
HOBER'ro V .U .ERA 

GENESI ED EVOT.lUZlONE 

DELLE ~UNERAI~ I ZZAZ I ONI. DEL SARRABUS (e) 

(SARDEGNA SU O·ORIEN'l'A I .. E ) 

R IASSUSTQ. - Nel Sarm bus ~no note mi.neralwaz.ioni varie per Ilaragenesi e 
giaeituru, elassificnbili in tro gruppi: 

1) A 80Ifnri misti di }'e·Zn·P b·Cu in lcnti; 
2) A Sb·W in stoek' \\'orh, lenti e tilonee1li ; 
3) A Pb·Zn·Ag, con .~' · Bn·S i ·(Ca) in filoni. 

Mentre l 'origino dci solfuri mist i ,·ieue rifcritn :l deposizione singenetien ri· 
spet to ni Ii"elli in cui r k orrono, ed unu genesi anuloga li attribuitu alle Dùueralli:· 
ZIl'l ioni a Sb·W, l 'illdh'iduazione dci ~orpi minerari IlppartenCll ti al 3· gruppo è 
addebitata a ptoeelllli iIllH.'SCnti da l maglllutismo ercinieo, opernnli IU di un conte· 
nuto elel·ato delle sost:lHze concorreuti Il formllre In pnrngenesi sin in tutti i livelli 
delill !lCt ie ordol"ieiullo'siluricll, sin in vatticolari orizzonti dclla stessa. Le fornl u, 
zioni ordol'iei:mo'liluriche assulliuno cosI hl funzione ,uI un t empo di c roecia· 
madre' ti di c l"O(!ei:Hnagazzino 8. 

l prOCC:lsi di conce.nt razione, cile hUllno portato alla costituzione dci corpi mi· 
Hornri oggi noti, sono eosì schcmatizzati: 

1. Ordo,-iciullo·Silurieo-( Del-onico inf.): Ocposidonc di sedimenti Il eoutenuto in l' 
gooehimieamente allomalo. f'rolwtbil o contenuto anomo lo in Ag l)relllSO gli edifici 
' -ulcunici 'l IlO rfidi grigi ealcdoniei. Coutcnuto nnOIllolo in Sb·W. Depoaizionc 
episodico di IIOl fntÌ misti, in oPllortune eondizioni nmbicntali. 

2. Giolo ordnico : mobilizzaziOIiC di F e di nltri elementi concorrenti ul1e parage· 
lIesi del 3" grnpllO. MineraliullZionc ospita ta negli ultimi sistemi di f.attura 
(f roquenlC Ruociazione COIU II03ita trn mincraliuazione e f iloni di llO,firite). 
PrOCCt!.8i aUh' i nei lil"cili di intrusione l'iii elevati (Sarrabus), rnpidamente in· 
deboliti in profondità (Sntll ~gna sett.). 

3. Trin.e·F..oeeHC: Frequeuti rimoloilizz:uioni e ridcposizioni lungo le fratturo ospi· 
tanti , nttiva lo Il (:lI'ori le dall' in(lucnz:! dci IIOvrastanli mari mCllozoici e ter · 
tiari $ulla ei rcolnzione freatica. 

(") L:woro eseguito con il contributo del C.N.R.. nell'ambito del Centro Studi 
Geominerari e .llinerlliurgici de lla Facoltà di Ingegneria dcll 'Unil'etllità di CIIgliari. 
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-I _ Oligol'eno-attu:dll: }'requonti rirnobi!iuu1.iOlii o rideposizioni lungo le fratturo 
oHpitunti, ]lurnllelilmenie all'o" oluzione del ri!iel·o. 

ABSTR"CT. - In Snrl'auus diatriet (SE Sardinia) th ree !.Daia g roupl! of mine-
rlllizl1tions oeeur, witll diHcrent fcntul"QiJ IInd IHHllgontllli8: 

l ) .M:lSai\'l~ }'o·Za-Pb-Cu sull'hidell, in 10n8(!lI; 
2) Sb-W ore8 in ~toek-workll, IOlillel, \"oi nletllj 
3) Pb-;I,n-Ag Kulphidcs, with fl uorapur-b:.ri te-qon rtz-(calcite), in vemB. 

M:lilsi,·o slIll,hidel origin i8 reforn>d to sedimentury I"ocesses, 118 woll us Sb-W 
ores, 'l.Ceording to r/)C!ont \"iew9_ 

Mineralilutiona Or tho 3rd grOUI' ure kno"'n elscwhcro iII Sardinia, in diffe
rcnt geologir;.1 liQUingli, Lut with thc $1.010 minerai ,UIIIOcintion_ A common thll ' 
rntte, iii the 1,'CllCneo or flnorllpar. Ali these depositi IICCtD te ha.-o ulldergono 
sindlar gc<llogiell l e"elilii during thcir Ill·olulion, eOllditioned by fi,-o leading con· 
troia: 

1. S/ra tigrapllic "l1l1lrol : these deposita Ol;ellr mainly in Ordod eian·Silurian -(Lo
wor De,-olli:\lI) country roeks_ E"cll whoro country roek ia of Cambrian ago, 
t1uonpur cellura v(! ry nea.r lo uormal l.M>ulldaries with Ordol'Cie.iall horizolls_ 

2_ Slrue/ural Cfl'llrol: c.heekcd by purtitular fradure pattcrll8. A.II interC8ting 
fcature i~ tlle ,·ory u8ual comp08ite llil>M)cilltiou between fluorslltlr bearing ,<cina 
'UIÙ porl'hirito tlik(l8 in I;lte f,n clure ~.v stcms . Often miucralizcd fraeturC8 tut 
big qUllrh. ·,·,orphiry stocks and potl'hirite dikes (Tu,<iois, Serrll a' I lixi); eve ll 
the granite ( Mn~nloni , G. BOllII, M.tc GllI1ia), 

3. M(I.qmalic l'tlNtrol: fluorspar bc.:lring ulincralizations ocellT mai llly UQll.l" con
tads wi th gr:tnitie iutrusiOIlS; oftcn in the grallito itllelf, but in ,<ieinity ot roof 
pelldant.!_ J:'urlherlllorc, Ic,-cI of intrusions flCCUlH lO llll\'c llillied Il rolc: D.I"xi 
IllWll of fhlOl1lplU nbulldnnee ia a8llQCilltctl with roeka laelr.ing in ctfeet.! ot rc
gional mctlllllorphiSIlI IO '·cry !ittlc, whcrens their oetutr(!II CC strongly dcereaee. 
toward rocks wilh inct\:;isillg IHctumorphie grllde, Le. miCIl8Chish and gneisse, 
(trom S to ~ Snrdinill ). 

4. 1'(lIcogeogr«pllical COlltrol : fluorspnr lJellrillJ; ore dep09iu appell r te bo rclated 
to young trill>l!lic penel,hme, which hll8 undergone mari Ile i llVlIoiolls during Me· 
IIOzoie ,md 'fertillry. 'fhero a re dnla poinling lO u strong influence ot marine 
watel1l 011 remobilizlltion prcee811C8. 

5, GeonlOrp"ologioo/ C() ~lrol: mally c,·idClltel suggest thllt lllndforme 6"olution hll 

li slrong influence 011 remobilj~I. lioll proee_s, leading t o 1\ good agrccm(!111 
betweell $nrf;lce ontlinc " " d pllTl.gel1e11is beha"ior iII dcpth (exllmples ( rom 
l\( , Narb;~ ore de I108it), 

Accordin.!!' to Ihesi) ob~t'·ations, it is I,ossiblc te draw tho tollolVing eeheUls, 
in order te sWlIlIIHrizc j(clleò!is an tl el'olution of Snrr;. bus orc depositI!: 

1. Ordo\-ici:m-Silurian-( Lower De\'oni,I.lI ) : Deposition of 8ed..imonts with an in
troosed tluorinc abnnd;lI'c(!. l)robablc anomalou! sih-er eontent lIeRr aeidie "01· 
canie roek~ ot Caledoniau age. AnOllllllous SII-W valueò!, prClent RJI stibnite_ 
Behoelit.e :ts!I.Oelnt1oll. Massi"e $ul llhidee loe..] dellosilioli . 
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Hc.cynilln eycJe: lIIobili~ation of t'unti other elcn1<!nU abnring in tbe 3rd 
group parageuClli$. Ore ùepoaition in lato fraeturo ay8tellla (eo tnp08ite alloSoeia
tion wilh I,orphiritc ùiku). Acli,<c l,roeellllCB at higb intrusiou lc,'ell! ( Sarra· 
bu~ ), r"piùly ùeere'lsing to\\"nnl deplh (~ Sardinin). 

3. 'l'rias- t:A;.ccue: Re]lcated rcmoblliz"liollS anù rcùcpositione alonI!: tho host. fr~c

tllrCII, due to thc influOJnco of thc \iangillg hlcll(lzoic und Tcrtlnry sona 011 thc 
eomposilion of ground WlltOr8_ 

4. OligO<::ene·Present tilllc: Rel'cnted rCll1obiliz,ltions alld redl'lposition8 ulong the 
host fractuTee, due to Inndfonn~ e"olulloll_ 

Ordol'ician-Silurian horizOllll, o.ig;'lIll1y contai ninJr the •• oll,ce bed •• , mual now 
be rCj.(nrded aa c rt'8t'Troir l'Ocl.- •• 

1. - Introduzione. 

Da molli anni sono in COI\rro, nel nostro I stituto, ricerche sulle mi 
nCI'alizzazioni del SArrabus. l risulUtti ottenuti SOIlO stat i progressiva

mente pubblicati [25,31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 44 ]. 
L 'approccio ai problemi genetici è sempre stato condizionato dal 

presuPl>osto che dominante fosse slft.ta la respollsabilitlÌ del mngmati
smo crci nico nclla metallO'.;ellcsi sarrnbese. Già nclla prima mcmoria 
pubblicata. l l33j, p,lg. 12 e IlOtll Il piè pagina), tuttavia, si dclineavano 
nuove prospettive; e nella terza memoria [44] veniva preamllUiciato Ull 

iUCIlmdnun enlo delle min entlizzllzioni del Sarmbus in UJlO schemI!. evo
lutivo um piamente controllato da JlI'ocessi di rimobilizznzione e ricoll
ceutrnziolle. Veniva inoll1'C des..:ri ttn un a mlncraliu.wdono [ibid., png. 
16 . .17 ] geneticamente I1nt.ccede.l1te. agl.i cven ti connessi con i processi 
mllgllllLtici. [ giacimenti del &lrrabus IIpparh'ano iufille inse riti in un 
quadro Illetallogcuico l'egiollale (25J, caratterizzato da Wla. intensa di
namica. evolutiva. attrllverso più fusi di rimobilizzaziolle. 

Contcmporaneamente, un gruppo di studio dell 'Uni'·ersit.Ìl uibera 
di Berlino, guidato dal PI'of, l-I.·J. ScnNElDER, intraprendcva ( in coo
perllZione con il 11 0811'0 Istituto) una serie di stud i di dottuglio sulle 
IlUnc (·a.lizzazioni del Sit.nnbus-Gcrrei. A conclusione dellll. pI'ima fuse 

dcUe .ricerch e, Schn eidor l26] pubblicava un ra.pporto, ilei quale la re
gione studiata "icne definita c Wl modello pCr dcpositi sillgenctici le
gati agli strati •. Limitn.te modifica1.ioni alle 1>81~r.encsi vcngono adde
bitAte a lla. tettonica. ,'arisc ica ed alle relative intrusioni granitiche, men
t re si ammette la. possibilità che fluorite e barite abbiano subito wla 
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mobilizzazione supergen ica in seguito ai p]'oeessi erosivi tardopaloo
zoiei e mcsozoici. 

Dati emersi nelle più recenti ricerche, uni.tamellte a taluni aspetti 
dei problemi, rimast.i sillora in ombra., ci suggeriscono oggi l'oPI)()l'tu
nità di rulU ]'cv isione C!'it,iea dclle ipotesi pl'ecedcntemcnte formulate e 
delle conclllSiOlli raggiunte. 'l'a.le rcvisiOllc cOIlfi gura lo staro attuale 
delle conoscenze, suscettibili natura.lm ente di uJteriOl'i integrazioni c 

completamenti cIle il proseguime.nto degli studi e i relativi oontrlbut; 
forniranno in futuro, 

F:ig. l. - P iallO schCIlIatico, rappresentativo della distribuzione dei principali 
giacimenti filoniani Il- Pb·Zu-(Ag), con F·Bn·Si-(Ca) Ile) Sarrabus, a = rocce 
granitiehe, b = ( porfidi grigi ». Cl = B.eu CaPPlICeiU. 2 = S' Qrtu Beeciu. 
3 = ALte Genia. 4- = Terra Maln. 5 = Tu\"iois. 6 = Serra s'Ilixi. 7 = Nieola 
Seeei. 8 = I s Crabus, {I = R.eu "rolentinu. lO = Su Lionaxi ("M.ti de Porru). 
11 = B.eu VintllrR. 12 = Masaloni. 13 = M.te Nar ba·G . Bo11U. 14 = P erd 'arba. 
15 = Baeeu Arrodas). 

2 .. Lineamenti geologici. 

Ilor una dl'Scl'izione dettagliata della situazione geologica e struttu
rale dcii 'area iII e&'1Ill.e rinviamo ai lavori specifici sull 'al'gomento [11, 
12, 18, :n, 32], ltiprendiamo solo, per chiar{'zza, uno sc.hema che sinte
tizza ,la locale stratigl·a.Cia ('l'abella 1, [38]); i.noltre, in fig. 1 sono 

delimitati gli affioramenti di due litotipi rilevanti nella nostra tratta
zione : il «granito» c il « I)Orrido grigio ». 
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TAllELLA 1. - Cro/l-ologia e seqll.enza litowgica ?let Sarrabus. 

Rocce $cdimentar1e 

Carbon~fero Areuarie, argilloscisti e li· 
lnf. mosci"ti in potente e mo-
DC"oniano notona 6ucee68ione. Local· 

mcnte calcari ben 8trati· 
ficati, eon Clymcnie. 

Siluria.no Argilloscisti carbouiosi ne· 
ri con Graptoliti; diaspri 
ncri j calcari nerastri re
ticolati, in lenti a banchi 
intercalati, con ÙTtOCGra· 
tidi. 

OrdOl'iciano Argilloscisti, limoseisti, 
arcnarie più o menO grOg· 
>IOla1\c. Verso la base pali' 
~allti ad arcose, quarziti, 
grovacche; localmente con· 
glomerati. 

Pre·Ordovi· Argilloscisti, limoseisti, 
ciano IIUp. an:marie in alternanza ir· 

regolare, sottilmente stra· 
tificati (c arenarie di San 
Vito ~ ). 

Rocce eruttive 

Ooml)les~o filoui"no: por
fidi, porfidi quarriferi, 
porfiriti, apliti e pcgma
titi. 
Graniti 1.8. ; mierograniti, 
graniti lllieropegmatitici. 

« Porfiroidi >: porfidi 
quaniferi laminati, IIQri
citici c loro tuti, int ... ea
lnti nella serie siluriano· 
dc\'onica. 

Porfidi quarziferi grigi in 
lllnmsssi, con tufi. 
Porfidi quarzi1'cri bianchi. 

Cielo mag
matieo 
ercinico. 

Oielo mag
matieo 
caledo
niano. 

Vevoluzione tettonica del Sal'ra.bus, sviluppatasi nei cicli caJedO
n"ico ed ercinico, è testimoniata dalla diseordanza del! 'Ordovieiano sup. 
sugli orizl'.(Inti sottosta.llti ( << ArcnaTie di S. Vito », [11]), materia'liz
zata dali 'allineamento degli edifici vuleanici a porfidi grigi ealedonici, 
e dal colTugamcnto delle l'oece palcozoiche in pieghe ad assi media-

R.,1I1Ic<>nti S.I.M.P .. 't2 
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TMIELLA 2. - E lenco delle principali mineraUzza.zicmi sante a fl"!torite , 
t-ipartil e sccondo le rocce inca.ssant1, e loro 1tbicazione di massima. 

F oglio 
N' 

I.G.M. 

l 224 
2 226 
3 226 
4 226 
5 226 , 22' 
7 226 
8 227 
9 227 

IO 227 
11 227 
12 233 
13 233 

" 233 
lO 233 
16 235 
17 181 
18 181 
19 218 
ZO 225 
21 225 
22 227 
23 227 
N 227 ,--, 207 
26 218 
27 225 
28 225 
29 233 
30 233 
51 233 
32 226 
33 226 
34 226 
35 226 
36 226 
37 226 
38 226 
39 226 
40 22, 
4l 226 
42 22' 
43 226 .. 226 
45 227 

Cambrico 

P.ta Nebidedda 
Canepibera 

S' Oreri 
Su ZurfuTu 
$.'l. Oonehitta 
Montega 

Ordoviciano·8ilu rieo Granito 

Perdlls Albas 
R eu ls P3.l!8U8 

B.eu Sa Terra Mala 
· M.to Cflppueciu 
· S' Q. tu Beeeiu 
· M.to Genis 
· Reu Zinnibiri 
· Casa Loi 

Torre di ?furtaa 
· Santoru 
· B.eu Cieilanu 

M.te Arbus 
M.te Barone 
'l'err ruwli 

· Perda Niedda 
· Sa Portedùa 
· Immacolata 
· P.ta. Lanzinosa 

B.eu .i"aturaolla 

M.te Narba . G. Bonu 
Masaloni 
Perd' Ar ba 
Su F iligosu 
Ban 'o :Mandara 

Perda S'Oliu 
S' /lreu ~rnnnll 
Axnreddu 
Sa Tell3. 
Gunrdia Manna 
Nicola Seeci 
Serra S' l lixi 
Taeeonis 
B.ell Mannu 
R. Saliaa 
Terra Mal" 
Tuviois 
~liha Rosa 
Roeca. Arrieelli 

. Breeea 
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(Ieglle 'l'AB. 2) 

N. 1.0.],[. 
Foglio 

46 

" " 49 
50 
51 

" 53 
54 
55 
56 
51 

" 50 
00 
Gl 
62 

" 64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

" 74 
75 
16 
77 
78 
79 
80 
81 

226 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
226 
227 
226 
227 
195 
195 
207 
208 
208 
217 
218 
218 
218 
225-
225 
225 
225 
225 
225 
226 
227 
227 
227 
217 

82 218 
83 218 
84 225 
85 225 
86 226 
87 226 
88 226 
81} 226 
90 226 

Cambrico 

h Mun'onis 

Ordo\-ieiauo·Si lurieo 

Reu lkrdtta 
Il.eu Pogaia 
H.eu Molentiuu 
R eu Villtura 
Cannevrau 
M .to l...orlt 
M.te Niu Crobu 
Baecu Arrodna 
IntinÌ Boi 
S .. \nt'Antioeo 
Reu hi$tdas 

.. B.eu Su Lodu 
le Crnbus 
U.ti de Porru (Su Lionaxi) 

· S' Areilloni 
· Su Casteddu 
· Gi/Ula Aidu Entu 

Guuurrll 
· Correboi 

Baeu t\ Jìnue 
· Gcnlla Oli don; 
· Grighiui 
· Gcnlln Oggillllt ru 

Areu Slidd! 
· Ocrllnule 

P.ta Perdu Cerbu 

't' intillonis 

M.te Argentll 
Pala.no 
Sa Serllidda 
P .ta Niu Crobu 

· OCIlIm 'l'ree Montca 
Areu Pola.steris 
I ,illa 
Oellne~pau 

C'osta U al1l\. 
AngioniJJ 
Forni IllCrnppeddu 

~lonrcalc 

Cannoni 
M.tc Lellt isC() 
Flumcndosa 
B. OOI!Jloro 
Corrnli 

Oranito 

lOBi 
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mente E-W. Le maggiori dislocazioni a C8rattere disgiuntivo apparten

gono alle scl'ie E -W te faglia di Villasalto .), NNW-SSE (utilizzata 
prevalentelllt!nte da riempimflllti 8. porfidi quarzife ri), W~T\V-ESE, 

WSW-ENE e N-S. l Ja serie N-S ha subito le maggiori riattivllZioni in 
epoca alpina. 

3 .• le mineralizzazioni. 

Nel Sarrabus sono note manifestazioni varie per paragenes.i e gia
citura, le cui taratleristiche ne conscntono una ripartizione in tre 
gruppi prilldpali.: 

1) A soliuri misti di Fe-Zn·Pb-Cu in leuti. 

2) A Sb-W in stock-wOl'ks, lenti, filon ee lli. 

3) A Pb-ZIl-Ag, con F.BII-Si- (Ca), in filoni. 

Di gran lungll più impor tanti, per numero e oollsiste.llza, sono le 
llunerali7-Z8ziolli de.I 3" gruppo: nd esse in spccial modo è dedicato 
l'interesse di questo studio_ 

3.1. - Minct·alizzazioni a ,olI Itri 1lti.sti di PC-Z11-Pb-Cu . 
• Tratta!;i di adunamen!.i Ilnllioghi Il que.lli, assai comuni, giA de-

scri tti in letteratura c ricoI·I·ell.ti nel Silur ico di altre aree deUa Sa.r
degna [46]_ r.m giac.i tura è i.n lenti ricche di silicati calciteri, con qUIlrzo 
e frequente calcite, intercalati Il vari livelli della serie, COllcordllllri 
con la. strll.tificazione. Esse si incontrano ovunque affiorallO le rOCce 
della. serie siluriclI, e talora. luulIlo offerto lo SI)unto Il modeste r icer
che (Reu Sci()las presso S. Vito; Tu \'iois, Sel'ra s' Ilixi)_ A qu.esto 
gruppo \'aIUlO an che riferite le e piriti magnetiche. dei vecch i Autori, 
c.ioè quelle lenti a solfuri di Pe (pirroti.:na. e pirite prevalontemente) 
che accompagnano, a tetto, le e \·elle . del giac.imento di 1\1. Narba
G. BOllU (nO 22 di 'l'abella 2). 

LI problema genetico sembra definitivamente risolto in favore di 

una s ingencsi dei solfuri Il ei riguardi degli ol·i)';zont.i, in cu i ricorrono, 
come prodotto e testimonianza di situa)';ioni Imloogeografic.he assoluta

men.te particolari, limitatG nello spazio, episodiche per f requenza ma 
ripetute costUJltcmellte, anche se aritmicamente, in tutta la serie sil u-
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rica. La formllzione dci silicati sembra essere stata agevolata, quasi CII
talizzata, in ambiente forse solo debolmente metamorfieo e con il eon
corso di fattol"i e cirCOl:;tanzc peculiari , dalla presenTA dei solfuri: coe
sistono talora, infatti, a. brevis.'iima distanza, lenti 8. solfuri misti in 
matrice siJ icatico-qullrzoso-ca_rbonatica e lenti di cj~lca re praticamente 
intatto, tutt'al più aPl)ena ricrista llizzat.o (Tuviois, Serra. s' Ilixi; n" 42 
e 37 di Ta.bolla. 2). r .. 'aggressivitù dei silicati verso i solfuri, in talwli 
casi [44 ], dimostra la. preesistenUt dei secondi , ad uJteriore supporto 
del l ' ipotesi di una singenesi dei solfu ri rispetto ai sedimenti ospitanti. 

88 r--B 

},ig. 2. _ Distribuziono quantitntivll delle mi
nernliua:doui Il fluorite in Sardegna. sceondo 
lu rocce ineallS!lnti. A "" Cambrico (17,76%). 
B = Ordo\·ieiIlUO·Silurieo (57,89%). O = Ora
nito (22,36%). D = Terziario (1,97%). 

U evoluzione di questo gruppo di minera lizzazioni si a.rre6ta con 
la. conclusione del ciclo ercinico, cui si possono ascrivere allcora la ri
cristallizzazione parzia.le o toulle dei solfuri e limitate mobilizzazioni, 
su scala millimetrica. 

3.2. - ìIlincralizzazwni a. Sb-W. 

Appartengono al c tipo 4 :. (lenti e vene negli orizzonti ad argil
loSc:isti carboniosi del Silurico, interessati da debole metamorfiSlllO re
gionale, in associazione con Antimoni o solfuro) e al c tipo 5:D (vene e 
lenti, con o senza Antimonio soJ[uro, Ilei c porfiroidi:. intercalati nella 
serie silurica.) dcUa classificazione dei giacimenti sardi a mi.nera.li 
di W [45 ]. 

Il c tipo 4 :. è caratteristico dcI giacimcnto di Su Su(wgiu (Villa
salto, F. 226 T.G.M.), che in passato diede luogo a [orti produzioni di 
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Ilntimon ite c scheelite. J.;a mincrlllh'..zazione, nella sua attuale giacit.ura, 
è essc.nzialmente epigenet. ica : 1'!Ultimo!1ite si anastomizza in fitti stock
works, oppure cementa e impregna fasce di brcecia, mentre la. scheelite 
compare saltunriallHmte, as.S'OCiata al solfuro di Sb, in lcnt.i e arnion i 
spesso ad a.ndamento concordante con la laminazionc della roccia in
cassante. 

A 

+ 

+ 
+ 

t 

+ 

+ 

l'ig. 3. -- Sehema della distribuzione òei giacimenti Il. fluorite in Sar· 
òeglla, in rapporto alla loro posizione ri8pdto al I~ncpiano eotrhl8llioo, al 
oontntto rOeC(l gtllnitieho-m.1ntello e al grado tU IIlctnmortismo delle rocce 
ine38111Ulti (la numerazione dei grulli); dj giacimenti corrisponde Il quella 
di tab. 2). L'are1\. de i ~erehi è pro[IOl'%iOllllle ali 'nboolldnnzlI delle manife
stazioni, cui 8i rifori8eono. A = Arenarie, nrgilloseisti, ~alea ri. B "'" QUIlT' 
ziti, fillndi, marmi. C = ~[i~asei8ti, gneiflll; migmatiti. Il = Snrrabu8; 
Sull'i8, Tgle8ionte, l'lumint'8C. il ",. Gerrei. e = Sn.reidllno. d = Bnrbagia. 
e ..." B.1ronie, Goocnno. t = GalluTn. 

Il c: tipo 5 • è rappresenta.to nella 7.Ona di Brecea, a. N di S. Vito 
(F. 227 I.G.~L) . Il giacimcnto (coltivato ileI secolo scorso) è ad rultimo
nite prevalol1w, in venu\e a stock-wor k ilei porfiroide. talora. associata 
a scheelite ed arsenopirite. 
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La. genesi prima deUa mineralizzaziolle II. Sb-W vIene attribu ita 
[2, 19] a.d ulla deposizione singenetica sedimentaria (ricordiamo il con
cctl.o di c: para genesi guida geochimico-stratigrafiea., [20]). Le attuali 

•• 

}·ig. 4. - RHpporti minemliu"~io"e'porfirite in un giaci· 
mento·tipo: Costa. Ual1l1 ( II" 81 di tab, 2). A -= Rib.uso 1 
Sud, pouetto u" 3, delt:_glio parete N. B ... Riball80 1 Sud, 
truverM. di progr. m 14, pinnl". C = eonle B, _ione ,'er
tieale dell'a,'au7,amento &Cgnato con Wlteriseo. t = fluorite. 
p = Ilorfirite. pbr = porfirite brcedata. Ile "" argilloscisti. 
br = breccin di argilloscisti. 

giaciture, tuttavia, sono pcrlopiù il risultnto di una mobilizzazion.e e 
rideposizione di minerali e metalii; i tempi e i modi restano indeter
mi.na.ti, e solo per un 'antimonite defonnata plasticamcnte si può ipotiz_ 
zare una. genesi antecede.nte perlomello agli ultimi movimenti dell 'oro
genesi ercinica. 
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3.3. - Mineralizzazi01li a Pb-Zn~AgJ con P-Ba-Si- ( Ca). 

Questo gruppo è COl>tituito da o-It.rc lUlI~ cinquantina di manifesta
zioni, di varia en li1à e sviluppo. LIII paragenesi è caratteristica., essendo 
rappresentata da. Wl/L associazione barite-fluorite-<Iuarl'.o-(calcit e) tra i 
minerali di gllnga. con solfuri di po-Zn.( Ag), talom CtI, tra. i millerali 
metallici. Dove cornplliono i solfuri di Ag è pr0>C.nt.c llJlche Ag nativo 
e, inoltre, la parllgelH~i si arriccllisce di solfosali di Ag. 

Fig. 5. - ~rTl\ s' fli :d. Sehiuo !leholnati~o ( ~cz . \'crtiwle N·S) dell ' aI
fiorllmento di q 500 a S di su l:ipperi. a = breccia di argillOllcilJti. b = ba
rite. ~ = porfirite_ li = quarzo. e = broccia di I)orfirite. t = fluonte. 

Le associaz ioni descritte sono com ulli ad tUia nwnerosa famiglia dj 
giacimenti, ospitati nel Pa1eozoioo di tutta la Sal-degna. Non sempre, 
pera.ltror &ono prese.nti tutti i minerali citnti; specialmente ] 'a-rgcnw 
e i suoi compQsti compaiono saltuariamente, essendo caratteristici deUa 
serie di mani festazioni note come c: giaci mento a rgentifero del Sarra.-



bus :t (dove la loro presenza coincide, forse non casual monte, con la. vi

cinau1.l1. topograJica. dcgli cdifici Il. porridi grigi: fig. l ) e d i alcuni 
altri depositi: Acqua Arrubia ( Villaput)',u, F. 227 LO.M.), Su Leo
Ila.'\':i (= :\1.ti de 1"orru, Il'' 59 di 'rabella 2) c Gutturu is l<-'ollas (San 
Vito), s' Arcil loni ( n~ 60 di '1"lOOlla 2), Pel'da s' Oliu (n" 31 di Ta 
bella 2), Su ZUI'fu ru (n" 28 di 'l'aoolla 2) e S.ta lmc:ia. ( nO 27, 73, 7,1., 

75 di 'l'a.bella 2), Corrcboi ( II" 64 di 'l'abolla 2), Costn, Ualla ( nO 8] di 
1'abella 2) [28]. 

Fig. 6, - Serra l' llixi, minuraliuaziolle a,rgentifern : argento nnti'\"o 
(bianco) con galulla (grigio) impregnn la ealeito (nero). Luce rifle8lf.ll, 
15010 polariu.atore, i O X circa, 

Tutti i giacimenti in oJ!getto halllJO un cara.ttere in comune: la 

presenza d i fl uorite, che in lUla gran parte dei casi costitnisce il mi

nerale !)reva.lcnte, tanto da giustif ic..'lr e la dis1jnzione delle maniIe61:a
zioni del 3'> gruppo come «mùw"olizzazwlli a fllltorit6:t. 

P or meglio an ll lh:zal'c i pr'Oblemi genetici ed evolutivi dei depo
siti S81Tabesi, del 30 gruppo COlLvi"(>ne pertanto inquadrare questi gia-
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cimc.nti nella più vasta famiglia delle mineralizl'.uziolli sarde a r luo
rite, con le quali Im,uno in COIllW1C, oltre alla pUI'agcncsi, molti carat..
teri strutturali e gilleiturali, t.esti monianti st l"Cttissime /l.naJogie nel

l'andamento dei processi minerogc.netici. 

4 . . I giacimenti a fluorite in Sardegna. 

1.J8. prosecuzione degli studi sui giaeimonti sa rdi a fluorite, in 
corso da diversi anni, ci sollecita oggi ad apportarc taJune modifiche 
ed illtegrazioni a ll a ricostruzione dell o. fenomenologie che hilllllO pre
sieduto alla loro formazione, esposta in un precedente lavoro [251. 

Pig. 7. - C:J.~,t Lol (n' 8 tab. ::? ): IQ IItoek,wQrk Il ba:rif.e.f1uorite nel granito. 

l processi m.ine<rOgelletici appaiono essere s tati condizionati da W16 
serie di controlli, i CIIi effetti sono ric.onoscibili ovwlque, avendo agito 
sempre in misura sensibile, sebbene con intensità variabilc da. giaci
mento Il giacimento. 



Tali cont,rolli, che conviene analizzare separatamente, possono es
sere così distinti: 

l Controllo stratigrafico; 
2 Controllo strutturale; 
3 Controllo magmatico; 
4 Controllo paJeogeog]·a[ico; 
5 Controllo geomorfologico. 

4.1. - Controtlo slratigrafico. 

Da un punto di vista eronostratigrafieo, si constata che le mine
ralizzazioni a fluorite deUa Sardegna presentano un massimo di ri
correnza negli OloiU..Mti ordovicitUlo-siluriani (un'estensione di questo 
intervallo al Devonico inf. è stata recentcmo.ute documenta.ta paleOJ1-
tologicamcnte [J8ì, ma le min.c l·alizzazioni a flum-ite raramente toc
cano il limite Silurioo-Devonico) (cfr. fig. 2 (I » : esem pio di para
genesi «time bound:t il eI senso di Maucher (20] . 

Anche laddove (s ' Oreri in Santa f,ucia c su Zurfu.ru di l<'l umi
rtlmaggore, Perda Xicdda di Domusnovas ecc.) la fluorite è ospil.8.ta 
nelle rocce cambriche. ciò avv iene in coincidenza topografica c st ra_ 
t igraficll. con Wl contatto norma.le con i livelli bllSRli ol·doviciani, ai 
quali potrebbe essere genetiCl:lJllen.tc riferita attribuendone l'origine ai 
seguent.i processi [251 (separatamente o congiuntamente) : 

a) deposizione in amb iente carsico, in Cl)OCa posteriore all'emer
sione conseguen.te a.ll'orogencsi caledoniea (fase sarda) ; oppure 

b) mobilizzazione dagli m-izzonti post-camhrici e successiva 1'1-

deposizione, per distmlze bred , in ambiente carsico profondo o 11\ 

spazi aperti dUnulte il ciclo ercinico. 

Ln. altre parole, è l}()S$ibile e ragionevole attribuire, almeno coml~ 

ipotesi di lavoro, il massimo riscontrato nella rioon-ellza di minera.
lizzazioni fluoritiche negli orizzonti ordoviemnD-silurialli, a.l contenuto 

(') I ùnti riportati in fig. II IIOno 8tati etlnfermati da una rispOl:lta. fOTllitn 
dall'elnborntore elettrouieo elte ha illlmngnzz.inato i dati geologiei (I giaeimentolo
giei della Sardegna, rnllt olti I l Iluru dell'Ente Minerario Sardo nel corao del I Cielo 
del P rogrnmma Generale Struordinario di Riceren. 
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in F degli stessi. Tticordiamo, pel' i.neiso, come dalla lettcmtura. sia ri
portato [IL per rocce sedimcIlta rie simili ogli IL1'gilloscisti, lim<.Wicisti 
e arenarie dell 'Ordoviciano-SilUl'ilUlO sardo, lUI contenuto in F varia
bile trll 10 e i .HOO 1}.P.IlI. An.'llisi erfet.tuate su campioni deJJa serie 

l'ig. 8. - h Crnbll ll (n° 58 tab. 2): l'e,s:ll1te di 0 88in Pigli: l'inter!l(l· 
:tiono tOti la IIUJlcrfil'ie to\)ograficn della :tonn di frattura o~pitante la 
millornli:t~,,:tionc. l.a linc,~ di \·cttn coincide con un relitto del pcnepiano 
001 riallSico. 

di i\I. te ~aTba, provenienti da di"erse profondità e preleva.ti dalla 
c.a.rota di un sondaggio ( nelle migliori eondizioni di freschezza) hamlo 
rivelato contenuti compl'csi tm 450 p.p.m. e 930 p.p.m. Campioni pre
leva.ti in analoghe condizion i nella zona. di ruUII'; (Sardegna centrale) 
hanno da.to ValOl·j COm l>rcsi tm 1000 p.p.m. e 1100 p.p.m. ( ~ ). 

CO) E' in cor80 di c!leCllzionc nel nostro Istituto lo studio e l'annUsi di una ab· 
bondante erunpionntura effettual:1 nelle serie ordoriciano-ailuriane della. Sardegna, 
avenl.c lo scopo di chilldre il cornl)ortamonto del fluoro o la. sua o,'o luuone in flCn80 
verticale e ori.uontale. 



GENESI El) EVQLUZIOXf: DELLE ~IlXER ,\LI1.1 .. \ ZIOXl ECC. 1097 

i\lcl Sarrabus le manifesUlzioni del 3" gruppo sono ospitat e Slll 

nell 'Ordoviciano medio-inf. (fo rmnzione delle c: A renllrie di S. Vito:t 
ufficialmente dlltal.e pre-Ordoviciallo sup.), sia. nell'O rdo\'ieinno sup., 
sia nel SiJu.1·ico ( c: formazione di M.te :\Rrba.. [26]). Nell' interpre
tazione di Scnneider [26], proprio negli orizzonti del Sil urico è 

ubiea.til III sol'gente delle sostanze che mft.terializzallo i c: depositi sin
genetici stl·a.ta.-bound., eostituenti il c: giaeimCJlto a rgentifero del Sar
l"dbus:t, Vcdl'emo come questa affermazione sia aocett.abile solo in parte, 

4.2, - COllfroUo strl/,tlltmle. 

E ' esereitillo da particolari sistemi di frftlttul'a, evidont.emel1te 
beallti ali 'epocn della p rima mobilizzazione: altri sistcmi (anche assai 
n.ntichi, come la famiglia di frat,t llre dolla c F llglia. di Villasalto . ) sono 
privi di riem pimento, e altri ancora. sono impcglllui da iniezioni litoidi 
di varia l1&tur/l., Tra (Iucste ult ime assumono un intel-es8e pnrtieolare 
i filon i di porfi l'ite, le cui sedi SOnO state spesso r iuLilizzat e [1 3,25] 
pa,rHssillirillment.e dn gl'11ll PIlJ·t e delle minCl'alizzazion i il fluorite, Ull 
po ' dovunqu.e nell' Isola (cf. fig , 4) : Il tcstimonirulza di wla ben pre
cisa IlOsizione cronologica. dell 'evento mineralizl.ante, origine della loro 
prima i.ndiv idURzione, 

l pl'ocessi di l'imobUiuHzione, ricirc<Jlazione e l'ideposizione, che 
assU,Il10010 fondamell'tale importru11.A nelln nostra ricostruzione, sono 
stati evidentemente limitati al ristretto intorno dei co rpj mlnel'aJizza,ti 
preesistenti, siH pUI'P. per iJltOI'\'alli ve rticali cospicui , ma, nell'ambito 
l'igoroso delle fl'attuI'e ospitanti , Non si vede infatti ragionc perchè, 
altrimellti, il ei <Iuadro di una. fenomenologia di )·imobilizzazion.i gene
ralizzate e a vasto rag~io , qual sia;;j altro sistema di l'rat,1ura. non IlO, 
legge aecogliere (in adil.tle condizioni ambien tali e ile I rispetto delle 
leggi. ehimico--fisiehc) le soluzioni i poteticl~mellte disllOnibili ovunque; 
nè perehè da tali processi siano rimaste escluse rocce incassanti di età 
mesozoica., cenozoiCl~ o più recente, 

Il contl'ollo sLruttUl'a.lc, pel'ta11to, si evidenzia per aver posto con· 
diz ioni limitative tra le p iù rigide allI\. millerogenesi delJa fluorite, 

Nel Snrrabus, i sistemi utilizzati SOIlO soprattutto due : WIO circa 
E-W (da ENE-WSW a ESB-W~W, secondo l'andamento del limite 
settcntl'ionale delle rocce griUliticllO e dell 'alli,neameJlto degli edifici Il 
porfidi grigi ca l,edonici) e uno eirca. N-S, 
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A parte la. serie K·S (nettamente discordante, addirit.tura. normale 
rispetto <llIa st.l'atifiCllzione gcnerale delle rocce: giunti ac legati ttl.le 
strutture plicative E·W in [26 ]), secondo la llostl'a opinione non v'è 
possibilità di dubbio sul cara.t.tere disgiuntivo delle st.rutture ospit<tnti 
le minCI'aliz7.uzioll i del sistema E· W, L seguellti dati d 'osservazione 
sttulllO a sostegno di lale COIlViJIZione: 

- Le strutture ospitlUlti i giacimenti di 'ruviois e SeI'ra s' llixi ta
gliano nettamente vistosi col'pi fiJoniani di porfido qua:rzifero, il 
cui sviluppo longitudinale ( iJ1 senso I\Tì\T\V-SSE ) è deU'ordine dei 
chilometri e In potenza. è di centlllaia di metri. Anche se la giaci
tura delle mineralizzazioni , al di fuol·i del!' illea.ssamento porfirioo 
(e pur sempre a cnrattere filoniano) è cOllcorolwte con la strati
f icazi.ouc, il suo prOS<!guimento indisturbato nel porfido quarzi
fero (o nella pol'fil'ite: cf. fig. 5), C.ilratterizzato per di più da 
cospicui 1I..r1'icchimenti, è giustificlLto solo da.1I 'esistenza. di ulla zOlla 
di fratturtt., ehe ha in teressato il oorl)O rilon.iano litoide stesso. 

l.e strutture OSllitllu ti i giacim enti di ~ I <lsalolli e G. Bonu prose
guollo nel granito. La. minera.lizwzione di G. Bonu vi si isterilisce 
rapidam ente, menlre a l\lasalolli arricchimenti in argento si pre
sen.tava.no prOI}rio in co r rispolldcn7..l\. di zolle a incassamento gra
nitico [29 ]. 

fAl. struttUl'a ospitante il giuci llH!llto di Su L ionm (Monti de 
Fonu) taglia, in netta diseordrulZa, porfiroidi e rocce detritiche 
(a.roose e conglomcl'ali scistosi) ordovicia.llD-siluriche. 

Alla serie E-W appartiene anche la vistosa fratt.ura, mineralizzata 
a barite-fluorite, che tagliu la cupola. di granito micl'Opegmatitico 
di ~1.te Ge.nis. 

4.3. ConlroLW rnagmafi.co. 

La. ricorrenza delle minerlÙi1.zazioni 8. fluorite è strettamente COIl
nessa, tlClh~ sll'agr'ande Illl1ggi01'unza dei casi, con la vicina.nza topo
grafica (0-10 luu ) dei contali i t.ra roccia in Cllssa ute e granito. [ n nu
merosi casi la roccia inellssll.nte è CQstituita dal gran ito stesso, in p ros
simità di pendenti del letto. 

Unitamellte al giù citato legame di Ilumerosissime minel'alizi'.a.zioni 
con filoni di pol'firile, (Iuesto dato indica l 'esistenZll di un controllo 
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abbastanza. S8,'ero connesso eon le fenollienologie dcI ciclo maglllRtico 
erc in ico. 

Un 'alt ra osserVllzioue è in aecordo eon l'esisteuza di talc oontrollo: 
si t.ratta della d.istribuzione de i giaci mcnti a fluorite rispetto al livcllo 
d 'intrusione delle l'OCc:e grmli tichc, Come si può 110UU'C faeilmCllte 
dal lo schemR di fig, 3, la IlUlSSlL delle mineralizzazioni è illsediata in 
rocce non metlllnorfi ehe o a. bllssissimo gl'lido di lIletllmol'fismo re
gionale, e il numero diminuisce progrcssivllluoote nuUl mano aumenta 
il metamorfiS lllO. Questlt distribuzione trova logica. gi ust-if icllzione nelle 
cond izioni chim ioo-fisichc Ilecessarie c sufficienti a.lla deposizioue delle 
pa.ragencsi in argomento, che si possono verificare solo a livelli d ' in
trusione poco prol'oll(li, (Iu,tli sono quell i testimoniati, pCI' l 'appunto, 
da rocce inCMsant i poco o nulla metamor fiche, La ricorrenza di ana,.. 
loghe pal''1lgencsi ( ra.re) nelle zone più profonde è giustificabile solo 
sulla base d i altre considerazioni, chc "errIldUlO esposte più avanti 
(pal". 4.4). 

Un ' ultimu osse-rvHz ione vione suggeri.ta dai risultati delle riCCl'che 
in coI'so, da Plll·te della Scuola di Sieua, sulla petrograIia del cri
stallino Sllrdo [171. Kellll delimitazioJle dei vari plutoni ~he compor
rebbero il moslli co del c grani.to _ de.ll 'ossatura i.n trusiva isolana, si 
evidenzia infatti (3 ) l'esist.enl . .it di facics lcucogran it iche ben definit e: 
la loro uhicuzione (secondo quanto a noi noto) corrisponderebbe topo
graficlimentc alle Il.re.e in cui ricorre il maggio!' num ero di giacimenti 
a fluorite (porzione settcutriOllole del massiccio dei Sette Fratelli; 
M.te Pe.l'dosu a S E di Tel'Ì,en ilL; zolla di Oschiri). f.ll! in formazioni di
sponi bili sono attualmente incomplete e richiedono conIel"me c defi
niZioni precise: i primi dati, tutta"ia., aprono talWl6 prospcUi"e che 
conviene 110il sottovaluta l'C. 

4.4. C(nllf'QUO lxdeogeogmf'ico. 

giacimenti Il fluorite si pre68utano spazialmente collegati con il 
penepia.no ootrinssioo f25, 43] (cf. fig. 3), risultltto dello smantella
mento dei rilievi ercinici. Esso si evidenzia come CRJ'attere distintivo 
del proi ilo morfologico sardo: anche nelle zone più profondamente rin
giovanite, le linee di ,'etta ad andamento suborizzontllie e i relitrti t8-

(t) Ghezzo G., Gunspllrri G., eomuuie>lzioni orli li. 
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bulari, più o ltlenD eSU$i, che costituiscono III sommill\ di moltissimi 
rilievi, si ricollegano ul paesuggio piatto delle zone. Ineno intaccate 
(fig, 8) [21,25, 33], 

Tale pencpiano, sede a più l,i prese di invasioni nuu'ine e ogge.Lto 
di ri.esumazioni causate dai denudament.i conseguent.i a,i periodici ri
solle.vamcnti, ha controllato in modo uniforme t'andamento dei fen~ 
mCIIi f realici, cui si può accreditare la [ l'cquente 0l>i>0rtuni tà di su· 
scitare Ullit COllvcrgenza di condizioni favorevoli a !wooessi di rimo
bilizr..a.zione, Quest.lL oPpol'tunitlÌ sem bra essersi offer,b~ particolnnnente 
in occasione dell e in:Jressioni ItlllriJle, allol'qURndo i ci rcuiti erano ali
mentati pr'evalentemenlc da acque sa lute o miste, Ville a diTC d()tate 
di pow l'e solubi lizzante assai più elevato di <Iuello delle acq ue dolci_ 

I..' ipOlesi di un intcr\"t~ltt.o deLle acque marin e è giustificata da 
Ulla serie di considel'ilzion i, esposte in lUl l)recedente lllvoro [43], UnO 
degli elementi probanti a questo riguardo è dato dall'ampie-t.:r..8. del
l ' iutcl'\'ll.llo gellotioo vel,tieale di certi minel'ali ( di Ag segnatrunente) 
la quale sem bra dil'ettamCll.w propor-t.ionale alla persist.euza dell 'am
biente marino gnt\'tulte sullc vCirticali considerale_ Come esempio l'i
ehiluuialTIo il ClISO del c Giacimento argentifero del Sal'l'abus.: a 'l'u
viois (!lCrsisteIl7..1l del mare eocenico presumibilmente limitata) la mas
sima Pl'orond.it;) raggiunta dall e mi..llcl'alizzazioni argentifere rispetto 
al peJlej)ilU10 ootl'iassico il di "" m 490, mentre a Ìll.te Narba (presu
mibile maggiO're pe:rsisten7..a dello stesso mare) tale profondità è di 
"" m 740, A pa_l'itlÌ di evoluzione dei due giacimenti rispetto agli alt.ri 
oontrolli, jj clislh'cUo riseontratO' assume "jllO're signifieativO' per il 
mppot-t.o oon i.l penepiano eotrillssioo, 

11 collegluncnto spazil1le d.ei giacimcnt i a fluorite con il penepiauo 
non selllbl'a pertunto essere casuale, A supporto di ciò sta anche mI 'al
tra. considera2.ionCi: la. presenZl:t di alcune millC,l'1L1izzaziotll in lunbienti 
cOI'l'ispondenti ai più p rofondi livelli d 'intrusione del batoli te sardo 
( nO 17, 18, 62, 63 di Tabella 2), I~ gilì descritta intersezione del pene· 
piano eO'n il bllsllmellto pllloo)';oico (fig, 3) evidenzia la rarcbzione 
delle minel'a!izzazion i Il fluorite nel verso della profondità, in aTmollia 
con la rapida. diminuzione delle J)J'Ob8bilitA che in wl verso si sianO' 
\'61'ificnt.c le eon dizioni genetiche necessarie e suffieien.ti. La. loro pre
sonza, sporadica, nel =,,"ord dclill Sardo.'gna è giuslificnbile solo invo
cando !Sin una prolungata atti\'ità nelle ult.im c fasi dci magmatislllo 
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el'cinico (testi moniat.a dali 'associazione portirit.c-fluorite a P.ta Lan
ziuosa, n" .18 di Tabella 2; l25 J), sia il controllo pa.leogeografieo eser

citato, mediante i processi. di rimobiuzzazionc c rieoncentraziollc, dal 
I>eIlepiano cotriassico. 

4.5. - Controllo geoutrwjvtogico. 

L 'andamento dulie singole pa.rugenesi in oorrispolldenza degli af
fioramenti ed il loro eompor.ttullento Il differcnti livelli, in superficie, 
sembra risc.ntirc ill modo IlbbuSUll\za mal·eato delh~ cvoluzionc della 
locule geomorfologia. 

Si Ilota, infatti, elle Je millern.l.izzllzioni r icorrenti nelle aree a ri
lievi più dolcemente modellati presen.tallo, in affioramento, unifor
mità di parngenesi anche t ra pWlti alt imetricamcnte separati da con
sistenti disl ivclli (fino a 100-150 III ) : mentre a pochi metri di pro
fondità, rispetto ali 'esterno, si us;iste COllllUlemeI1W a nette c sensibili 
variazioni (ad cs., rapida diminuzione di quarzo, aumellLo della fluo
rite rispetto alla bari te, aumento del la ealeite cec .... ). Nel caso di aree 
a morfologia. giovane, con fonne aspre cd incisioni profonde si osserva 
invece Wla maggiore variabi.lità nelle associazioni (es. quarzo e barite 
Ilei pWlti più alti, scomPiu·sa. della. bari te e ("Omparsa della fluorit e 
nei tagli profondi: Sant'Alltioco, nO 55 di Tabe.lla. 2). 

Queste OSSCtn'azi.on i starcbbero ad indicare che i fenomoni di ric ir
('()lazione, operanti nel c(nso di un processo e\'olutivo dei rilievi lento, 
graduale e uniforme, tenderebbero il mantenere Wl certo pnrallelismo 
tra andamento del profilo topograJ ico e distribuzione delle paragencsi, 
con evoluzione solo nel senso della profondità, normalmente al pro
filo topogmfico stesso. Un processo erosivo rapido, pcr convcrso, nOli 

cOust·,]ltendo ai fen omeni di l'imobilizzi1zione e rideposi1.ionc di ade
guarsi, quanto il velocità, sembra in grado di mettere a. nudo lo. 
I)a ragcnesi I)l-ofondc scc.ondo seZiOlli nonnali alle isog"l'ade della 101'0 

dista-ibnziol1e. 
Pru-ticolanllente. iJlte:rcssante è la situazione che si verifica a 

M.te Narba-G. Bonu [43] dove la Ill orfologia è caratterizzata da tratti 
MS8.Ì giovani . con incisioni prof()nde e rilievi dai fianchi scoscesi. Il 
giacimcuto, filoniallo, i: diviso in due da lUIa faglia trasversale, djretta, 
posteriOTe alla mineraJir.zazione, che ha provocatG Wl abbassamento re
lativo di. "" In 200 del blocco di G. Bonn (W ) rispetto a quello di 
:M.te NfLI'ba (E ) : ci si dovrebbe ILttellder e, quindi, una correlabilità 
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1102 

dei caratteri tra parll.genesi ricorrenti nelle due porzioni di giucimento 
secondo un d isliveUo ugwde aJ rigetto deUa faglia. Vassoeiazione più 
cara.t.teristicu, invece, OOIllI}l'elldente minorali !l.rgentifer i, è notiL a ~Lte 
Narba a livelli ben più profondi rispctto a quc1li giù. iste.riliti di 
G. E,mu : csattamente il COlltl'ari.o d i (jllanto anebbe dovuto p ro\'o
care il gioco della faglia, TQn uto eon to, tuttavia, del fatto che la 
porzione di giacimcn.to competente a M,te i'<:arba corriSI}Ondc ad ull a 
depl'essione morfologicll, mcntl'c il blocco di G. Bonu coul cide oon un 
forte rili evo, la sitnaziollc descl'itt!L si giusti fica con il relativo a ppro
fWldimellto dell'atti\'itil dei processi di rimobilizzaziollc e rideposi
ziolle pcr desccnSlt1ll , legati alle variazioni cli C la circolazione freatica 
subisce l>aiTaUclamente ali 'evoluzione della geomorfologia, 

Le fenomenologie inncscRte e svil uppate dalle eomplesse azioni 
degli agenti delll!. dinamica esogcnll, il ei quadro dei processi di ricir
colaziooc dei giacimellti minerari, non SOIlO facilmente schematizzabili 
nè la loro port ala è del tutto chia ra, I;c. vlll'i.'lbiJi in gioco d ipendono 
(oltre ehe dIII chimismo delle pal'lIge<nesi) da clementi e fattol"i cli
matici, dalla loro persistenza., daJ1' intensitiì di movimenti epirogene
tici l16J e daJ loro contl'OUo sui livelli di base del reticolato idro
gra f ico, Le ricerche in corso tendono, frIL l 'al t ro, a. chiarÌl'e nella 
misura più fllllpia possibile il ruolo g iocato da queste variabili e la 
loro eventuale direttl~ illf,luC'nza sui pl'oeessi eli dcircolazione, 

s, • la minerogenesl sarrabese, 

Inseriti il ei quadl'o piil gellcrl!.lc delle min el'al izzazioni sa.rde a 
fluorite, i g'ill(:imenti Il Pb.Zn-Ag, con F-Ba-Si- (Ca) del Sarrflbus ne 
rapp!'oocntan.o il parlldig'ma genetico, 

L'originc di queste minel'alizzaziolli , la. 10'1'0 iIHlivid unzione e ma
lerializzazione nelle cond izion i che l'attua le giaciturR offre nll'osser
vazi.one non sono I"ÌpOl,tabili ad un unico processo, cronologicamente 
definito. Esse sono il palese risultato di ulia IWlga e ripetuta serie 
di tl.tti ehe, lICIl'lUlIbito di un ev idente c trasformismo~ [47 ], avviati 
e gu idati dai controll i desc rit.ti, hanno contribuito a favorirne un 'evo
luzione complessa. 

'l'enendo COlltO a,nelle de.lle manifestazioni del lO e ZO gruppo 
(par, 3), il !lallorama della minerogencsi sarrabese è eosì schema
tizzabilc: 
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1. - Ordoviciano-SiIuri.co-(Devonico inf.) : sedimentazione di rocce cla
stiche a contenuto in F variabile, forse localmente lUlOmalo (pro
babili primi accwHuli di fluorite nei sistemi ca,rsici del calcare 
cambrico, prossimi alla superficie di discordanza cambro-ordovi
ciana). Possibile anomalia in Ag in taluni orizzonti legati, nel 
Sarrabus, agli edifici a rloorfidi grigi. Con.tenuto sicuramente ano
malo in Sb-W (<< I)a.ragenesi guida geochimico-stratigrafica», [20]), 
prinut individnazione di associaziOni !lJltilllonite-scheelit.e stra.ta
boWld. Deposiz ione di solfuri misti di F e-ZIl-Pb-Cu in condizioni 
ambiclltaJi Ilppropriate, episodiche ma ripetute. 

2. - Ciclo ercinico : estrazione e mobili1·..zazione del li' e degli altri ele
menti COJlconenti Il formare ,le I)<u'agenesi del 3" gruppo, spazial
tlLfI1lte, ol·(mologicamenle e oo/ualmente conn.essa al lllllgmatismo 
ercinico (attivilÌl premi.nente dei pluton i leueograni.tici T). Utiliz
zazione da patte dei convogli mineralizz!Ulti, in fase di deposi. 
ziollc, degli ultimi. sistemi d.i frattura gellerati a conclusiru\e del
I 'orogenesi erci.nica: in pllrte, utilizzazione parassitaria dei si
stemi impegnati dni di.fferenziMi Ii.toidi basici. P rocessi l}artico
lannellte intensi llei Ih·clli non soggett.i a metrunor[ismo regionale 
(Sarmbus), decrescenti man manG si approfondisce il livello d ' in
trusione (f ig. 3). Local i IllGbilizzazioni e rideposizioni delle asso
ciazioni a.ntimonite--seheelite. H-icristllilizzazione e parziale metl'\.
morfismo delle lenti Il solfuri misti. 

3. - 'l'ria.s-Eoccne: rimob ilizzazionc, ricircolaziGne e rideposiziolle per 
l'influeuza di azioni esogene (connesse verosimilmente flUe in
gressioni marine m€8ol'..oi.co-cenozoiche) in seno alle mineralizza
zioni, eon fenomeni di lisciviaziono e alTicchimc-ltto per d eSCC1!S!/.JI/ 

su intervalli a.nehe cospicui, scm l)J"e nell'ambito delle stesse frat
t.ure ospitanti (3" gruppo). 

4. _ Oligocene-Attuale: rimobilizzaziolli e rideposizioni multiple, sotto 
l'influenza dell 'evol uzione geomGrfologiclt locale e pflrallehunentc 
ad essa, sempre neU 'ambito delle fratture ospitanti (3" gruppo). 

Questa sequenza è comune It tutte le minerlllizzaziGllj !l. noi note. 
e quelle del 3<' gruppo in particolare non si sottraggono ad alcuna 
delle fasi descritte. 

Nel Sarrabus s i ha Wl l'6emp io val id issimo, a sostegno dello schema 
riportato, nella serie de.I c Giacimento argentifero.. Rigorosamente 
«stra.ta.-bound _; ricorrendo nello stesso or izzonte (Silurico) IWlgo una 



Il04 K. VALEKA 

fascia che si estende, 0011 qualche sohLZione di continuità, dal mare 
al Campidano j i~l giacitura quasi sempl'c concordante con la stratifi
oozioue delle rocce incassanti, queste mUlCralizzazioni hanno forma 
fil()niana e SOllO iuscdiate in verc e proprie fratture che tagliano, come 
abbirullo giit detto, IUlche il granito e imponenti cGrpi porfirici, TI le
f'ame genetico con la formazione gedimentaria silurica è uldiscutibile, 

e ad essa· si può u.gevGlmente riferire l'origine prima delle S06tanze 
che costituiscono la paragcnesi, o di una parte di esse; ma altrettiUlto 
indiscutibiJi son.o le dislocazioalir che si sono individuate in eorrispO'l1-
denl"..a dell'orizzonte incassante, utilizzate daUe mincralizzazioni per in
sediarvisi, dopo la c01wlll.swno dell'ultima flUe del magmatismo er
cinico. La loro altuale giacitura eredita m!lnjfestamente i. caratte.ri di 

questa fase mìnerogeneticlL t!sscnzia,le e custodisce le prove deUe succes
sive l'imobi lizz8ziOlù (intcrvaUo gelletico dell'Agj ripetizioni multiple 

e sovrapposizioni nelle puragenesi, che rendono estremamente difficile 
la 101'0 illtcqwctaziolle, al meno Ilei livelli più alti; basse temperature 
di omogeneizzazione - .tO~/60"C - dclle ulclusioni fluide deUa fluo
rite), menÌlre la eoncordzlJlza tra corpi min erari e livelli illca.ssanti è 
l 'wlico uulizio l>cr\·ellutoc.i circa l'origine delle sostanze pa.r-t:ecipanti 
aUa costituzione. dei corpi mUlcrari stessi. 

6_ - Conclusioni. 

11 quadro delineato per la mblerogenesi su,rrabcse (e sarda in ge
nerale, per i giacimcnti a fluo l·ite) è il risu ltato del contributo appor
tato da Illunel'osi e"enti, a più riprese attivi lungo tutto l 'arco della 
.storia geologica. dolla regione, a pa.r.til'e dali 'emersione di Fase Sarda. 

Fondamenta.le importa:n1..a. riveste, senza dubbio, il ruolo dei sedi
menti (e vuleani1 i coevc) ordoviciano-silnric..i , in, qualitù di rifot-uitori 
della massima. parte delle sostanze eouH'olte nei successivi processi mi
nerogcll etiei; è Wl I-uolo da vera e pl-opria «roçeia-madre~, ed in 
questo senso è valida la. definizione di « modello per depositi sillgene
tiei strata-bowld ~ assegmLta roeentemc,nte al Sarrabus [26] . 

L dati l\, nootl'u, disposizione, più sopra esposti, dicono d 'a.ltra 
parte che le sost8Jlze, disperse nella c: roccia-madl'e _, hanno migrato 
a partire dEl un lHmto ben preciso della stO'l'ia geologica, per andare 
ad accumularsi., secondo le pru-agenesi del 30 gruppo, in sedi adatte, 
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preva.lentemente ubicate negli stessi or izzonti ordoviciano-silurici , clw 
si trasform nno così in « roccia...magazzino:.. 

r loro ca ratteri giacit.urali sono condizionati dall a morfologia deJll' 
sedi utilizzate: si tratta porlopiù di filoni discordanti (a parte quelli 
deJla serie del c: Giacimellto A.·gentifero :.), incassnti in vari litotipi 
(&TeIlarie, argilloscisti, porfiroidi , tufi, aroose ecc . ... ). In tali condi
ZiOl1i , i! evide.llteJncnte Ilccettabile solo una defin izione di giaci menH 
c: t ime-bound », nel senso che In roecia.-magazzin o è cronologicamen.te 
attribuibile ad un unico intervallo di tempo, limitato e ben definito. 

In ogni caso, rit.enialllo validamente dimostrato che i più intensi 
processi di r iem pimento delle fratt.ure si sono sviluppati dopo lo. cri
staUizzazionc degli ultimi prodotti del magmatismo erc.~nico, c ch c 
inizia da tale momento una fondamenta.l e attività. di rielaborazione 
degli accumuli origLnatisi ad opera del magmatismo stesso. TI ruolo 
principale, li questo rigual"do, scmbra essere gioca.to da quel fonnida
bile elemento st rutturale che è il penepiano eotriassico, il quale, con 
l'ausilio delle i.nvasioni marine, an·ebbe ('I$Creitato Wl rigoroso con
trollo paleogoografico che si risoh-e in \lllR corrispondenza alquanto 
stretta. tra. ubicazione dell e mineraliz1,fl1.ioni e superficie pe.neplanatJt. 

11 seguito dell'evoluzione dci giaciment:i ospitati in frattura. è in
dissolubilmente legato all 'evoluzione della morfologia. superficiale che 
ha, come plUlto di partell1...11. eOm\lll e a tutti, il penepiano. 

In conclusione, pO$iamo affennare che la genesi dei giacimenti 
del Sa.rrabus affonda le sue 'radici neJl 'Ordoviciano-Sil urieo ma. Ila 
sviluppato le sue più inl.cnse fen omenologie dalla conclusione del mag
matismo ercinico in poi . In pll.rtJicolare, Tisultano estremnmente a t tivi 
cd influenti nell 'evoluzione delle millCraliz1.8zioni studiate, i processi 
di rimobilizzazione e rieoneen,trazione supergen.ica. 
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