
GIULlA!W PERNA

UNA NUOVA APPARECCHIATURA
PER LO STUDIO DELT.JA DECltEPITAZIONE (I)

di giacimenti 1llC6Q+
iuca8sati nelle roceO"

l'Ì il una serie
quarzo, cnlcite,

Adige
barite,

RIASSUNTO. - Nel Tn.'IJtillo·Alto
epitermali a. galena, l.>Ieuda, tluorite,
m('tamorfiehe, illtrush'e ed effusive_

11 problema della dctermimu:iOlle della csatta telllperatùra di formazione di
quest,i giaciment,i il di 1I0te\"01e importanza; il staw perciò tcntato il metodo della
omogeneiz"-'lziolle delle inelusioui liquido-gnssose_

Purtroppo soto rara.llleute i minerali sono traspnrenti, per eui ;si è dovuto

ripiegare sullo studio decrepitornetrieo. Dopo aleullc f)l'o,-e con uppnrecehio sem
plifiellw, il stato costrllito uno srrument{) di elel'ata, precisione con cui vengono
registrllti simultaneamente sia. 1:1 ternperalurn che gli scoppi.

Vicno descriuo lo strumeu1.o, le prOI"c effettuate su minerali provenienti dalla
llliniora di Con-ara, e si dillCllte sulle pO!Sl!ibilità di applicazione dello strumento
nel c,nnpo delln geotermometria.

SU~MARY. - III Trentino·Alto A,lige, ili the Alpine area ot nort,hell8tenl

It~IIJ, there '.Ire mali)' meso-cpithermal minerlLlizcd \'eills in mel'lI11orpliie, ili"
trllsi"G :IUÙ cxlrusi,-c rllcks.

Aeeordiug te I!le most. recent liternture, Ihe origiu of Ihel;ll "cius has to be
rcferroo eiU'er lo the hcreJllillll magll'atillm or to the Alpine ll1agmll.tie c)'ele.
Tha Illost freqllcut ores llnd Itlillerals arc galena, sphalerite, fluorile, quartz, ba·
rite ami calcite.

In ordcr te assClIS the temperature of fonuntion of these mincr,ll dcposit8,
wc have e"alllincd fluid incln~iOllS b)- thc liomogcneization method.

In two milles, Co,,-an'l (1fublfflstein near !WIZ.....110) ahd Vi~nola (near Trento),
wc h:lve tOllild trauSI)arellt Il,illoral11 with gas-liquid inclusiOllS.

In other "eins there arc no transllll.rcnt millerals, or if t!lcrc nrc, their fluÌ(1
inelusions 'lre too small. :Por t.his reaSOll, wc h,we reserled lO the decrepitation
methoù. At iirst Il'e lla'-e used a simple ùeerepitation apparatus, then, with the
finaneial lI8sistnnee of Cou8i{Jlio Nazionale {Ielie Ricerc1le (Nat;otlnl Resenrch
Couneil), a new (lecrepitation llmplitier-reeordcr hlls beell eon8lrueted.

Plato III shows the complet.e eqllipmcnt; on the lcft side is the doerepitation
apparlltus llud on right side t.he homogeneizatioll apparatull: the latter is eom
pOSll(l of a J..eitz mieroseopo with heating stage and therltloeouplc.

(') Lavoro escguito con il contributo del CNR., presso il Labor:ltorio Geomi
nerario della Regiolle Trentino-Alto Adige.

R.ndi."nl/ S.I.M.P.. "
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Ù~'erepitHtion te"'pcnlturc was

n'~'eh:Ulic,,1 strengoth ot fluorite

",ith optieal fluorite trom Corl'ara, the
is 150·C, ehllllging sil.c and wcight of

Plat(!.'! IV and V 811011' in detail the COllllllete decrcpitatiOll lI111plìficr.reeorder.
The foliowillg are tho eompouclii pari.'!:

I) :Feeder ami stabilizer.

2) Variuble Irullsformcr.

3) 220 lo Z4 "olt tr'lIlsforlncr.

4) lnlcl"changeal)Jc fumaca for tlle dccr.epitation of tile slll"ple~.

5) Pic1.oelcetrie mierophone.

6) Pre"mplificr ""d lupe rceordcr.

i) Rderellce thcrllloeollples in Dell'a. "c!!scl.

8) CllUllge'Ol'cr l;witeh ami. thermoc?uplc COllllcetors.
9) Elcctrorneter ami <ln,plificr.

IO) Two ChllllllCI.'! rceonler.

Il) Photolllultiplicr high \'olttlge 8llpplJ.
12) lntcrchangcable (urllaco for tllcrrnolumiucsccllce Icstg.

13) Pholollluitiplier.

14) Eleelronic decade COllutcr.

15) C'llillration potcntiomctcr.

We ha,'C made " set of 66 tUlI>;
hOlllogcneization temllCrHture of whieh
the i>:lInple alJ(1 the heating speed.

8izo \'llrieù from 4 to 1,2(; mi1timeters, heating speed from 100" to :!5·C per
millute, "Hl! weight. from l lo 3 gr:JlllS.

8igllific>lnt differl'uecs ",cre not foullù;
:!40 ::!: :W·C. Thc cxcess coeffidellt due lO the
was 90·C.

Plates I and 11 sloow two tipical decrepitation rt.'«lrds (fluorite from Coro
"<Ha). The eUrI'C T er(lssing tlle di'lgrllltls represellts the teUlllerMurl'. The intero
val betll'CCH t",o vertical heal'Y lìltes is aholll 50", thc ehart speed is 1 inch for
minute. D, is lhe fir~1 decrepitatiOll, O, is the secolld dccrepitHtiotJ, O, is tho
Iast. ono; D" wlrieh is due lO sceond<lr)' illclllSiollS, does llOt ah""Js "ppe:!r. R is
a tloise due to lhe tmffie OH the road. N in tlre llumber of dcerepillitions (1
steep = IO decrepitaliOllS), the 1)" eun'C eorres]Jollds to t.heir integrai.

1'ho experìmcnts lllHde up-to·Jate, 'In' noto suffieient for 'I eomplete ae·
-quaintanee with tho decrcpitornctric mcthod. Therefore further in\"estig:Ltions Me
nceess'lry. Alrelldy 1ll. lhe present slagc, holl"e\"er, ,.. lo\\" relllllrks about the equip
'Ilent ,md its use lite possible.

l° The choiee' of lire illstrn",cnts anl1 their setup are "er)" i"'portllnt.
2· Tlte ~lllllpl€' Illust. be p)llced eXllrtl)" in lhe eenter or the fuhmee, ami the

lherlllocoupl(\ in tlte ruil1dle of t.he sample. This i~ l'eee~s'lr'y, I)eeause tllere
mfLr be some differellrCll iII lemperHture hetweell (lifferel1t poin\s of tho
sample.

3· 'l'he graill si"'-C does Ilot l1ffcet the reeon\ed tempcrature; bigger sizes pro·
duce sl.ronger doerepitl'tiollS.

4· 'l'he wcigh\. of the llMnple aoO!! Ho\. aUcet the reeorded tempernture: the
larger is tho quantit,l", the more frequellt are deerellitations.
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;)" Henlillg spoo(l docs noI. uffcct beginnillg of the decrepitation. Whith higer
heating spt'Clls strongor doorpil~llio((s aro rccorde(1. For Ihis reason high
speeds I:uve to bo preferred.

6" TIJe corrccliOIL coefficient, which is required when eomparing IJOUlOgeneizlltiOH
ani! ileerepil"tion temperaturcs, probably i8 IlOt the !;lI.mc for differellt
instrumcuis: :lo prc'·cntil'o ClliibratiOIl musI. bo done.

7" The corrcetlou cooffieicllt is Hot the same for ali millerals.
8" The reprodueibililY is ::!:: 20"C.

9· ;)'f:m.r dctermiuations hm·c lO be made lo obtain a meRU ,·ulue.
lO" Some supcrgeuie minerah (leerepitate too..Por this rcallOn the genesis of a

minerai usuallr ClUlIwt be deteetcd hr this method.

Il" Microscopi" studics of tho s."lmple lire III\\'a~·s lIcccsMrr. Onlr if prit1lar~'

iuclusions lire prcscnT., the deerepiution teUlperatures '''Il)' be rclated lO
temperature of formation ot the mineraI.

12· [mportll.nt :uc nol oul)' Iho lomperatnro Ilt whieh deerepilaliOll begius, but
alllO lite- lùgest temperature at which Ihcre are stili deerepitationSj fur·
IhcrlllOre tileir inteu.'lit)', Humber, etc.

1. - Premessa.

Negli ultimi anni, per merito sopratutto dell 'Ente Regione, gli
studi sui giacimenti minera.ri dci 'rrentino--Alto Adige han 110 avuto un
notevole potcnziamento, portando a risultati di grande interesse.

Vogliamo qui ricordare la pubblicazione dei due volumi dedicati a.
L' 11ldlfstria- ."Uìncra.rW 7lcl1'rcnthlO-Alto Adige e i quattro volumi degli
Atti dcl Smposi.tnn 111terllazumale snì GUtcìmenti ALineral'i delle Alpi.
Oltre agli studi lllo11ografiei sui singoli giacimenti, sono state promosse
anche ricerehe spcttrografiche (DflSSAU G. - PERNA G., 1968) ed isoto
piche (in corso), cd è stato ora istituito un f..abol'atorio Geominera.rio
ehe, tl'a l'altro, inizierIÌ studi geochimici a vasto respiro e la reda
zione della. Carta 'Mineraria della Regione (PER~,' G., 1968b).

Si è potuto constatare la notevole varietil delle mineralizzaziOlli,
sia per genesi che em. :Molti problemi sono stati risolti, ma., come av
viene spesso nel ca.mpo scientifico, ne sono sorti di nuovi ehe richie
dono tùteriori ricerche.

Tra questi è certamente quello dcll·etlÌ dei gia.cimenti filolliani
meso-epitE>rmali a fluorite, barite, quarzo, clllcite con galcna. c blenda
subordinate, ineassati nella formazione delle. "ulcaniti atesine.

Secondo alcuni autori (FUGANTI A., l\fORTEAKI G., VUIl,LER)IIN F.,
GIUSSA]';I 1\., LEONARDELLT A.) essi sarebbero legati a.l ciclo alpino, mcn
tre altri (DI COLIlERTAI.l>O D., DF.SSo,\U G., PERI':A G.) li collegano al
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magmatismo ercinico che ha dato i p\utonÌ granitici e le effusioni della..
piattaforma porfil"iea. atesina et).

Altro problema. di Ilotevoie interesse, in pll.rte connesso al primo, è
quello della temperatura di questi giacimenti e di quelli analoghi nella

sottostante formazione delle mctamorfiti (Paleozoico inferiore o forse
Prepaleowico).

Si t·mtta di un notevole complesso di filoni coltivabili o eolti
yati; nelle metalllorfiti si hanno: Vignola, Valar, Cima cl 'Orno, Cin.
quevalli, Corvara, etc.; nelle vu[cllniti: PrestJtvel, Vullarsa di [,aives,

Case a Prato, Terlano, Nogarè, Quadrate, Ma-rigole, Valcornel'f1, ecc.
Più spesso si tratta di filollcelli od indizi di nessuna. importanza

minerlll'ia, ma. che, ]>ennettendo correlazioni, completano il quadro delle
milleraliz7.Hzicni e forniscono intel-essanti dllti giacimentologiei_

La termalità di alcuni di questi giacimenti è nel complesso definita
ma rimane aperto il problema della determinazione dell 'esatta, tempe
ratura. di formazione dei singoli minerali, elei gradienti e delle diffe
renze tra le varie mincralizzazioni.

E' stato tentRto il metodo della omogeneizulzione delle illelusioni_
liquid(}-gass~e, pel' il quale si l'ichiedono tuttavia minerali trasparenti,
che si rinvel1gono però raramellte. Solo per due miniere, quelle ùi Cor
"a l'a in Val Sarelltilla e Vignola in Valsugana, si SOIIO potute fare-
detel'lIlillazioni, ottenendo i seguenti risultati:

F'luorite ottica di Corvara
Blenda di Corvara

Barite di Vignola

1500
145 -+- J500 (Newhouse, 1933)

145Q

Allche dalla zona di Cinquevalli sono noti bei cristalli cubici di
fluorite, per quanto ormai, esselldo abbandonata da anni, sia stata già...
spogliata dei migliori esemplari. Rcentelllcnte si è trovato qualche cam
piolle di fluorite cubica trasparente anche in altri giaeimellti nelle vul
caniti ma nel complesso i dati ottenibili sarebbero comunque molto·
scarsi, ili confronto ali 'elevato numero di minel'alilzazioni lIote, le quali
in genere nOIl forniscono mille.oali sufficielltemente trasparenti, o con
inclusioni abbastanza grandi.

(.) Vedere in proposito i lavori presentati al S~·lllpoilillll1 Tutern:l~iouale sul
Giaeillicuti ~lillcrari (Ielle Alpi Il ri}lortati negli Atti.
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E' noto che riscaldando un cristallo contenente inclusioni liquido.
J,"lllJOO6e, ad Ulla. certa. temperatura scompare una delle due fasi (0711.0

geJleUzalw'U). Innalzando ancora. la temperatura, aumenta brusca
mente la. pressione del fluido sulle pareti della cavità ed il cristallo in
breve scoppia. (decrepita.z.inne).

Apportando opportune correzioni, si passa. dalla. temperatura di
decrepitazione a quelJa. di omogeneizzaziOlle, assunta C(lme temperatura
minima di formazione, Il meno di ulteriori piccole C()rrezioni per la pres
sione esistente al momento della. formazione.

Si sono iniziate dapl>rim8. prove con il deercpitometro ad olio di
D~:ICJjA (1965), che si presta l>erò solo per determinazioni isolate. In
seguito Ile è stato costnlito uno a. secco a riscaldamento elettrico, nel
quale il cristallo viene pOlSllto sopra lIna coppia termoclettl'ica (PER:"A,

J968a), Questo stl'umento è più Iwatico c I>cl'mette detel'lllillllziOlli più
.accurate ed agevoli Illa è a.nch 'esso insufficient.e per uno studio siste
111atico. E' basato infatti sul controllo dsivo, si può impiegare solo Ull

frammento:> pochi fl'ammenti per volta, e si rendono indispensabili nu
-merosissime misure, che richiedono grande attenzione e molto t!c"mpo.
l'ur dando indicazioni di eui è difficile giudicare l'attendibilità.

2.• Descrizione del decrepitografo.

Si è I>l'nsato pertallto di costruire uno strumento registratore ed
ottenuti i fondi dal C.X.H. P<'r interessamento del Prof, Angelo Bianchi.
allora presidente del Comitato per le Scienze Geologoiche e Jlincrarie, si
-è passati alla fase di progettazione e realizzazione.

Di questi slrUllll'_nti ne sono già stati costruiti e descritti a1cwli
('YER)I,\I\O\- l'l Al., 1965; SCOTT, 1948, ecc.), ma si basano sempre su

1.111 interwnto dil'etto e soggettivo dell 'operatore che rileva la. tempe
l'atUnt, o il numel'lÀ-e<1 intensit.lì delle decrepit81.ioni. E' invece impor
tante poter disporre di un flPI>arccchio che registri obbicttivamente tutte
le indicazioni possibili: t<.'mpcratura, numcro cd intensit.lì degli scoppi,
in modo da. poter Ill'chivial'e i dati pcr i successivi studi e eonfl·onti.

I.'appareeehiatura completa comprende un dccrepitografo ed un
'llicroscopio con ta\'olino l'iscaJdante (ta\". I II).

Quest'ultimo "iene utilizzato per la determinazione della. tempera
tura. di olllogE'neil'J.azione dei cristalli trasparenti e consiste di un IlU·

~roscopio Ortholux L<.>itz ed obbictth'i speciali UM 32 e li 32 a grande



distanza frontale e tavolino riscaldante 350 Leitz., a cui è stato sosti
tuito il terlllcmetro con una tcrmocoppia.. Le letture \'engono faLte con
un potenziometro (a destra, tav. 111\ Dalla bihliogrllfia è noto che il
termomClro di cui è dotato normalmente- lo SU'UIlH'nto, non dà indica
zioni aCCunl1{', ottenendosi letlurl' in eccesso llllche di 200 (S;\WKIKS,

1964, Plll{, 899; ROEDOER-J1EYl..CREEI., J968, pllg', 34J), Ciò perchè il
tCl'Illomell'O hlL il bulbo in un pUlito diverso dII quello ove è collocato il
minerale e rel'tanto si possono ottenere l'isultllti pl'~isi solo qUllndo il
riscllldamcnto sia sufficientemente lento.

La de~rminaziollepo~llziolllctricfLdella ÌRmpcrlltura offre il note
vole vantaggio di una maggiol'e precisione (lf1O"C) e facilità di lettura,

Le figure di hl.\'. l" e \' mostrano il deerepitogrnfo: nella parte
superiore 8 destra V1 è il forno (n, 4), intercambiabile Pf'r permeltt're
determinazioni sueeessi\'e senza dover attendere il completo raIfredda.
mento che richiede più di un 'ora.

E' c06tituito da ulla candela di ceramica, su cui è a\'volta una re..
SistC1l7A che viene alimentala attrllvcrso un trllsformatore a baSSll ten
sionc; la l'cgolaziollC della temperlltura è ottRnuta, mcdillute Irllsfor
Illlltore Vllriabile (n, 2),

Con una determinala POteIiZA. si ottiene Ulla, certa velocitù di l'i·
scaldalllcnto, aumentando liL prima si IlUllll.'lItll, Ilnche la secolldll. IJll.

tun'a ha tlll IUidallleuto pllrabolico: inizialmente, dopo un lieve ritardo
dO\'uto lilla iner.l.ia del forno, la temperatura cresce con \'Clocit~ì mag
giore; dopo un certo tempo la funzione temperaturll.-tempo di\'ielle pra
ticamente lineare; ;. opportuno che le dccrepitazioni an'engano in que
sto campo.

Si è rinunciato ad illserie un programmatore di temperatura (del
tipo di qu('lIi di cui sono dotati, ad esempio. i (!"Il.scromlltografi) l){'rchè
si è notato che non è necessario, anzi un riscaldamento iniziale più rll.
)lido è yanUlggi06O,

Al cl"ntl'U della candelll viene posta una PI'O\'cttlL di "etro conte
n<>nt(> il cllmpionc da studilll'e l'idotlo in frammenti, 'II c<llnpione viene
fl'alltumalo in mOl"hljo c YaglÌl~to <lt.tl'ilyel'SO du<> sellicci COli dimensioni
delle maglie molto dcille il1 modo dll ottenere (UHI. 1!l'lIllulollletl'ia uni
forme, sui 2 mll1, Se il campione il scarso si può utiliz7.llre tutto il ma
teriale, fino (' grosso franunisto, ma è ben dirricih' che non si dispollJ,'a
almeno di UlllI ventina di grammi di minerale, quantitlÌ sufficiente per
eseguire numerOSE' determinazioni.
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L'asse della provetta e quella. della candela di ceramica devono
coincidere ed è stato realizzato pertanto un semplicc dispositivo per
il ccntralllcnto pcrfetto.

Una coppia termoelettricn. ch]'omel-constalltana viene collocata nella.
p]'ovetta in modo che la giullZiolle (non ]·iyestita. pcr ottenere U]l rc
sponso più pronto) sia esattamente al centro del campione di minerale.

15
IO

t'l I
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rl 14 9 6 l
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- I f-- 2 ........- 3 ........- 4 7

'--

Fig, .I. - Sehema dello slrumellto p",r In regislraziolle ddle deerepitnzioui

«([{)Crcpi togrn (o).

t} AlimentMoro Il >ltabilizznlore, 2) 'l'rasformatore '·:lrinbi1e, . 3) 'l'ra·
~forrllatore a bassa Icnsiollll (da. 220 a 24 1'011.). 4} j,'orIlo inlercambia·
bile, ..'i} MicrofOIlO piczoelctlrieo.. 6) Preulllplificatoro c rcgislr:ltore
Ulllglletico.. i} 'l'crmocoppic <Ii riferimento in vuso ili De"",,r, . S) L:'Olll
mutalore, 9) EletLrOlUctro.. lO) ncgi~lralore grafico.. t4) Coutalore

elettronico a. decadi .. 15) Potcllziolllctro di laraturll.

Come è noto, le coppie termoelettriche forniscono una diffcl'cl1za
di potenziale che è funzionc della diffel'cllza di tempcratum tnl. il
giunto caldo e quello freddo: nOI'malmcnte quest'ultimo è costituito
dalle giunzioni ncllo strumento di misura. Pel' evitare Vi\.r'iazioni di tem
peratura. dci giunto frcddo durante l'espe]'imcnto, sono slate collocaw
in Ull vaso di Dewar riempito di paraffina (n. 7) le coppie di riferi
mento. l/incr'1.ia termica del sist.ema è t<L1c che la tempc,'atunl (l'ilc
,'ata. mediaJlte un ~wmometro a mcrcmio con divisione lj.lO°C) si
mantienE' assolutamente eost.'lnte per molte MC.
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Sopra la provetta vi è Ull microfono piczoelettrico (n. 5) per l'ae·

<:ogliere il rumore prodotto dalle decrepitazioni. Questo va.riano di ill

teusit1Ì dM. un campione ali 'altro, ma sono sempre perfettamente l'ile

vabili. Per dare un' idea della intensiul, si dirà. che il suono è analogo
a qm'lIo proùot.to da UII ibwbiH.»l (tarlo, od oriolo della mOI"te) in un
'''eecilia mobile: un colpo secco e deciso.

11 miCl-ofono è collegato ad un l'egistratore magnetico (n. 6) che
<là la possibilità di UJl eventuale controllo e ha inoltre la fUllzione di
preampli.ficatore. E' collegato ad un elettrometro (n. 9), che amplifica
i segnali da inviare ad un registratore grafico (n. lO). Quest'ultimo ò
del tipo Xl, X~ e consente la contemporanea registrazione delle dcere
pitazioni e della temperRtura..

Un pennino ]'cgistra la. tempe('aLura, da O a 500"C (rilerita alla
tempC]'lttura ambiente), il secondo pelmino registra il rumore. f..e de
Cl'cpitazioni vengono il1dicate (til.v. I f' Il) con hrr.vi sl'gnH'nti OI'izZ0I1
tali, di lunghe7.7.a. proponr.ionale. all' int<'llsitlÌ dello l;coppio. Se due o più
scoppi avvengono quasi contempOl'aneamente, l'elettrometro effettua lilla
integl'azionc e viene tril.cciato un solo segmento, di lunghezza circa pari
alla somllla òei singoli.

E' SUlto introdotto <lnciw un dispositivo che numera gli scoppi, e
comanda il p('llnino ausilia]'io ogni dieci scoppi; in seguito il dispo

sitivo sarA automatiz7.ilto, La cUl'va che si può così costruirc (inte
gl'aIe. del numero degli scoppi) è molto rappresenta.tiva, dcI fenomeno
e non potrebb<.' esse('e ricavata in altro modo.

La precisione con cui può cs.<;Cl'e letta la tempcmtul'a sul nastro
<li carta il circa 2"C, la riproducibilitlÌ nclIe llliSUl'C drcI'cpitomctl'icilc è
-risultata di ordille ncttmncnte inferiore; ± 20<'C,

Per il suono vi è ovviamcnte la possibilit;ì di variarc la sensibilitÀ.
entl'O larghissimi limiti. Jn I)ratica si fa. cOl'I'ispondcre una decrcpita.

ziolle debole con una O due divisiolLi dcII a. CSI'la. Lo strumento è in
gl'ado di !\vvel,til'e il ticchettio di ulla mllcchina da. scrivcre posta nella

stanza accanto. Natumhnentc i )'ulllol,i esterni costituiscono Wl serio
inconvenienw, l'CI' (mi è opportuno mllntcnc)'c l'amplific.azione a valol'i
piuttosto bassi.

Da not<lI'C che P?I' la omogeneiz%aziolle si ha. tlIlit rip)'oùucibilità
decisamente sUI)Criol'e: ± ]"'C: )'isealdando un min('('alc sino alla tem

pl.'ratul'l~ di olllogen~llzioIlC, raffreddllndolo c ripetendo il ciclo, le
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letture di temperatura SOIlO in pratica identiche. Se ci si riferisce a.
bolle diverse di uno stesso campione si scell(le a ,'alari nell 'ambito di
± 10°C.

Coneludt:ndo, al momento attuale la. riproducibilitù ts di ± 20°C
pelO la decrepitazione ± lO"C per la olllogeneizzazione; valOl'i ambedue
più che sufficienti nel campo giacimentologico.

Si deve tuttavia tener presente che per la omogeneil':zazionc in
genel'e si raggiungono pn.-cisioni superiori, il che permette ild esempi()
di determinare i gradienti in un singolo giacimento o tra, il centro e
la. l:teriferia di W10 stesso cristaJlo. Analogamente è probabile che aJlche
con la decrepitazione sia possibile, affinando il metodo, pervenire a
risulta.ti m.igliori,

Dna parte dei componenti è stata costruita direthunCllte: alimen
tatore con stabilizr.atore, trasformatore, fOl'lli, commutatol'C, E' stato
di valido aiuto il p.m. Giulio Agnoli, che ha realizzato le cOlUwssioni.
l.J'eletirometl'o, il registratore, il potenziometro SOIlO stati acquistati
sccgljendoli tl·a. {IUelli allaloglli reperibili sul mercato, tenendo conto
delle prestazioni e dell'uso a cuj erfUlO dCGtinati.

Lo strumento è costruito con componenti di e1eva.te caratteristi
,c1le e si può eseguire la tara.tura cd il cOlltl'ollo in qualsiasi Illomento.
In effetti 'iarebbe stato possibile qualche semplificazione: ad ef>Cmpio
.al posto dell 'elett.rometro si poteva impiega l'C un RmplifjcR,tore ope
razionale. II risparmio sarebbe stato modesto e ne sarebbe scapitata
la versatilità: nella sua. versione a.ttuale è possibile lo studio e la re
gistrazione di una. vasta gamma di fenomeni fisici; in particolare è
già predisposto il fototubo, con relativo alimentatore, per lo studio
.dei fcnome!li di termoluminescenza, fooforeseenza c fluorescenza dei
m;ncra!i di ganga (n . .11·12·]3 di UlV. TV e V),

3. - Taratura.

E' stato utilizzato un campione di fluol'ite ottiea (limpida, ineo
101'e) di COl'vara, pl'elevata nel fondo del pozzo a quota - 52 dal Ii~

veilo Rosa (livello S. Barbara.) in occasione della riapertUl"a. della. mi
niera, il cui primo lavoro (t>dUZiOllC de]] 'Acqua dei livelli inferiori) ha
dmostrato, come si era supposto, la continutÌ! del filone verso il basso.

TI cmnpione di circa, SOO grammi, frantumato in mOl'tflio, è stato
suddiviso in 6 classi di granulometria uniforme da 4 mm a 1.25, Su
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alcuni grani si è determinata la telllperatUl'a di omogeneJzzaZlQlle, che
è risultata di 15()<>C (3),

Si è collaudato poi lo strumento, e ciò ha richiesto l'effettuazione
di circa 20 diagrammi Il problema più delicato è stato quello delht
messa a IHlllto dci complesso del forno e dcI sistenul microfono-ampli
ficatoreo

Si sono (juindi iniziate le prove vere e plooprie effcttUilndo 66 dia·
grammi con la fluorite ottica di Corvara, variando la velocitlÌ di n
sCllldamento, la dimellsionc dei granuli ed il peso del minerale in
trodotto.

[ risultati che si sono ottenuti sono i segucnti:

a) Gmllulollwtr·iu. [...a frantumazione del mineralc ha certamente
una influenza sulla dcc,·cpitazlone, ill (IUanto si producono delle in
crmature che facilitel'àllno lo scoppio e d 'Illtl'onde i piani contenenti
molte inclusioni sono piani di minor resistem'.a; si f1\Tà. perciò una
maggiore dispersiollE.' dei risultati.

D'ultra parte non è facile frantumare il minel·ale in modo meno
ellergieo: un tcnt<ttivo di tagliare i frammenti con un trolleilC'sino ha
dimostrato la estrema IlJ.boriosibì del met.odo.

T...e prove eseguite con le di\'el"S(' gmllulometl·ie (combillat.e con
la variazione degli Il ItJ·i fattori) ha dimostrato che non vi è una
rclaziolle tr-a dimensioni dei gl·anuli e tempel'atura di decrepitazionc.
Si Ò osservato invece che con granuli più grossi le decrepitllziOlli el'ano
lliù forti, il che è abb,asta.nza ovvio.

b) l'elocità di riscnldumen/o. ?\emmeno la variazione di velocità
di loiscaldamcnto influisce sui risultati, nOllostant(' si siano usate ,'elo
citil da 25° a lOOOCjminuto primo.

Significative alcu.ne provp in cui si è spento il fOrJ10 in modo che
la temr)(~I'atUloa rag-giungesse quasi la tempeloatul·a di decrepitazioneo
riaecendf'lldolo dopo qualche minuto: Ilon si sono ottenute variazioni.

Si sono inolboe l'iscaldati a 80"C campioni di fluOl'ite in un forno
per 48 ore, eseguendo poi i diagrlJ.mmi dcerepitometriei; in un 'a.ltl'a
prova si ò prerisealdato il mineralE.' a. lOO"C p<'l' 8 ore, non ottenendosi
"Val·iazioni. Tn Questo ultimo eMo si è successi vilmente riscaldata la
provetta a :'iOOOC per 30 primi: si è poi valutato il peso del fluido
delle inclusiOlli, che r8j!giunge, Ilel1a fluOI·ite ottica di Corvara il 0,6%0
(1,6%t del volume).

(') TI JlOICllZioltlclro liti. mostrato irrcgolllrità di fUllzionnltlcnto pcr cui il ll"tt>
è suscettibile di correzioni.
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c) Peso det campwlI~. Sono state eseguite determinazioni con
-quantità variabili di minerale da l a 3 granuni.

L'unica influenza. ehe ha il peso del campione è sul numero com
plessivo di scoppi, che risultano più frequenti quando aumenta la
-quantità di materiale introdotto nel forno.

4.• Considerazioni sui risultati ottenutt.

Le temperature di deercpitazione ottenute non mostrano una di
st.ribuziolle gaussiana, si ha tuttavia un massimo assoluto a 240"C, che
è anche il valore centrale tra tutti quelli ottenuti (mediana). 11 fat
tore di correzione per la resistenza del minerale risulta pel·tanto di
90'C.

Alcuni diagramm.i decl'cpitometrici eOIl fluorite vCI'dolina, scmlwc
di Corvara e l'aecolta allo stesso livello, hanno dato un vulore di 255°C
(lav. H), cioè di 15°0 supel'iore a quello della fluorite ottica; ciò cor
risponde a quanto si osserva in miniera, dato che quest'ultima. segue
la prima nella serie paragenetiea.

Si è rilevata Sl>esso la. comparsa di de<:repitazioni a tempcratura
inferiore, a 190 -:-- 2·1O"C nella fluorite oltica, dovute verosimilmente
ad inclusioni secondarie, che dimostrano una seconda fase di e.ircola.
zionc di fluidi idrotermali a 100 -:-- 11O"C (4).

l.e prime decrepitaziolli, corrispondenti alle inclusioni secondarie,
non sempre l:ompaiollo e sono inoltre influenzate dalla velocìtii di ri
scaldamento; con "elocitii di riscaldamento superiori a. 7ù"C/minuto
primo "i è probabilità doppia di ottenerle, di Quando la yelocità di
riscaldamento è inferiore.

Sono stati eseguiti altri 70 dingrammi con minerali vari, otte
nendo risultati promettenti ma. naturalmente si richiedono molte altre
determinazioni, perché oglli lipo di minerale pone problem.i nuovi.

Così ad esempio si ha c1ecrepitazione 811che con barite supergenica
c la temperatura è superiore a quella poo.'iibile di formazione: eviden
temente la temperatura di decrepitazione, che è comwlque ben defi
llita, non sempre è in l'clazionc con la. temperatura di fOI·lllazione;
rimane da ('}Jiarire il significato della temperatura di decrepitaziolle.

(') Potrebbe però traltarsi lIemplicelllente di llCqull fT('lllicn pc.net.rntn in l,inni
di clh·nggio, sono tutln\'in lIewM1lrie uheriori ricerche per stAbilire 1tI CAUsa del
teuomello.
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Questa IlOta si propone di illustnlre l'apparecchio registratore per
la. decrepitaz.ione, perciò i dati ottenuti Don sono stati sottoposti 8.

valutazioni!) rielaborazioni per evitare di introdurre elementi di giu
(lizio arbitrari. E' probabile clic con una. m.aggior COIlQ6Cenza. dei feno
meni si )l<lSSRIlO reillterpretare aJcuni diagrammi che si discost.lUlo
troppo dalla media., diminuendo cOt>ì la dispersione dci risultati e ren
dendo più sit'ure le determiml.zioni.

Altr,i problemi attendono u.na soluzione primll. di poter illlpieglu'e
in modo estensivo lo strumento, tuttavia sembra lecito ll'arre sino da.
()l'a alcune c()Jlsiderazioni sul suo funzionamento:

l) [AL scelta. dei componenti e la messa. li punto dell' inU>ra appa
recchiatura è molto importante.

2) Il campione deve essere posto esattamente al Ct'ntro del forno
e la tcrmO\loppia. nel mezzo del campione. Infatti vi sono differenze
di tempE'nltunl tra i diversi punti del campione.

3) La. grandezza. dei g"rani non influisce sulla tempPnltura di
decrepitazione: con gralli maggiori si hanno scoppi più forti.

4) 11 peso del campione non influisce sulla tl'mp<'I'atura di de
crepitazione: con quantitil maggiori si han ilO scoppi più frequenti.

5) La velocità di risealdlllllellto nOIl influisce sulla. temperaturft
di decl'cpitlll':ione: COli velocit.ù più alte si hallllo scoppi l'ili forti CO

netti. Tnoltre con velocità di riscaldamento maggiori di 70"/minuto
primo si ha I}robabilità doppia chc compaiallo anche gli scoppi do,'Uti
alle inclusioni secondarie di quando tale velocità è inferiorp ai iO"/mi.
DUto primo.

6) 11 coefficiente di correzione tra decrepitaz.ione ed omogeneiz
zazione "aria pl"(ISumibilmente da uno strumento ali 'altro, perciò si
rcnde indisl)('nsa.bi1e una taratura preventiva.

i) TI coefficiente di correzione varia dft un minerale all'altro.

8) l./a riprodllcibilitil. l" di ± 200C,

9) E' indispensabile e~gllirl' molte registrlu:ioni per ott(mere
un vnlom mcd io.

10) Anche certi minerali SUjX'rgeniei decrepitallo e perciò questo
metodo 11011 può essere uliIi7.7,ato iII genere per stabilire se un giaci.
mento è sedimcnlario od idrotermale o supergcnico.

lI) E' indispensabile lino studio microscopico del minerale per
ehè solo so se'no presenti inclusioni primarie, la temperatura di scoppio
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può C6SCre messa eyeutuahuente in relazione con quella. di (orIll8ZioDe.
Inoltre bisogna disporre di tutti i dati geologici e gillc.imentolot,01ci, per
una esatta interpretazione del fenomeno.

12) E' importante non solo la temperatura di inizio della decre·
pitazione ma anche quella finale, l'intensità, il numero, cec. Pertanto
'SOlo WIO strumento registratore può fornire risultati espressi,·i.

Dr:lCllA G., 19;;0 - Le, Lacllllle, de, crillawr; el lenr. illcll/.tiolll, {illide•. In 8",
Maa&lll et (,.'ie, Paris.

D!:S8AU G., Pl:IlNA G., 1968 - Le minC'l'oiizzaUOlli o go/ella e blellda dei Trellllillo,
Allo Adige e loro eontenu.lo iII elemtl1tf~ oceeuori. S~·lI\l'. In\. Giac. ]olin.

Alpi, TrCllW'],1endoln, J 1·18 lIet\.. JOOO, PII. 58i'68i, figg. 20, 1 tal'. f. I..

N!.WI\OU8~ W. H., 1933 . TlIe temperature o{ {ormatiolt 01 tlle ,J/~.d"iplli Valley
/ead·zillC depolfifs. Eeonomie Geologr, voI. 28, PII. 744-150.

P.r.IlNA G., 1968 a . Geoterlllonteiriti dei "ni"eral~ di galllga dei giacimellli millerari
(Nota pre/imillore). Brmp. Lut.. Giac. M,UI. Alpi, TrCl1to·Merlllola 11·18 setto

1966, pp. 989-1003, figg. IO.
P!;R.'I"A. G., 1968 b . Gli illllerl:ClIIi della Regiollle TrelllillO·Allo Adige Ilei ,eltore

milllerano. ProfHMta di lIl1Ila oorlll JIlilleroria de/le ..tIpi CClItro·Oriellfali. Gior·

uala di Studi Geominerari, Agordo, 1 ot,tobre 196i (in 8tMlpll).
RoEDllEII E., H~YL A. V., Cu.t:.L J. P., 1968 . Ellcirolllnetlt 01 ore d~fHMitlo'" 01

t"'e Aler.·Tez deporil" floll.tOllbllrg D~lri.cl, NND Mnì«l, {ro". .tlldie. o{
1'lIid illc/llIloll,. Eeouolllie Geolog~', ,,"01. 63, n. 4, pp. 336-348, figg. 16.

SAWKISS l'. J., 1964 - Lead-.illc ore deporilioll III l1le /ig"" 01 {IMid ìllCl..ioll
.tlldie., Proridellcio mille, ZOoot~" Mnìco. Economie Geology, 001. 511,
n. O, pp. 883·919, figg. 16.

SCOTI' H. 8., 1948 . T"'e decrepitaliolll JIle'llad applied to Inillero~ ..il'" Illlid illl~lIl

110111•• Economie Geolog;r, "01. 43, D. 8, pp. 631·634, fig. 1.
Yr;UlAKO\' X. P. et. A1., 1965 . Re.carc.ll 0111 Ille lIatHre 01 millerol {ormillg .oln

tiOIl,. 111 8·, Pergamon Prt'll3, O:ltord, Londoll, ecc.
L' "'dN.,ria i\filleraria ilei Trelltillo·AlIo Adige. 111 4", VoI. I (Economia Trentina,

1964, Il. 1·2, 4·5), Vol. Ir (Economia Trentina, 1905, Il. ;i-6).
Alfi del Sympootiulli hiterllaziON(lle 'ui Gioc~melllti. Jlillerari delle tllpi Trelllo·

Mtlldolo, 11·18 ull. 1.966; .j "011. in 4", Trento, 196B.
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Esempio di registnn:ione delle decrepitazioni di fluorile otti(,A di Conara
(deerl'pitogrn rmlla).

La l'una l'be attra..ersa dUIg<lllahuellte il diagramma rappresenta la temperatura,
tondo scala 500"0. La cuna della temperatura ha tal ..olta lllf andamento irrego
lare: ciò al'"it-ne in eornspolldenz.:\ allo d~repit:n.ioni più illtellMl ed è do.-uto al
raftreddamento per l'oePlUlJl;iolle dei g'.ll (gradini \-ertil'ali) ed al rimeseolamento
dei grnllnli prossimi alla parele della provetta, più ealdi, eon quelli al !'entro, o"e è
l'olloenta la Il'rmocoppia (gradini oriuontnli). l.a tll'ata della temperatura non è
IlroporziollRle perehè non li llllenre la fUlJzione tra milli,'olt erogati e temperalura,
l'l differenzn, ileI eumpo tra I:iO" e 2;}0" il pratienmellte eo~lnllte ed ammonta Il
18 + 19"0, La. velocità di a\'lIliZlllllClL10 dell" eart'l è 'li Ull pollice 11,1 minuto (di
~t:IIlZI~ tra due linee oriuontnli lIum.:nt.c). Per la lclt.ura. della rcgistrnzione si dove
tener ]lrCllente ehe il IJenllilio della telllperatura sopra"nllza l'altro di Ire milli
metri (Wl t.cn:o della distallZ3. 1m dno linee orizZOllt"li); l'Il iufine nggiunlll la 10m'
pemlllm ambienle. J.,~ lineu l'erliellie eon pieehi è l'I rel!i~trRzione del Tumore:
ogni Irutto orizzontale rOllprCllCllta uno llCoppio, l.e linee più luugbe eorrispolldono
Il I!l'OPlli più iuten"i od Il due o più IIWppi quasi eontemllOrllllei, infatti l'elettro·
metro elll!gue una integrll:r.ione degli impulsi, qUllndo questi SOIlO 1110110 ,';eill;. D, è

l'inizio dei primi &tOppi :l 195", D, dei seeOll(li (23:i").
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~~l!O.!tllpio di regiRtrfl7.iOIlO dl;\lO tlcerepitaziOlli di fluorite \'crdolino. di
Corvn.,~ «(\cercpitogTl\JIl111a).

l' lÌ la r~gi8tru~ione della telllpe"IWrll (\'eloeità di rillCaldlllllento, in corrispon
denza all' inido delle dcerepitll7.ioni, iO·e/minulo primo). DeR è la registraziono
delle deerellitllzioni: D, primi lleoppi (230"), D, 8ceondi 8eoppi (255°), D, ultimi
llCoppi (435°). A dQlllrn ilei ([illgr'llIllll'l si noIa UIHI linea greea N, cito è Iraeeiatll
da 1111 pennino ausiliario: ogni IO deerepitnziolli, di qllalsi\'oglia inlOllsità, il pen·
nino ha uno llCuttO. Per il momento il cormllldo è IlWIlWllo ma è in progetto Wl
alltomati811l0 bll!llllO u un contatore elettronieo a deeatii. Dn è la eorrisll'Olldollte

eun'R integrale, dill('gllatn sulla base di X.
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Complo!lSO degli ~trlllllenti Iler lo ~ludio gootHIIlomctrico (lei minerali di ganga
con il motodo dello inclusioni liquido-gassose. A destrll. il Il,ieroscopio Ortholux
T,eitz e01l tal'olino riseahlallte 350 ed ott.ie'l l>peei;lle a grllnde ùistRllza frontale.
1.111. deternlin(\ziolle della temperatura ,-iene fllt.tll con uua termocoppia od un poten
ziometro di preeisioue, quesl 'ullimo nli]il<zllto l,nehe per la taratura del regi
t;tratore grafico. A SiJlistra "ppart'Cehillhml tli registraziolle delle decrepit:lO.ioui

('-edere ta,". IV (l V).
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GKO.7·EIfJ/, $lnl.lI'CIlIO prr lo .1'lIlio ileI/n dccrepililziolle e Itrmol'lIIlillcacellza.

l) Alimeutatofl; Il 8lahilinntote.
Z) TtallfotrmllOte \"iltinllile.
3) TrtllltOtnlll.tore II ImAAII teu~ion ... (Iln :?ZO e ~~ 1"011).
4) Forno inlert,"nbi'lbilc Ill't <ll'etel,itllzioll('.

ti) Microfono pielUK"lelttieo.
6) Prealllplifieatore e telÒlltr.ltOte m'l~llelieo.

7) Tem.owppie di tiferim('llto iII "!llIO di lle,,':lt (polito dietto il regilltnl.lore 6).
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8) CUllln'lllatore e conne8l:!ioui.
9) Elettrometro ed illllplifieatore.

lO) Registratore grafieo li. dU6 e''''ali.
11) Alimentatore 'Hl n1la tcnsione IIl'l" il fototubo.
1Z) l'orno iutereHll,bhlbile pel" teru,0)ull,ille8een"".
13) Fototubo.

Non IWno rallprO>IClltati il contatore clettronico a dl'Clldi (attunlllleuw in costru·
zione) od il potcllziometro, che Ilorm'lhnenle è eolleg'llo al ta,·olino riscnldnnw del
microscopio. .E' pnl,·ista infine Utlfl unità di eougelamento per In dcterminaziOIlC

delle eOlleentrazioni sali'lll nelle ine1nsiolli.




