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IIA POSIZIONE PETR,OGENETICA DI AIJCUNI FII]ONI

CORINDONIFER,I DEIJITA VAIJ SABBIOI-/A (VAIJSESIA)

Nelle rieerche petrografiche eseguite in VaI Sabbiola (Valsesia)
"(Bnnror,aNr 1954) ho indicato la presenza cli filoni feidspatici contenenti
'cristalli di corindone e di essi ho dato alcuni cenni descrittivi. Questi
filoni attraversano sia la formazione eruttiva basica, sia quella meta-
.morfica, conosciuta eol nome di kinzigitica (Novnnusn 1931), limitata-
mente alle parti marginali di entrambe (fig. 1).

Rocce corindonifere in val Sabbiola erano state segnalate da
FnaNcnr (1918) e da Coolna. e BarrarNr (1943). Anche Perrier aveva
preannunciato un lavoro petrografico sui filoni della val Sabbiola da
lui visitati col Prof. Fenoglio, ma detto lavoro non vide mai la luce. e
.comparve solo uno studio mineralogico sul plagioclasio di uno di questi,
-ehe diede occasione all'Autore d.i esporre la teoria delle deformazioni
ioniche (Pnnnrnn 1930). Altri affioramenti sono stati individuati nel
corso delle mie ricerche sopra indicate, tutti riconducibili genetieamente
allo stesso tipo.

Non mi ero preoecupato allora di trattare diffusamente di questi
interessanti filoni, perchd avevo affidato il materiale in studio al Dott.
Ferrarini. Essendo rimaste fino ad oggi inedite queste ricerche, rappre-
:sentate da indagini chimiche sulle rocce e sui cristalli di corindone, ho
.ritenuto opportuno, d'accordo col Dott. Ferrarini, riprendere I'argo-
mento, per chiarire in special modo la posizione petrogeneticb di tali
-filoni.

Le manifestazioni filoniane corindouifere.

Filoni fedspatico-corindoniferi sono presenti in val Sabbiola:
1) AIle Canepale, presso Massera; 2) in vicinanza d.el ponte sotto-

stante Salaro, lungo la mulattiera per Montata, entrambi tra rocce no-
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ritiche e dioritiehe;. 3) all'Alpe Campo,-tra rocee.metamorfiche identi--

ficabiti in gran parte con Ie << stronaliti > (AnrrNr e Mpr,zr 1900). Inoltre'

a Massera, si trovario campioni erratici, che, per la presenza nel luogo'

di depositi morenici, potrebbero provenire dalla parte pit alta della

vallq, forse anehe dall'Alpe Campo.

si tratta sempre cli luoghi assai vicini alla zana di contatto tra"

rocce eruttive basiehe e rocce metamorfiche, o, come nel easo delle Cane-

pale, nel contatto stesso (fig. 1),

I filoni non presentano grande potenza; quello di Montata, che ri-.

sulta tra i maggiori, raggiunge solamente cm. 40 dilarghezza. All'Alpe"

campo i filoni sono assai irregolari e spesso mal si distinguono dalla.

roceia incassante, ugualmente bianca e feldspatica. ma, a differenza'

della roceia filoniana, granatifera.

I-ra composizone mineralogica d espressa dalla seguente tabella: 
'
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Il plag'ioctusrio si presenta, sia in eristalii irregolari abbastanza'

grandi, scarsamente geminati secondo le leggi dell'albite e dell'albite-

perielino, sia in aggregati microgranulari, non geminati' Solo sui primin'

malgrado l,estinzione sempre ondulata e le lamelle deformate per azioni

dinamiche, d possibile eseguire determinazioni alla piattaforma univer--

sale, che portano ai valori indicati nella tabella, ottenuti sia portando'

in. proiezione stereograiica i poli dei piani di geminazione e di sfalda--

tura e utilizza.ndo la tabella 2 di Rnnvslno (1931), sia attraverso la de-

terminazione del valore 2 V. I cristalli piccoli circondano quelli grandi

e costituiscono una specie di pasta di fondo, simulando cosi una tessi-'

tura aplitico-porfiriea. Si tratta invece, per I'andamento direzionale

d.eli,aggregato microstallino e per la visibile eementazione da parte di.

12n Montata

41n Canepale

35n Massera

13n Alpe Campo

42n Alpe Campo

11-16' Norite

21-22 Diorite

6 erratico

20-23 Stronalite
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€sso di fratture dei eristalli grandi, della cristallizzazione di soluzioni
che hanno circolato nella roccia filoniana dopo la sua consolidazione.
r-ra tessitura che ne deriva pud quincri definirsi brastomilonitica (fig. 2).

L'ortoclas'io d assai torbido per alterazione nei campioni erratici di
Massera, d inveee pir) fresco con netta struttura micropertitiea nelle
rocce di Alpe Campo. Ir'angolo axsiale ottico 2 V d ali *64o,

r minerali femici o mancano in modo assoluto, o sono ratripresentati
da poca clorite a Montata e ad Alpe Campo, solo eccezionalmente (12n)
"da qualche piceolo cristallo di orneblend,a.

rr quarao e ra sitlimanite si trovano solo nei eampioni di Alpe
'campo, il primo esclusivamente nella roccia 42n. si tratta di relitti di
materiale gneissico inglobato. Sono infatti corrosi e semiriassorbiti e la
;sillimanite, tranne qualche cristallo pir) interno, d trasformata in seri-
"cite (fig. 4). Tale trasformazione d pressochd totare nel campione 1Bn.

Il corind,one d spesso in cristalli esagonali, di colore grigio, con di_
mensioni che variano da alcuni decimi di millimetro a qualche centi-
.metro. rn sezione sottile i cristalli appaiono zonati, quasi ineolori, rara-
mente pleocroici dal bruno-grigio aI bruno ehiaro. Assai netta d una
pseudosfaldatura secenclo {1011}.

r-.,,'anaJisi chimica eseguita su cristalli di Alpe campo (Anal. Dott.
-Ferrarini) d la seguente:

sio2
Al2o3

F e2O3

CaO

KzO

9,46

84,87

3,23

1,13

r,73

70{'42

caratteristica la sostituzione della parte periferiea di molti cristalli
'con un aggregato micaceo. A volte la sostituzione d quasi compreta e da,
luogo a un fenomeno di totale pseudomorfosi (fig. B). per tare fatto,
.malgrado l'attenzione di non introdurre nella sostanza analizzata parti
'di corindone alterato, non d da eseludere che materiale micaceo, insi-
luatosi tra i piani di pseudosfaldatura, sia in essa ugualmente presente.
. i spiegherebbero eosi le sensibili quantitd, di SiOz e K2O.
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Dato che I'aggregato micaceo d.erivato d'al corindone ha colore

bianco tendente al grigio verdastro, mentre il feldspato e I'alterazione

micacea del feldspato hanno colore bianco, d possibile separare meeca-

nicamente Ia parte legata al corindone. Ir'esame microsCopico d.i questo

.materiale separato fa vedere una grande preponderanza di minerale

micaceo sia in laminette suffieientemente grandi da poter eogliere, con

osservazione conoscopica, la figura d'interferenza, sia in aggregati di

minute. squamette. Gl'indici di rifrazione, sia delle lamine pil) grandi,

sia di quelle pir) minute, sono risultati i seguenti:

a - 7,556 p - 1,587 y - 7,593 (! 0,001)

Detti valori corrispondono a quelli assegnati alla mica museovite;

che sono perd dello stesso ord.ine di grandezza di quelli dell'illite.

- Oltre aI minerale micaceo, compaiono anche rari granuli minuti a

basso potere 
-birifrattivo, 

che con liquiclo n =' 1,538 mostrano un indice

leggermente superiore e uno inferiore a quello ilel liquitlo stesso e si

potrebbero' attribuire a plagioclasio aeido.

Un'analisi chimica eseguita dal Dott. Ferrarini su tale materiale,

proveniente da Alpe Campo, ha dato:

SiOz
al2o3
Fezos

CaO
Mgo
NazO
KzO
IIzO*
HzO-

4r,70

.44 ,65
1,31
0,60
0,14
0,60
7,09
4,50

0,13

L00,72

L'analisi.rientra senza dubbio nel campo delle muscoviti e la per-

centuale.non elevata di acqua di cristallizzazione esclude un'illite pura,

che di solito presenta H2Of superiore a 6/o (Gnwtrr' 1953)'

Uno spettrogramma di polvere eseguito con camera 114,6 nm', ra-

diazione Cor<x su aggregato orientato, ha posto anch'esso in luce, oltre
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a un minerale a 10 A di tipo muscovitico o iliitico (Nlanr,snurur lgBZ),
anche del feldspato (BnrNolnv 1951).

un diagramma eseguito con diffrattometro Hilger e radiazione
cu6 ha messo in luee che I'interferenza di 7o ordine 9,gg ha intensitil
notevolmente minore di quella di 2o ordine b,08, come normalmente ac-
cade per le muscoviti.

Lo stesso materiale di alterazione d stato sottoposto ad analisi ter-
mica differenziale (D. T. A.). La curva ottenuta presenta un minimo
iniziale e'dotermico a 1500-160" poco pronunciato e un secondo minimo
endotermico a 550o.

Dato che il minimo a 550o non eompare neile muscoviti, anche se
si tratta di frazioni oltremodo minute (Ml,cr<nNzrn R. c., Mrr,Np A. A.
1953 A e B), mentre si presenta in tale posizione nelle illiti (Bnruor,nv
1951, pag. 147), si pud pensare all'esistenza di illite accanto alla musco-
vite.

Conclud.endo, caratteristiehe degne di nota delle rocce corindoni-
fere esaminate, sono: la presenza di relitti di rocee assimilate, i visibili
segni di azioni dinamiche postcristalrine, sia nei plagioclasi, che nel co-
rindone, la circolazione di soluzioni fetdspatiche,.che hanno prodotto la
trasformazione del corindone e completato Ia struttura blastomilonitica.

Gomposizione chimica e posizione sistematica delle rocce studiate

Analisi ehimiche dei f i loni corindoniferi:

SiOz A lsO3 Fe2O3 FeO CrO MgO Nr2O t i ro  HrO*  H2O-  somrna

Montata 59,20 27,9A 1,91 1,10 8,bS 1,86 100,5b (An. tr'errarini)

Massera 59,66 26,70 0,48 0,29 0,g2 0,10 b,98 6,12 0,61 0,040 100,g0 (An. Bertolani)

Formule magmatiche secondo Niggli:

Montata

Massera

al, fm
o l r t  D r l

58,2 2,9

si

208

221

c

4 '' t '

3r1

alh

33r0

35r8

0,12

0,41

mlt cl.f*

0,83

0,23 1r0g

La composizione chimica delle rocce corindonifere d in perfetto as-
cordo con quella mineralogica; nelle formule magmatiche si notano in-
fat t i :
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a) I'alto valore d.i oZ.

b) la bassa percentuale di fm e c.

c) la variabilite di k a seconda che si tratti cli roccia eselusiva-

mente plagioclasica o plagioelasico-ortoclasica.

I-.ra posizione sistematica di queste rocce d, in linea di massima,

quella indicata da I.llwsoN (1903), che per primo descrisse filoni corin-

d"oniferi ad oligoclasio di Plumas, chia.rnandoli appunto, dal luogo di

origine, << plumasiti >>. Lawson esegui I'analisi chimica sul solo plagio'

elasio, ai risultati sommd Ia percentuale di corindone esistente nella

roccia, misurata per via microscopica e portd tutto a 100, ottenendo i

seguenti valori:

SiOz Alz0e CaO

51,80 35,39' 4,55

Na2O HIO somma

6,82 L,45 100,00

In questo modo si pud avere un'idea della composizione chimica

ilella roccia, ma si eade certamente in errore per lo stato di alterazione

del corindone, che non pud essere introdotto solamente come Al2Os. L,a

cortesia del Prof. Turner, che, molto gentilmente, ha inviato, unita-

mente aI lavoro del Lawson, un campione della roceia corindonifera di

Plumas, ha permesso di accertare anche in quel campione il fenomeno

di sostituzione del eorindone da parte di aggregato mieaceo. Sempre sul

campione inviato da Turner, malgrado L'avanzato stato di alterazione

clel plagioclasio, si possono osservare strettissime analogie di struttura

e di composizione mineralogiea coi campioni'della VaI Sabbiola. Deter-

minazioni al Fedoroff sul plagioclasio hanno dato:

/o An- I 2V - a8O"

Mancano invece segni di azioni dinamiehe postcristalline.

Seconclo L,s.wsoN (1903) e secondo TunNpn (1955) si tratta di roece

filoniane del magma dioriticb differenziate in senso acido. Gli esempi

di tali roece filoniane sono pochi: oltre alla roccia originaria tli Spanis
Peak, Plumas County, California,'studiata da1 Lawson, abbiamo una
plumasite del Natal, descritta da Du Torr (1918) e eitata d.al I-./awson e

i filoni della val Sessera (I-rnr,rivnu 1812, CossL 1879, 1881, GoNwanu
1897, Lncnorx 1903, FnLNcrrr 1918, Mrr,r,osovrcn 1927). Questi ultimi
presentano spiccate analogie, direi quasi identiti, con quelli del pre-

sente studio, sia per la eomposizione mineralogica, sia per le condizioni



- 126 -

di giacitura, mentre di tipo tutto, particolare sono le eosid.ette < sesse-
raliti >, che, dalla descrizione degli autori, risultano essere gabbri anfi-
bolici a corindone.

I.lawson parla sempre di << allotriomorfic granular aggregate of
acid-plagioclase with idiomorphic crystals of, corundum >> ed. esclusiva-
mente plagioelasiei sono anche i filoni della val Sessera, ma nel tipo del
Natal compare anche I'ortoelasio.

Ammettendo la presenza del feldspato potassico nelle plumasiti,
tutte le rocce feldspatico-corindonifere d.ella val Sabbiola si possono
ascrivere a questo gruppo.

La posizione petrogenetica.

I-,la formula magmatica, logicamente, porta fuori dal campo delle
rocce eruttive, verso i sedimenti argillosi, nella rappresentazione te-
traedrica del Nracr,r (1936). Non v'd dubbio che questi filoni costi-
tuiscano un'anomalia petrografiea, che si pud pensare come differen-
ziazione acida, soggetta a ibridazione, delle rocce femiche costituenti la

zona eruttiva Ivrea-Verbano, benchd non si possa escludere una genesi

per mobilizzazione feldspatica degli gneiss kinzigitici. La posizione di
queste rocce nella zona di contatto tra le formazioni sopra nominate
pud essere favorevole a entrambe le ipotesi. Certamente Ia parteeipa-

zione degli gneiss kinzigitici d provata non solo dall'eccesso di allu-

mina, ma dal ritrovamentq in alcune d.i queste rocce, di piccoli lembi
gneissici semiriassorbiti e profondamente trasformati.

I-:'inquadramento in un tipo magmatico d reso pir), tlifficile anche

dalle modificazioni postcristalline, che spesso Ie rocce corindonifere
hanno subito. Quella che potrebbe sembrare a prima vista una tessitura

aplitica, d invece il prodotto della cristallizzazione di correnti feldspa-

tiche, che hanno attraversato, spesso con direzione preferenziale, le
fratture postcristalline formatesi nei cristalli di feldspato e di corin-

done I ma, mentre questo apporto alcalino ha formato, tra i feldspati,

albite, quando d venuto a contatto col corindone, ha prodotto, per via

metasomatica, mica muscovite, provocand.o anche la trasformazione to-

tale dei cristalli di corindone.

Iro schema di trasform azione d il seguente :

(K,Na)AlSi3O8 + AI2OB *HzO - (K,Na)AI2(OH)2AlSiBOro
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La circolazione feldspatica potrebbe essere il prodotto di mobiliz-

:zazione ionica nella stessa roccia fildniana, ma potrebbe anche risentire
.dell'apporto di sostanza dalle rocce incassanti, pure feldspatiche; nel
.'qual caso il chimismo originario della roccia verrebbe notevolmente

mod.ificato.
In complesso le rocce filoniane corindonifere della val Sabbiola ri'

.sentono di due anoni successive, che hanno modificato I'origi:raria com-

posizione: la prima di carattere sintectico, avvenuta nella fase magma-

tica, ha causato I'ibridazione del magma e I'eccedenza it allumina; la

:seconda postcristallina, d legata alla mobilizzazione ionica e ha portato

..all'arricchimento di alcali. La prima azione d successiva al consolida-

mento delle grandi masse eruttive, per lo pii basiche, ehe costituiscono

la formazione Ivrea-Verbano. Infatti i filoni attraversano, coine a Mon-

tata e alle Canepale, Ie roece intrusive di questa formazione.

Cronologicamente abbiamo prima iI consolidamento della massa

magmatica principale, che ha dato luogo sopratutto a noriti, gabbri e

;dioriti. Q-uasi contempo{aneamente nella zona del contatto si sono ve-

rificati fenorneni di vergenza tra le rocce magmatiche e quelle meta-

morfiche e nella formazione metamorfica degli gneiss kinzigitiei si sono

.avttte intrusioni magmatiche di notevole entitd, che si sono fatte strada
'tra i piani di scistositil, formando i cosidetti gabbri zorLati di Anrrur e

Mm'zt (1900), classificabili come gabbri anfibolici, spesso anche come

.anfiboliti, per la decisa tessitura orientata. I:e composizioni chimiea e

miqeralogica differiscono di pochissimo da quelle delle rocce gabbroidi

-della formazione basica, ma Ia particolare posizione d'inserimento nelle

metamorfiti, ancora soggette, durante f intrusione, ad azioni dinamiche

notevolmente intense, d la causa principale della tessitura orientata,

indice di consolidamento sotto pressione direzionale (stress).

I filoni corindoniferi sono successivi a queste manifestazioni, ma

rappresentano Ia continuazione del magmatismo in una fase differen-

,ziaLa e ibridata. Essi si possono considerare della stessa etd, delle altre

manifestazioni filoniane acide presenti in val Sabbiola sotto forma di

pegmatiti o cli tipi quasi granitici, che hanno risentito in modo assai

minore di azioni sintectiche.

Di genesi pir) cornplessa sono invece Ie rocce feldspatico"granatifere,

-a volte sillimanitiche, indicate da vari auto ri col nome di stronaliti.

{ome ho potuto aecertare in ricerche attualmente in corso nella zoia,
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si tratta a volte di coneentr azio'.i neosomiche di un metamorfismo
d'iniezione preercinico, che passano gradualmente a gneiss metatectici
veri e propri. Tali concentrazioni hanno spesso struttura granulare e.
colore bianco latteo; a differenza dei filoni plumasitici, pegmatitici
e granitici, non hanno nette delimitazioni, ma, come ho detto, e cornc
ebbi gid occasione di segnalare, (Bunror,aNr 19b4), passano gradata-
mgnte a gneiss di catazona, formaudo spesso con essi una morleplice al-
ternanza. A volte perd rocce di analogo aspetto derivano anche d.al-
l'iniezione di un magnatismo filoniano pii reeente.

r fenomeni postcristallini, che hanno portato alla ricristarizzazione.
feldspatica, e alla trasformazione micacea d.el corindone, sono di etd,.
posteriore, dato che sono stati preceduti da fenomeni di deformazione,
e frattura dei minerali formatisi in preceden za. T-rc vene feldspatiche
infatti cementano spesso parti fratturate di un unico cristallo.

Benchd non sia qui il caso di affrontare il problema dell'eti della.
formazione eruttiva basica, sul quale avrd occasione di riferire in altra
sede, le due azioni metamorfiche cui sono stati soggetti i filoni corin-.
doniferi: quella di ibridazione e quella di deformazione, appaiono net-
tamente distinte nel tempo e possono essere attribuite con clifficoltd a
fasi diverse di uno stesso ciclo orogenetico; infatti la spiegazione pid_
logica d che la massa erirttiva basica sia legata al magmatismo ercinico.
rn seguito a raffreddamento si sarebbero avute fessurazio.'i per contra-
zione, seguite dal riempimento da parte dei residui magmatici gia, dif-
ferenziati.

La deformazione e la frattura dei feldspati e del corindone si sa-
rebbero quindi avute durante l'orogenesi alpina, che, anche in val sab-
biola, eome in altri territori delle Alpi, ha fatto sentire ra sua azione,
per lo pir) debole, sulle compagini metamorfiche e sui filoni in esse
inclusi (ANlnn.rria 1954). successivamente si d rnanifestata la mobiliz-
zazione ionica, che ha portato, nei filoni corindoniferi, alla cementazione
delle fr"btture e alla trasformazione del corindone.

R I A S S U N T O

Sono stati esaminati i filoni felclspatico-corindoniferi tlella Yal Sabbiola (Val-
sesia, Prov.. cli Vercelli). Alcuni sono costituiti essenziaLnente cla, oligoclasio e eorin-
tlone, altri tla oligoclasio, ortoclasio e corintlone, ma tutti possono essere classifieati
come plumasiti nel senso cli Lawson. Non d raro trovare in essi relitti, in eui figu-
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.rano specialmente sillimanite .e guarzo. Azioni postcristalline hanno tleformato e

apezzato i minerali originari, proctotto tietistalhzzazione tlel felclspato e trasfor-

mazione clel corinclone in aggregato micaceo pseutlomorfo.

In base alle osservazioni macroscopiche e nicroscopiche b possibile attribuire i

t'iloni alltultima fase tlel magmatismo, presumibilmente erciuico, che ha alato ]uogo

..alla.formazione basica Ivrea-Verbano, Ire azioni postcristalline apparteirebbero in

-tal caso al-periodo rli eorrugamento alpino.

Isti,.tuto ili Mineralogia d'el,l,'Uni'aersi'td, d'i' Modena. Setternbre 7956.
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EERTOLANI M.. La posizione ecc. "hend.  del la  S.M.I . , ,Vot .  k I l I  -  l 'av.  I

5"sz '

Fig. 1. - I tre affioramenti di plumasite nella val Sabbiola: 1) Canepale,

2) Montata, 3) AIpe Campo. La iinea punteggiata incliea la separazione tra

rocce eruttive (a oecidente) e roece metamorfiehe (a oriente).

Fig. 2. - Campione

Nicols incroc. 70 X

12n (Montata). Struttura blastomilonitiea.



BERTOLANI M. La bosizione ei l j . n Reod.  del la  S.M.L ' ,  Vol '  XI I I  -  Tav.  l l

(Massera). Cristallo

sericitizzato.

di corintlone quasi totalmente

(Alpe Campo). Relitto ili sillimanite in parte

citizzala.

Fig. 3. - Campione 35n

Solo polarizz. 121 ;

F i g .  a .  C a m p i o n e , l 2 n

Solo polarizz, 28 X




