
SULLE FORMAZIONI TALCOSE DELLA VAL MALENCO

Trs. i diversi minerali che vengono estratti dalla Val Malenco e
industrialmente utilizzati ocoups. un posto di primo piano il talco. n
minerale vieDe ricavato da numerOse eave situate in diverse looalitA
della. Media V&l Malenco, deUa Val Lanterna e del1& V&1 Brutta; da esse
provengollO due tipi fondamentali di materiale talcoso, noti col nome di
« talco carbonaro ~ e « talco 8teatite:t.

I due tipi di talco della Val Malenco sono stati ricordati in un lavoro
di C. Ficai (1) apparso oel1942 nel Quale l'A. riporta Ie earatteristiche
ancbe degli &ltri talchi italiani distinguendo, per i t-alc.hi della Lombar
dia, un c talco bianco Valtellina:l> e un c talco grigio Valtellina •.

Nel 1956 in una pubblicazione a carattere minerario di C. Conti (2),
vengono ricordati e deseritti numerosi giacimenti di talco della Val
Malenco, Val Lanterna e Val Brutta; I'A. deserive giacimenti di «talco
bianco :I> e di c talco steatite) dando Ie c&r&tteristiche dei diversi affiora
menli e soffennand08i inoItre sui problemi della maeinazione del min~
rale e sulle sue earatteristiche teenicbe.

Scopo della presente nota eeli preeisare Ie carlltteristicbe mineral"
giche dei due tipi di talco su ricordati sottoposti a recenti ricerche (1).

Talco bianco c ca.rbonato ,..

n talco bianco c carbonato :t proviene da diverse eave: una di queste
esituata a monte della frazione S. Anna prcs.c;o Torre S. Maria, dove e
stata coltivata in passato una manifestazione di talco compreso in un
banco di roceia carbonata di colore grigio, immeno negli gneiss grigi
della media V&l .Malenco, immediatamente a sud del limite meridionale
delle serpentine: in questa giaeimento sono stati prelevati i campioni
per 10 studio.

Trattasi di un materiale ehe macrOflCopicamente si presenta di colore
bianco, Wora eon venature giallognole oeracee, con struttura ora com
patta. ora decisamente fogliettata a superficie liscia untu0S8.

(') D p~te lavoro ~ atato compiuto lOtto gli aQPiei e COD U «lntribut.o fiDAo
:lliario del Cot1.!igHo Nuionale delle Rleert.he. ..
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AI microscopio in sezione sottile si nota. l'intima associazione fra il
talco ed i e&rbouati; it talco, in letti sottili s.i alterna. ad interstrati di
calcite cristallina.; accauto a qllesti due minerali si osservano grnnuli
di quarzo e plagioclasio; quest'ultimo si presenta in individui assai lim·
pidi e ben conservau, geminati secondo 1& legge dell 'albite.

I cristalli hanna segno ottico positivo: I 'angolo massimo di estin
zione nella zoua simmetrica risulta di 12"-13" e corrispoude a quello eli
una albite quasi pura: cia estato anobe oonfermato daUe misure effet·
tuate at T.U. dalle quali risulta 2Vr = 80": si tratta pertanto di un pIa·
gioclasio contenente 70/0 An.

E' stata effettuata }'aualisi roentgenografica. del «talco bianco
earhonato:t eseguita col metoda delle polveri (3) (4) (5). Nella spettro.
gramma ottenuto, sonG nettamente identifieabili Ie righe caratteristiehe
del talco e della calcite, minerali presenti in quantH! preponderante nel
materiale talcoso, accanto a tre righe, abbastanza visibili, tipiche della
dolomite, ehe, in piccola QuantitA si aecompagna agli allri minerali.

Talco bilulco
Talco (8) Calcite (3) Dolomite (3)Torre S. Maria

d I d 1 d r d 1

8,7 • 9,4·9,0 8 - -
4,40 • 4,69 • - -
3,767 • - a,84 6 -
a,06O • 8,110 10 8103 IO -
2,882 8 - - 21881 10
2,667 2 2,590 2 - -
2,446 • 2,47 6 2,49 6 -
2,261 2 - 2,28 7 -
2,181 1 2,20 S 2,09 7 -
2,065 1 2,090 2 - -
1;88& • - 1,917 • -
1,846 • 1,86 S 1,868 8 -
1,710 1 1,725 2 - 1,801 7

1,686 1 1,650 S - -
1,518 2 1,620 • _. -
1,424 <I 1,40 2 - -
1,04 <I 1,89 3 1,044 • 1,12 •
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n talco bianco « carbonato » eli Torre . Maria ttopo all analisi
nni differenzia1 (6) ha dato una cnrva nella Quale i nota (fiO'. 1)

. intenso il fl n nnico caratt . .co della calcite tra 9(}()D e
1 . nella curra riman cherato il f1 d I talco che mani-
f ;a ve 95.

2

3
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.Fig. 1. - Curve termo·dif.lerenziaJi

1) Taleo puro del Vall : ~ vidente i1 flesso endotermieo del talco a 920·.
2) Talco «steatite) del Dos Seiaresa '(Val Lanter.na): il intenso il flesso endo

termieo della pennina a 920·; menD intensi i fleBBi della magnesite a 680·, della
-dolomite a 770· e del taleo a 980·.

B) Talco c: earbonato) di Torre 8. Maria (Val MaleneG'): il fl 80 endotermieo
-del taleo a. 930· il eompletamente maaeherato da qualJo pronunei tiBBimo della. calcite
~o iii manifesta alla temper tum.

4) Dolomia eri.stalIina di Torre . Maria (Val Ya1 eo).
5) Calca.re eristallino di Torre. . (Val Maleneo).



- 208-

I risultati dell 'analisi roentgenografica e quelIi dell 'analisi tennic&
dilferenziale, unitamente ai l'isultati dell 'esa.me microscopico da.nn() un.
orienta-manto nel calcolo della composizione mineralogica del materiale:
partendo dai risultati dell 'analisi chimica. qui sotto riportati:

I Q.M.

SiOl! 35,92 29,73
TiOl! ass.
Al20 s 1,03 0,50
Fe::Oa 0,13

Compo~iJIdone mineralogic..
FeD 0,70 0,48 indicativa mol.
MnO ass. Albite 4,1MgO 16,80 20,72 Talco 52,6
C.O 23,53 20,84 Doloniite 9,0K,O 0,05 Calcite 34,3N.,O 0,61 0,50
H,o- O,OS

100,0H.zO+ 2,30 6,34
CO, 18,49 20,89

99,64 100,00

.La composizione chimica della roccia carbonata cristaJlina che con
tiene Ie manifestazioni talcose erisultata 18 seguente (II):

II III

SiOl! 7,82 ass.

• TiOl! ass. ass.
Fe,Oa 0,15 0,10
FeC 0,85 0,19
MnO ass. ass.
MgO 2,16 21,13
CaO. 48,51 30,12
K,O 0,21 0,03
Na20 0,67 0,10
H,o- 0,10 0,06
CO, 39,66 47,78

100,03 99,51
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Tr&ttasi di nn calcare eristallino silicifero: in sezione sottile, infatti,
;&CC8.oto 8lla calcite cristallina si notano piccoli granuli di quarzo equal•

.die IipOradica l.a.m.ina di mica muscovite. In III eriportat& inveee 1& com

]>OSizione chimiea della roccia. tarbonat& cristallina di un adiaeente banco

ahe risulta privo di talco: i risultati oorrispondono a quelli di una dolo

mia cristallina.

'Talco grigio .. steatite~.

n talco grigio c steatite .. proviene da diverse localitA, particolar.
mente daJla Val Lanterns e daUa Val Brutta ed ba avuto in passato
denominazioni diverse come c steatite magnesia.ca:t 0 c steatite cloritica ..

a seconds del p:revalere della magnesite 0 di Ull roinera-Ie cloritico accsnto

.al talco. Cio si osserva ad cs. nelle manifestazioni talcose situate poco ad

oOCeidcnte dell'Alpe Dos Sciaresa. a quota 1900 circa in Val Lanterns..

n talco del Dos Sciaresa. 8i presenta maeroscopicamente di eoIGre

bianco grigio tendente talora 81 verde chiaro pallido.

Al microscopio in sezione sottile e ricolloscibile il talco per i tipic.i.

colon di interferenza elevati; spesso e intimamente frammisto ad un

nUnerale che per Ie sue cara.tte.ristiehe ottiehe e identificabile eon un
tennme eloritieo; esso si presenta in fonna di aggregati di lamelJe ineo

lori, eon hirifrazione assai bassa.: n .. = 1,575; l'angolo assiale ottieo e
molto piccolo, i1 segno ottieo DegatiVO. Tali earatteri si identificano con

quelli di una pe.nnina negativa (7). Disseminato nel talco St ha &nche un

-ca:bonato, solnbile in Hel concentrato caldo, ebe risulta. esseremagnesite;
non mancano piccole inclusioni ill un minerale opaco alla luce trasmessa,

fac.ilmente identificabile per magnetite.

ABehe il talco del Dos Sc.iaresa. estato sottoposto all 'esame roentge

nogra.fico col metodo delle polveri; uel radiogramma, accanto ad alcnne

.ighe attribuibili a1 talco so ne osservano llurncrose a.Itre, tipiche della

magnesite e del millerale cloritico.
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Talco Talco (3) MagnMite (3) Peopin. (8) Proelorite (3)
00. Beiar'" (Brindley) (Brindley) (Brindl,,.) (Brindley)

d I d 1 d 1 d I d 1

8,91 7 9,' 7 - - -
8,4.8 7 - - - -
7,01 7 - - 7,17 IO .,90 8

4,40 • 4,69 • - 4,78 10 .,65 •
8,651 • - 5,65 2 5,086 10 -
S,4f1b • - - - 8,48 IO

6.052 9 5,11 11 - - -
5,005 • - - - -
2,704 8 - 2,74 IO 2,867 • ~,797 •
2,671 8 - - - -
2,499 8 - 2,60 • 2,543 •• 2,546 •
2,471 7 2,47 • - - 2,442 •
2,074 • - 2,099 8 2,014 • 1,996 8

. 1,920 2 - 1,934 • - -
1,766 1 - 1,766 • - -
1,714. <1 1,725 2 - - -
1,682 • 1,67 • 1,697 9 - -
l,M7 1 - - 1,579 • 1,558 7

1,622 1 1,62 • - - -
1,606 1 - 1,606 • - 1,606 •
J ,4.76 I - 1,483 • - -
1,400 I - 1,403 • 1,406 8 I,BBd 8

1,381 1 - 1,33& • - -
1,510 1 1,815 2 - - -
1,065 I . - 1,0650 7 - -
1,048 1 - 1,04.91 • - -
0,9675 I - 0,9671 7 - -
0,956 I - 0,9504 7 - -
0,9131 • - 0,912& 10 - -

Per iI minerale cloritioo, nella tabella sono state riportale Je distallze

interplanari di una pennina e di una proelorite (3).
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La corrispondenza. trS: i di\"ersi valori di d uon e sempre perfett&j
SOIlO note infatti 1& grande varielA e 1& eomplessitA delle miscele possibili

nel gruppo delle eloriti (3), (7).
. La. composiziolle chimica del talco del Dos Sciaresa e risultata 1&

seguente :
IV Q. !'Ii.

SiOz 35,31 25,94
TiOz 0,20 0,11

AbOa 10,53 _,50
FezOa 0,50 0,13 ()ompolizioue minualogiu

FeO 3,85 2,35 judieatin mol.

MuO 0,99 0,61 Magnetite 0,3

MoO 27,21 29,88 Dolomite 10,5

C.O 2,80 2,19 Magnesite 7,_
K,O ass. ass. Pennina 32,5
N82 0,06 0,04 Talco 49,3
R,o-- 0,19 ---
HzO+ 11,06 27,00 100,0

CO, 7,46 7,45

100,16 100,00

Dal risultati deU'a.nalisi chimica e stata ealcolata, a titolo orienta
tivo, Ia composizione mineralogic& molare su riportata.

La composizione mineralogica del materiale talOO9O di DOEl Seiaresa,
ebe gil all'esame microscopico in seDone sottile si manifesta assai diversa
ds. quells del talco di Torre S. Maria, ecomprovata anebe dal comporlA·
mento del D1ateriale alJ'analisi tennica differentiaJe. Nella curv& otte
nutA (v .fig. 1) 8i osserva infatti un notevole flesso endotenuieo a 6000
seguito da altri tre flessi, pure eudotermici molto meno pronunciati, a
680'>,770'> e 930'>. II f1esso a. 600" eimputabile alia presenza della JlCIl.nina.,
quello a 680'> edoYuto alIa magnesite, quello a 770'> eattribuibiJe alIa pre.
senza di pieeole <IlumtitA di dolomite, e que1l9 piil. debole, che 8i manilesta
a. 931», 8i riferisee al talco.

Osservazioni conclusive.

1 risultati otieuuti sottoponelldo i 2 campioni di talco della Val :Ma
lenco all 'anal18i roentgellografica ed all 'aoal18i tcrmica. differem:iale,
oltre che 811(' ricerehe chimiche e microscopicbe, hanno pennesso giA sin
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d 'ora eli stabilire Ie sostanziali differenze esistenti tm i due tipi princi
pal.i di talco provenienti dai giacimenti eli Torre S. Maria e Dos Sciaresa.

I due ma.teriali sonG costituiti da assoeiazioni paragenetiche di mi
nera-Ii diversi: comnne ad entrambi e il talco, in percentuali variabili
e spesso Dotevoli; 1& presenza. degli altri minerali e da mettere in rela
zione alie differeuti oondizioni di giacitura delle manifestazioni talcose:
nel giaeimento di Torre S. Maria il talco si troV& in una lente di roccia
carbollsta cristallina ehe in prossimitA della manifestaziooe talC06& ha
i caratteri cbimici e strutturali di un weare eristallino grigio (an. II).
mentre in un banco adiaeente si passa ad una dolomia cristallina. vera e
propria (an. III). All'A1pe Dos Seiaresa., in Val Lanterna, invece, il
giacimento di talco si trova in roccia serpentinosa, se pur a.l margine di
leoti di roecia ca.roonata, pertanto non ci deve meravigliare Ia paragenesi
talco, pCllllina, magnesite, dolomite, magnetitc.

Nel corso delle ricerche, si e potuto constatare cbe per una rapida
e sicura distinzione tra i diversi tipi di talco della V. Malcnco (talco
c earbonato * e talco «steatite *) e partieolarmente indicato it metodo
roeutgenografieo delle polveri, in quanto permette una identificaz10ne
rapida ed inequi"oeabiJe dei eomponellti mineralogici ehe si aeeompa
guano al talco: dalla valutazlone dell'intensitA deUe righe di diffra·
zione si PUQ anche avere un ofieotamento abbasUllzs preeiso sui rap
porti quantitativi dei di"ersi minerali, eon 1& possibilitA di stabilire se
trattasi di steatite magllcsiaca 0 cloritica, oppure eli termini intermedi,
eon presen1,a cOlltemporanea di magnesite e clorite, OppUre di talco
c carbonato *.

L'analisi termica diIferenziale, pur presentando notevoli possibi
litA di indagine nel campo dei fillosilicati, nel caso di miscele talco-ear
bonati non pennette di ottenere risulmti deeisivi; infaUi neUe assoeia
.nom taIoo-ealcite, il f1esso caratteristico endotennieo del talco a 950'"
viene ad csscre completamente masc.herato dal pronunciatissimo flesso
della calcite che si sviluppa pure a 9000; altri inconvenienti del genere
si avrebbero per miscele talco-dolomite e talco-magnesite.

Soltanto nel caso di miscele talco·penuina it prollunciato .flesso en
dotermico a 600" manifesta l'indubbia presenza del tennine cloritico
accanto al talco.

Net prese-nte studio, the ha preSQ in eonsider-azione alcwli campioni
dei due tipici materiali taleosi deUa Val Maleneo, sonG stati precisati i
caratteri delle rispettive assoeiazioni mineralogiche; tuttavia allo slato
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attuale delle rieerche Don e possibile trarre eonelusioni precise ei.rca 1&
genesi delle dh'erse manifestazioni taleose oonne8Se eon Ie rocce carbo
nate eristalline e Ie serpentine deUa. VB1 Malenco. A cia si potes ginn
£ere quando saranno stati presi in esa.me &Ilebe gli altri numerosi giaci
menti di talco, cbe essendo in corso di proficuo sfruttamento pennettono
utilissime osservazioni sulle condizioni di giacitura del minerale.

Sara aHora. assai interessante stabilire dei confronti con Ie condi·
zioui genetiche dei ben noti giacimenti di talco delle Alpi oceidentali (8).
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I

Fig. J. - Talco cearbonato:t ill Torre S. Maria (Va.! MaJeneo). II talco, in aggrc
gali di minute lamine (parte lIuperiora della fota) e In paragenet!i eon
calcite cristallins.. (in blUl80 a aiwstra) a eon un plagioellUlio albitieo
(70/0 An) in gnllluli 'J)aui {uno di queeti e visibile III centro delIa foto}

.(tOO iug.).

}'ig. 2. - Taleo Clltea,tite:t di 1>01 Seiare6a (Val Lantema). II Weo, in lami.D.a

miuute, e in p&nIgenlllli tOil letti d.i 1lUlgnesite (lleura in alto nella foto)

e pennin& in lamella alllLDgatei a quem minerali ai trova a.oeiata ]a.

magnetite in minuti gt'lUluli neri (100 ing.).

Fig. 3. - Radiogrammi ottenuti tol metoda delJe polveri, (montaggio IIeCOndo VlI.D.

Arklli).
1) Talto c carbonate:t d.i Tone S. Maria (Val Malcoto).

2) Talco pUIO (Vallese).
3) Talco csteatite:t del Dos Sc:i.arfBa (Val Lanteroa).
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