ISO SA/ NU 

166 SA/ SS 

172 SA/ SS 

175 SA/ SS 

198 SA/ SS 

202 SA/ NU 

211 SA/ SS 

215 SA/ NU 

224 SA/ NU 

231 SA/ CA 

252 SA/ SS 

258 SA/ CA 

271 SA/ CA 

282 SA/ OR 

294 SA/ CA 

306 SA/ CA 

312 SA/ SS 

321 SA/ CA 

331 SA/ CA 

- Grotta Gospero. 
«Long. 3°02 '08" ». 
Sa Conca Manna de Loccoli. 
E' s-tato pubblicato un rilievo impreciso. Si riporta 
que llo esatto rehe è dello S.C.C. 

- Sa Conchedda de Loccoli. 
<< Sorgente vauolusiana ... ». 

- Conca di Lu Padru. 
<<Lat. 40050'47",9 - Long. 3°38'12",3 - Lungh. 53 ». 

- Grotta dei Gabbiani. 
<<Lat . 40°34'07",3 - Long. 4°17'12",8 ». 

- Grotta des Culombs. 
<<Grotta ~des Culombs ». 

- Sa Pelcia e ' S'Elighe. 
<< Long. 3°42'57",8». 

- Grotta di San Francesco. 
«<GM: 207 IV SE ». 

- Dasterru di Punta Giglio. 
<< ... 1reperti paletnologici ... ». 

- Grotta Pisanu o di Gurennoro. 
Si di·spone del solo dato della lunghezza, quindi ·lo svi
luppo riportato di 560 m va eliminato. 

- S'Istampa de Ziu Nanni. 
<< Piccola cavità in roccia basaltica ». 

- Grotta Cuccuru Tiria o Grotta Lao Silesu. 
Tenu to conto che la cavità collega con la Grotta VI0 di 
Corongiu de Mari chiamata anche Grotta deli}a Calon
na (867 SA/CA) si hanno ·le seguenti correzioni: << Svil. 
1848 - Disl. - 41 e + 3». 
Si precisa che la Grotta VI0 di Corongiu de Mari non è 
la Grotta n . 6 di Corongiu de Mari del G.G.C.E.V. (vedi 
305/CA) ma si •tratta di due grot·te diverse. 

- Grotta Sa Conca 'e S 'Abba o Su Puttu de Tanda. 
La locali tà esatta è << Sa Conca 'e S'Abba ». 

- Grotta prima di Corongiu de Mari o Grotta di Pili ( 862 
SA/ CA) o Grotta n. 16 G.G.C.E.V. (626 SA/ CA). 
Ha anche il nome di Grotta di Alex (481 SA/CA). 

- Grotta de su Forru. 
Ha anche il nome di Gu tturu de su Forru (1194 SA/ CA) . 

- S'Ispelunca Manna. 
<< Disl. - 0 ,50». 

- Cu Concali de Corongiu Acca. 
Il comune è << V.iHamassargia >> . 

- Grotta dell'Acqua o Grotta della Diaclasi (868 SA/ CA) . 
<< Lo111g. 3°52'53 " ,l». 

- Grotta di Lu Maccioni. 
La sigla catast<t~le è << SA/ SS >> . 

- Grotta di Terreseu. 
I dati e i'l riHevo pubblicati sono dello S.C.N. 

- Grotta Pirastru. 
<< E' .la stessa d el n. 321 Grotta di TerreseU >>. 
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335 SA/ NU 

343 SA/ NU 

349 SA/ NU 

353 SA/ NU 

l 
• 

- Grotta di S'Abba Medica. 
«O. 650». 

- GrottaOttava di Iscala de su Anzu. 
«Ril.: G.R.A.». 

- Voragine di Monte Omene. 
Manca il rilievo del G.S.P.XI -che qui riportiamo. 

- Grotta di Ziu Santoru a Mare. 
Gli è stato erroneamente attribuito il n. 354. 
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l 

ELENCO ALFABETICO DELLE GROTTE 
Si riportano i norrri deHe grotte in ordine a'lfabetico, con a fianco il 

r elativo numero di catasto. 
Abba 252 
Abba Medica 335 
Abellada 239 
Acca 96 
Acaua 306 
Acqua Salia l 
Addolì 302 
Albas 236 
Alex 258 
Alghenti 250 
Allume 2 
Altudé 158 
Andria 328 
Androliga 93 e 142 
Anghi:ddai 219 
Angurtidorgius 4 
Appiu 276 
Arciprete 89 
Asutta 'e Scracca 5 
Badde 143 
Badde de Canna 259 
Bal!las 106 
Bandito 6 
Banditos 156 
Barbaricinus 278 
Bardalazzu 245 
Benas 291 
Bentu 105 
Beppe Ninnu 73 
Bjanchinu 110 
Biddiriscottaj 7 
Bi ddiriscottai secondo 227 
Bidiana 246 
BiHghinzos 8 
Biscotto 9 
Bi ttueri 283 
Bi ttuleris 49 
Bobois 36 
Bonaria 10 
Bricco Patella 11 
Brocche Rotte 334 
Buchi Arta 102 
Buddiu 297 
Bue Marino (Baunei) 13 
Bue Marino (Carloforte) 14 
Bue Marino (Dorgali) 12 
Bue Marino (Olbia) 188 

Buggerru 131 
Bulia 31 
Bulia Seconda 165 
Buloriga 165 
BUJ!verera 138 
Buon Cammino (Cagliari) 15 
Buon Cammino (Iglesias) 311 
Cacciamala 262 
Caddu 158 
Calla Ltma 16 
Calabrone Nieddu l. 118 
Calabrone Nieddu 2. 119 
Campana n. 2 127 
Crunaolgrande 17 
Cana1li 137 
Cana11gius 18 
Cani Motu 290 
Cannas 127 
Carmilsoni 30 l 
Capo Fìigari 20 
Cappas 181 
Ca.rabottino 182 
Cai'Caragone l 00 
Ca..rm-elo 21 
C31I1pida 22 
Castellaccio 192 
Castelllo 208 
Cast~lilo di Medusa 24 
Castehlo di Quirra 25 
CatJteddina 26 
Cava 263 
Chi,Livros (Tumba) 108 
Chhlivros (Tumbitta) 109 
Cooci 333 
Coccu 145 
Codu1a di Luna 100 
Colombi 27 
Colombi (Sant'Antioco) 18 
CGilooma 231 
Coloro 28 
Colte 352 
Columbatrgia 249 
Columbu 234 
Commende 29 
Concaih 133 
Concas 265 
Conchi prima 167 
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Conchi seconda 168 
Conillus 233 
Contrabbandieri (Iglesias) 295 
Contrabbandieri (Olbia) 187 
Coro Malzu (Grotta) 255 
Coro Malzu (Voragine) 256 
Corongia 243 
Corongiu 59 
Corongiu Acca 294 
Corongiu de Mani 258 
Corongiu ·de Matri n. 6 130 e 305 
Corongiu Maiore 164 
Corveddu 230 
Crabatza 267 
Crapa 30 
eresia 287 
Criadura 197 
Cubas 330 
Cuocuru Tiria 231 
CU!larnbs 175 
Ousidore 34 
Diaalasi 306 
Diavdlo (Muros) 48 
Diavolo (Seui) 35 
Diav(jlus 37 
Dobb01ra 348 
D rag\..IJOOII'a 17 4 
Duchessa 39 
Edmondo 146 
EJHcagliu 153 
Blighe 198 
Ena Manna 64 
Erdi 322 
Fadas 40 
FeTrainaggiu 144 
Fichidindi 186 
FJco 208 
Fi·gu FePru 289 
FuÌiestiru 179 
Fiori 218 
Fiori d'Arancio 191 
Fontana di Fuori 183 
Foradada 71 
Forru 271 
Froixeddu 41 
Fundu Mannu 324 
Furraghe 251 
Gabbiani 172 
Gane Gortoe 19 
Gastea 42 
Gava 228 

Genna 'e Ua 43 
Gemna Luas 44 
Genniau 223 
GGCEV m.. 16 258 
Gianas 269 
Giara 275 
Ginepro Muschiato 116 
Giovanni Tolu 325 
Girgini 90 
Giuannantoni 221 
Giuanne Fenu 95 
Giuenni 45 
Gliilisuri 266 
Goftgo 63 
Gdlogone 99 
Gonagosttla l 03 
Gorgovone 201 
Gospero 148 
Gl1ighmi 285 
Guam·o (Oliena) 103 
Guano (Urzu!lei) 46 
Guanu 143 
Gurennoro 215 
Gutturu Pala 229 
Id~ghinzu 314 
IligiuPci 264 
moi 253 
Impera Frois 337 
Inferno (Muros) 48 
Inferno (Porto Torres) 47 
Isca,la de Su Anzu l. 213 
Isca'la ·de Su Anzu 2. 214 
Iscalla de Su Anzu 3. 338 
Iscaila de Su Anzu 4. 339 
Iscaàa de Su Anzu 5. 340 
Iscaàa de Su Anzu 6. 341 
I scala de Su Anzu 7. 342 
Isca'la de Su Anzu 8. 343 
Isca'la de Su Anzu 9. 344 
Iscaila de Su Anzu 10. 345 
Isca,Jitta 199 
Iscannizzus 279 
Ispinigoli 82 e 212 
IstallJla 240 
J s ti·rzill i 50 
Jama>S 51 
Jumperi 350 
Laconi 52 
Ladros 96 
Lao Si1lesu 231 
Lardumini 241 
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Lianas 193 
Lidonagliu 124 
Lioni 222 
Listincu 159 
Loocali (Conca Manna) 149 
Locc01li (Conchedda) 150 
Loddo 309 
Lorirt:a 238 
Maccioni 312 
Magronaggiu 184 
Malmaru 53 
Madospedes 354 
Mammuccone 304 
Mammuscone 180 
Mandnia (Inghiottitoio) 189 
Mandria (Riparo) 190 
Manenzia 247 
Manna 282 
Maii)[lau 97 
Margani 283 
Ma~rgini Frigu 136 
Marinaiu 316 
Marine 54 
Malfmo 86 
MaPmori 55 
Mrurmura ta 117 
Maseule 152 
Mesu 248 
Minatore 39 
Mindegureu 27 4 
Mocco 56 
Mo1imentu 235 
Molina 178 
M. Arei 225 
Monte Cora1linu 58 
&1onte Majore 60 
Monte Marganai 209 
Monte Modditzi 132 
Monte Nurra 332 
Monte Oe 57 
Monte Omene 349 
Monte Om 61 
Monte ONia 200 
Monte Santu 206 
M01nti Nieddu 39 
Moriena 31 
Mortos 169 
Moscata 115 
Mou 319 
Mu~angia 64 
Munada 163 

Muragessa 35 
Muscione Stunnu 242 
Nebida 317 
Nettuno 65 
Niarzu 292 
Nicolai 317 
Nicalau 273 
Niedda (Conca) 32 
Niedda (Grutota) 101 
Nodos Cropatos 112 
Nonna 226 
Nuanni 134 
Nudorra 91 
Nurachi 347 
Nurai (Grotta) 111 
Nurrai (Tumba) 92 
Nurentulu 66 
Oche (Carloforte) 6 7 
::>ohe (Oliena) 104 
)ggiastru 300 
Jl!larrgius 313 
)mi,nes Agrestes 68 
)mini 277 
Orcu (Dorgali) 101 
0PCU (Siddi) 288 
OPCu (Sinriscola - Conca) 140 
Orcu (Siniscola - Pregi01ne) 195 
Orcu (Urzulei) 38 
Oreri 69 
Orgoi 34 
OrolLi tto 336 
Orroli 70 
Ortuabis 303 
Ossa n. 10 59 
Oxili 284 
Ozzastros (Pozzetti) 155 
Ozzastros (Tumba) 154 
Padru 166 
Paggia 281 
Pai d'Oro 280 
Pala 'e Cheja 351 
Pala Is 01lastus 176 
Palmaera 315 
Palombi 71 
Palumbas 217 
Pan di Zucchero 72 
Pantaleo 126 
Papa 87 
Paperiles 125 
PePdail.iana 75 
P.erdu 237 
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Per.tusu 326 
Piccionis 270 
PicinelQi 173 
Pli>li 258 
Pipistrello 310 
Pippia 74 
Pirastru 321 e 331 
Pisanu 215 
Pissera 157 
Pitzus Asimus 318 
Pizu 170 
P.izzu Buscosu 114 
Pl1aisa:nt 23 
Porcheri 56 
Porchinu 77 
Ptranu Pirastu 84 
Ptredi Scatitli 25 
Predu Muzzanu 141 
P.rurvereris 299 
Punta Giglio 211 
Puntale Longu 161 
Punzale 76 
Res,ta d'A!Ilgeli 185 
Ricami 171 
Rifugio 194 
Rocca Rruja 162 
Romana 325 
Ruja 33 
Ruttedda 296 
Sa Grutta 232 
Sa Rutta 329 
SaJine 78 
San Bartolomeo 79 
Sa•n Francesco 202 
San Giovanni 81 
San Giovanni Su Anzu 82 
San M~ chele (Cagliari) 135 
San Michele (Ozieri) 83 
Santa Aintroxia 129 
Santa Bwbara 210 
Santa Caterina 205 
Santa Fira 130 e 305 
Santa Giusta 62 
Santa Introga 129 
Santa Lucia 298 
Sa•nta Vita 130 e 305 
San tu Giagu 260 
Santu Marcu 98 
Sanrt:uariu (Grotita) 122 

Santuariu (Riparo) 123 
Sa.rpis 268 
Scala di Giacca 48 e 80 
Scalette 308 
Sca11pone 130 e 305 
Sedda S'Erbuzza 128 
Serafini 320 
Serbariu 333 
Serranebis 286 
Sette pini 318 
S.inui 293 
Sirios 56 
Sorcio 307 
Sterru 63 
Stiddiu 272 
Strexiu 327 
Tamara 85 
Tanda 252 
Tani' 320 
Taquisara 86 
Teneru (Conca) 121 
Teneru (Turnba) 120 
T•erreseu 321 e 331 
Tesoro 261 
Tintirriolu 177 
Tuscali 88 
Taddeitto 89 
Tonnaria prima 203 
Tonnaria seconda 204 
Tueri 323 
Tului 139 
Turnbone 93 e 142 
Turvu a 107 
Tuttavista 216 
Tuva 'e Mare 94 
Tuvara 93 e 142 
Tuvu 'e Carru 207 
Uana 244 
Ular.i 257 
Urru 'e Traes 113 
Verde (Alghero) 3 
Verde di Monte Albo 151 
Vidichinzu 8 
Zia Reghe 196 
Ziddo 160 
Ziu Marcu 254 
Ziu Nanni 224 
Ziu Santoru 346 
Ziu Santoru a Mare 353 
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ALCUNE NOTE SULLA 

<(l:istea_•Jta di San Lucifero)) 
A CAGLIARI 

L1 via S. Eusebio, ai margini del quartiere di Villanova, a Cagliari, 
è attualmente occupata, in un lato, da aJouni difici scdlastici che, come 
capita ovunque, sono la risultante di trasfomnazioni, avvenute in tempi 
recenti ·e meno, di Uuoghi precedentemente ·destina-ti ad aJitri u i. 

Succede anche per iii grande ·edificio ·di pi'oprietà dell'I tituto Tecni
co IndustriaJle «Dionigi Scano», attualmente occupato da studenti di 
un'rail.tro Istituto Industi'iale, i1l «MaJ1Coni ». 

Confina •con oJa Chiesa di San Lucifero e faceva parte del compie -
so re'ligioso, prima di essere destinato ad altri usi. Antec dentemente vi 
esisteva il Convento, poi un'Osp dale n l qua1le erano Dicoverati gli An
ziani prima di essere trasferiti pres,so 1'a1hro Convento, in Via'le Fra Igna
zio, sempre in Città. 

La zona è arltresì di notevole importanza in quanto, prima di do
tare Cagliari di un'acquedotto, nel tentativo di allev;are le sofferenze 
di un grande cen:tro abitato con poca acqua, si tentò di cavare iii Pozzo 
di Sarn Lucifero, siouri ·0he 'l'acqua sarebbe stata copiosa, atta a soddi
sFare e esigenze ·allmeno più imoeHenti. Fu comodato addirittura urn 
a<rchitetto da Parigi, vennero utiHzza ti m ez:z<i tecnici ad guati, sì aJrrivò 
ad una profondità di ben 295 metri , ma l'acqua, pui'troppo, era re tia 
a fars<i vedere, rimanendo ad un livello 1nevtamente inferiore ri<srpetto al 
piano di campagna, per cui la pubblica amministrazione, dopo quadche 
tempo, ordinò la ·chiusura del cantiere 'in quanto il pozzo stava diventan
do sen:z<a fondo, almeno per quanto riguardava gli sllanziamenti finan
ziari, non più sos•tenibili dltrecchè ingiustificati. 

Anche questo tenta<tivo, così come Glll tri ohe ho avuto modo di i1Nu
strare in più occasioni, si rivelò Jnsufficiente. 

Inquadrata ~a zona, dedico alcune 1righe a]l'iUustraLJione di un'aLtro 
contenitore ·idrico presente aJM 'irn terno del cortile deN'ex Convento, ora 
~stituto scolastico. Si tratta di una -cisterna, 'scavata llldla roccia, imper
meabilizzata, quindi un contenitore e custode del prezioso ,liquido che 
non era di falda, ma veniva ·convogliato .aJll'int:erno nei periodi di piog
gia, direttamente dai tetti del Convento. 

Al<l'intemo sono ben visihùli, nc:~~}ia volta, due tubi di diametlro in_ 
torno agLi 11-12 centimetri, opposti Dispetto ail<l'mbooco, col compito evi
denrte di convogliamento del1le acque. La l ttura esterna, causa ailcUJne 
modifiche nella pavimentazione del cortile nel quale è ita la cisterna, è 
più difficÌJJ.e anche se poss~amo ipotizzwe itl eguente pe!1oorso: le acque 
meteori<che, dai t•et ti delil'e dificio, venivano convogliate neHe gmndaie, 
grazie ad una •leggera pendenza del paViimento. In seguivo le grondaie ri
veJ1savano il liquido in tubazioni quas i perpendicolaTi fino al piano di 
campagna ddla cisterna p er essere ancora travasata, tramite un'ultimo 
raccoJ1do, dentro il contenitore. 
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el caso ~a cistenna si riempisse fi,no a lambire le tubazioni, per non 
lasciare che alcuni metri dell'imbocco restassero vuoti, un'altra picco
la condotta, con sezione rettangolare, posta poco sotto il piantO di cam
pagna, comple tava l'opera permettendo di avere una maggiore autono
mia, viste le più cospicue 11i erve conservate. 

La cisterna, anche esternamente si conserva in buone corndizioni, 
segno che H tempo non ha lasciato segni tangibiH, come mostra la pri
ma fotografia . 

L'imbocco misura cm. 112 per lato, misurato internamente e la 
profondità del compie o è di metri 11. Ci sono due metri e mezzo di 
acqua, segno tangibHe che il sistema di aJ,imentazione funziona ancora. 

CISTERNA DI SAN LUCIH· 
RO: sezione. 

Rilievo di : Giuseppe Aresu 
. An'onello Floris • Gian 
luca Floris. 

CISTERNA S. tLUCIFERO: intero. 

_ o 

_ -mt . 4 , 80 

_-mt.7, 70 

_-mt . 11 
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SU CARROPPU DI SIRRI 
Superato il Rio Cannas, alla periferia di Carbonia, circa cinque chi

lometri di strada portano a Sirri, minuta e tranquilla fra zione della Cit
tà. Dal luogo si percorrono altri 1500 m.etri, inizialmente in discesa, di 
strada bianca, fermandosi all'altezza di una casetta in rovina sulla sini
stra. Sulla destra si intravede, in compagnia di un frande fico, quasi 
sulla sommità di un costone roccioso, un ing1'esso vagamente triangola
re: è il riparo sotto roccia Su Carroppu, nome importante per chi si in
teressa dei prùni insediamenti umani nell'I sola o di grotte archeologiche. 

Infatti, fino a qualche anno fa, quando ci furono altri importanti ri
trovamenti presso la grotta Corbeddu in territorio di Oliena, poteva 
considera"rsi il luogo nel quale l'uomo sembrava si fosse insediato agli 
albori della su aavventura in Sardegna: ma attenti a non dare giudiz i 
definitivi poichè nuove scoperte o s tudi possono sempre mettere in di
scussione tale affermazione. 

L'ambiente si presenta con un ingresso alto nel punto centrale circa 
4 metri e largo 10. La p1'ofondità è di 6 metri. Due piccole diramazioni 
quasi parallele tra di loro ed in una sorta di continuazione oltre il primo 
ambiente sono lunghe 3 e 4 metri. Al centro dell'ingresso domina un 
grande masso di crollo. Dal posto, nonostante si presenti piuttosto ri
servato, può osservarsi un ampio panorama. 

Grotta SU CARiROPPU : pi an· 
ta ed Ingresso. 

o 1 2 3 411t. 
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Gro·ta Ca II'Oppu se:onda: 

pia~Jta e sezione. 

\ 

Questa grotta, anche se sarebbe meglio chiamarla riparo sotto roc
cia, presenta le caratteristiche ideali per un luogo nel quale vivere e ri
pararsi, prima che l'uomo decidesse di costruirsi capanne più conforte
voli. E' stata studiata a più riprese dal Professar Enrico Atzeni, Docen
te di Paletnologia presso l'Università di Cagliari. Scavi illegali, alla ri
cerca di chissà quale stranezza, avevano in parte deturpato il luogo, ma 
non proibito allo studioso di raccogliere importanti testimonianze. So
no state trovate sicure tracce di ceramiche «Cardiali» ovvero impresse, 
quindi lavorate in superficie con l'aiuto di conchiglie: praticamente, pre
mendo le stesse, potevano attenersi effetti decorativi nelle ceramiche. 
L'antico Neolitico mediterraneo è stato quindi documentato. Altre tracce 
di ossidiana comvletano il quadro permettendo di fare confronti con 
luoghi lontani dalla Isola. 

Il Prof. Atzeni ha elencato tre gruppi di riferimento delle ceramiche: 
a) Ceramiche CARD/ALI: con incisioni a crudo, con riferimento al Neo

litico Antico. 
b) Ceramiche fini: meglio levigate e decorate. 
c) Ceramiche di età del Bronzo e del Ferro. 

Le analisi al C 14 equivalgono ad un periodo di circa 5750 anni. 
Possono essere fatti numerosi raffronti con Grotte della Corsica 

Centrale, col riparo sotto roccia di Santo Stefano, con l'altro riparo del 
Bagno Penale a San Bartolomeo a Cagliari. 

Chi volesse documentarsi in maniera più approfondita, può con
sultare in primis i resoconti del Prof. Atzeni, ai quali anch'io mi sono 
affidato, come il Notiziario della prestigiosa Rivista di Scienze Preisto
riche pubblicata con gli auspici del CNR, numero XXVII, 2, del 1972, 
alle pagine 478479. Sempre la stessa Rivista, numero XXXII, 12, del 
1977, a pagina 357. 

Controlli l'interessato anche il libro La Dea Madre, di Enrico Atzeni, 
pubblicato da Gallizzi-Sassari nel 1978. 

Citazioni da parte di Prof. Giovanni Lilliu nel suo volume, «La Ci
viltà dei Sardi» ed. ERI Torino, (anni vari). 
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Anche Speleologia Sarda si è interessata all'argomento: con un ar
ticolo di Luciano Alba dal titolo «Attuali conoscenze sul Neolitico della 
Sardegna» nel numero 19 del 1976. 

N o n sono a conoscenza dell'esistenza di un rilievo della cavità, an
che se penso possa essere stato già fatto. Mi limito a pubblicarne uno 
mio, eseguito 1'8 dicernbre 1987 in compagnia di mia moglie, Maria Si-, 
manetta Gherardini, mio figlio Gian Luca, miei cognati Giuseppe Aresu 
e Donatella Gherardini. 

Visione generale del promontorio dove è di· Visione parzia:e della grotta . 
slocata la grotta. 

Le due fotografie mostrano rispettivamente il piccolo promontorio 
con al centro, in alto, l'ingresso della grotta (foto n. l) ed w1 particola
re della stessa (foto 2} . 

Inoltre guardando la fotografia n. l, in basso a sinistra si trova 
un'altra piccola cavità, profonda 10 metri e con uno sviluppo simile, 
impostata su diaclasi, con due ingressi, della quale si pubblica il rilie. 
vo i cui autori sono gli stessi del riparo precedente. A11che di questa cavi. 
tà non sono a conoscenza di eventuale altro rilievo. 

Cagliari, 28 dicembre 1987. 
Antonello Floris 

SPELEOLOGIA URBANA 

L'acquedotto }}FORMINA, di Narni 
L'acquedotto Formina nasce tin una zona nioca ·di sorgenti, alle pen

dici oràentaJi del monte Bandita, uno .dei rilievi montuosi mella carema 
centrale Ntarnese-Amerina a m. 250 ad Est ·dehla strada pmv:inciale Narni
S. Urbano e a cilrca m . 300 a Nord dal paese di S. Urbano, situato ad 
una distanza àn 1inea d'aria di Km. 8 a Sud-E t di Nar·ni. 

Il «caput aquae» nome sopravvissuto n H'odi,erno topo!11!imo «Capo 
D'acqua» è indicato come <<P.resa» nehl'I.G.M., si artico'la in una ci·sterna 
limaria a pianta rettangolare, .coperta da UU1a volta 'a botte, ·nella quale 
conE1uisce m cunicolo di adduzione deJila prima sorgente. L'« Origine» è 
tutt'ora attiva, e da essa nasce lo speco d'emissione 'dell'acquedotto. 
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Dal caput aquae fi.no a Narni , si snoda ·con un percorso sotterraneo a fior 
di terra o soprael vato, a seconda del•la tipologia costruttiva in direzio
ne Nord-Ovest lungo ·le pendiai della catena montuosa succitata, con 
uno viluppo in ·lunghezza di co:nduttura effettiva di km . 12.628, .in Tap
porto ad una distanza in linea d 'aria ·di Km. 7.500. 

Il percorso serpeggiante con timprovvise e ·numerose curve a gomi
to, che prolunga quasiÌ del doppio ;la distanza retti.Jinea, è ·dovuta alla ne
cessità di mantenere una pendenza oost'ante, che cosl)ringeva J'acquedot
to ad adattarsi a lle confor-mazioni del terveno seguendone ·le curve di li
"' llo e con entiva ·di ·diminui l'e tl';inclinazione de!llo speco e 'eLi f renare la 
velocità dell'acqua. La p endenza media dell'acquedotto è 'di 696o , dedu
cibi.le dal dislivello utHizzato tra •l'inizio 'ddlo speco, m. 321 ·s.'l.m. e l'ar
rivo presso porta Ternana a Narni m. 245 s.l.m., su di un percOI'SO di 
poco più di 12 Km. alto lin media da m. 1,25/ 1,35 a m. 1,50 fino ail certJice 
di copertura e largo m. 0,45/ 0,55, ·di sezione trapezoidale; ha un piano di 
sco·nrimento che si restringe a m . 0,25 o tin allouni tratti rettangolare. La 
necessità di mantenel'e uniforme tla pendenza oostri111se a vollte l'acque
dotto a procedere e ntro cunitcaH scavati interamente nel calca/l'e. Cnns:L 
derata ol'assenza di pozzi intermedi nelle montagne lungo il'asse dehle gal
lerie se n d duce che lo scavo è tato r a1izzato come diretta gaij·Jerùa di 
avamzamento. 

Una volta op rata con gli stlrumenti a livdlarione e fissati 
i punti ·di imbocco e sbocco delle ga~llerie, fù 'tracciata sulhla supel'fide 
ddle alture facili a verificarsi l'asse delil'acquedotto, in corri•spcmdenza 
della gal.l eria sotto tante che si voleva ottenere. Questo al\llineamento fu 
riportato e mantenuto durante i1 progres ivo avanzamento dello •scavo 
in gal'leria, condotto simultaneamente da due squadre di uomini che 
partendo ed operando in senso inver o da Lle due estremità, daiNe quali 
potevamo verifica~re costantemente J',aJHineamento, S·i incontrarono all cen
tro. Questo modo di procedere è confermato 'dal cu111icolo .di «Mo111re lp
polito » che, proprio perchè è i'l più lungo, comportò maggiori diffìco'ltà 
di direzione sotterranea, come dimostra la curva ad S al ·Centro del cuni
colo, ·nterpretabi le come la oluzione 1di raccordo per giuntare i due 
trronccmi opposti non in asse tra loro. La scarsità dei pozzi è compensata 
da «bocchette >>, o sia fìnestrel tle quadrate ·di circa cm. 50x60 ·di Jato che 
nel numero di 139 si aprono a dista.nza 'irr-egolare. Sebbene al'l'interno 
di Narni dell 'acu eqdotto attualmente non vi sia alcun resto, andaoo di
strutto durante i lavori deJlla posa deHa rete fognaria, ne è !lloto però il 
percorso dalla pianta e dalla 'l'e'lazione di tal Ing. Livoni risalente al] 1842. 

La Formina entrava in Narni dari versante meridionale per un trat
to di m. 158 in linea d'aria , costruito in muratura, con l'acqua che vi 
scor!'eva a pelo Libero. Ad un determinato incrocio tra due vie ad una 
quota di m . 244 nella pianta dell'Ing. Livoni, esis te una «rifo1ta» o «con
serva d 'acqua »dove fuoriusciva il terminale deHa conduttura a pelo li
bero e da dove si diramava in tre condotti di piombo a 1pressione. Da 
ques te ultime, che seguivano interrate l'altimetria del suolo e aùirnenta
vano due tfontane ·e un pozzo, i diramavano in un numero imprecisato 
chl condutture secondarie i·n cotto e picmbo che rifornivano ·le utenze 
private e i ·lavatoi pubblici. H comportamento deH'acquedotrt:o così iHu-
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strato, oltre ad armonizzarsi CO'l centro m'bano si adatterebbe al noto si
stema di articolazione d'acquedotti romani in area urbana illustrati da 
Vitruvio e Frontino. E' significativo come iJ punto de1la città dove è collo
cata ila «conserva d'acqua>> con l·e relative diramazlioni a condotta forza
ta, ·si presti ad essere, a.ruche per l'età più antica, ·i·l •luogo ottimale per 
collocarvi il «Castellum aquae >> di un acquedotto romano, essendo il 
punto più alto e neJolo stesso tempo ·il pjù vicino al ·nueileo urbano di' 
«NaTnia>> e quindi rispondente a.Jla normativa enunciata .da Vitruvio e 
prevista dall'ingegneria idraulica •romana per l'impostazione d i casteJ.li 
divisori * l). Inoltre H sistema di distribuzione idrica noto .da•lla docu
mentazione ottocentesca, articolato .nella cisterna dove confluiva il con
dotto a pelo rribero e da dove •SÌ diramavano i tubi in piombo che, SOtter
ranei a condotta forzata a'limentavano i vari punti ·della città, è sostan
zialmente lo stesso con .cui si configurava •la rete di distribuzione urbana 
a péllrhre .dai castelli divisori propri degli acquedotti romani. Una taJle 
coinci.denza ·non è casuale, ma va spiegata co•l fatto che ad un problema 
di ,distribuzione idrica urbana rpostosi invariato in età antica, come in 
età medioeval-e e recente, si è O'Vviato con gii ste i principi rprevi ti da!l
J.a ingegneria idraulica, che in questo caso dovevano tener conto deLla 
partic01la-re conformazione altimetrica di Nar.ni so tanzialmente >rimasta 
imlllterata. A .rirp:mva, infine, de!ll'origine antica del'l'acquedotto è anche il 
nome «Formina>> derivato da Forme, tel'l11ine che neHe fontJi letterarie è 
usato anche nell'accezione di «aquaedoctus >> . 

Il nome dovette co.nsolidarS!Ì in età tapdo-antica o medioevale, quan
do si denominarono così alcuni acquedotti romani , come la «Formina >> , 
e «Formicchia>> a Tivoli, fta Forma Iovia e la Forma Lateranensis, o quan
do •si formaTono toponimi simili derivati dai re ti di acquedotti antichi; 
Casale ·del!le Forme, Pedica delle FormeHe etc. etc .. 

L'acquedotto Fo'I'mina fu concepito esclusivamente per il riforni
mento irdrico ·del municipio d' Narni, mantenendo anche in età successi
va questa funzione. Il territorio che attraversava, infatti , :altlo stato attua
le delle rconoscenze, non sembra essere interessato rda insediamenti an
tichi, come vi1'le rustiche che potevano usufruire di prese d'acqua deri
vate dal condotto municipale. Cultori Narne i di storia locale hanno at
tribuitlo :la costruzione delJa Formina a M. Cacceio Nerva, bas'éllndosi sul
la caJrica •di «curato·r aquarum» rivestita a Roma ·da!l 24 al 33 .d.C .. Pllti' 
ma.ncando elementi e fonti epigrafiche o l tterarie rper datare 'l'acquedot
to, è ovvio che la realizzazione dell'opera dovebte essere •subordinata 
alla realtà urbana che si intendeva servire ·ed assecondare una ·Pichiesta 
di aumento del fabbisogno idrko conseguen:lliale ad un internsificarsi 
del processo di inurbamento potenziatosi •nel corso del primo •secolo a.C. 
dopo ohe Narnia cambiò l'anrko status d~ colon~a ·latina in quello di Mu
nicipio Romano ascritto alla tribù Papi•ria . 

In coerenza c'on quanto si verificò contempora neamente nel centro 
Italia, anche nel caso di Narni l'opera d' municipa!l·izzazi·one avviò il pro-

* V. Castellano - Fontecchio, 16-18 ott. 1987. 
Da «L'acquedotto Formina di Narni>> di iDaniela Monacchi. 
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cesso di ristrutturazi·one urbanistica con la creazione di nuove infrastrut. 
tJure edHizie pubbliche indi•spensabili al funzionamento richi·esto da<lll'as
setto municipale. Alla fenom nologia da questo rinnavament:JO, che coi.n
v0i1se anche i vicini di «Otricoli» e «Amelia », non ·dov tte essere estra
neo l'intervento prorpagand<istdco di Augusto del 27 a.C. ohe con il re
stauro ·de lla Flamini·a e la ricostru2l!one dei ponti narnesi, ricoTilfermava 
Narni come uno dei nodi stradali più importanti .deH'Umbria e nel conte
sto ·di una attivi.tà •edilizia riohiesta •dai ninnovamento urbanistico e ne
cessa~ria ad ottenere i l consenso, poteva offrke a Narni aa possibilità di 
avere parte di un finanziamento p r 'l'edi1l1izia pubblioa da utilizzars'i, tra 
gJri ahni interventi, anche per la chiusura deH'acquedotto. 

Sebastiano Timlongo 

Analisi delle acque 
Per una svista, nel precedente numero di Spele:::>logia Sarda 

è saltata la riga con l'indicazione dell'autore delle analisi sulle 
acque delle grotte di Piazza d'Armi. 

E' il prof. Giuseppe Girau, docente di chimica nel corso spe
rimentale biologico.sanitario del «Grazia Dele dda » di Cagliani . 
Il prof. Girau ha già collaborato alla rivista con le analisi chi
miche sulle acque di Grolla s'Avanzada (Speleologia Sanda .n. 58) 
e di numerosi altri pozzi e falde sotto la città di Cagliari ( Speleo
logia Sarda, n. 62). 
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La preparazione psico-fisica 

nell'attività speleologica 
III 

LE CAPACITA' MOTORIE 
I REQUISITI CONDIZIONALI 

LA CAPACITA' DI FORZA 

La grande variabihtà d gl·i ambienti natlumli dclle grotte coinaide 
nell'attività esplorativa spel•eologioa, con l'utiJizzo eterogeneo dei musco
li .sia per le forme di contrazione Oisotonica - eccentrica - isocin tioa -
isometrica) che per Je intensità della capacità di forza (resistJente - ve
loce - massima). Queste manifes taZ<ioni di forza sono comunque camt
terizzate da una ridotta veiloci,tà jn quanto le r i IJenze ono di not·evole 
entità ed i passaggi spesso richiedono precisione e prudenza. 

La capacità genetica di poter disponre dù una percentuale maggio
re .di .fibre bianche, a favore della forza, tin speleologia non è un dato fun
zionale del ritmo soggettivo; non dobbiamo trascurar che Je riserve di 
energi::>. devono essere disponibili per delle ore •Con neoessaPio coinval
gimentc, deJ,le fibre lente (1rosse) e pertanto l'equilibPio costtit~onale 
so r~'o veloci appare più prossimo alle esigenze. Nell'ipote i più evidente 
dell 'utilizzo della forza in arrampicata aihla corda si differen2liano, in or
dine d!Ì tempo, 2 fasi di contra:èione: la prima «isom trica» in cui la for
za non produce spostamento e l'alt:ra «isocinetica» in cui la coniJra~ione 
genera la flessione deJl·le bracaia e l'esllen ione della gamba. 

l a forza dovrà esser·e pari ,aJ peso coPporeo: es. 70 kg. = 686N, ma 
a seconda della teonica impi•egaLa_, cioè l'utiJ!.izzo dei soli arti supooiori 
oppure simu1ltJane i b raccia·gamba + maniglia cambierà la percentua'le 
di forZJa relativamentJe a:Ma musco1atura Jocalle. 

Dobbiamo considerare infiatti che la capacità di forza degli estensori 
della gamba sulla coscia è normatlmente doppia della forza dei flessori 
deUe braocia (avambnaocio sul braccio) e n l ca o della forza dù 70 kg. , 
questa rappresenterà 1'80-90% della forza d gli arti uperioTi e ciroa il 
40-50 % di queHa degli estensori della gamba. Ecco quindi che la tecntioa 
con maniglia p01'ta un vantaggio m ccanico n Ll'utilizzo di forze pa
rablcle con ev•i•dente minor carico al1la muscolatura (specie deHe braccia) 
che, ailtriment•i, andrebbe ad esauPire rapidamente i·l p~ccolo serbatoio 
eneTgetico anaerobico anzichè queJMo aerobico più capiente e dunaturo. 

Giulio IMurru 

DE BIASI M. - L'allenamento tecnico atletico in speleologia - S.S.S. Roma. 
CERRETELLI P. - Fisidog ia del Lavoro e dello Sport - Soc. Ed. Universo Roma 1980. 
BOSCO C. - La relazione Forza-Velocità e la pres tazione - S.D.S. Rin . Anno 2° n. 2 -

Roma 1983. 
TIHANYI J. - Aspetti fisiolo gici e meccanici della Forza - S.D.S. Rin . anno 2° n. 2 -

Roma 1983. 
MORETTOUSE-MILLER . - Fisiologia. dell'esercizio - 1978 Pens iero Scient. Edit. 

·Roma. 
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Federazione Speleologica Sarda 

COMMISSIONE SCUOLE 
Manifestazione Speleologica a Nuxis e Santadi (30.4. - 1.5.1988) 

Si è svolta la preannunciata manifestazione speleologica, con inter
venti e presenze superiori alle previsioni, poichè sabato pomeriggio il 
grande salone del Centro Culturale di Nuxis era completamente occupato. 

C'è stato preliminarmente il saluto del Sindaco di Nuxis e del 
Presidente della Federazione Speleologica Sarda Angelo Naseddu. 

Il Convegno è stato presieduto dal Dott. Giovanni Murgia. Sono in
tervenuti: Antonello Floris che ha ribadito l'importanza di questi incon
tri cercando di stimolare altri Gruppi a proporsi come organizzatori di 
prossimi incontri (vedi Meteorologia l pogea) e ad organizzare Corsi di 
primo Livello con invito preciso allo Speleo Club di Oristano ed ai due 
gruppi di Nuxis e Santadi. 
- Andrea Scano ha illustrato i Corsi organizzati dalla Scuola di spe

leologia del Cai. 
- Gian Carlo Peru~ini (Free Time Club-Gallura) ha parlato sulla pre

venzione ed il soccorso in caso di incidenti. 
- Francesco Manconi ( GSAGS) sulle dispense e gli audiovisivi nei cor

si di speleologia. 
- Roberto Curreli (Speleo Club Nuxis) sui rapporti tra strutture 

geologiche e carsismo ipogeo. 
- Pietro Aru (Speleo Club-Nuxis) sull'idrologia carsica. 
- Claudio Littarru (Speleo Club Santadese) sulla tutela delle grotte ar-

cheologiche. 
- Augusto Livpa (Cai) sulla preparazione atletica dello speleologo. 
- Luciano Alba (A i) ha proposto alla Commissione una iniziativa mol-

to interessante e degna di attenzione: l'organizzazione di un Corso di 
II livello sull'archeologia in grotta da svolgersi magari all'interno di 
un Museo Archeolo~ico. 

- Mario di Stefano (E. Martel-Carbonia) ha fatto pervenire, tramite 
Villani, una relazione su alcune linee programmatiche per l'organiz
zazione di conferenze speleologiche. 
La serata è proseguita con la proie?.ione di diapositive e video (Rol. 

fo-Cava Romana-Acquedotto-ls Zuddas-Punta Pilocca). 
Riman.evano es posti rilievi, fotografie e materiale speleologico. 
Domenica l mageio, a Santadi, esplorazione della grotta il Campa

naccio e v isita a Is Zuddas con una partecipazione, piuttosto bassa di 
speleologi, in tutto non più di 25. 

La sera, a Nuxis, doveva continuare con la proiezione di diapositive 
ed immagini video ma, per qualche disguido ,anche a causa delle ade
sioni che sembravano essere limitate, si è svolta in tono minore. 

Nel complesso una m.anifestazione riuscita che potrebbe essere di 
ulteriore timolo a proseguire su questa st1'ada. 

Altro saluto, il sabato pomeriggio, da parte di Enzo Presidente del
lo Speleo Club di Nuxis che si ringrazia, unitamente allo Speleo Club San
tadese per l'o pitalità e l'organizzazione. 
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Verbale dell'Assemblea 'della Federazione iSpeleologica Sarda tenuta a 
Torregrande (OR) il q febbraio 1988. 

Sono presenti i seguenti Gruppi: CISSA .di Iglesia , Centro Spel. Ca
gl-iaritano, Gruppo Grotte Cagùiari CAI, Gruppo Ricerche Ambientali 
Dorgali, Gruppo Ricerche Spel. «E.A. Martel» Carbonia, Gruppo Speleo 
Archeologico Vi1lanovese, Gr uppo Archeo1logico «G. Spano» Cagliari, 
Gru ppo Spel. Pio XI, Gruppo Spel. Sassarese, Sp leo Olub di Cagliari, 
Speleo Club Domusnovas, Speleo Club Nuxis, Speleo Club Oliena, Speleo 
Olub Oristanese, Speleo Club Santadese, go Gruppo Sardegna della Se
zione Spel. del C.N.S.A .. Si ha inoltre la delega del Gruppo Grotte Flu
minese. 

La riunione ha inizio a·lle h . 10 nel salone parrocchiale. 
Presidente Angelo Naseddu; Segretario relatore Mariolina Bertelli. 
Si inizia con l'esaminare la situazione dei Gruppi aderenti alla FSS. 

Attualmente ne fanno parte 19 associazioni speleologiche. 
Si passa aHa proposta di modifica del Regolamento del la Federazio

ne. Si intende inserire una nota che consenta la riammissione dei Grup
pi precedentemente decaduti senza dover rifare il cosidetto anno di pro
va. Tale modifica viene approvata con votazione a maggioranza. 

L'Assemblea approva quindi la riammission nella FSS d l Gruppo 
Grotte Fluminese ·e dello Speleo Club Santadese. 

Per quel che riguarda la Proposta di Legge Regionale per la SpeJeo
logia non si hanno buone notizie. La l o• Commi ione Consiliare infatti 
non si è ancora riunita per esaminare il testo, nonostante ai siano buone 
intenzioni da parte dei proponenti per unificare le due Proposte di Leg
ge, queJlla della FSS e quella che riguarda il Gruppo Grotte Nuorese. 

Si esamina la situazione delle Commissioni e, come già avvenuto in 
precedenza, si constata che l'unica a funzionare bene e attivamente è la 
Commissione Scuo,Ja. Si riparla della necessità di una Commis ione per 
la tutela delle aree carsiche e per la sua costituZJione si cerca l'adesione 
di persone -che da oggi si impegn ino validamente. Tale Commissio'lle i 
dovrebbe interessaTe di tutti quei problemi relativi alla salvaguardia 
del1le zone carsiche, grotte comprese, magari cercando il supporto legale 
di un professionista che ci dia consuJenza .e appoggio gratuiti. 

Il Pre9idente Naseddu interviene a riguardo del lo scempio che mi
naccia la Gmtta di San Giovanni Domusnovas. Su tale argomento si ter
rà un convegno-dibattito orga!llizzato da!lle Associazioni ambientalistiche. 

P. Antonio Funeddu pa•rla quindi del progetto internazionale per la 
salvaguardia della Foca Monaoa nel Mediterraneo. E' previ to un cen
tro -in Francia ad A•ntibes per la nascita delile foche e un centro all'I sola 
del Porco (Caprera) in Sarodegna per a-Hevare i cuccioli. Successivamen
te ·si ripopoleranno le zuile classiche di abitat naturale dell e foche, -cioè 
i·l Golfo di Orosei, Capo Caccia e Tavolara. 

Nei p nimi mesi del 1988 è previsto un incontro dei Gruppi Grotte o 
mini-'Oonvegno che abbia come tema l'orgjanizzazione dei Cor i di 1° li
vello, a cur:a de:lla Commissione Scuola. Si terrà a Nuxis, con l'organiz_ 
zaZJione logistioa curata daJ.lo Speleo Club uxis e dallo Speleo Club 
Santadese. 
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In autunno si prevede di organizzrure un Corso di 2° 1ive1lo ancora 
completamente da definire. 

Si discute poi de1l~a nece sJtà di costituire una Commissione che i 
ocoupi veramente dehl'organ·izzazione di campagne espiloratve in modo 
che i Gr uppi della FSS possano effettivamente operrure insieme in veste 
speleologica vera e propria. Tail e Commi·ssione dovrebbe inoltre operare 
in quei oasi di e plorazioni a livdlo regùooaile, in cui le difficOJ1tà opera
tive .richiedano un intervento masS!iccio di peleologi di una oerta espe
rienza. 

Per quel che riguarda i'l Catasto, ·ill Delegato Regiona~e P. Arntonio 
Fuvreddu è impegnato .nel'la raocolta ·dei dati d Ile grotrt:e da!l n . 3SS ·wl n. 
SOO per la ~oro 1prossima pubblicazione. Si ·disoute poi dei numerosi ;pro
blemi esistenti in ambito catasta.Je a causa ·di grotte che hG\ITITio valfi nomi 
con diversi numeri di catasto o grotte diverse pubblicate con ·lo stes o nu
mwo. Su questo tema i palferi sono disoo!l1di e non sarà facile la sua 
nisoluztione. 

Gianfranco Muzzet:to deiJlo Spelleo Club Oris tanese viene nomÌITiato 
Respon abi·le Catastale del Cagliaritano e Orirstanese. 

Perrtanto la situazione dei Respoosahili .di zona è •la seguente: 
- Provincia di Sassari: Mauro Mucedda (G.S. Sassarese); 
- Pro;v·inoia di Nuoro: Commissario pro •tempore Mauro Muce dda; 
- Su\lcis-Iglesiente: Mauro ViHani (G.R.S . «Martel» Carbomia); 
- Gaglimita:no e Orista:nese: Gianfranco Muzzetto (S.C. Oristanese); 
- Ogliastra: A•lessandro Tidu (S.C. Cag1iari) . 

Si di• cute quindi della po sibilità che la rivista «Speleologia Sar
da» passi al1la Federazione. I nominativi per la formazione .del Comita
to di Redazion ci sono, mentre appare ancora troppo sca<rso i•l nnmero 
degli abbonamenti ottenuti o ottenibiili tra i Gruppi Grotte savdi, per 
cui 'la co a •sembra attl:ualmente non fattiibi•le. 

Si comunica che sono •Stati conalusi g•Li aooordi con 'l'Agenzia caglia
ritana dehla M~lano A •sicurazio!l1~ pe•r Ia stipu!la del contratto di assicura_ 
zione p r gH sp teologi dei Gruppi delila Federazione. Con una quota 
annua di L. 9.000 p er persona, il contratto prevede una copertura di L. 
SO mil:ioni in caso di morte, s~no a SO mi.Jrioni per ·invalirdità permanente 
e ·sli111o a S mNioni per spese ospedatirer·e. Pe<r garanti•re che ~li evenil:uaJli 
incidenti avvengano durante le atti;vità dei Gruppi, faranno fede ie sche
de di u cita che i dovranno compi.Jlape con i nominatlivi dei partedpanti. 
n contratto scade dopo 10 anni e decade con 'l'eventuale sciogllimento 
deJ Gr.uppo Grotte. 

Il Segr tario relatore: Mariolrina BertelE 

Verbale tdella /l"iunione tdel ,Consiglio Direttivo ,della 'Federazione Speleo
logica )Sarda 1tenuta a Cagliari 1'8 maggio 1988 . . 

La riunione si tiene, con inizio alle h. 19, nella sede del Gruppo Spe
leo Archeologico «G. Spano », in via Malfi.dano. 

Sono presenti i consiglieri: Luchino Chessa, P. Antonio Furreddu, 
Mauro Mucedda, Angelo Naseddu, Paolo Salimbeni. 

Si inizia con la discussione sulla Legge per la Speleologia. Purtrop
po la Proposta di Legge Regionale presentata dal PC! è bloccata a cau-
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sa della inattività della JO• Commissione Consiliare che dovrebbe esa
minarla. Naseddu ha già scritto tre lettere al Presidente della JO• Com
missione, sollecitando una presa in esame della Proposta di Legge, ma si
nora non ci sono state risposte. Analoga lettera inviata al Presidente 
del Consiglio Regionale non ha avuto risposta. 

Il Presidente Angelo Naseddu propone a questo punto di indire a 
Cagliari una manifestazione degli speleologi sardi per sensibilizzare lè 
Autorità Regionali ai problemi della Speleologia nella no tra I sola e 
sollecitare l'approvazione della Legge. Tale manifestazione dovrebbe 
consistere nell'incont1·arsi in gran numero davanti alla sede della Regio
ne un sabato mattina e tenere poi una conferenza tampa. Il Consiglio 
si dichiara favorevole, ma ritiene che tale decisione debba essere presa 
dall'Assemblea. 

Si stabilisce come data per l'Assemblea il prossimo 12 giugno e co
me eventuale data per la manifestazione il 25 giugno. 

Si prende atto che il Gruppo Speleologico di Gonnosfanadiga ha 
presentato domanda di adesione alla Federazione. Il Consiglio è favore
vole e si rimanda l'accettazione ufficiale al giorno dell'Assemblea. 

Si discute della necessità di organizza1·e un campo di attività est ivo 
Ira i Gruppi della FSS. Occorrerà decidere in q~wle zona operare, ma si 
è orie:1.tati per vagliare le possibilità di una visita alla Grotta di I spinigoli
San Giovanni Su Anzu. In tal senso è necessario contattare il Gruppo 
R icerche Ambientali Dorgali. 

Mucedda comunica che a Bonorva, durante lo cavo di una galleria 
della nuova linea ferroviaria della dorsale sarda, è stata trovata una grot
ta di grandi dimensioni con acque interne. Per adesso il Gruppo Spe
leologico Sassarese ha avuto l'autorizzazione per l'esplorazione e il rilie
vo, ma si teme per la sorte futura di tale grotta. La Federazione deve per
tanto tenersi pronta per un eventuale interve11.lo di tutela. 

Per il Catasto, Furreddu comunica che la maggior parte delle grot· 
te dal n. 355 al n. 500 sono pronte per la pubblicazione, in quanto man
cano i rilievi solo di limitato numero di esse. 

Alcuni Responsabili Catastali di zona hanno riscontrato negli ulti
mi tempi delle anomalie nella assegnazione di nuovi numeri catastali 
da parte del Delegato Regionale. Lo stesso Delegato Regionale, P. Fur
reddu, dichiara di aver già provveduto a chiarire e risolvere il problema. 

La riunione ha termine alle h. 20. 
Il Segretario: Mauro Mucedda 

Il toponimo SA.MUGHEO (Sardo: Simugheo) 
Nonostante altre etimologie che riteniamo prive di fondamento, noi 

siamo propensi a considerare questo nome di luogo ancora una volta 
sumerico stante la perfetta corrispondenza dei temi. 

Dal sardo Simugheo è quanto mai facile arrivare al sumerico: SI
MUG-E' la cui traduzione ,è: il fabbro lavora, opera; il fabbro potente. 

Quanto esposto si trova nel vocabolario «<NIM KIENGI» Marktre
witz 1985. 

A quei tempi i fabbri erano considerati personaggi quasi divini. 
Isili , 20 marzo 1988 

Prof. Raffaele Sardella 



L'attitudine allo sforzo 
in ~ Speleologia 

Alcuni paragrafi che seguono hanno l'ambizione di dare a ciascuno 
i mezzi per una varlutaz>ione rpersonéllle ed alcuni elementi per una prepa
razione f·isica tale da conservare iJl piacoce ed allontanare il rischio. 
l - LO SFORZO FISICO: 

Speleologia: du tipi di sforzo. 
a) Sforzo di ·lunga durata, .di debole intensità. Il soggetto è in grado di 

parlare normaJ!mente sotto sforzo. Esempio: progressione in gal
lemia: 

- rla .frequenza ca!'diaca osoHJa 1Jra 120 e 140 pulsazioni a!l mirnuto; 
- la fonte d'energia è l'ossigeno deLl'aria. 

Questo tipo di .sforzo •CO'Dri:sponde aillla quaMtà di ENDURANCE (tol
leranza ·rispetto éliHa fatica d ailrla sua dumta). 
b) Sforzo intenso, di breve durata. Il soggetto effettua lo sforzo cd! t:o

race bloccato. Non vi è dunque respirazione efficace, donde la brevità 
deHo sforzo. Ad esempio un ;passagg1o di forza. 

- La frequenza candiaca è superiore •a 140 pulsazioni ;aJ minuto. Può 
div nire molto devata Ì!rL un oggett-o non allenato e superare il rlimi
te di sicurezza defiruito •daihla frequenza ma•ssima (FCM). 

FCM = 200 - età (in anni). 
Esempio: soggetto di 40 anni: 200- 40 = 160. 160 è la frequenza car

diaca massima oltre rla quarle non può essere data alcuna garanzia ad nn 
soggetto di 40 anni. E' evid nt:emente un [imite arbitrario. 

In questo tipo di rsforzo violento, ;]ntenso, qua·lche volta prolung.3Jto, 
la richiesta di energia è oonsiderevorlmente arccresciluta. La domanda di 
ossigeno aumenta enza poter essere assicurata. Si di•oc che il soggetto 
è in deficit di ossigeno. 

La produzione di energia avviene senza oss1geno, in AMBIENTE A
NAEROBICO rper vie ·~nJdirette che produoono molte sostanze di rifiuto, 
f~a -le quali l'ACIDO LATTICO. 

Si può riassumei'e tutto ciò sotto ciJl term ilne di «sforzo ·in res·istenza ». 
La capacità di res1stenza di un soggetto è dunque· 

- L'attitudine ad diettuai'e uno sfìorzo inten o i!l più lungo ,possib1le, 
- L'attitudine a 'I'ecuperare dopo que to sforzo, vale a dire l'eliminazio-

ne dei rifiuti p11odotti ed a colma<e ~l defi.cit di o sigeno. 
Questa •Capacità è .diffici-le e •llllllga d ar sviluppare in un indiVI1duo. La 

sua acquisizione è sempl'e temporanea ·ed impone un .a.Uooamento co
stante. 
2- MODALITA' DI ALLENAMENTO: 
a) Endurance: sforzo Jungo, poco ·intenso «per il piacere ed <il benessere». 

E' la defi.nizione del footing, del ciolismo, etc., in t rreno pianeg~?Ji•ante. 
L'esercizio dura mi.nimo un'ora. La frequenza catrdiaca osoirhla tl'a 
120-140. 
Frequenza ·deg1i a:J.lenamenti: il'idealle, vissuto personalmente, sem-
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bre essere di 1-2 ore settimanali (ciò cmrisponde a 20-25 Km. di footing 
settimanale). E' necessaria prima di tutto la regolarità, ·sia sul p'a111o fi
sico che rul quello psicologi-co. Anche la -spelealogia i fa con da t ta. 
b) Resistenza: sviluppata in 'int rvallo di allenamento o alltl namento per 

intervahlo: consiste nelha ripetizione di dorzi assai intensi invervalla
ti con tempi di Tecupero (nel quaJle .il soggetno continua a correr dol- , 
cement·e o a camm!Ìtnave). 

L'esercizio può essere paragonato alllo sforzo richi·esto nel cor o di 
una risaJlita con da jumar: 
- 'UJila corsa a piedi, 
- IU.Ila co'l:1sa irn bido1ettta•, •etc. 

pf4,.,e4.Pìo ee1.. re~r 01 

IWFJ=(~a - ~e~gOIU 

Il quadro nel quale i•l soggetto deve muover i per non superare i 
suoi limiti è definito nel modo seguente: 
- la pratica dell'e ercizio è condizionata dall'andamento delile pulsazio

ni cardiache, 
- H soggetto pé\Jrte da una frequenza cardi3.1ca dri base che è ·di 110-120 

pulsaziorni aJl minuto (durante il riscaldam nto). 
- il rJtmo dell'esercizio è superime a quello di un e r izio per ndu

rance, 
- ·l'esercizio si tinterrompe G\JI raggiungimento deila FCM, 
- sarà ripreso quG~Jndo 1le pulsazioni sararu1o tornate a 110-120 per mi-

nuto. 
Il soggetto 'appvezzerà i suoi progres i im resL tenza con tatando la 

riduzione del tempo dri recupero. 
APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' 
DI RESISTENZA ED ENDURA CE 

Scopi: 
Valutare prima dell'allenamento il livello di un individuo, ed in caso 

di G\Jllenarnento l'ortodossia di questo a.Uenamento ed i progressi realiz
za i. 

E' necessario un test semplice, riproducibitle: descriveremo il test di 
Ruffier-Dkkson. 
a) Prindpio: 

Uno sforzo standard + 30 flessioni sull co c 
- piedi di piatto sul suolo, 
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- le natiche toccano i tal'loni (chsegrrl!O a) , 
- braccia tese. 
In 45 secondi: in situazioni 1deali il :ritmo delle flessioni viene scandito 
da un metronomo. 

Condizioni d'esercizio: 
- l'e ercizio deve es·sere fatto in un periodo dù r iposo , 
- fuori dai momenti d !la dige tione, 
- in ambiente temper1ato, 
- con vestiti .ampi che consentono liberta di movimento. 

P~~~PÌO f)f:l- TE<lr 01 ~f~f:R -Dte~~oAJ 

PO P1 p~ 

60 90 60 DUETTO ~E~ ~t.I~TO, la! fe!2 

60 90 60 g o~€e: rro E ee~~~EI\IT!i 

50 80 50 f OQ.\{fl O~HP.I81J 

'IJO j.50 Joo SE.N~R 'FD~A f{~je~ 

80 d. iO 60 SQ~&f.no A'IJ~e~o 1\.IJ ~Ko 

120 ~o o 160 
gl) A~ I'JIQ ~liiiiJW : 

Qo~ l)~~ l)v li~o\QO 

(;) 
~ 

J {l WTf. 160 -lltO OA ~OlJ 8L>PERfll2E ---------,-

>< 

Durante le r ipetizioni d H'e ercizio in corso di allenamento, le con
dizioni di realizzazione devono e sere identiche a quelle degli esercizi 
precedenti. Ciò consente un oonfromto: 
b) I dati rilevati: 

Sono le pulsazioni cardiache, prese a,l pvlso per 15 secondi. Il nume
ro trovato viene moltiplicato per 4 per ottenere la frequenza cardiaca 
per minuto. 
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l = misura del polso a riposo = PO 
2 = misuna dopo lo sforzo = P1 
3 = Misura l minuto dopo lo sforzo = P2 
c) Interpretazione: 
PO: polso a riposo, tanto più basso quanto più H soggetto è rooiiS tent~ 
(enduram.t). 
Esempio: 
- soggetto normale 60-80 battiti per minuto, 
- soggetto esausto o superaJlenato 100-120 per minuto . 

Un allenamento regoiare porta un rallentamento del polso a riposo. 
Eccezione: soggetto ans-ioso, neurotonico, H polso a riposo resta acce
lerato (80-90) ma dopo .lo sforzo si normall.izza. 
Pl: polso subito dopo lo sforzo. Testimonia dell'adattamento aMo sforzo 
e de1le capacità di sopportazione. 
Situazione ideall.e: P1 = l ,SxPO. Non deve superare il doppio di PO. 

L'allenamento in endurance porta ad una diminuzione di Pl. 
Nehl'ansioso o nel neurotonico ben allenaro, P1 resta entro limiti 

para:gonabili a quelli d'un soggetto ci·lassato. 
Esempio: 
- soggetto ansioso PO = 90 Pl = 120 
- soggetto rilassato PO = 60 P1 = 120 

Questi due soggetti hanno capacità di resistemm confrontabili . 
P2: polso l minuto dopo lo sforzo. Rivela !'.attitudine del soggetto a recu
peral!'e dopo .Io sforzo: in altre parole, permette di apprezzare le capacità 
di resistenza del soggetto: 
- nell'idea!le P2 deve es-sere ugua,Je o inferiore a PO, 
- la diminuzione del tempo di recupero o la diminuzione di P2 mostra 

i progressi in resistenza del soggetto, 
- questo miglionarrnento è sempre temporaneo e necessità di allena

mento. 
Sul piano della frequenza, ,J'al1lenamento descritto precedentemente 

permette una pratica delll.a resistenza molto precoce, a condizione che il 
soggetto accetti di essere rigoroso. Su un'ora di footing 1/4 d'ora può 
essere dedicato a;1la resistenza 'limitandosi a brevi accelenazioni su corte 
distanze, ed evolvendo strettamente nei limiti fis-sati: 110-120 pulsazio
ni (FMC). 
4 esempi pratici: 

Questo test è destinato ad essere uthlizzato da ogni speleologo che si 
interroghi sul suo stato di forma in vista d 'una uscita domeniaalle più 
impegnativa di altre. 

Permette sul piano individuale di seguÌ'I1e i propri progressi e di sa
pere se il proprio •allenamento è adeguato o no. 
- non si tratta di poter confrontare Jìra loro più soggett•i partendo da 

questo test, · 
- H aatl.colo d'md:ice non porta niente di più ed appare inutile, 
- ogni mod1ficazione dehlo stato genera·le (maJa:ttie, eccessi in genere) 

si ripercuote immediatamente sui d sultati. del test. Infine, ricordiamo 
che lo scopo di tutto ciò é l'acquisizione di una maggiore disinvoltu
ra e maggiore siourezza nelLa pratica di questo fantastico sport. 

Maria Laura Floris 
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