
P. DI SU,LPLICIO, G. PERIt.~KA, C. GIlE7.zo, G. GU..I.Sf'ARRI , 

R. P EI,LIZZER. C. A. HICCI, F. R ITA, G. SAIIATI?>.'I 
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RlAssu~"O. - Viene deli neata UIIIi prima ~intcsi (lelle conosconze sul cristal· 
lino sardo COli l 'COIp08izione di numcrerri nuol'i dati (l uuol'e risul lanzc. l A tmt.
tlu.iolle, a rticolatl~ in capitoti riguard~nti 1\ IlIcl,unorfi~llIO regionale, il magma· 
tismo prcerci nico ed il llIagmatisllIo orcinioo, si propone di mottere in evidcnza 
ulcune delle fenolllCllologie più signifiNlth-e per una fondutn interpretazione della 

e"ollizione geologico·struttura le di qlll'l!to frummento dell'orogeno ercinico. 
Vengono iuizinlmento delineati i carutlori generuli dci met:unorfi.smo e viene 

1lI0000~O in el"idclll'.tl como il grado di rnetalllorfismo uumenti dAlle regioni sud· 
occidentati Il quello nonì ·orientuli doli' isolll, pussulldo dul limito inferiore dolili 
taeiC:!! dogli 9cisti l'erdi fino Il. tOMnini migrnatitiei della facice anfibolitica . 

Viene quindi 1lL08t!0 in e" idonza, sulla ba80e dci \'nlo ri b. delle miche chiare 
p-oI.llSlliche, come n nord'("lIt dell'allinelUnellto Stintino-l)orgali sia prCllCIlte un me
Lnmortismo in regime di pre!lSione intermcdia (tipo Barro\iano), e eQme a. ~ud'est 
di tale allincmnonto sin IITescnt.c un IIIct."lmorfismo di più bassa l)rC88Ìone. 

Modiant.e ricerche rudiomo/riche, condotto con il nHltodO Rb/ Sr o K / Ar $U 
roccio. totale e su miuerali lIClH!ra ti dII orto~cisti, viene deli llcnta nn 'età ercinica 
per il metamorfi~IIIO regionale e Ilro9]Jetlulo f.ome gli ortogneiflil grnnodioritici 00-
stitllenti In. dor5.'11c Siniljeola.-:\L'Imone illlli\"hluino \In ellillOdio intrusi,'o di pro· 
babile origine crostale (S'" I Sr'" = 0.708 1 ± 0.0012) renli1.zutOlli tra la fine del· 

l 'Ordoviciano e l' il1i.r.io del Gotla.ndiano (cià radiometrica di 442 ± SO m.,. ). 

( - ) Mcmoria prC8Cntlltu alla Tavola. Rotondn sulln c M.incralogia, Petrogrnfia, 
Goocllirniea e Giacilllontologia (\ell<. SlI rdC~l1a :t s"oltnsi a. Cnglinri ilei Convogno 
della S.LM.P. del 2i·31 uwggio }\)74 . 

Lovoro e!ICguito con i cont rihuti del C.N.R. preMo l'Istituto di Mineralogia 
e Petrogra fin dell'Unll'ersità di Siena (diretto re Prof. R. P el1ìucr ) e presso il 
l ..nborntorio \}Or Riwrche Rtldiolnetriche nllplie.'lte alla Gooeronologia e Palooeeo
Iogì.a, C.N.R., Pis,"l, 0"0 IIOnO state egeguite le indagini r adiomct riche a cura di 
G. }'errara (direttore dol TAlboratorio) e lii P . Di Simplicio e }' . Rita. (a.8sisienti 
prc!l8O l ' Istituto di :l\finerulogia e Petrogrn fin del1'Univor~ità lii Siena). 
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La atess."l etA ,·iene attribuita ai l)Or[iroidi che al.!'iorano in uaa larga fascia 

d:llla Nurra al 5.urabua·Gcrrci e ehe rapl'rCSent.:mo i prodotti metamorfici di 

,·nllti esp:mdimenti vuleaniei dotiliei e riodueitici. A,l una età UlICOrll Gotlan\liana 

viono nttribuita ulla importunI" Itl"nifcstazione effusiva ba8ica (motabasnlti) ehe 

.segnorebbe in Sa.rdegnl~ l'iuizio del eiclo ereinico. 

Vieno ~uccessivalllel1te prOllpe\.1I110 como gti eventi metamorfici ercinici lIiano 

81nti S!'gniti, e 9010 in p:~rte aeeomlmgnati, d:,lIa mCt!S1l in pOlito di numerose e 

dilltinte mas!!C iutrusi'·e che costi tu iscono il batolite II<lrdo. l litotipi prc,·alcnti 

risult.1110 ta l/presentati da mOllzogranili, grnnodioriti monwgrullitiche e leueogra· 

niti, mentre 8Ono subordinati i termini granodioritici e qunruxlioritiei ed aneor 

più quelli gabbro·tenalitiei. 

Mmliante le ricerche geologico.pctrografiehe e i dIII i fll(liometriei, ,ione e.·i· 

dellzinta IIna lueeossiono dei Ilrinei pl,li e,·cllti intrusi\"i 8\·UuppaLII!JÌ in un arco di 

tempo o.:he '·Il da 300 Il 280 lII.y. e rcalizzatnsi eon b. iniziu!e IlIC1!8I1 in posto di 

qUlluodioriti e granodioriti ("" 300 m.y.), la sueeessi,·u tIIC1111l1 in posto (li grano· 

dioriti mOllzograniliehe e monzogruniti (=: 290 m.y.) cd infine di leueograniti 

("'" 280 m.y. ). 

Lu giacitura delle plutonitì l'iii busiehe (gabbri· lonaliti ) indica in gencrale 

UII rapporto di anteeedenZ.l\ ri.8pcUo alle intrusioni più acide. 

Viene quindi pl"Ollj"l(lttala, in hall(l "i dati del1:\ eompo,Jiziolle i .. topica i ni· 

ziale dello It.ronz.io, 1:\ Il:\turll UUsUl1e della maggior parte delle IIl1mifooa.rioni 

mllgmatiehe. 

Vengollo infine diseullllO la gcnCtli e l'e\"oluzione dn ba.sieo IId neido del magma

tilmo illtruli\"o, mettendo in rilic,·o lilla illt6rdipendcnza tl"ll evoluzione del m:\gma

tilnno 8t~0 ed evoluzione gOO-ltruHurule deL basnmeuto. Viene intntti prOS(lettnte 

eOllle la mElf!.'!n in pOilto dei w rlll ini qU!lrwdiodliei e gr:wodioritiei sia Il''venuta 

in UIIA fu so tardo·posl.cincmlllien, o C{llIIe la JII{'!jSIl in pOl:lto dd pro<letti monzo' 

granitici, che eostituiscono In grlln ",..te del batolite sardo, abbi!. accompagnato, 

a molto (Irobabilmcllte determinato, UII im(lortante fenomcno di sollevamento COli 

ea.rattere di c Oll.ing~, cui è (j('guitll la messa in IIO/Ito dci leueogrllniti. Viene 

altresì Ilr03pettato wme il sol1m·nlllcnto si:t stato di cirea 4-·7Km Il SW dell 'alli· 

nCllmcnto Stintino--Dorgali, sino a eir~u 20 1\10 a YE di tale allineamento a ri

lenito eome il 801Ie.·amellto I tCUO 10886 eertaUlCll te e&1urito primll dolla mCl:llll in 

posto dello vuleaniti perm;nne. 

SUMHARY. - A synthC6ill or fhc ;lvrulable goopetrob"l"lI"hie dllta is outlined 

witll tlle Iljd of tlle rosulta of Ollr new rClt('arehcs. 

Tlle e.hnplerll dC:II with: prO'he reynian m'll,rtnntism, rcgiellul metamorphiam 
nnd hereyn..ian magmntilJlll. T he work attempls to (li!J]I!,ly t hollC phenomenolo· 

gice wieh lire Ulost rele,'ant for a. IWllnd inteqlretation of Ula geoatruetural e\"o· 

lutioll or tbis fragment of the hereyni:w orogen. 

Tho generai eharaetcristie/l of mctamorJlbislIl are firstl! outlinoo s.nd it is 

5ho" '11 thllt the met.1morl'hislII incrcIIsclI CrOlli (!le SW lo the NE of tbe ialand, 

from thc 10wOllt degrees ot tho groon se.bis!s facics to tbe higllC5t degree8 ot the 

am]lhibolitie faeie.s (migmlllitOl). 
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Ou th~ basis of tho b. \'aluO$ or tho white pota!ll!ie miea.s, it ili shown that 
theru is m<.>{!imu·prct!I!urc lllotamorphism (Barrowian type) to tho NE 01' the Stin
tino-Dorgali lille and 10\\'cr'prcs~urc mlltmnorphism to tho SE of this lino. 

The results of radiomctrie rcsc:~r~hcs buscd 011 tho Rb/Sr and N /Ar mcthods 
on whole roek an minol'als separ:<ted by orthosehish indicato tho Horeynian ago 
of the regiomll lllotamorphism allt! show ho\\' t he gr:modioritic orthogncisscs 
formiug the Sinis.:ola·Mnmono ridge-linc rcprC!lCnt fHl intrusi,'o CI'cnt, probably ol 

erllstal origin (S,,"'/Sr" '-= 0. i 081 ::t 0.0012) bctween thc cnd of tho Orùovici:m 
anù thc bogiunillg 01' tho GoUtlandian (radiomotrie ago = 442 :!:: 30 m.y.). 
Tho Jlorphyroidc$ outcropping in il wide area from Nurra to Sarrr.bus·Gerrei are 
thought to be of tho sanle age and to '"(lprescnt tho met~~morphie produets of huge 
flow8 of rh)'olitic, rhyodacitic m;>gm:IS. AlBo attributed to tho Gothtandian ago i8 
a basic effusi,'c cpisodo (mclalmsnlts) whicll U'ould scom to murk tho bcgiuning 
of tho horeynian cycle in Sardillia . 

1t Ìl:I shown that hcreYlli:m lllelnnlOq)hie events are followcd by, and onll' in 
part accompanied by, thc emplaccmcnt or many diatinct plutons whjeh mako up 
tho Sardiniun b!ltholith. Thc ",ai" lithoLYPC$ aro monzognmit08, n,onzogranitic 
granodiorites 'uHl leueogranit.c~ while tho granodioritie :md quarzodioritie roeka 
aro subordinnte and thc gabbro·to"alitie 0'1<)$ e"e)\ less importnnt. 

Doth goo-petrographic re>;C:lTch~ and rndi"'Hctric data prol'c 11 sequcnce in 
thc principle intrusi,'c cvellis betweeu 300 antl 280 m.)'. n]> to thc tirst empla
..:CIlIont or quarzodioritO!! ;)nd gr;)llodioritC$ (::::: 300 m.l'.) ;)nd tho subsequont in
t rUllioll of monwgranitic granodiorites alld Illonzogranito$ (::::: 290 m.l'. ) and finiùly 
of lcucograllito!! (= 280 m.)'.). 

Tho J!osition of thc b:u;ic plnlonitC$ (gabbros-tonalitea) would indiente thcir 
being omplaecd l)rior to \.ho moro acid inlrusions. 

Thc initial isotopie compositioll8 of t.he strontilllU i"diCHtcs thc ernstal na
ture of at loast most. of lhe intrusi,'C bodies. 

The origin <llld o,'olutio" from b:lsie to neid of tho intrusi,'C magmatiSnI is 
tlien di$cussed ami an inlerdipc"dcnco bet\\'een thc OI'olutioll of the mngmatism 
itself a"d tlio geostrueturul cvolution of tho bascnumt is olltlincd 

Al:! a matter of faet it i~ pointed ou!. that tlle emplaecmcnt of lite quarzo, 
dioritic ::lIld granodioritic roeks was lnte·postkinom:ttic wbilo tho mOllzogranitie in· 
trusions of which 1ll0st or tho Sard.inian batholith i8 compOlled, probably deter· 
minetI and :ml'ho\\' \l'ere aceompal1ied by a rclcvant upJift of ti1ting clmraetor 
whicll pn-eeded tho emplaccment of the leueogruuites. Tho nplift is estimated to 
be from about 4-7 km SW of Stintino.Dorg:.li to about 20 km NE of this line 
und to be ahuost cert:i.Ìnly eomplcted bc.foro t.he l)enniun volcanism. 

INTRODUZIONE 

Metamorfismo e magmatismo paleo-J:oico della Sa.rdegna costitui
scono un temi! di geologia c pctrografia del cristallino lauro intcrcs
&'l.ute quanto complesso ehe ha Wl ruolo certamcnte rilevante per la ri~ 
soluzione del più vasto problema dell 'ol'ogeuesi ercinica llell 'art::a 
mediterranea. 
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Per <Iuesto motivo il cristall ino sardo è stato oggetto fin dal 1965 
di ap profondite ricerclle da partc dell ' Istituto di Mineralogia e P e
tll'ografia della Univel'siul di Siena, riccrchc via via illustrato in di
verse pubblicllzioni, 

T.Ja presente memol'ia si propone di dare UJl quadro generale dei 
risultati sinora acquisiti e di prospeHa ro <Iuindi UJ1/l. s i,ntesi delle at
tuali conoscenze sul cristall ino sa rdo. :\011 si tratta però di un sempli ce 
riferimento alla specific.ll letteraturll snll 'a rgomento, Illil anche di W UI 

esposizione di nuovi dati e IIUOVC r isulhmzc, articolata 0011 l ' intento 
di evidenziare alcun e delle fenomenologie più signi ficative per una 
fondnta interpretazione delln. e\"ol uzione gcologic().strutturale di questo 
fl'nmmcnto dell 'orogene erci nico, 

Le suddette riee)'{lhe per quanto concerne I 'nsl}Ctto geocronologico 
SOIlO state sv iluppate l}Cr 111 eollllborazione dci LabOl'atorio di Ricerche 
Rndiomef.l'icll e del Consiglio Nazionale delle Ricerche COI1 sede in Pisa, 
nell 'ambito d i una cOI1\'eJl7,ione finalizzat.a anch e allo s tud io dell 'età 
radiometrica dei pl'inei pali e,'enti magmatici e metamorfici del Paleo-
7.Oico sardo, 

••• 

La letteratura geologica in scuso lato sui tC1Teni paleo7.0ici della 
Sardegna è il frutto di molt e r icerche ol'ientate essenzialmente dall ' in
teresse che questa l'egione lut suscitato e suscita neg li stud.iosi italiani 
o stranieri per la pl'escnza, di sign ificati \'C minera lizza7,ioni e per al
cun e C<lratter istiche gt,ratigl'lIficO-strutturali , qUllli la successi one che 
in izia dal Cambriano e l 'evideu7,a nel Cambriano stesso di Wla fase 
dcII 'o~"Cnesi cnledon iana ( la cosidelta c fase sarda :t), 

Per questi motivi la maggior parte dei lavori riguarda ricerche 
gia.cimentologiche e stratigl'llric().strutturali, mentre pochi sono rivolti 
allo studio deUe metamorfiti o delle magmatiti paleozoiche, 

P er non entrarc in ulla dettagliata rassegna bi bliogl'afica, si ri
ml\nda il lettore I>er te pubblicazi on i meno recenti a.l!a bibliografia 
COml)ilata dl\ &gl'e (J 964), Pet' il loro cont,I'ibuto a l progresso delle 
conosceuze geologiche della, SarclCg"lla r iteniamo tuttavia d i dover ri
cordare in p rimo luogo l 'opera pionieristiea di La J,Ial'mora (1857) e 
quelle suecessive di altri studiosi qua li Bornemann (1886, 1891 ), Zoppi 
(1888), Pompecky (J90J ), Titrieeo (1 912, 1928), l\OVaTese (1914), Gor
tani (1922, J923), n ane (1932), Cad ish (1938), Schwarzbaeh (1939), 
Vardabasso (1939, 1950n, 1950 b, J 956, 1960), Poli (1966), Alla loro 
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opera si deve, fra l'altro, I ',le(IUis izione dei fon damentali lineamenti 
litl>logieo .. stratigl'afici e tettonici dell ! rsola ed Ul particolare le pr ime 
più sign ificative conoscenze sui terreni cambrico-siluriani dell' I gle
siente--Sulcis. 

Per (Iuanto COncerne ill particolare le conoscenze sul complesso 
metamorfico e su quello clelle l'occe magmatiche paleozoiche va.uno ri
c()rdati i contri buti di Uivn (1904), di Va,rdabasso (1933, 1949, 1966) 
e di Cavillato (1935). A quest'ultimo Autore si devOllo, anche per i 
successivi conbributi (J954, 1956a e 1956b), oltre al la acquisizione dei 
principali lineamenti gco'petrografici del massiccio del Swrrabus, la 
messa in evidenza di eventi mngma.tiei' preercinici (porfiroidi c «pietre 
verdi »), una prima. panoramica descrizione delle zone di isometamor
fismo ed Ulla prima definizione dei rapporti fra. basamento metamor
fico e inbrus-ioni grallitiche erciniche. 

I n tempi più l'ecenti ricercatori di varie scuole, incaricati del l'ile .. 
vamo11to dei Fogl i al 100.000 per la Carta Geologica d 'ItaUa com
prendenti prcvalentemente arec di affioramento dci cristallino, hanll0 
dati> alla stampa numerose note illustrative o note preliminari sui ri .. 
sultati dei loro rilevamenti e successivamente fll cWl i studi di dettaglio. 

Le pubblicazioni più recenti di alcuni di noi (Ricci, 1972; Ghezzo 
01 Al. 1972, 1973; Dci i\foro et Al. 1972; Ricci e Saba.tini 1973a., 1973b) 
ri portano in bibliografia pal'te di detti lavori, e precisamente di quelli 
che trovano più diretti ·riferimenti nel Quadro delle nostre rieerellC 
sul cristallino. 

Fra i più signifi cativi riteniamo di dover qui ricorda;re quelli di 
Charriel' (1957), Cfllvino et A\. (l 958), D'Amico (1958a, 1958b, 1960), 
D 'Amico et Al. (HI60), Deriu e Negretti (1960), Pomesano CJlerchi 
(1962), Simboli (1962a, 1962h), Calvino (1962), C()nti (1963, 1964, 
1966), Deriu e Spi.nelli (J064), Pcl\jZZeI" (1964), Negretti (1966), Dcriu 
e Zerbi (1967), Armari et Al. (1968), Conti e Traversa (1968a., 1968b), 
?!faccioni et Al. (1968), Con.ti et Al (1970), Cozzupoli et Al. (1971, 1972). 

DERIVATI METAMORFICI DEL MAGMATISMO PRE·ERCINICO 

Generalità sulle serie paleozoiche. 

I terreni metamorfici della Sardegna., almeno quelli sicuramente 
data.ti, ha11110 una et.à compresa. tra. il Cambri"allo e il Carbonifero. 

Nella zona di Capo Spartiv(mto è presente un orizzonte di gneiss 
granitici sottostante le assise cambriane. Secondo Cocozza et AI (1972), 
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tali gnciss granitici dovrebbero rappresentare un non meglio precisato 
pre-eu!Il briano. 

I tel-reni più antichi, pu.\eGntologicamente attribuiti al Cambriano, 
affiorano nell' Jglcsiente-Sulcis c sono rappresentati da\l 'onnai clas
sica. succession e, dal basso i.n alto, di (1): 

l ) i\l e<ta.-arenurie e scisti arC'llacei con lenti di calcari cristall ini (c: for
mazione delle Arenarie ~); 

2) Ca.lcari e dolomie cristalUnc (c: fonnazione del ?fetallifero ~) j 

3) Scisti (illadici (c formazionc di Cahitza ~) . 

Questa success ion e è stata interessata dalle defonnazioni COnnesse 
con ulla fase oo-caledoniana ( la cosiddetta fase sarda). 

VOrdoviciano è tra~ressivo e discordante sul CambriaJlo, gene
rahncnle con un meta-conglomerato basale. TJa ser ie ordoviciana, co
stituila prevalentem ente da. rilla.di e meta-arenarie, è in quest'area se
,:!uila ili concordanza dal Got.landiano rappresentato da. scisti più o 
meno arenacei talora carboniosi e a ~raptoliti con interealazioni car
bonatiche (c: calcari ad ortoceras :t). 

TAl. situazione sopra delineata per la serie camhrico.gotlandiana 
dell' Tglesiente non trova molte corrispondenze con quan to è riIe"abile 
in lI.H.re aree del!' isoln.. In queste regioni il Onmbriano non affiora 
ed i teTireni più anticlli Sllrebbero da attribtùre, elubitosamente, al
I 'O rdoviciano illferiore e medio (c: arenarie eli S. Vito:t) affiorante 
solo ileI Sarrabus. Questa fonnazione è interessata. da deformazioni 
preeooenti la se<1iment.azioll e elei terreni dell 'Ordo"iciano superiOTe e 
elci Gotlandiano ( fase sarrabese). 

T..e assise ordovlciano superiore-gotJandinne, ehe rappresentano la 
maggior parte degli affioramenti metamorfici dell ' isola, sono costi
tlliw da una. SUeeesslone di meta-peliti più o meno qua.rzitiche, tal
volta. con intercalazioni di livE'lli carboniosi a. graptoliti , con interca~ 

lazioni ca.rbonatiche sottilmente 9tr atifieate (<< caJcnri ad o.-toceras .. ) 
del tutto simili alle coeve dell' Iglesiente-Sulcis. 

C') P er quanto riguuda. la. nomenelatura, riteniamo opportuno utiliuare una 
terminologia metamorfiea Criportllndo tra. parentesi il eon-ilpondent& termine in 
U80 nella letteratura geologiea !lIlrd"), in quanto, come vedremo in BeguitO, ti ge
neralmente prC!!ente, a aca.la rt!JZionale, un quadro di deformazioni e Tieri.stalli:r.
:rAZioni di ambiente metamorfico, nnehe in aree dove affiorano roeee ehe conllCr
vn.no tah'olt:\ ina.lterllti molti dci earatteri sedimentati originari. 



lIIETAMORFISMO f; MAOlllATISlllO PAU;Or.OICO Ni:.LLA SMtDlWNA 985 

lJocalmellLe ( Igl esicnte, Snrnlbus, J3a.rbagia, Nurra) è possibile rin 
venire i prodotti pitl o meno lIletamorfosnti dei sedimenti post-gotlall
diani (calcari, arenarie mature a varinbile contenuto pelitico del De
vOlliilno-Carooniiero inferiore) che presentano spesso rapporti di più 
o meno marcatn diseol-dunza rispetto alle sottosUtnti serie ordovicillllO
gotlnndiane_ 

••• 
l testimoni di vari ep isodi magmatiei che hanno accompagnato la 

sedi mcntaziOll e ordovieiano-gotlnlldiana s i trovano attulIlmcnt e coim
paginati " metamm-foSllt i con le sel-i e origillllriamen te sedimcll taric 
che li inglobano. 

---- -

- D 
5 6 

l~ig. 1. - Schema dei rnpporli Siratigrafiri nell 'ambito delle serie ordo· 
,·ieiano-gotlandiane. 
l . Cornplt'llSO imliftcrenf;illto !,rc"lllentClIlCl1 tc filllldieo; 2 - Porfi roidi; 3 
Metll-urkosc; .. - cCllle .. r; ad orthoeer:ls); 5 _ M(!tllbllsit; i 6 - Meta-tnfit.i e 
mela -grau ,-acehe. 

lJ 'utti" itlì magmutica p,-e-e ,-cillica si è svi luppata essenzialmente 
in un periodo compreso tra In fine dell 'Ordoviciano ed Wl piano un
p recisato del Gotlandia:I1C). 

Si è t.rattato di Ulllt attività prevalentemente effusiva (anche se 
non mancano termini origLnariamente intrusivi quali ad esempio gli 
ortogl1eiss grnnooior itici) con in iziale messa in posto di prodotti acidi 
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(ora. tJolIsformati in I)()rfiroidi) e successi"amcnw seguita dalla mcssll 
in posto di lllugmatiti basiche (metllbasiti in genere, meta-gabbri, 
anfiboliti). 

[ rapporti stratignlfici fra questi episodi vu lcanici, i prodotti 
della loro rielaborazione in !unbiente sedimC'ntal·io (meta_arkose, meta
t.ufi ti e meta-grauvaeehe) e le serie sedi mcntarie ingloballti possono 
essere, Il scnla regionale, schematiz1.ati come in figura 1. 

Nei capitoli seguenti vengono, pUl· sommariamente, descritti tutti 
quesli prodotti a partire da quelli più antichi. 

Fig. Z. - Orlognei.&I grsnooiorilieo con indulli melllllocrali piegati contor. 
memculc ai mo~il"Ì tetlsi lurlllì della compoginc ( ponte lIul Riu Ma.lnu ad W 
di Lodè). 

Il magmatismo acido a"raverso derivati metamorficI. 

Orfo(} Jl ciss grallOdioritici. 

Queste roeee affiorano in diverse località del settore nord-oriell
!.aIe dell ' isola : in una vasta area sub-triaugolare cliC va da Canto
niera S. Anna Il :Mamone e in aree di più limitata estensione presso 
'r alHl-unclla, S. T.,J01·cnzo e S. Teodol"O d 'Oviddè. 
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Xella zona Ca ntoniel'/L S. AUUII .i\llllllone, gli ortoglleiss grullodio
ritici sono com presi tra orizl'.onti di gneiss occhiadi lll; in questo caso 
cssi rappresentallO preswltibilment.e il nucleo di ulla piega rovesciata 
il cui piano Ilssiule avcnte direzione ci rCIl E-W immerge di ci l'ca 40-50" 
verso S co n imme t'sione dell 'asse delln stl'uttlU'a verso E. (R()cee del 
tutto simi li n, quelle nff iomnti nellll zona Siniscoln--Mamonc, e CO LI 
queste a nostro <l.\' \'iso con clabi li , si r lllvengollO anche presso Capo 
S parti\'en lo nel Sulcis) . 

.fig. 3. - OrlogllciH gr:luodioritico (ponte sul Riu Mllllllll lld W di Loùè). 
Sono \"i~ibilj numerosi inclusi mel;l1lOert,ti iaooriellt:lti e « kink b:lnd~:., ad :In, 

dament.o ortulluaale alla 8ci8toeità, nelln cerniern. delle qUllli ~i ha la retroeeB' 
8ionc della biotite, 

Si t ratta. di roccc mnssiece, di aspetto granitoide, ma con evidcnte 
tessitura orientata implH,tita ulla. compagine d,ùlll isoorientazioll e delle 
miche (essenzial mente biotiti). 'l'aie iSOOI'ielltnz ionc si mantiene illlche 
nelle 1>Or7.ioni più o meno fittamente piegate. 

Localmente (pon te sul Riu Maunu) SOIlO llllCO I"fl ben riconoscibili 
degli in clusi melallocratici, anch 'esf.; i ripiegati ed isoorientati ( fig. 2 
e 3) conformemente Il quanto avviene nella massa includcnte. 
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La lllUssa orto·gncissica è talvolta attnlNcwsa.ta da « Wolli :t d i 

meta-apliti di Spessol'C assai variabile, da l)()Chi centimetri a <lualclIc 
metm ( fig. 4). 

Lo studio microsco pico mctte in evidenza la strutturu emi nente

mente blastica. della roccia. che è costituita da llila associazione di 
(Iuarzo e pingioclll.si (albite-oligoolasio) e suoorrunatamente mieroclino 

1<'ig. 4. - c: }'i loni:t Ili tIlcta·npliti lIcgli ortogll~il!ll granodioritie.i (st rada 

Lodè-lhunone). 
• 

(che è tal\"olta. assente), a.ll ' intemo della quaJe si rinvengono lepido
blnsti biotit.iei e Illllsoo"itiei. Hanunente è stato rinvenuto dell'anfi

bolo verde di ti po ornchlendiC<1. 

Accessori I)iù (:omulli ossidi e idrossidi di ferro, apatite e .ureone, 

Le meta-apliti SOIiO oostitu.ite da una associazione di granoblasti 
di quarzo e albite e subol"<liuatamente mieroclino con lepidoblnsti di 

Ill llSCOvite. 
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Nella Tabella l sono ri pottute .d(·une analisi clt imiche (2) di or to· 
gneiss e d i meta-apUli. Come si può notare gl i ortogneiss hanno rulli 
composizione chimiCll abbastllll7.U uniforme ('Inehe tra campion i pro
ven ien ti da Itree diver:re) e di ti po gCll erienmente granod ior itico come 
ind ica anche la posizione dci punti nei diagl·ltmmi AFU e Na20-]{~O· 
CaO di fig. 9 e l O. IJe ultime dne anul isi si riferiscono n campion i di 
UII grosso c f ilone. di metlHlplite. Allche in questo eliso In composi
zione appa l'e estrellillmellte omogeneo e coerente con la presumibile 
natu ra della roeeilt originarill. 

'l'AlI}:LI.,A J . - Ortognei88 e meta,..apliti. 

51. 619 163 10 l B 10lA 701 1075 9" 104' 617 

Sia, 66.09 66.56 66.89 67.03 68.01 65.82 66.92 69.36 73.28 13.<10 
1'iO, 0.82 0.80 O.ii 0.76 0.65 0.76 O.il 0.40 0.06 0.06 
AI,O, 15.11 15.00 14.82 14.65 H.34 15.\8 \5.33 15.40 15.47 15.1i 
F o,O. 5.49 5.20 5.09 5.15 4.34 5.16 4.59 3.68 0.97 1.00 
MilO 0.10 0.09 0.08 O.OD 0.07 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 
llgO 2.41l 1.61 2.00 ' ,-_._" 1.84 2.62 1.82 0.80 0.23 0.17 
C.O 2.65 1.58 2.71 2.97 ' -, _.,,- 2.87 ' --_.11 3.24 0.47 0.54 

"uJJ 2.76 3.05 3.\5 2.83 3.37 2.62 3.20 3.76 3.50 2.98 
]{p 3.79 4.56 3.51 3.4 1 3.95 3.54 3.55 2. i O 4.5 1 5.20 

P.o. O.ID 0.21 0.20 0.20 0.19 0.20 0. 19 0.12 0.37 0.29 
P.O. 0.50 1.34 0.78 0.65 0.65 0.50 0.83 0.48 1.08 J .15 

p" ,. loealiuu:r.ionc tlei eumpioni "co:l>lai 1'nbcllu 2. 

Nella Tabella 2 sono ripol·tati i valori dei conten uti di Rb, Sr 
6 dei rapl)()rti s'Sr/ uSr e 8iRh/ scSr di 11 eaml)ioni di ortogneiss gra
nodiOI·it.ici. 

I valori dci rapporti SiSr/8(1S r e siRb/uSr riportati nel diagramma 
di fig. 5 individuano una rethl isocronn la cui pendenza indica Wl,fl 
età d i 442 ± 30 1I1.A. e un l'apporto isotopioo iniziale S1Sr/80Sr di 
0.7081 ± 0.0012. 

(") Le analisi ellimieho pcr gli elemeul; maggiori riportate ncl \)rescnte la· 
"oro IJOno stnte CIlCguilc medi"nte fluore/I.CClI~I~ X Ild CC<:I.:rione di magnesio e 
aodio (apettrofolol1letria di Msorbimento atomieo) e ùel ferro b;"alcnle (metodo 
,·olumet rieo). 

R.n.d ..... "U S.t.M.P •. " 
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l bassi valori dei rapporti Rbj Sr dci "ad cam pioni, mentre da 
Wl lato ci consentono di stimare COli un roTore relativamente piccolo 
il valol'c del rapporto isotopico inizia le, dall'altl>() hanno ripcreussioni 
non t rasc urllbili sull 'errore del V/llore dell 'età. 

TABELLA 2. - /Jati allaUtici relatù)~ alle rocce totali. 

Orunpione Rbppm Srppm "'l~b;-Sr 

10 lA 156 150 3.00 
101B 151 201 2.11 
163 131 1i7 2. 13 
287 153 '64 2.8i 
288 165 139 3.44 
296 :!21 148 4.32 
61. 16. 204 2.32 
619 lO' 'lO 3.45 
701 130 1i9 2.1 0 

00' 91 212 1.24 
I O/ Ci 710 223 1.55 

C*) Normalizzato ., \":llorl.' dci r:llllJoOrto ""$r/,,"Sr = 0. 1194. 

lOlA 
10m. 
16.1 . 
281. 
288. 
296. 
616. 
619. 

101. 
904. 

1075. 
1048. 
61 i . 

Strad a. 1..odè-M:lJnone, 9 Krn dopo Lodè ti, .. 195· Orosei). 
Strudu Lodè.Mamone, 9 Km dopo l...odè CF" 195· Orosei). 
l're~so Cantoniern S. Anna (F'" 105 · Orosl.'i ). 
4 l,III ad W di Lodè presso M. 'l'undu CE" 195 · Or08ei ). 
.. Km a.d W di Lodè pre8:;O M. TUllilu (F" 105· Orosei). 
2 Km. ad E di ~I amone ( ~ ... 194 - Oue.i). 

Km ad W di Lod?l ( p. 195 - Orosei). 
Si r/Hl l/.. I.odè·~l lU\lone, 11 ,5 Km dII Lodè C}'''' 195 - Orosei). 
2 l{m ad W di S. l.orenzo Cf'" 182 · Olbia). 
l! Km :1(1 E di 'r nnnunclia ( ~ ... 182· Olbia). 
J Kn: a SE ùi S. TQOÙoro ( ~ ... 182· Olbia). 

J{m =1 SW di Lodè CF" 195 · Or()fll!Ì ). 
Straùa Loùè-MlIll1onc, 10,5 Km da l..o<lè C ~'" 195 - OrollCi ). 

"8r1-8.C-) 

0.1290 
0.7241 
0.i214 
0.7284 
0.7301 
0.7363 
0.7233 
0.1288 
0.i201 
0.7163 
0.7175 

Questa. età indica comunque che queste roece si sono comportate 
come Wl sistema chiuso ]>eI' Hb e SI' Il- partire da circa 440 M.A. , e 
cioè in lUI periodo cllill.ramente pre-erc.inico col'rispondente a l limite 
Ordov iciano..Gotlalldiano. E ' inoltre di rilievo sottolineare ehe l ' in 
dicazion e di etÌl che fornirebbe unll. isocrona costruita con i soli 8 
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campioni del! 'lI ffiorllmen t.o di Cllll toniera S. An ll a,Mamone, è sostan 
zialmente id entien n quella. ri portnta nella figu-ra; ciò sta ad indical'c 
che i punti rappresentativi dei clIlllpioli i di 'l'allllunel1l1, di S. Lorenzo 
e di S. 'l'eodoro d 'Oviddè cadon o, Ilei limiti degli errori sperimentali , 
sulln isocrOllll defiJl itil dagli ortogneiss di Canto S. Anna.-Mamone. 

ORTO GNEISS GRANOOIORITICI 

0 .71500 

0 .7500 

O. 7~00 ,. 
, 

07300 -:V> 
"-, ,. 

'" 

"? " 
00' 0::::' l'' ; '' I t _ ~42t30m .• . r-"" 5~ Sr i _ 0.7061 tO.0012 

07200 

0 .7100 

" Rb/ '"sr 
0 .7000+--~--~--;--~--~--~--' 

o , l • , , 
Fig. 5. - hoerona Rb·8r pcr « rocce totnli ~ di ortognci88 grano
dioritiei di Cunt. S. Anna-Mamone·S. l..oreuzo-Tannunolln·S. Teodoro. 

POI"/irmdi e nteta~arkQse. 

La presem ll. di porfi roidi in Sa rdegna è stata segnalata già da 
tempo (Teiehmii ller, 1931; Cavillato, 1933, 1935). 

Solo- molto più l'eceutem Coute (CIII vino, 1962) queste rocce sono 
state riconosciute come il prodotto del metllmorfismo ercin ico di vu.sti 
espandimenti vulcanici acidi. 

..\lfiorlUuen ti di ]>orfiroidi sono segnalllti in molte zOlle dell ' isola: 
19lesiellte, Sarrabus, Gerrei, Salto di Guirra, Barbugia Seulo, Goceallo, 
Nurra (Cavillato, J948, 1956a; Cal,'ino 1962; Maccioni, J968; Ghezzo 
e Ricci 1970). 



La 101-1) distribm:ione areale nelln SUI-degna ol'ientale, come si può 
rilc'-n.-e dali n carta di 'l'I1\'_ .\, nOli scmbra cllsunle_ Essi infatti SOIlO 
distribuiti sccom!o unII fllSl.;i it con aud,lment o :\T\V-SE che si all!u-gll 
procedendo "crso SE e ciò, Il nostro n""iso, in conseguenzlI del cnrnt
tere lIleno intt!IlSO che deve ave r nvuto, nelle nree meridionali, In tet
tonicn n Clll"llttere plicil tivo . 

. Fig. 6. - Porfi roide ( Ballao). I)onionc di • fClloeri.'Ilullo ~ di 
quarzo rrnlturalo eOIl modOSli effctti di rieri,.t'llliua:r.iolLc. 

,Yieoll/ iller. ; illgr. lill. 30, 

l pol"firoidi costituiscono dci corp i COli giacitura stratoide, COII
cordanti con i parll.-deriviLt.i (previlientement.e filludi ) COli i quali sono 
talvolta ripetu l,lImcnle intel'cntnti. Si presentan o, b~llel'illU\ellte, come 
roccc compatte, talol"il suddivise in bauchi, di \'olol-e grigio-biancastro 
c Illostrauo una evidcnte tessitura occhiadiu fi, impilrtitll alla compll 
ginc ùn.ila presellzll di c occhi . qUllrzosi e feldspatici. 

111 sezionc &lttite ( figg, 6-7) si Ilota In presenza di grossi cl'istn ll i 
(fino Il lO mm ) di (IUllrZn e dì fe ldspnti . riferibili ad originari fello
cristalli, immersi in unII lIlatrice micro-bblstica <Iuarzoso-feldsplltico
micaceu. 

l «fclIocri.'illllli ~ uppaiono più o meno intensamente deformati e 
ricristallizzati c rnpprescl1ùlI1o il 20-40'; dell' intera rocci1l. ]l qUllr7.o 
mostrll spesso delle sin uosità del lutto simili il <Iuclle peeulinri e tipi-
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che dclla cosiddetta c corrosione maglllntica._ Il feldspato pOlllSSico 
è sempre stat.o riconoscililo c'Ome microclino; t.nlvoltll presenta dei 
bordi o dclle piaghe interne irregolnri completnmcnte albitizznte_ TI 
plagioclnsio, che p l-esentn tllivoltn bpCmillazion i Il scacchiera, ha eom
posiziollc n~sai p,-ossimn ali 'nlbite COli CIII-attere di bassa tempe.-utura_ 
La matrice mostra gradi di riol"ganizzazione metnl1lorfiea e paragenesi 

}-'ig. 7. - Porliroide (l'olia Bolot:lIl1l-Il1orai nel Ooeelll1o). "Feno· 
crist.ll11o:. di quarzo ff)\Tturnto " pnrzillhnentu ricristallizzato. 

A-jcQb jllCT.; illor. lill. 30. 

variabili a secolldn del grado metnmorfico della ... 'Ol1a di provenienza 
dei c1ll11piolli. Genernlmente la malI-ice è nettamente scistoSll in conse
gucnzn della isoorientaziolle dei lepidoblnsti micnceo·eloritici. Gli ac
cessori più com wl i sono zi l"cone, npntite, ossidi e idrossidi di ferro. 

TJa descrizione dci fondamentali caratteri di (Iucste roccc, sopra 
riportata, mal si adaot.i.n ai c porfiroidi . del Sarrnbus cd a quelli del
l' Tglcsientc. 

Quelli del Sal-rabus inflltti, hUlIllo un aspetto maeroscopico più 
massiccio, SCIl1..8. ev identi tra.cce d i scistosità. Gli originari fenocristaJli 
sono spesso fratturati e cica.trizzati c la matrice a ppare scl\rsnrnente 
isoorientatil PUI- Illostrllll do, quasi sem pl-e, evidcnti segni di Ulm pur 
blanda "icrL<;talli zzazione mCltamorfica. E' per tale motivo che si è 
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prefDrito definirli « porfiroid i» abbandonando il termine precedente
mente in uso di « porfidi :t ( Calvino 1056). 

T « porfiroidi:t deU' Iglesiente, almeno quelli dII.- noi campionati 
in superficie, si cnrut.teri1.1.nno pel' la manCilIlr.a di relitti di fenocr i
staUi di feldspati, per il cflrattere detritico dei cristalli di quarzo 
(1-3 mm), immel"Si in un 'abbondnnt.e matrice f inissima essen1.ialmente 
sericitico-clol'iticn, COlI cn ratteri quilldi di insieme che inducono n con
siderarli dei para-der ivati e non pOI·riroidi. 

~el1a Tabella 3 sono riportate alcune analisi chimiche di porfi
roidi della. Sardegna. 

AlcWle rocce mostrano cn.rat.tcri chimici tipici di prodotti magma 
tiei acidi di t ipo riolitico-riodacitico ; altre appaiono distintfllucnte ar
ricehite in K~O e impoverite in Na20 e OnO, ])robnhilmente in COII 

scgueul'.Jl di procE'SSi autometasolllat.ici. 
Tale chimismo, tenendo conto dei caratteri fisiografici preceden

temente descritti, den' rebbe presumibilmenUl corrispondCTe a quello delle 
vulcaruti originarie. 

Dai porfiroid i nettamente si distingue, anche dal punto di visti!. 
chimico, il campione S1751, proveniente dall' .I glesiente. E s,<;o infatti 
si differen;dll per i suoi singolari cal'1ltteri chimici, in particolnre per 
il basso tenore di Na20 (0.12%), che consentono di escludere una SUfi 

del'Ìvnzione per meullllOrfismo di originari prodotti Illllgmntici. 
L 'età dell 'episodio vulca nico può essere precisata. in riferimento 

alle età paloontologiCflment e det erm inate delle serie sedimeIlt.nrie che 
ne inglobano i prodotti. Secondo Ca lvino 1962), nel Snrrllbus, i primi 
prodotti vulcanici snrebbero da attribuire ltll 'Ordovieillllo su periore. 
Nelle altl'e aree deU' isoilL (Gerrei, Gocenllo, ~urra) lo. ossen'azion i dei 
vari Autori tendono ad indica re unii età gotlal1diana per questo vul
cnn ismo. 

E ' nostra opiniolle, sulla base di una vllluÌlu;ione correlata di tutti 
gli episodi vulcan ici pre-erei niei, in accordo con Ghezr.o e Ricci (1970), 
che a (IUesto vulc8.ll isll1o acido debba essere att.ribuita una età com
presa tra l 'Ordoviciano superiore e il Gotlalldiallo inferiore . 

• • • 
In stretta associazione geografica e strat.igrafica con i porfiroidi 

si rinvengono talvolta. potent.i livelli di meta-arkose quali prodotti me· 
tamorfici di rielaborati in ambiente sedimentllrio delle vtùcaniti acide. 



'l'ARELLA 3. - Porfiroic1i. 

62180 8 1770 62192 61171 62195 82200 82202 61645 Cu.l Ca2 8 1674 81676 ORI OR2 81702 6 1151 

SiO, 
TiO. 
Al.O. 
}'c.O. 
M.Q 
MgO 
C,Q 
Na.o 

K.O 
P,o. 
P.C. 

66.61 
0.67 

16.08 
4.86 
0. 11 
1.27 
1.2:; 
3.33 
4.50 
0.26 
0.97 

72.42 
0.85 

17.04 
1.1 3 
0.02 
0.45 
0.40 
1.75 

'.53 
0.04. 
1.86 

67.17 
0.46 

11.37 
2.&, 
0.03 
0049 
1.411 
1.82 
5.96 
0.22 
2.36 

12.32 
0.30 

14.87 
2.47 
0.06 
0.55 
0.73 
2.12 
5.24 
0.22 
1.13 

n.37 
0.32 

14.92 
2.12 
0.05 
0.36 
1.01 
2.51 
5.32 
0.19 
1.83 

2180. Pr()!110 l '. Scrpcddl ( F" 226· MfUldas). 
17iO. 41<111 IL SW di 6 . Vito ( lo'" 226· Mandaa). 

10.64 
0.33 

16.88 
1.71 
0.01 
0.47 
0.24 
1.72 

6.30 
0.20 
1.50 

70.51 
0.17 

15.23 
2.42 
0.02 
0.53 
1.80 
2.38 
3.91 
0.07 
2.95 

2192. 4,5 l,III ,~ NW di S. Nieco1ò Gcrrei (]o'" 226· Mandas) . 
1771. Strada S. VitO·Vi11!1I131tO, 1 Km da 6. Vito (F- 227 

.Mur'_'·era). 
2195. 5 Km IId E di ViIla8lllto (F" 226· Ma"d,~). 

2200. Rio Brneeoni, 7 l<m :I. N·NE di Villapuuu (F'" 227 . 
Mur:wera). 

2202. Rio Bueu fAeci, 2 KIII U W dol Castello di Qllirrl~ (}'" 227· 
?!I uru,·crll). 

1645. 2 Km ad W·SW di Ballao (F" 226-lrand!lIl). 

71.96 
0.30 

16.33 
1.67 
0.01 
0.67 
0.54 
1.01 
5.24 
0.20 
2.06 

H.39 
0.05 

15.44 
1.21 

". 
0.7.1 
1.04 
1.98 
3.36 

1.88 

72.44 

13.27 
2.i4 

". 
1.39 
2.06 
2.64 
2.64 

2.i8 

70.43 
0.3 1 

16.58 
2.&9 
0.03 
0.41 
0.23 
1040 
5.5 1 
0. 18 
1.01 

70.23 
0.35 

16.61 
1.30 
0.02 
0.83 
0.92 
1.82 
5.30 
0.21 
2.40 

71.36 
0.12 

14.59 
2.69 
0.03 
1.00 
0.93 
3.12 

' .68 
0.19 
1.33 

69.60 
0.10 

14.97 
2.7 1 
0.02 
0.10 
0.73 
2.41 
7.50 
O"" ..... 
1.07 

64.38 
0.52 

19.09 
4.53 
0.04 
1.43 
0.23 
2.55 
4.62 
0.19 
2.42 

68.40 
0.11 

18.87 
2.06 
0.06 
1.07 
0.91 
0.12 
4.36 
0.05 
3.9"':: 

Cu l ,C1I2 Po.firoidi del Gorrei d1i Oa"jnuto (193:;). 
1614. Slrlld'l Nurulluo·J.,aeoni, " Km n. NW di Nurallno (F" 218· 

bili). 
1676. ti Km a NW di Lnconi (F" 218 - bili) . 
GRl. Media di 5 JXl.firoidi lI.lhitieo·ruieroeJinici del Goeenno 

(Ghezzo, Ricci 1910). 
OR:!. Media dì 5 portiroidi microeliniei dci Goeoono (G1Hl'l.W, 

Ricci 1970) 
1702. P rC&80 M. dII QjCllgill (NUTra.) (F" 119 - Porto T orrCII). 

1751. • Porfiroidi ~ 1,5 KIl> 1~ E di Torro di Plumentorgiu (Igle-
8ieute) (F" 217· Oristano). 
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Tali mel.a-rielaborati mostrano rispetto alle l'Occe c madri . stretti 
rupporti giacituntli, spesso di int erdigitazone (fig. 1), e notevoli ana
logie di Cllratteri mlleroscopici, !unt.o che a ,'olte è molto difficile di
stinguel'li u livello di singolo affiot'1llnento. 

Le mew.-arkose hanno in generltle gli c occhi . quarzoso-feldspatdci 
più minuti di quelli dei poriiroidi: r ispetto a questi sono anche di. 
stinguibili per una tcssitu" 11 meno massicci/\. c per il ratto che è spesso 
possibile osservare Il li 'affiol'lunclll.o sot.tili in.WI'cahlzioni di nat.ura ori
gi nariamente politica, rispetto alle quali spesso 1ll000000rallo passagg i 
gradual i, 

Fig, 8, - Metn 'nI'kose (pre891) M. RtlBu nel Goeeano). 
NicM. IlIrr,; jflgr. lill. SO, 

La porzione pi ù grossolana è costituita du origi nar i fe noclasti di 
quarzo e felclspllti (previl ientemente microcli llO) che costituiscono il 
30-5070 della intera roccia. li rapporto qUllntitativo <Iuarzo-feldspati 
è alqullnto nu-illbiJc da. campione u campione, spesso nettamente spo
stato a favore del quar7.D ( fig, 8), 

Tah'olta nelle fncies più franCl\lUente conglomerntiche, come per 
esemp io nella formuzione di Mlluieddu (Bose\lini e Ogniben, 1968; 
lHinzoll i, 1972), e Ilei metn-conglomerati del hl dorsnle Meana Snrdo
Laconi, è possibile rinven ire frammenti litici origillllriamente di llH

t.ura sia vulCll niCIl (1I1ve), sin sed imenta r ia (culcari, peliti, q ua rzili). 
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Ca.ratteri àcL magmafismo ad(lo. 

I derivati metamorfici del mngmntismo acido pre-crcinico sono rap
presentati dagli ortogneiss grallodioritici e dai por f iroidi, 

Gli ortognciss granodioritici a. causa della notevole ricristallizzu
zione metamorfica lIon conservano nessun carattere della magmatite 
originaria., Comunque la loro omogencitìl composiziollnlc, l 'nssenza di 
inte l'c8.lazioni di origine sicur'Hmcll te sedimcntnrill e hl presenza d i in 
clusi mellillocmti costituiscono, Il nostro 8.YVi80, indizi di una lOro 

, 

A M 

Fig, 9. - Diagramma A (Nn.O + K.O), l' ( Fc tot. come FcO), M(MgO). 
• oriogllciB8 g rallooioritici j O l)O rfiroidi; 0 medie porfiroidi del 

Goceano (Ghcno e Rieci, 19i O) j O porfiroidi dci Gcrrci (Qwinato, 
1935) ; !:J. lI\elu·"pliti. 

origine illtrusiva, Tnli indizi acqu istano signifiCAto quando si confron· 
li llO gli ortogneiss con i porfiroidi a l di là, ovviamente, del diverso 
grado di metamorfismo, 1 porfi roi di infatti, oltre a conservare ancora 
spiccate evidenze di una originllria struttura porfirica., sono caratte
rizzati daUa presenza di inte rcn lnzioni UI origine sedimentarie, ehe 
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lestimonilino In nntlil'n effusiva di queste rocce. Se si tiene conto inol
tre dei curaUeri gincitu rnli si deve ipolizznre che queste rocce erano 
in prl:n'll lell1:a ignimbl'iti, anche se non mancnno evidenze, per esempio 
1Iel Sarrnbus, dell 'esistenza di ongina ri termini la\'i ci. 

' ,0 

o o 

,Oli. ° , 
lI.\{:l 9 

Q" . ° 
"o 

~:,'" 
• , 

c.o 

Fig. ] 0. - l)ln/{rnml1l!l N"n"o- r.;.o-Ono_ (Simboli cOme in fig. 9). 
r.JI~ lln~1 n t.rHlto rapprO>!cn ta II I,enù ca.lco-n.le:.llno del Cnseaùe 
RUllge_ 

Il mngmatislllo /lcido dovrebbe essere tutto sostanzialmente coevo 
sia nei prodotti originaria mente intrusivi (ortogneiss granodioritici 
- 440 i\LA.) s ia in <Iuelli effusivi (O rdoviciano superiore-Gotlan diano 
inIeriore). Anche i ca ratte l"i chimici di questo I·OCce scmbrano indicare 
una stretta affinitl) di ambientazione genetica di questi prodott i. In 
particolare dni dingrammi AF'M e ~n::O-K::O-CnO di figure 9 e lO si 
p uò notare come la maggio l' purte dei punti rnpp resentntivi si d ispoll 
gllno secondo dei tipici lrends cnlco-alcalin i. 

Dal diagra.mma Na.:-O- K20-CaO è altresì possibile r ilevare come 
alewli eam pioni di porfiroidi tendano a separarsi da questo trend e 
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siano caratterizzat.i da più alti vl\lori del rapporto K20fNa~O, p .·o
babilrnen te in conseguenza di processi seconda ri che dovrebbero aver 
interessato le origi nlll'ie \'ulelln it i in tem pi appena successivi alla loro 
messa in posto (3). 

Dal diagramma ( Na~O + K~O mol. l/(Al!!Oa mal.) di figura 11 si 
deduce inoltre che, sebbene ulclUlc l"Oece raggillJlgano tenori in alcl1 li 
II bbastanza elevnti (circa 1070) esse mostrano sempre un rilevant e ec
cesso di allumin n, essendo i ]'Ilpporti atcuti / allumina sempre netta
mente in!eriOI'i a 1. 

0.4 0.6 0.8 

0,30 

o 

il 1.0 
E o o c- o 
~ o 00 

" o o 
~.~ ~ e 0.1~ • • " • •• 

0.10 O.IS 

Fig. Il. - Diagramma Na.o + K.O cq. 1I101. / AI.o. eq. 11101. 
(Simboli come in fig. 9). 

11 magmatlsmo basico attraverso i derivati metamorfici. 

Le metamorfiti bas iche affiora,llo in Sardegna. in modo disconti
nuo e frammentario in una stretta. fascia. ad andlUllelto Ì\TW·SE che 
va dalla Nu rrn Il Salto di Quir!'11 ('f nv. 1). 

Anfiboliti sono presenti anche nella regione BarOllie-Gall ura 
(Torpè-Golfo Arnnei). 

{"} Un tale fenomcno è già stato oucrl'oto in molti complefl.Si vulcanici (Piat
tlltorma porfirieo. atesina, Wairakey, ccc.) cd è stato intcqu'Cw.to come Wl I>TO' 
C0II80 autometallOlIllltico c più gC llcr ic:ul1cnt.e dcuterico. 
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t.l olti degli a.ffionUllcnti erano noti gÌiì da tempo (Cavinato, 
.1 956&), altri SQno di più recente segnalazione (Bosellini e Ognibell , 
1968; Riùùi e Sabatiui, HI73n ), nltri in\'cce sono probabilmente dn 
Clulcellare dllto che sulln bnse di nostre ,\ccurllte ricerche o non SOl10 

sUiti ritrovati nelle zone corrispondent i alle aree di affioramento ill 
dicate in letterntunl (Baccos ili Zuffardi, 1!)6i; Charrier, 1957), o 
non SOIlO dii considerare come il r1'odotto metamorfico di origi1l1l1"i e 
rocce magmatiche basiche (t.lIlcoscisli di Orani , Chllrl'ier, 1957). 

Nellil pl"imll parte di questo pnrngrafo si riferisce su quelle me
tamorfiti che per caratteri gineiturali. mineralogico-tessitura li e/ o gco
chimici possono essere considerale come prodotto metamorfico di ori
ginarie rocce mngmatiche bllsiehe. ~ella seconda, parte si r iferisce SII 

quelle rocce bnsiehe metamorfiche l)Cr le quali è possibile rie(}llosccl'e 
una derivazione (ilL rielabomti delle suddette rocce magmatiche e COli 

le quali SClIIO spes.'òo intimillllcnl.e nssoùiate. 

JU elabasiti. 

Gli orto-deri"ati affiorano in forma di lenti di potenza ed esten
sione piuttosto vm'iabi li ( le I)(}tenze massime sono cIell 'ordine cii 50 
metri, le estensioni di qualche Km ). 

Hanno di regola una tesaitum mllssiceia, piil fltramente scistosA 
e colore prevlLlentemente sui toni del verde. l,t\. cl'istal1inità varia 
a.lquauto, in fU1l7;ione del grildo metamorfico e così le paragenesi. 

Xelle a.roo Il più basso grado metamorfico risultrulO conservati 
molti caratteri clelia roccia llHlgmatica, origillnria ( relitti di fcnocri
stalli di 1}lagiocll'lsio c di ossidi mo.taHici); nelle altre aree il meta
lllol·fismo ha più o meno modiricllto tali caratteri originari, sino il 

cancellarli del tutto nella Ga.llnra. 
Le meta basiti della Barbagia e della ~urra sono costituite da 

relitti di fcnoc.ristalli di plagioclnsio, di composizione sl bitica, e di 
ossidi metllilici (prevalentemente ilmcni te) immersi in wla matrice 
cloritiea contenente vnriHbil i qUUlltitlì di epidoti fel·riferi. 

Nclle filcies metllgabbroi d.i della. Nurm sono aJtrcsÌ prescnt i rc
litti di orueblende e di plll~iociasi calcici. 

~e1 Ooeelmo lo. parngenesi sono alquanto diverse in funzione an
che della entità del mC'tamorfismo di e(}nta,tto che ha. interessato (Ine· 
sto. aree (Hieci e SabatulÌ, 1973b). E ' da ricordare che nelle zone che 
si presume sbulO state interes8nte solo dal metamorfislllo regiona le, 
sono stabili orucbl enda verde ed lUI plagioclasio oligoclasico. 
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Le anfiboliti della l'egiolle Burollie·Gali ura ('l'oq >è, Golfo A.l'allci) 
sono caratterizzate dH ulla muggiol'e c'ristall illità e spesso dlL ulla ncltl1 

listatu ra conseguente a ll a concent,'ozione in letti a composizione diffe· 
rcnte di plagioclnsio e di anfibolo, L 'l\lI fibolo è un 'orneblenda verde e 
può talvolta raggiungere notevoli dimension i (5·6 cm) ( 0 01C0 Aranci ) ; 
il plagioelasio è un tcnnine IUldesinico-labradoritico, Nell'anfibolite di 
'l'orpè è pr{$(:ll.tc, tnl\'olta in note,'ole quantità, tUl gl"Rnltto rosso cl : 
tipo almandino. 

Fig. I ~, _ Anfibulite I)lllgiochu$ie(l·,mlilooliw (G(l lf(l Arnnci ). 
,vico/il illcr.; illgr, /i". 30, 

I .. IL comr>OSlzlonc chimicl\ di ([ueste metabusi t i è alquaJlto "Hl'in· 
bile come l'isulta auche da li 'OSScl'Vllzione della Tabella 4. Si può 11 0 · 

tllre che, mentre alcune melubnsili ('l'orpè, OoIro Aran ci, Ooceun o, 
gabbl'O della Nurrn (81713) mostrano chi mismo di tipo genericllllleute 
I.lUSIlltico modificato du più o mel10 murcnti SCl\ mbi Nn,.Ca, /lItrI' ( ~llrrn 

e Villanova Tu lo) si cal'atteriZZ1lllO pe .. i bussi tenori di OuO e relati· 
vamente bassi di N'l~O. 

Pcr quanto coucern e l 'et.lÌ. queste mllnifcstaziolli magmatiche bu
siehe, vengono <lui ipoteticamente consi derale tutt e coeve e rifer ite ad 
lUI generico GOtllllldhlllo (4) per i rllpporti di stretta IIssociuzione stra· 

( ' ) N'eli' Ig le8ienle, secondo :\lattioni (1967), 8..1Tcb\.lero preeenti li,"eUi di 
piet,ro \'enH, l'on ~Ilra ttcre .i!Ii1itico, illterenhlli nell" !lCrio ~ll mbril1nl' , 
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tigrafica che lulvolta hruUlO, nclla Fascia ::\'urra-Sruto d i Quirra , COli 
lc serie degli «scisti a gl·aptoliti., e «ca lcari n. Ol'tocoras., (Bosellin i e 
Ogllibell, 1968; Hicci e Sabatin.i, J973a). 

A questo ))roposito, è importan te sottoli neare che le metabasi.ti in 
questione occupano in gene rale tUla posizione spaziale superiore ri
s l,lelto ai pOI'firoidi ( fig. 1) che, come si è visto, dovl'ebbero es.<>el'e 
l'iferiti al li mite Ordoviciullo-GotlIl.Jldiano. 

Meta-tufili e meta-yro lwocclte. 

Queste l'Oece IIffiol'llllO quasi sem pre III stretta associllzione geo
grafica e stratigraiica con le mdii-basiti precedentemente trattate e 
da queste sono spesso difficilmente distinguibili a. livello di singolo 
(I ffiommen lo. 

T ABEL1,A 4. - Melobosifi e onfi.boliti. 

SI6iO 511 11 51 113 5 1703 8870 81236 RSI 1lS2 

SiO, 42.28 43.i6 44.14 45.32 44.95 45.05 45.53 48.56 

TiO, 3.94 2.50 1.16 2.9U 1.41 0.59 3.30 2.26 

AI.O. 13./0 17.69 15.21 15.95 17.48 20.46 14.51 15.80 

f.'o,O, 19.82 16.90 10.68 19.23 ]3.13 10.05 16.09 13.06 
;\{nO 0.36 0. 11 0.16 0.24 0.21 0. 12 0.29 0.22 

MgO 1.07 6.42 1.13 6.1:i 6.10 4.51 5.98 5.44 
C,Q 4.36 3.38 10,43 0.64 12.52 16.82 1.50 8.66 

Nn,O 3.20 4. :.>2 3.68 2.60 2.80 1.27 4.1/ 4.28 

K.O 0.82 0.02 0.05 O.O'! 0.25 0.12 0.26 0.31 

P.O, O.il 0.i9 0.29 0.61 0.28 0.12 1.01 0.90 
P.Q. 3.i3 4.21 6.42 ;J.6 1 0.81 0.89 0.16 0.50 

16iO. , Km " SE di Villnno\'!l. "'l, ('- 218 - Isi li). 
1111. • Km , " ,li P alnlltdula (Nurra) ( f '" l 'i9 _ POrto Torretl) . 
li13. • Km , N ,li PnhnRduh~ (Numi) (>' 179 · Porto Torree). 
1703. P resso CllllOlglili (:-.'urm ) ('- l i9 . Porto Torre.). 
8 i !). 3,5 1\.m " S SW di Toqlé ('- 195 - Orosei ). 

1236. fi KI1I " SW dI Golfo Aranci V" 182 - Olbia). 
RSI. Media di ;; anfiboliti wn ollSidi metallici diffu'i, Goeeano (F'" 194 - Ozieri) 

(Hicci , Sabatini 1973). 
ltS2. Meoliu di 8 anfiboliti ~on OIIsi!!i motallici in relitti di fcnoeri stalli . G,· 

ceano ('- 194· Ozieri ) (Ricci , Sabnlini 1913). 
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Le meta-tufiti e le meta-grauvacche, presentano spesso Wla neUn 
suddivisione in «straterelli _ di qualche ccntimetl'o di spessorc. 

Sono Clllmttuizzate dulhl. presOllZiL di una matrice sottilmente sci
stosa di <.'Olore "nriabile sui toni del grigiO-vcroe, nella quale tal
volta si trovano immel'Si degli «occh ietti _ (J.3 IlUn) di plagioelasio. 

Al microscopio è quasi sempre possibile vcrificare la natum origi
nariamente clastica dei cristlllli di plllgioclllsio di composizione albiticll. 

~'ig. 13. - Mcta·gr;,u\·ncc:t (J)rCJl;iO M. R:.su ncl GoeCllno). 

,vicol, ill.cr. ; iNUr. /iII.. 30. 

La matrice, generalmente molto fille, è costituitil spesso da unII 
associazione di lepidoblasti éloritico-ser icit ici con g l'llIloblnsti di albite 
e tnlvoltn di qUlLl'ZO (fig. J3), Nelln ZOlla Il più alto grado metnlllorfico 
sono presenti anche anfi boli monocl ini (essenzialmente aCl illolite), bio
tite e muscovite (Hicci e S'l blltilli, 1!)j3al. 

Nella Tabella. 5 sono riportate .Ùcun6 aJlR.lisi chimiche di meta
turi ti e meta-gl'lluvllcche della Sardegna da cui emerge un notevole 
'rang8 di Vl'triuzione del chimismo. I n ogn i euso l'insieme dei cllratteri 
ch imici inLlicnno chiaramente cOllie materiali di <''O lllposizione bnsalticfl 
abbiuno sostanzialmente concorso a determinare il chimismo di queste 
l'oece. 

[l'età <li fO I'lllazione dei rielabomti in ambiente di supel'fi<:ie delle 
vulcaniti basiche è da riferire nd un generico GoUundinno, in consi-
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dernzione uuche dell 'età Ilttr ibuitH allo stesso episodio mugmatico 
busico. 

TABEI..L.\ 5. - iUela-/ltli/i , mela-graltlJocche. 

8]324 S1346 81304 81667 8976 81343 S2204 81310 SI341 RS3 

8iO, ~ 8 .2! 52.33 55.91 57.43 58.38 59.2! 62.86 64.32 66.47 56.25 

TiO, 1.38 1.14 1.13 1.04 1.01 0.88 0.62 0.64 0.92 1.09 
Al,O, 20. 14 16.85 13.83 17.12 16.55 15.11 15.16 16.93 14.92 14.14 

F"o:,O, 12.~1l 12.41 9.66 7.17 i.32 7.48 5.32 5.60 6.04 8.6i 

MILO 0.12 0. 16 0.]7 0.14 0.11 0.12 0.08 0.08 0.08 0.16 

ltgO 4.49 .:i.lij 6.li 2.91 3.65 4.30 2.31 2.49 1.43 6.69 

CnO 5.52 3.86 1.35 3.91 6.50 6.20 2.81 1.81 3.24 4.53 

XII.o 3.\)0 4.70 2.76 l.i!! 3.16 3.85 3.85 4.43 3.66 5.20 

\\.0 0.6:.1 0.68 l.99 2.27 2.19 1.99 3.54 1.90 1.89 1.70 

P.o. 0.34 0.27 0.15 0.13 0.31 0.26 0. 19 0.19 0>3 0.17 

P.C. 2.78 2.42 0.78 6.04 0.82 0.60 3.26 1.95 1.03 1.30 

1324. l>r~'fj/j() P. MHSiclIlIt:r:t, 2 1(,11 NW di Bulto:.; ('- 194·0z.ieri). 
1346. Prel!llo P. M"siellnera, 2 Km NW di Bultei ('- 194 - Oz.ieri ). 
1304. PreSSO S .. PiUIi S,. Podra, " Km .. xw di Bultei ( r- 194 - Oz.icri ). 
UlG7. , 1(111 .. S di 'l"ertenia (.F'" 227· Muravera). 
]3i2. lOG str"da Bultd·Nught:du, 1 Km N'W Bultd ( F" 194 _ Ozieri). 

1343. Pr_o P. MallieIUlcr,', 2 I(m NW di Bultei ( f" 194. iliieri). 
2204. 3 1'<111 " W tli f':$ter>.ili ( f '- 218 - hili). 
1310. PrCll80 !:in Pizzu S'l Pedr", 1,5 1(1lI .. NW di Bultei ( F" 194. 07.ie.i ). 
1341. PrC!lIlO P. :\tu,iellncra, 2 Km XW di Bultei ,,- 194 . Ozieri). 
1!S3. Modill d i 4 Il,,riooliti ,,,1 II ctillolita de! Gocelillo ( F- 194 - Ozieri) (Ricci , 

Snbntini 19i3 ). 

Cantlter;, det mogmati.'mw basico. 

Come si è visto, molte delle metllbasiti hanno chimismo di ti po 
genericmnellte bllsaltieo, che appare al massimo modificato da p.iù o 
meno mftreu.ti scllmbi Na.-Cn. Anche il dingrammft Ntv.:O-K20-CaO di 
figura ].l evidellzin un tip ico treud spilitico per hl mllggior purte di 
queste rocce. 

Alcune delle rocce analizzate ( Nurrn~ Vi l lanova Tulo) si earatte
l·iZ7..ano ulteriorm ente per i bassi tenori di CaO SCllUl· Wl adcguato 
eOITispolidente a.rricchimento in Na~Of tanto ehe ritCll iamo assai Im
probabile ehe raplm~selltillo dei puri e semplici termini spilitici. 
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Per queste rocce è necessario ammettere più profon de modifica
zioni del chimismo origilla!'io, in parti colare della. matrice, presumi
bilmente in origine vetrosa , durante e successivamente (metamorfi
slllo f) allit 101'0 messa in posto in ambiente prcsmni bilmen te subac
queo. Ciò è suggerito dalla somiglianza della composizione chimica 

Na 20 

~ 

~ 
~ ~ 

~ ~ ~ 

• ~ ~ • " 
}'ig. H. _ Diagramma Na.O· K.O·CaO . 
... metabasili; t. meta·tnfili e meta· 
grall\"acchc. 

• c.o 

della compagine fondamentale di queste meta-basiti con quella di par
ticohu·i materiali vulcanici asso.;;iati alle ofioliti alpine ed appennini
che (per esempio matrici di involucri di pillow) (Vuagnat, 1949; 
Pelli2.zer, 1961 j Barberi e I nnocenti, 1966 j Ricci, 1968), intet·pretati 
come ialoclastiti. 

Le meta-tufiti e le meta-grauvacche present.ano alcuni cara.tteri 
chiInlci e pctrogl'afici che testimoniano chiaramente la loro diretta 
cOtTellizione genetica con rocce magmatiche basiche di tipo basaltico. 

Nel diagramma AF1I'f di fig. 15 i punti rappresentativi dei cam
pioni di meta-tufiti e meta.-grauvaeche si dispongono in modo da si-

R.ndiconl' S.T.M.P .. a7 
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mula.re Wl trelld cu lco-aICR.lino. Ya rilevato a. questo prol>osito che il 
call1 l)() individuato da questi tip i di rocec limitatllmente al settore del 
Cocenllo (m'ea delim itata dn pUliti in fig. 15) è molto più vasto (Ricci 
e Sablltini, 1974 in prepllrllzione). 

Ì'tot.evoJe clispel·sione ed Ì!'!·cgolll,ritù. dj distribuzione mostrano le 
slesse l1lmlisi ileI diag rlllllmll NIt~O-K~O-CaO di fig . .1 4-. 

A 

, , , 
, , 

, 

, , 
" 

M 

jo'ig. l5. - Dillgrlllnrnll. A (NOI.O + K,O), .P (Fe l ot. cO tile PeO), M( YgO). 
(Simboli come in fig. 14), 

trclld tolt'!iitit o delle lIaway 
tremI ;lle;llilio delle tbway 

camJlo indivi.ltmta d l111e Illcta·tufiti e rnctn·grnuvacche del 
Goeenno. 

Questi caratteri chimici e gli el evati t.enori di er, Ni, V e :MgO 
(Ricci e Sabatini, J!)73a, e .1974 in preparazione) wliti a.i ea.ratteri fi
s iografici possono essere spiegati. llmmetlendo che queste rocce si siano 
originale per metnmorfismo di sedimenti tipo g rauvacche e/ o di tu
fiti , a loro ,·oltn derivati dnJln rielaoorazione di rocce bnsaltichc. Detti 
caratteri, d 'ultra parte, escludono che le rocce in questione si s iano 
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originate per diffe l'cnziazione da un magma basaltico od ancora che 
costitmssel'O tel'miui di ulla sede bnsaltico-alldesiticll ( ti po ,uco iu
sulare). 

Considerazioni sul magmatismo pre-ercinlco. 

Come abbiamo visto in preeedellzll due sono gli episodi salienti 
dcII 'attività magmuticl\. pre.ereinicn: il magmatismo acido (ortogneiss 
granodioritici e porfiroidi) e il magmlltismo bnsico (mctu bllsalti, meta
gabbri, anfiboliti ). Questi due episodi si sono ve.rificati in Wl periodo 
di tempo che \'l'I. dnl1 'Qrdovicinno superiore ad un piallO imprecisato 
del GoUandinllo. Ma, pur essendosi vcrificnti in un arco di tempo 11011 
eccessivamente Ulllllio, questi episodi magmatici, I\. nostro avviso, oltre 
a non nver tra 101'0 nessun legnme genetico, dovl'cbbcro indicare due 
ambientazioni geologiche com piet illllcnte differellti. 

Per quanto eonee l'lle i pl'cxlotti magmntici acidi, tenendo conto 
sin. della loro natura., né alcalina, né ipersolvus, bensì ca.100-aJcaJi.na, 
come del valore del In coml)06izione isotopica iniziale dello stromdo 
(0.708), è possibile escludere una loro diretta derivazione dal mano 
tello superiore. 

Tutti i dati fisiogmfici c chimici, oltre che cronologici, tendono 
vieeversa IL fa.l· considerare questi prcxlotti , preswnibi.lmente di ori
gine crustale e llOst-orogellici successivi cioè alla. fase sa rr<ìbese (cor
rispondente forse nllll fase taconica dell'orogenesi calcdoniana). 'fale 
e,Tento ealedoni811o, come vedremo ilei successivo capitolo, non sembra 
sia stato accolllpagnllto da fenom eni rile.vabili di llletmnorfis.IllO regio
nale e sarebbe test.imOlliato in SlIrdegnn, oltre che da (IUesta attività 
mugmaticlI, anche (lidlll discordanza Illlgo11ll"e presen te nel Sarrubus 
tra. le c: Arenarie di S. Vito :t di pl'eSllntn età. ordov icinnn inferiore e 
mcdia e 111 sovrast.unte serie ordovieiallo superiore-gotlandiana (Ca l
vino, 1959 e 1962 j Cocozza, 1972). 

11 Illagmutislllo basico, prevalentemente sottomarino e di nntura 
subcrustale, dovrebbe essersi relllizznto in un quadro geologico di tet
tonica distensiva. Esso si è' verifiC!llo sueeessiv!lmellte a.lla messa in 
posto delle yulcnniti !wideT pl'obubilmcnte in connessione con il len to 
movimento di subsiclenzn che si è inizinto nel IJotlnnruano, ben ev iden
zialo anche dal Clll"nttere più pelugico dellu sedimentazione gotlandiana 
rispetto a quella cambriCO-Ordov iciana ( Pomesano Cherch i, 1962). Tule 
attività subcrustale dovrebbe rappresentnre il primo episodio magmn
tico connesso con In sedimentaz ione post-cnledoniaun. 
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E' di rilievo sottolineare che tale episodio magmat.ieo non è stato 
seguito dalla messa in posto di ti])iche associazioni ofiolit,iehe né sono 
emerse significative testimonianze di attività magmaticn sviluppatasi 
durante l'arco di tempo che va dnl Devoniano al Cllrbon ifero infe
riore ad eccezione di alcuni riferimenti dati per l ' 19lesiente da SIÙ"I1-
do ri e Zufflll'di (1973) c da Cocozza e Vai (1974). Infatti il pr imo 
succeiiSivo ep isodio lIlaglllutico è rappresentato dal VllstO plutonismo 
del Carbonifero medio-superiore, 

IL METAMORFI$MO REGIONALE 

Il complesso metamorfico OCCUI)a circa il 50% dell ' iJllero cristal
lino della Sal'dcgna. cd Cl costit.uito dai derivati metamorfici (orto c 
para) delle sede paleozoiche cui si è in pre<:edcnza. accennato. 

Il grado di metam orfislIlO aumenta. da. S\V verso NE e va dal li
mite inferiore della. zona H clorite della fncies degli scisti verdi alla 
fllcics 8nfiboli t ica COli pasS<lggi grudmù i e sfumati verso tcrmini mig
matitici. 

Di seguito vengono presentati i motivi salienti del complesso me
tamorfico quali risultllilo dalla let.teratura (Bicci, 1972 e bibliografia) 
e dai ri~"U.ltati delle ricerchc reeentellH'11tc svolte dal nostro gruppo di 
lavoro. 

Distribuzione delle facies metamorfiche, 

11 complesso metamorfico della Sardegnll, può essere suddiviso, 
tencndo conto dei criteri proposti dal Gruppo di lilvOro per la earto, 
grllfia delle fO I'mazioni metamorfiche (Zwart. et Al. , 1967), nelle se
guenti quattro fllc ies (Ri cci, 1972) ; 

fneies degli !>Cisti verdi di pressione indeterminata.; 
fac.ies degli seisti verdi di !)ressione intennedia; 
fac.ies IInfibolitiea. di pressione indeterminata; 
facies Iwfiboliticll. di prCS6iollC intermedia. 

FACIES DI PKESS IO:\"E INJ)~::TEKMINATA. 

Facie,~ degli scisti ve,·di. T.le l'oece ap part.enenti a questa fae ies co
stituiscono In gran pnrte del com plesso metamorfico ed affiorano nel
I ' [glesiente, nel Sar.rsbus, nella Barbagia , nel Goceano e nella Nurra. 
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Sulla. base della distribuzione dei minerali caratteristici è pOSSI
bile osservare WHl grndun le vltrinziolle del grado di metamorfismo 
con aumcnto procedendo da. SW verso NE. Nei settori meridionali 
dell ' isola (Tgles.ientc, Sa.rrahlls) il metamol"fismo mostra i suoi g radi 
più bassi che possono essere iluilladrati tra la fac ies zeolitica e il li
mite inferiore della mna il clorite della facies degli scisti verdi (t,) 
(fig. 16). 

Fig. 16. - Meta·pelite eorieitiea (F orma1.ione delle c: Arenarie .di 
S. Vito) (presso ViJl.~putzu nel Gerrei). 

Nwol" incr.; innr. lin . 30. 

Procedendo verso NE l 'aumento del grado di metamorfismo è 
evidenziato dallo sv iluppo di scistosità anche nelle rocce più eompe
tenti (vuleanitì acide trasfornl1Lte in porfiroidi) e dalla formazione 
di vera e propria muscovite in luogo di scriche. Nelle zone più set
tentrionali comincia a. formarsi biotite. 

(&) Nell' 19l6$iente e nel Sn.rrabus clristono anche vaste porziolÙ do"e in par· 
tieolari strutture geologiche e ill ~oriuonti litologici particolarmente competenti gli 
effe~ti dolln rierista11izzazione metnmortica wno SCIH8amellte rilevnbili o addirit
tura u$scntL ES9Cndo comunque proecnte n scnla regiolUl\e, un quadro di delor· 
mallionc c rierilltalli1.1.Iuione di Rml.liente metamorfieo, la. prellCftza di rocce che 
COlll!ernlllO talora caratteri mineralogiei o strutturali sedimentari, non infieia a 
nostro anillO, la realtà di un metamorfi.mo l)ur di baseo grado nell ' 19lesiente 
e nel $nrrnbull. 
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F ig. l i. - Fillade serieitico·cloritka con blastC8.i albitica (a S 
di Lula). NiCQ/g incr.; ingr. lin . 30. 

Fig. 18. - Fillade mUSOO"iticll a biotite cou blnstesi albitiea 
(lmYlSO Lula). ."'iCQls iner.; inur. lino 30. 
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Fig. 19. - Mieaaeisto gTanatifero (a :>.'"E di Lula). 
Nkol, poTall.; illor. lill. 30. 

Fig. 20. _ Mieasci.sto a eianite e stllurolite (a NE di Lodè). 
Nicol, ber.; ,"or. Ii". 30. 
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J<'acics anfibolit;r.u, Vengono attribuite a questa faeics lc rocce me
trunol'fiche costituenti gli uJfioramenti del promontor io di Stintino 
(NurrH. settentrionale), 1sol11 Asinal'll. e deJ l 'Anglolla_GalJurll., 

T.JC paragenesi più ti pichE' sono Cllrattedzzato dalla. p resC'nza d i 
granato, oligoclasio, felds pato potnssico, staul'011te, sil l~lllanite, Non 
sono mai state rinvenute né cianite né andalusite con distribuzione re
gionale, 

Fig, 21, - :\figmatitc listala, L<l porzioni lcucocrnte "no eostituit.o CII!lenzial
nlenlc da quarl<O e 1,lagioela8io (preMO Rruuella Ilella Gallura sud-orientalo)' 

Xella Nurra settentriOIlAle il passaggio tra la facies seisti verdi 
(zona. a clorite che costituisce tutta. la Nurra meridionale) e la fac ies 
nnfibolitica (Prom. Stintino) ò conti nuo c grad ualc e si realizza in 
poche eelltinaia di met.I'j di spessore della serie goLhul di ana. 

~"A01"S or PRf;SSIOXE; INTERMEDIA, 

1i'acies degli scisti verdi. Arfiorn nel tri ll ngolo Nuoro-Bitti-Orosei, 
Al limi te Ba rbagia-Bnronie_ Nelle zone p iù meridionali è stabile la clo
rite, in quelle più settentrionali la biotite e successivamente il g ranato 
(figg. 17, ] 8, 19), 
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Nelle filladi della zona di Bitti, D 'Amico (1958) ha segnalato la 
presem,:a, pur spol"lldica, di cianite. Anche questa faeies procedendo 
verso Nord, passa gradualmente Il quella anfibolitica che, come ve
dremo, ha un chiaro carat.tere Barroviano. 

F'ucies anfibolitica. Questa facies è rappresentata dalle metamor
fiti, Ilffioranti al bordo orientale del batolite sardo, poco a Nord del 
parallelo di Bitti. 

TI passaggio con la fueies scisti verdi (a Sud) è graduale e con
tinuo. Procedendo verso Nord si osserva un graduale aumento del me
tamorfismo evidenziato, tra l 'altro, dalla com parsa di mil1erali e asso
ciazionj carattcristiche quali granato, oligoclasio-andcsina, ~taurolitc 

cianite, k-feldspllto, sillimanite ( fig. 20). 
Procedendo ulteriormente verso Nord , a partire dal parallelo di 

Posada, si rileva. la presenza di rocce di ti po migmaLitico. Si t.ratta 
prill cipalmente di migmatiti listate (fig. 21 ) COli minori quantità di 
tipi diildisitici ed epibolitici. 

Caratteri barici del metamortismo regionale. 

Pe r la definizione dei caratteri barici del metamOl'fismo regio
nale abbiamo utilizzato oltre ai cri teri suggeriti da Zwart et Al. (1967) 
i valori del pammetro bo delle miche chiare pobl ssiche. E ciò in quanto 
i risultati ùi recent.i ricerche sulla correlazione tra valore di bo e COll 

tenuto fengi tico delle miche chiat·e (Cipriani et Al., 1968) hanno cou-, 
dotto alla formulazione della ipotesi (Sassi, 1972), succes.'Jivamellte ve
rificata (Sassi e Scolari, 1974) che il regime barico di un evento me
tamorfico anche in meta-pelit.i di bllSSO grado (facies seisti verdi), può 
essere appunto valutato a partire dal valore di bo della mica chiara 
potassica. E ' stata pertan to effettuata una serie (circa 100 campioni) 
di misure diffrattometriche di tale parametro sulle miche delle filladi 
della Sardegna. Le misure sono state eseguite su campioni il più pos
sibile isochimici ed isogl'adi (zona a clorite della facies scist.i verdi). 

Sono stati analizzati campioni dj filladi sia in facies di scisti verdi 
di pressione non determinata (Sarrabus, Gerrei, Barbagia, Monti del 
Gennargentu, GOCC'ano, Nurra), sia in facies scisti verdi di pressione 
illtennedja ( triangolo Nuoro-Bitti-Orosei). 



1014 DI SIMPLICIO, PERIL\lI .\ , GHEZ1.o, GU.\SP.\RRI , PELU7.ZJo:R, ECC. 

I risultati otten uti possono essere eosì sintetizzati: 

1) Nell'ambito di einscun H a.rea di proveniem:a dei vari cam
pioni si rileva unn not.evole cot' rCl\1.II stntistica. trn i vlllori ottenuti 
(a. questa ]'cgola fa. eccez i()ll e Il\. NunR dove è rilevllbilc Ulla maggiO're 
disl>orsione dci valori ed Ulla. lclldenziale distribuzione bimodale), 

2) l valori medi ottenuti pe r le "arie aree sembrano aggirarsi 
attorno a. due valori prcferenziali: 9,00-9,01 A (Sa l'l'a bus, Gerrei, Bar
bugia, Nurra meridionale) ; 9,025 r\ (triangolo ~uoro-Bìtti-O rose i , 

Nurra settent r ionale). Per i! GO<'eaI1O su Wl numero lim itato d i cllm
pioni e COli una forte vnrillllzll, si è otlClluta una media di 9,015 ". 

Questi dati rappresentano \In contributo prelimilHll'e all ll defi· 
nizione delle ca ratteristiche com posizionai i delle miche chinl'c del le 
[illudi. Ulteriori studi, an che di llluggior dettaglio (qullli Ili precisa de
finizione delle para genesi [il ladiche) sono necessa ri per poter definire 
con esattezza le caratteristiche dell'evento metamorfico alla. luce dci 
valori del bo delle michc chiare. 

Ciò nonost.ante, pur dovando fare riferimento a risultati acquisiti 
su un numero di cam pioni non sufficientemente elevuto, r iteniamo 
che essi possano fo rni re atclUlO im porta.nti indiCilzioni chc non pos
siamo esimerci dal sottolinca r'c e commentare. 

I n part.icolare, se si COnfl'Olltllllo i va lori del bo delle mi che della 
S/i.rdegna con quelli ri lXlrtllti come tip ici (Sassi c Scolnri, 1974) di 
alc une ben note aree metamorf iche originntesi ili r<'gimi di P e T 1m 
loro differenti possiamo notllre <I\lallto ~g\le: 

a) i ,'alori ot.tenuti l)Cr i SOLtori a SW della linca Stintillo-Dor
gali (Nurra meridionnle, Bnrl.mgia., SILrrabus, Gerrei) (9,00-9,01 Al in
diCllno un basso contenuto fengitico e SOllO compresi trn <Iuelt i CRrat· 
!.eristici del metamorfismo erc in ico nelle Alpi orientali (8,995 i\ ) (me
tamorfislllo di bassa pressione) e quelli del New lI umpshire (9,010 A) 
(mctnmorfismo di pl'cssione med io-bassa) ; 

b) i valori ottenuti per i w t,tori a. NE di dcttn linetl (NuITa 
settentri onale, Lula.-Bitti'-Nuoro) (::::: 9,025 A) ln di cano più alti conte
nuti fellgitici e sono <lei tutto sim ili a quelli ca.ratterist ici del meta
morfismo dì ti lXl Barrovinno della s< .. ozia : 9,020-9,0'25 A secondo Sassi 
e Scolari (1974), 
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I dati composizionali delle miche chiare, in accordo con alcuni 
dati potrografiei, sembrano quindi confermare l 'ipotesi (Ricci, 1972) 
della natura polibariC<'\ del metamorfismo della Sardegna. 

Le regioni a NE (Nuoro-Ritti-Orosei, Nurra settentrionale) do
vrebbero avere subito un metamorfismo in regime di pressione inter
media ( tipo Barroviano); 'a SW del!. 'al l'incamenro Sttntino--Dol'gali 
(Nurra. lllcridioualc, Goeel\.no, BUI'bugia, Sarrabus, Gel'l'ei ) il mctamor
fismo dovrebbe avere avuto invece un carattere di più bassa pl'cssioIlC. 

E ' importante sottolincare che nella Nurra. non è stata )'ilevata 
neSS1Ula discontinuità tl'a le due zOlle che, sulla base del parametro bo 

della mica chiant" dovrebbero denunciare due diversi regimi di P e T, 

Età del metamorfismo, 

l dati geocronologiei disponibili per il complesso metamorfico 
sono ancora parLiali e si rifcl-iseono ai settori nord-orientali deIl ' isola 
interessuti, come si è visto, da un lllctamor fismo crescente di tipo Bar
roviano. 

Sono state utilizzate le metodologie Rb/ Sr e K/ Ar, su roccia to
tale c su mineraJì sepa,rati . 

Sono stati analizzati campioni provenienti dali 'affioramento del
I 'ortogneiss granodioritico di Sini~cola.1\1umone, e dui livelli a.llfibo
litici di 1'ol'J}è c di Golfo Aranci. 

T ,\Bl'; LLA 6. 

Oampione Rb ppm Srppm O1Jtb".-sr "'Sr".-sr 

,l 53 229 0.67 0.7152 
163 kf 184 315 1.69 0.71 94 

b 536 2.8 548.69 3.0942 

,l 12 57 0.61 0,7223 
296 kf 286 211 3.93 0.7388 

b 50' 10.2 242,,30 1,7844 

"I ~ plagioe\asio 
kf = feldspa to potallsieo 
b ~ biotite 
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I risultati ottenuti con il metodo Rb/ Sr SOIiO riportati in Ta· 
bella 6 e nel diagramma di fig. 22. J.Jl1 fig. 22 r iproduce la retta iso· 
crona R'l" già r iportata. nella fig. 5; nel diagramma sono inoltre rap
prescntate le d ue rette isocrone relative a minerali sepa ruti da. due 

01&00 

0 .1500 

" 
" 0 .7400 "-
" 

" 
0 .7300 

01200 

01100 F.7''----0 7122 
' ----_0.7081 

0 .1000 
o , , 

" 

.. ;" RI> Sr 

• , 

" .' 

, 

" ,. 

, • • 
Fig. 22. - I !IOOrona Rb/ Br eo~tr\litn wn i minerali !Wllaruti dai eampioni 
n" 163 e 296 di Siniseolt",Malllon&. (RT -= roeeia totale; Pl~ _ plagioelaaio; 
KF = feldspato potu8!liw ; B _ biotite). 

campioni di ortogneiss grlUlodioritiei (296 e 163) già utilizzati per 
l' isocronR generale. Le due isotrone sono parallele (cioè rappresentano 
una. stessa età di riomogC'nizzaziollc) ma interseeano l'asse delle com
posizioni isotopiehe in due I) Unti diversi in quanto rapprcscntrulO due 
d iversi sub-sisterru che si sono rich ilL~i dopo la riomogeniz1.azione par
tendo da compooizioni isotopiehe differenti. 

Un tale fenomeno è solo possibile se la roccia in questione è sot
toposta ad W l e\'cnto metam orfico di notevole inte.nsità (J.J8.npherc et 
Al., 1964). V età quindi di 294-298 i\L.A. individuA. il momento della 
chiusura del sistema rappresentato da-i minerali separati. 
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] pun ti relativi all ' isocrol1n secondaria di 294l\L.A. sono pcrfet.
tamcnte allineati, men tre quelli relativi IlII 'isocronn 2981\I.A. mostrano 
W l certo scarto daUn retta isocrOIHL stessa. Questo IIvviene quando per 
particolari condizi()ni il} un certo punto della m8~ della roccia non 
si raggiungono compleunnente le condiz ioni idea!i per una completlt 
riom ogenizzazione o perché il sub-sistem8 non si ~ comportato perfet
tamente in acc()rdo, entro gli errori sperimentali, COll gli altri da.ti. 

Campione 

:! i 3 
2i5 
2i8 
2;9 

1236 

280 
281 
282 
283 
867 

T ABELL.-\ 7. - RisuLtati K/ Ar anfiboli. 

K% 

0. 12 
0. 19 
0.16 
0.30 
0. 15 

0.43 
0.11 
0.21 
0.50 
0.27 

ml'"Ar rad STP 

g. K 

Golfo .d.rallci. 

1.22'10--
1.30010-' 
1.31'10--
1.21'10--
1.09'10--

Torpè. 

1,23'10- t 

1.21'10--
1.23-10--
1.29'10--
1.22'10-' 

'"Ar rad% 

,. 
" " 71 

" 
87 
2i 
68 
GO 

" 

Età M.A. 

283 
302 
302 
281 
288 

286 
282 
286 
300 

320 

Nella Tabella 7 sono r iportati i dati analitici relativi alla deter
minazione di età COli il metodo K/ Ar di lO orneblcll de verdi separltte 
dalle anfiboliti di Torpè e di Golfo Aranci. ] valori ottenut i, con unu 
sola eccezione (CIUllp. 869 : eti! ...., 320 1\1.A.) sono compresi tra 280 e 
300 ~1.A . con un valore medio di 293 M.A. Ciò è i.ll ottimo n.ccordo con 
i dati ottenuti con il metodo del Rh/ S r, 

Si deve fa.r noture che lo scarto re lativamente alto tra valori m.i
n imi e massimi ottc.nuti appare più che giustifica.to quando si consi
deri sia. la difficoltà di ottenere campioni perfettamente omogenei e 
pr ivi di impurezze sia che il K, sem pre nettamente inferiore ali 'l ,?,o, 



10 18 DI S IMPLIClO, f'E lut,III:A, OUEZi',Q, OUASI'A IlIII , PELI, l l'..zER, ECC. 

vic-ne determinato su una aliquota divc-rsa da quella usata. per il do
snggio del l ' Ar, si ,~ infine che le delCrlninllzioni dell ' Ar~o radiogenico 
sono dell 'ordine di 10- 6 cc. 

I dati K/ A.r sugli anfiboli sono da considerare significativi nella 
loro iudicllzione di età ili quanto SOIiO stati ottenuti su più campioni 
di uno stesso (wizzonte ilnfiboli t ico, in modo dn. evidenziare eventuali 
risultati anomal i. 

1.11 definitiva i dati Ci uora. raC(.'()lti indicuno che i miuerali separati 
dILli 'ol'tognei:ss grnnodioritico ( la cui età di Illessa ili posto è di cirCll 
440 M.A.) sono stati l' iequilibrllti illto l'llo a 290-300 ?lf.A. e che l'etlì 
di for mazione dell 'anfibolo delle nnfibolili di Torpè e Golio Aranci 
è IIllch 'essa mediamente d i circa 290-300 i\I.A . 

Tali va lori rappresentano l 'et!ì di raffreddamento dei vari mine· 
l'ali e quin di J'et/ì. dell e ultime fllsi lllet llmol'fiche che vanno perciò 
riferi te ali 'oroge'lll'Si ercinica e più in particolare alla fase asturiea. 

Questi duti radiOlllctrici 6 quclli relativi al l 'età di messa iu posto 
del1 'origilliu'in in t rulSione rupprcscn tul a dali 'ortogneiss granodiori t ico 
sembrano quindi escludel·e che I· improntll metamorfica principale di 
questo settore dell ' isola s iu da nUribuire ad una fase pre-ercinica, 
collle ipotizzllto da Ricc i ( HJ72), 

Negli altri settori dell ' Isola. l 'età dell 'evento metamOrfico regio. 
naie deve essere anchc in qucsto CIISO ercin icn, in quanto, mentre sono 
interessate dnl metamorfismo le seric sedimentarie del Devoniano·Car· 
bonifero inferio re (!), non SOIiO state metamorfosate quelle vulcaniche 
e sed.im ell t..'lrie del Penniano. 

Le riccl'che nldi Olllot,.richc fu tul'(} potranno meglio precisare l'etil. 
di questo evento, età che sulla base delle relllz iolli giaeituraH , come 
verril meglio precisa to in seguito, risulta maggiore di quella delle pill 
antiche plutoniti sinom datnte (300 ?ILA. pcr il settore Ogliastl"ll' 
Gallura). 

Considerazioni sul metamorfismo regionale , 

Da quanto prccedruttemete riportato risulta in modo evidente eh e 
il metalllol'fis ruo l'eJ!ionnle della Sardegna presenta caratteristiche del 
tutto Imrticolal"i, specialmcnte se conJrontato con qua.nto rilevato in 
a,ltre !\.roo cl'einichc europee. COllsiderlUldo inizia.lmente. il problema dci
l 'età dell 'evento metamorfico, abbiamo visto come i dati radiometriei, 
attualmente dispon ibili, ind ichino che l 'impronta. metamorfica prin. 
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eipale de.i settori nord-orientali dell'isola sia da riferire ali 'oragenesi 
erciniCll (!!90-300 il1.A.). Ncgli nltl"i settori dcU ' isolu il riferimento 
ali 'OI'ogcHe~i ercinica dell 'evento metRmorfico viene fntto in considera
zione dell 'etA dolle uLtim e Hl.si se llIetlllllorfosatc (Devoniano-Carbo'ni. 
rero inferiore f) e delle prime non mctalllorfosatc (Permiano inferiore). 

COllie si è detto in precooellZlt non è a.ttualmente rile"abile nes
suna sicura traccia di meUimorfit i legate alle fasi c caledoni&lle •. Tali 
eventi c ea ledoniaJ1i. S/l.rebbc.ro testimoniati solo dalle deformazioni 
tettoniche e dai derh-ati mctamorfici del magmatismo acido pro
ereinico. 

Pcr quanto conCCnte le condizioni della ric.ristalliz7.azione meta
morfica è invcee poos.ibile rilevare ehe queste do,'evano esscre sensi
bilmcule diverse, rispetto all 'allin ellmento Stintino-Dol'gnli, nelle nr('e 
poste 1\ NE, rispe.t,to It (IUelle poste a SW. 

Nelle aree nord-orienta,li , la. pur sporadica presenZlt di ciallite, la 
sequellza clorite-biot ite-grn nllt o nella facies scisti verdi, i valori del 
bo delle miche chiare polilssi che delle meta-peliti di basso grado in
dicano che hL ricristallizzilzione metamorfica si è realizzata in lUI re· 
g ime di pressione intermeclin <Ii tipo BarrovirulO. 

fn tutte le altre aree che non fanno parte di quel la Ilord-orientale, 
non è ma i stato l·iU\·elluto, COn distr ibuzione regionale, neSStUlO dei 
po!imorfi dell ' Al~SiO~ . Pel·ò, come già detto, alcun ~ dati petrQgrafiei 
raccolti ilei Goceano (B,icei e Sn bntini, 1973b) e i vnlori del bo della 
micll. chiara delle filla di di questi settori sugge.riscono che la rieristal
liZ7Atzionc metrunor[ica di quoot.e 1Iree sarebbe avvenuta. solto Wl regime 
<li più btt&;a pressione rispetto li quello dei seltori nord·orientaH. Da 
quan.to precede risulta <Iuilldi che, se da W l lato il metalllorfismo è 
da collsi<lemre in primn istanza cronologicamente unitario, c1all 'nltro, 
al eli là e al di qua della linea Stintino-Dorgali, diversi dovevano es
sere i regimi di P e T durant.e l 'evento metamorfico ercinico : a SW 
di hLle allineamento doveva esistere UII regime di Pl'cssione medio
bllssn, IL NE un regime di Pl'essionc intermedia. 

E ' da sottol inea.re inoltre che nella Nurra il passaggio fra la fa
scia COlI earnttere di piii bll SSll pres.'iione a quellll con carattere di 
pressione intermedia. è apparentemente continuo e graduale. 

Dato che il metamorfismo regionale mostra in Sardegna un au
monto di grado procedendo da. SW verso ~E, e poiché tale awnellto 



1020 DI s r.M.PLICIO, FERRA]{A, QIlt:ZW, OUASP,\R]{I, PELLIl',.zE]{, ECC, 

della tempenttura sembra essere accompagnato da lUla dimin.uziolle 
del gradiente geotermico, è 'uecessaTio ammettere che durante l'evento 
metamorfico erci'nico a NE dell'allineamento Stintino-Dorgali si sia 
verificato un rapido approfondimento della serie palOO'.loica in una 
ZOlla con iSOoWrme approfondite e conscgllentemente rarefatte, 

A1.tuahncnte non è possibile pt'ccisa.r e se tale approfondimento sia 
da mettere ili relazione con una più intensa subsidenza di questa zona 
giil. durante la sedimcntazione pa loozoica, o con una più intensa atti
vi.tà tettonica di queste aree durante I 'orogcncsi ercinica., per esempio 
a causa dell 'accumulo di coltri aUoctone, 

La lllancanza di un sufficiente numero di dati sedimentologici, 
stratigrafici, gOOCl'OIlOlogici, che penllettano di meglio confrontare le 
serie paleomiche a S W e NE della linea Stin,tino-Dorgali, non ci con
sente per ora di prospetta,re un modello geodinamico che dia ragione 
dei diversi regimi di p ressione che hanno interessato le serie paleo
zoiche durante j,1 metamorfismo ercinico. 

IL MAGMATISMO ERCINICO 

Generalità, 

L 'attività. magmatica ercinica è caratterizzata da due distinte as, 
sociazioni cui corrispondemo una p rima fase intrush'a essenzia.lmente 
tardo-postomgcnica e una secondll fase effusiva postorogenicn. 

Nello stadio ta.rdo-postorogcnico il com plesso metamorfico è stato 
interessato da imponenti manifestazion i i Imlgmatismo intl'nsivo che 
hanno por.tato alla gradlU~le oostmzion e del batolite sardo-corso la cui 
aTea di affioramento in Sa,rdegna è di ol tre 6000 Km~. 

La situazione geologicO-struttumle d i insieme del basamento cri
stallino, qua.le è deducibile in Sardcgna all 'attuale livello di e~ione, 
è caratterizzala da una molteplicità di aree di affioramento delle plu
toniti, intruse in un complesso metamorfico che presenta., come si è 
visto, Wl progressivo awncnto del gl'ado del metamorfismo regiona.\e 
proccdendo da Sud verso Nord . 

Dall ' insieme delle nostre ricerchc cmerge ehe le plutoniti costi
tuiscono un batolite composito, articolato in llWllerOSC masse di varia
bili dimensioni e composizionc, che vengon.o a contatto con metamor
f iti a diverso grado di ricristallizzazione metamorfica. 
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E ' e"idente che da una situazione così complessa emergono molte
plici problematiche e nei successi"i paragrafi verranno via via deli
neati anche gli elementi sinora. acquisiti che possono contribuire a.lIa 
loro risolU7.ione. 

Per quanto concerne la petrogmfia, "ien e estesa iL tutto il batolite 
la suddivisione deJJe plutoniti, prop06ta in Wl precedente laVOrO 
(Ghezzo et. A.I., 1972) per il settore Ogliastra-Gallura, in tre gruppi 
comprensi"i: il primo delle Cacies più basiche gabbro-tonalitiche; il 
secondo delle fa.cies quarzodioritichc c grnnodioritichc; il terzo delle 
faeics granitiche e di OlCW1C facies granodioritichc che in questo la
voro, accogliendo le proposte I UGS del 1973 riguardanti la nomcncla
tura dei gran.iti, chiamiamo rispettivamellte 1ll0l17.ograniti e grrul.Odio
riti monzognlllitiehe. 

Dopo la messa in posto delle ultime masse intrusive cbbe in.izio 
Wl cielo di effusioni i cui prodotti certamcnte avevano Wla estensione 
areale ben superiore a quella tcstimon"Ìtlta dagli aCfioramcnti. attuali. 

In giacitura. discordante direttamente sul basamento o per il tra.
mite di livelli di sedimcnti elastici di vano tipo si trovano infatti in 
Sardegn1l nlcuni <"tffior/unent.i di vulculli t i d i Hmit.utn estensione nrcale. 
'hli vuleHll"iti sono strllotigralicameTltc correlabili COli le analoghe ma.
nife6tazioni che in quasi tutto l'arco /tlpino e in \'arie altre zone del
l 'orogene ercill ico europeo sono l'e6pressione più significativa del ben 
noto vulclulcsimo pcrmia no postorogrulico. 

Gli aj'fhmllnenti più illl l)OrLanti, estesi su u.n'urell complessiviL di 
qualche eentina.io di K1I1 2, sono quelli della <ht.\lura (a SE di Trinitù 
d'Agultu), dci i\l. li'erru presso TerLell ia., del M. Perdedu nella Bar
bagia di Seulo e di ~1. s' Illlpeddau IIClI' 19lfSicnte meridionalc. 

Il complesso intrusivo. 

LE l'I.UTO!\ITI. 
Principali lilofacies. 

Di tutt.a l'ampia gallllllll. eomposil'.ionale che va dai gabbri ai lcu
OO'.,\"r8l1iti, vengono di seguito rifel·it.i ILleuni esscmda.li caratteri petro
grafici, t enendo conto della già citata distinzione in tre gruppi. 

I gruppo . . l .e. plutoniti di questo gruppo costituiSCoJ10 numerose masse 
di estensione limita.ta in uffiorameuto, generalmente non superiore al 
Klllq., vurilllllente di stribuite Ilell 'nmbito del batolite Slu·do. 
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Tra i vari affionUllenti di queste masse basiche, i principali dei 
quali sono ri portati in Tav . .\ , sono da segnalare, nel seUore Oglinstra
Gallura, q uello di P.ta 1"nlcol1e, quell i loelllizzati nella zona Arzachellu
Olbia (fig. 24), quello di Bortigiadns e quelli riporUtti ilei 1<"'0 Ozieri 
della CMta Geologicll d' Italia, nonché quello di Burgos (Ghezzo et 
AI., 1973). 

Nel Sarl'll bus, oltre Illle p iù 1:p"llndi nHISSC di Bu!"(~c i e di Porto 
nel Golfo di Carbonara., è da segna lare tutta. la serie di piccoli affio
ramenti presen.ti nelle pend iei meridiona.li ed orientali (Costa Uci
Villasimius - Cupo Cnrbolillm) del massiccio intl"usivo. 

Di aleulle di queste lTlasse bllsiche esistono in letteratUl·a. notizie 
petrografiche, come ad esem pio per quelle drl Sarrll bus (Ctl.\lÌnllto, 
1935), per quelle della zona. di Buddusò (S imboli, 1962) e per qualche 
piccolo affiorlllllilllto del!ll. Z(liJHI di Orune ( D 'Amico, J 958). 

f.Je masse busiche in oggetto risultllJlO, dalle nOSt.r·e r'ieerche, di 
nonna illglobllte nelle g l'aud i intrusioni granitiche e cflrlltteri7.zate da 
UIlII. forte " aria bilitlì dei ellrntteri tess~tu ra1i e com posizionai i. 1'ILlo rn 
dn Ull ulIcl(!() gubbl'oide cssenzillimente ilnl"ibolico si pllssa nelle Z(}II C 

lll11rgilllili, con di minuziolle di grana, a facies per lo più Il cara.ttere 
tonalitieo con abbondante biotite. III nltre lIlasse basiche, e generlll
mente in quelle di minori dimensioni, è assente la fac ics gnbb roide e 
prcva lgono fncies d iol"iti ~o- l olla lit iclle spesso Il grana. finc. 

~elle fncics gllbbroidi SOIlO Il luoghi presenti (es. P.la. 1<'alcone e 
zone circostan ti III Costa Rei ileI Sllrrnbus) lIloti"i di tessiture listute 
(fig. 23). Oli un punto di vista cOlll posiziollllle è da l'i!evllre la netta 
prewLleuZlI, t r II i minerllii fem ici, dell'anfibolo ( in gellere orueblenda); 
la biotite è infatti presente in qUllnt itù molto limitate, mentl'e raro è 
il pirosseno, genern imelll e in plllghe relitte entro l 'orneblendll ( fig. 26), 
e rlLrissima l 'oli,,i na . 'rnt i s ialici, oltre 11 un plog ioclllsio labradorit. ieo, 
è qUllsi sempre presente quarzo iuterst iziale in piccole quunt ità. 

Nelle faei($ diori tieo-tollalitiche insieme a.ll 'anfibolo è presen te in 
n()tc"ole qU8011titìl la biotite: i frequenti motivi di implicazione tra 
questi due minern li (fig. 27) denunciano Utl probabile fenomeno di 
biotitizzazione del! 'mlfibolo; trn i Silllici, insieme ad un plagioelasio 
andesillico-Illbrlldoritieo fo rtemente zonllto, tnlorn eon nuclei relitti In
bradoritico-bitownitici ( f igg. 28 e 29) e con frequenti SU·utture t ipo 
« pf\.tc hy zon ing ~, è se mpre presente quarzo COli CIl l"at.te r·e interstizinle 
o pecili tico, e talo ra., in piccole <lullntità, anc he feldspnto potassico, 
a variabile stato strutturnle. 
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Quanto ora, sia pUl" brevemente, esposto sui caratteri petl"ograiici 
permette di sottolinea re che in definitiva Ilell 'ambito del I gruppo si 
possono distiJlgue re due fonda.mentali illsiemi di litofacics che sul ter
l'eno sono spesso t]'a loro strettam ente associate : da un lato, facies 
gabbl"Oidi le cui paragm1esi c strllttlll"e fanno ritenere molto probabile 
per esse una genesi per cristallizzazione da Illagmi origina.ri di tale 
composizione; dali 'a.ltro latù, faeies per lo più a cara.ttere tonalitico 
i cui motivi milleralogieo-s t rutturali denun ciano Ulla chiara situazione 
di d iseq uilibrio che sembl"a implicare mecca.nismi genetici ben più 
compl essi. 

Fig" 23. - G"bbro anfibolieo a te;;sit\lr:, listata ( Pllnta Falcone). 

La massa intrusinl di Burgos, oltre ai suddetti motivi minera
logicO-struttUl"ali, presenta. altm peculial"i cara.tteristiche c cioè: una 
certa frequenza di inclusi melanocratici ed ulla graduale va.riazione 

della composizione min eralogica, e parallelamente dcUa grana da media 
a fine , a partire da franche tonaliti (fig. 25) per arriva.rc a granodio
riti biotitiCO-flnfiboliche in pl"ossimità dei contatti con le metamorfiti. 
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Qu i di seguito vengollO riportate il. titolo esem plificativo alcun e 

analisi modali indicative della \'ariabilittÌ composiziOlJa,le (v, Tabella 8 
e fig, 30) delle rocce in oggetto, rimllnd,lIldo a pubblicM'.ioni specifiche 

il compito di illu.sLrH!'n e in dettaglio i cil l'atteri, 

Il ymppo, - Lo plutoniti di questo gruppo, d i estension e complessiva 
ben maggiore rispetto a quelle del gl'UppO precedente, costituiscono 

Ulla scrie di intrus ioni pt'evalentemen tc ubieate IWlgO il bordo Sud· 
occidentale del bHlolite ileI settore Ogliast ril-Oallura (v, Tav, 1), 

Jo'ig, 24. - Gabbro 1Iufibo lieo (Sta •. zo Pnt!(laiu ,Id W di Olbia), 
Gr;ll!deU;l lwtu';lle, 

'l' l'a le ricerche gl.."O petrografiche di dettnglio condotte su queste 
masse intrusivc SOIlO da segnalare quelle di D 'Amico ( 1962) per la 
Il'UlSSa qua.rzodioritica di Bi t.t.i-Onanì, (IUella di Negretti (HI66) per 
la massa di Sorgono, limi,l.atamcnte al settorc di Busachi, ed infin e 
quelle di alcuni di noi (Ghezzo et Al., J!n a) per le intrusioni del Go

ce.1no (zona Orotc1H-Bolotana_Bultei). 



lHir,\:\10IU'IS:\I0 E l!t\GlIATISMO l'ALE07.olCO NlJ.,L.A S,\lmEON,\ 1025 

In tutte le intrusioni costituite da plutoniti del 11 gruppo i lito
lipi prevltlenti sono ra ppresenta.ti da quarzodioriti biotitiche e biotitico
IInfi boliche e da gl'llllodiol'iti biotiti che e biotiticO-aJuiboliche. 

[I giù eitato studio di dpttnglio eondotto Il ell 'urea. dcI Gocen:no 
ha 1){J.I·mcsso di ev idenziare UIl I1 situazione pel' mol ti aspet.ti complessa: 
le divcl'Se litofacÌes in detti, flreu sÌ Itrtieolano in varie masse per lo 
pi ù omogenee, aceostate le une IlJle altre, spesso con e(mUttli netti di 
Tipo chillralllent.e intrusivo. Situuziolli altrettanto complesse per quanto 
riguardu Illolteplicitll di lilofllcies e di intrusioni. talora. con variabilità 

Fig. 25. - Tonnlite ( BUTgoe). GrOlldezzo lIo/urole. 

composiz iomtlc nel! '8m bi to di quest 'ultime, sembrano essel'C pl'ese1lti 
anche nelle altre masse granodioriticO-(]uarzodioritiche e in partieolare 
in <]tlelle di Sorgono e di Lanusei. :-l'eUa Tal'. l queste sono indicate 
come g l'anodior iti e quar"J.Odioriti in l'iferimento ai Iitotipi prevalenti 
senza WUl distinzione di dettaglio che esponga la suddetta molteplicità 
di intrusioni e di litofaeie:s, cOllie del resto si è faLto per il Goceano. 
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Fig. 26. - Gabbro ( Punta Faleonc). Orlleblenda con relitti di pio 
rO!!SllllO .1ugitico nelle porzoni lluclellri Il COli inclnsioni di plagio-
clasi. 

Fig. 2i. - Gnbbrodiorite (Ozieri). 
lwfibolo. 

Nicol8 incr.; ingr. Iill . 70. 

Mot i,-i di implicazione biotite· 
N icol~ porol!.; ingr. !in . 70. 
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~'ig. 28. - Diorite qUIlr:tifera ( Punta Faleone). Plagioe\asio an· 
Iktlinie:l zonnto eon nucleo relit.to bitownitieo. 

Nicols illcr.; illgr. lill. 70. 

Fig. 29. - Tonalito (Osiddlt). PlngioclRsio IlndCl!inieo ~onato con 
nuelc-o relino lllbradoritieo. I\'icolll incr. ; illgr. fin. 1~. 

lU ::l7 
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E ciò in quanto la scala ndottatfl nOli consente una. chiara espressione 
grafica della sitUllzione oggettiva. 

Da. lUi punto di vistll, macroscopico, queste plutoniti si clUitbtenz
Z8110 per essere 8 gl'unII media, equigranulari ( fig. 31) o talora illequi
g ranular i per la. presenzn di g rossi crista ll i euedrali di anfibolo o di 
gl-osse ]daghe pec.ilitiche di K-feldspato a diverso stnto struttll rllle, per 
In te!>!>it ul"ll per lo più Illnssiccia e la freq uellzlI di inel u!>i melnllocrati 
pre'o'alentemollte mierogr!lll ula l'i. 

0326 G2:W G319 G600 0610 

P!4lgioeLlIiO 51,8 47,0 50,2 47~ 52,0 
Qu:u-,o 1i,7 J"O " 11,2 9,0 6,1 

Feldspato !Io!.a@sieo 2,!i 
Biotite li,i 23,5 12,3 4,7 5,7 

Anfibolo 9,:1 Il ,6 25,6 34,2 32,1 

Aeeossori 0,4 O,i O,i 4~ 4,1 

POI" la localiuazione dei campioni n!(19S; Tabelln ] 2. 

Dalle grsllodioriti, le quarzodioriti si differenziano essenzialmente, 
oltro che per la. maggior femicitll, per la toositura spesso orientata, 
nonché per la pal,ticola.re [requelllm. cii in cl usi IllClalloc l'ati microgrn.
nulari ( rari sono gli inclusi di derivazione metamorfica), spesso iso
orientati in collcol-danza con I 'orienlazione delta compagine della roccia 
includente. 

Va. precisato che nello schema di TfI.\'. l SOIlO inserite nel rr 
g ruppo anche facies a tessitura mnrentamcnte orientata, di composi
zione genericamente gran()(lioritico-qufl.f<t;odioriticil., per i cui cllratteri 
petrogra[jci e per le cui problematiche si rimanda al lavoro di Ghezzo 
et Al., ( 1972). 

Nel diagrammu c.Jassificlltivo d i fig. 30 sono riportati a. titolo 
e6empliIiea.ti\·o i pun ti rapprcscnUl.tivi delle medie di Ilualisi modali 
eseguite su numerOb; camp ion i l}rOvenieliti dalle masse inlrusive dci 
Goceano (Gliczzo et Al., H173) j da tnle diagrnmllla emerge chiaramente 
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il carattere tcndenzialmente qU[lrzodioritico proprio delle fAeies gr[ll1o
diori tiche in oggetto, 

l/I {Jruppq . • Comprende i litotipi intrusi" j di gran lunga più dif· 
fusi nel bntolite sardo, costituenti grosse intrusion i a composizioHc va,
riabile da monzogranitico-granodioriticH a mOllzogranitica sino Il leuco
granitica la cui cartografia di deLtl1glio, ncccssa.riamente a scala mng· 

giore di quella di 'l'av . 1, vernì riportata in altrO lavoro. 

* ...... ' .... ". '''''''''' ... - .... " --\il ==~",,:::ao~="" " a """'.0. 
-. ......... ", ..... _' .... i" .-o'Q_ 
\10'"""1 . ... 

......., ....... '" 

/ 
A 

o 

'. ' 

" 
Fig. 30. - Diagr.unrna Q·A·P (Stre-ekeisen, 1967), 

, 

'rra gJi studi condotti su rocce di questo gruppo, SOllO da citare 
in paloticoll1l°c quelli d i D 'Amico (lU58, ][)60), di Simboli (1961, 1962), 
di Pellizzer (1964), di Conti (EI64, 19fi6), di Conti e Traversa. (1968 11" 
1968 b) e di l\laecioni et A1., (1968)0 

Tn questo lavoloo è stata presa III esame una prima serie di elun

pioni il più possibile rnppresclLtativi dci litotipi più diffusi nelle prin 
cipali intrusioni. 
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Per lo studio Illodale, lIC<!cssado pc" un loro inquadramento clas
sifieati"o, sono state inizillhnente condotte prove preliminari ili con
tatore di pWlti, secondo il metodo messo a punto da Guasparri e Sa
batini \ 1970), su llumerO!!c sezioni sottili di alcuni campioni di rocce 
cquigranulari. Tali prove luumo messo in evidenza eome, a causa. delle 
notevoli dimensioni granulometriche, si<J nect"SSa rio esaminare un nu
mero assili ele"a lo di se,doni prr contener'o gli errori delle anaJisi 
entro limiti accettf\.biii. Si è pertanto preferito in questa sede utiliz
zare le analisi chimiche I)cr pervenire IIttnt.\'crso il cal colo normativo 
a.d una definizione della compO!!izione minenl logica quantitativn. 

g ciò sia P CI" il fatto che la pllI'llgenesi delle l'oe'Ce alllllizznte è 
rt'llltÌ\'amC'nte sem l>li ce (olt.re ai tre usuali componenti sialiei, plagio
clnsio, quarzo e feldspato potllssico, è in genere presen te un solo COIll
I>onente femico, III biotite), sin perchè a. seguilo d i altre riec"che all_ 
eora in corso sono già disponibili numerose nlllllisi chimiche dei fe ld
spati potllssici di tutti i fondamcntllli ti pi di plutoniti , il che hll per· 
"lessO di calcolare le <[ ua nlihì di feld~pato potassico tenendo conto 
dciii!. sua reale composizione c in particolare del suo contenuto in fase 
nlbiticll ('), 

AUrllvcl'so la composizione lllodale co!;ì ottenuta per le rocce del 
I II gmppo ed il loro inqundrumellto classificativo nel dingr<Jmma 
Q-A-P (fig. 30) si possono distingucre netl 'ambito del gruppo stesso 
i seguenti liloti pi fOll damcntnli: leucogr'aJliti, monzogralliti, grn llodio
,'iti mOllzDgl'lulitichc, 

Per queste pluton iti ,'engono di seguito sehematicamente rifer iti 
n,leuni ess(mziali Citratteri tl"SSiturnli e mineralogici, c scgnalntc le ri
spettive aree d i IIffioramento. 

:'{ello sc.hema geologico di Tav, sono state ev idenziate le aree 
nellc quali nff iorano prevll lenl ementc i leucograniti, contrassegnando 

<-> Per il Mlcolo (Ielle biotito ai !!Opo utililUlti tutti i femici ad ee~iolle del 
tit.'U1io eon il quale Ili il l'ostruito rutilo; 110n Ili il tenuto conto della fase II110rLitiw 
presonte nel K·foldslHlto c di quel]" pOtHAAiclI del ]lIHgioelasio, Entr,.\lnOO queste 
seelto SOllO atnle suggcrite dnll 'esigenza di Rdolt."Irc un criterio COlU pen8ati,'O che 
tenellllO conio nei primo ClUJO di un Ci!eelI8O di ferro nCi!eMari:uncnto utililUlto per 
la costruzione dclla biotite, 1101 IICeOndo call-O dl'll:l 80atnnziale cqui\"alellz."t de l con· 
tcnuto di ealcio noi K.feldspHl0 rislletto !. quello di pota8llio noi plllgioelnsio. 
Pcr meglio OIIprimere In eompo"i~ione modalo, i dati pOlldcrali derivanti dal wl· 
colo nonnali,'o 80110 tInti tratronnnti IIci eorrispoudenti ,'alori "olllmetrici me
dinnte gli opportuni coefrieienti. 
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oon ID> 'nn;,a camp;'n", >utH gl; alt,; h'ot;p; che cost;'u;scono il 
tU gruppo. 

l&lu;Qgrani.fi,. Si pl-csentano come 'rocce a. grana. meruo-gl'QSSfI , 
eWligl'anulari, in cui sono ,oarissimi gli inclusi melallocrati. Sono in
teressate da. una fitta rete di fessunlzioni e spesso da un eJevato grado 
di alterazione superficiale. 

l'ig. 31. - Granodiorl te biotiticll. (GiunnneLongu pr\l8llo Bottida). 
Gr(l l\(/eu~ ,wluTole. 

D a. un pWlto di, vist.a composiziollil le si CR.l"a tterizZIlno per la pre
senza di un piagioclllsio IL composizione oligoclnsico-a lbit-ica, di feld
spato potassico (ortoclasio e/Q miel"oolino), di qUll,rzo e di biotite. I ..a 
quantilà di biotite è di norma. inferiore al 5% ed il feldspato potas
sieo si trova sem pre in <Itlan tità superiore al plagioclasio, come è evi
denzia to dal diagrammn Q-A-P, in cui i punti rnppreselltll ti" i dei 
leucograniti cadollo il ei cnmpo o"e il rapporto felds pato alcaliHo/ pln.. 
gioclasio è mnggiore di ) . 
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Nel settore Ogliastm-Oull ura i litotipi in oggetto, fatta eccezioni 
per l 'intrusione di nt. Bortll ~Ielone in Harbngiu, sono prevalentemente 
localizzati nelle zone ì\ord·orientali e precisamente in una fascia. co
stiera che si sviluppa lungo la COSI a Smeru ldll , nelln ZOlla Il sud di 
Aglientu, nella zOIm Capo Ceraso-Capo Coda. Cavallo, nella. zolla Coneas. 
Monti e nella zona Capo CominO- l rgoli. In tutte queste zOlle è pre
sente un tipo di leueogr:mito di colo l'c rOSSMtro, colore impartito dal 

Fig. 32. - Granodiorito lllon!ograniliCIL inequigr:lIlUlare ( Benetutti). 
Crmllltna "-al lira/t, 

[cldspato putllssico, che per eOllloditù di riferimento chillmiamo leueo
granitò tipo «Capo ComillO •. 

Leuc.>Ogl"ani.ti di colore billllcastl'O o rosato costituiscono invece un 
am pio affioramcnto che si s\"iluppn nella ZOIlIL Monti di Alà-O!JChiri
U. Limbal'n ( le uoograniti tipo «Oschiri .); costituiscono nltresì buona 
pnrte del 1I1assiccio del ~1.. Borta Melone (fig. 34). 

Nei setto'ri meridionali dcII ' Isola tipi leueograni tic.i, per lo più 
giaUo.rossastri, alCUJli dei quali s i possono mettere in parallelo con 
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<Iuelli tipo «Ca po Comlll o:t, affionlllo nella regione di Quirra e ILei!;] 
I)/lrte settentrionale del Sllrrllbus, mcntre tipi rosati preyalgollo nel
l' Lglcsicnte-Sllicis. 

In s,trett<l associazion e con le plutoniti OI"a illustrate sono molto 
fl-equcnti ammassi, tnl orn. di notevole estensione, di mic l"Ogl'alliti o 1)01'
fidi granitici (l'f.te Llilllbarn., Costn PAradiso, :\Ionti di Alà, zone Sud
orientali d f> ll ' l gtesiente Suleis, ecc.). 

~'jg. 33. - l\Io,,~(Ig r Ullilo inequigr,mlliure (P rilltll ). GrrlNuezzu .w/llrIIlc. 

JUQ1Izoy /"a.niti. Sono in netta prC\' IÙCM,a biotitiei, dal momento che 
la mllsco\'ite compare quale minerat e essellzia·le solo a luogh i o in IIf
fioramenti di limitntn estensione (CfS. gr/miti 11 due miche di Monte 
Senes) . 

.A1[iorano essenzialmente nella. Gallura oye sono earatteri1.zati da 
Wl colore rosato e da UIIII incquigrnllularitlì più o Illeno marcata so
prattutto per la presenza di mcgacrista.!1i di feldspato potassico rosa . 
Nell 'ambito d i queste rOllee graniticllC possono distinguersi due fOILda-
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mentali litofaeies: una prima, mll" cnLulIlente ille<luigrunulare ( fig. 33) 
con megacristalli diK-feldspato delle dimensioni di 2-3 cm, u conte
nuto in biotite relativamente basso (6-i 7,,), trova il suo massimo svi
luppo nella GaLlul'u IHel'idionale (Aggius-Cil langianus-Priatu-Pudru); 
una seconda, an eOrEl illequignwuJare ma con cristnlli di K-feldspato 
delle dimellsioni di ci rca 1 cm, e con più elevato contenuto in biotite, 
affiora essenzialmente nelln GallUrll settentrionale nell 'area Vignola
Bassacutellll--Arzuchena. 

Pig. 3'i. - Leueogtauito (l lonte Boria Melone). (;r(udeua "ahlm/". 

Anche nelle zone centrali e meridionali del batolite, affiorano rocce 
a composiziolle lllollzogranilicH; costituiscono in genere variazioni 10-
CJtli delle illt,rusiOlli più bllsiehe di cui al successivo paragrafo e, più 
raramente, masse di rilevanti dimension i come, per esempio, nella zona 
Villanova. Strisai.Ii.Arbatax. 

G-rall<Jdiorili mb1lzogranitiche. Costituiscono i vasti affiorilmenti 
ubiell.ti CS6(' llzialmCllte -nelle zone meridionali del settore Ogliastra-Gal-
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lura e si carat.terizzano per il coutenu!.o in biotite l'clativamellte ele
l'illO (mediamcl1te JO-1270 ), per il COIOI'C grigiastl"O, Jlonché per la pre
f:lc n1..l1 di inc lusi melanocratici in qualltità decisamente superiori l'i, 
spetto agli nltri litotipi del [I I gruppo. 

Xell'umbito di queste rQCee possono distinguers i due Cooldamentali 
litofncies: l ' ulla, ti picamente iuequigrallu la re per la presenza di gro5-'i i 
cristalli di feldspato potassieo le cui dimensiolli possono talorA. rag_ 
giungere (' suporare i lO cm, affiol'll essenzialmente in una vasta arell 

Fig, 35. - Grunodiorito biotitieu ~ :1lI numcroBi inelu~i mclanoerllti mitrogra· 
nulari. ( Riu Misli n SE di Gereme;l~ 11('1 S:Lrrabus). 

elle può genericlIlll cnte delimitarsi eon gli abitati di Benetutti, Osiddn , 
Nuoro ed Orotelli ( f ig. 32), ed in più piccole aree ad ol'iell te di Ponni, 
Il sud di DOl'gali e nella zona fm l\Ionti e Berchidda (i n quest'uit illl ll 
area con anfibolo); l 'altra, a carattere preyalentemellte equigra.n ula l"e, 
costituisce vasti nffiommenti nclla Barbagia 01l0lni e nell'Ogliastra. 

Nella SilI'dcgna meridionule sono da scgnalare le facies granodio· 
ritiche equigrlUluhu'i ed inequigl'unulari aIrioranti neUe 7..one centrali 
e mcl"Ìdionali del Surrabus. TRii facies in corrispondenza della fascil! 
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eost.iern meridionale, O\'e affiorano anche diverse masse basiche del 
1 gl"llppo, si caratterizzHIIO per In locale abbollchmza di i.llclusi meln
nocrati, per essere spesso biotitiCO-anfiboliche e per Wl carattere ta
lorn tendenzin.lmente qllllrl:odioritico ( fig. 35). 

Nell ' 19lesiente, e proois.:"lmente nella zona dell 'Arburese e nelln 
Zffiln dj Cal>O Pecora.. è I)revalente unII facies per lo più eq uigranularc. 

Cara·tleri pelrocltimici. 

Nelle Tllbell e 9-10-11 -12 sono riportate le analisi chimiche dei 
campioui rapl)I'CSontlltivi di alcune dellc fades IL maggior diffusiOne 
areale !)l"esenti nel batolite sardo. Purte delle IIJHùisi di cui alle sud· 
deUe tllbelle si riferiscono al la\'oro in corso di stn mpll di Del :Moro et. 
AL, 1974. 

l....n. massima IIttenzione è stlltn posta nelln scelta dei clunpioni c 
in rmrticolarc nel! 'evi In re di prendere in considcrazione campioni pro
venienti dII fasce o zone c differenziate:t rispet.to al litotipo fonda
mentalc che cll l'lItterizzu l 'int rusione cui sono legate, o CO mWl(IUe CHm
pioli i provenient.i da stocks di piccol e dimensioni , in qunuto arelll
mente nOIl rap preseutllti\'i del batolite (7). 

Ciò è stll.tO relativamente semplice nel eliso dei leueograniti che 
si pl"~entnno in genemlc come eMpi in.trusivi nel.l' insieme assai omo
genei, meno scmplice nel easo degli Illtri litotipi ciel llT gruppo, ed 
in particola.re !H'"r le facies granodioritieo-monzogranitiche, per la loro 
fl'C<t uente vnrinbil iti't composiziollllie . 

.Anche nell'runbito dci " gruppo, per la. molteplicità di intrusioni 
e di litofaeies, è scnsi bile In variabi litlÌ della composizione chimiclI. 
Per In sua ilIust.razione si 80110 ~guite le analisi chimiche di sette 
campioni scelti fra i più rnp preseututivj dei l'Itri uffiO]'lunenti (Tll
bell a 11) ; Ilei dillgnunmi di figg. 30, 3G, 37 e 38 si sono inoltre ri))OI'
tati i punti rnppresentativi delle medie di Illllùisi eseguite su pluto
niti di questo tipo ilfIiOl'u nti nel Gocellno (Ghezzo et AI., .1 974). 

(') Si è riteuuto 0l)portullo in questu IJCde non prendCrQ in C!I>I1n0 lo pur DU' 
mero.e IInaliai di rocce intruBi,'C di~pollibili in letteratu ra. E eiÒ in quanto aia 
per il di"erso niterio di can1 ll iOlluturn ll(lottato dai vuri Autori, fin por le diverso 
111(,todolugie Iwnliticho utilil'.1.J1tc, tali dnti non sempre offrono quci requisiti di 
TllI)prCllCntau,·ità c (U omogencità che !IOno richiO$ti per UI1 csamc eompnrath'O 
tlcI chimismo delle fondamentali 1)lutoniti eostituenti il batolite. 
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G698 G307 G302 G612 G454 G459 026 G468 0697 025 G600* G205* G2·70* G609 G349* 0503 0447 G327 

8iO, 76.36 76.29 76.13 76.00 75.99 75.99 75.94 75.87 
TiO. 0.09 0.08 0.06 o.n 0.10 0.12 0.08 0.11 
Al,O. 12.59 12.79 13.02 13.31 12.73 13.12 12.73 12.95 F"'. 0.25 0.30 0.25 0.25 0.37 0.12 0.42 0.29 

F'" 0.94 0.82 0.72 0.84 0.92 0.87 0.92 0.79 
?UnO 0.08 0.06 0.05 0.08 0.05 0.08 0.05 0.07 
M,O 0.19 0.14 0.16 0.22 0.]8 0.12 0.17 0.28 
C .. O 0.96 0.86 0.61 0.91 1.01 0.82 0.77 1.09 
N"O 3.51 3.17 3.64 3.50 3.35 3.55 3.67 3.52 
K.O 4.48 4.94 4.74 4.21 4.73 4.63 4.76 4.51 
P,O. 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 
P .C. 0.45 0.49 0.58 0.47 0.53 0.54 0.44 0.48 

698. Leucogr(J1!i!o. Loc. St." Pl.Ittu I sciu, 7,5 Km ad E di Oschiri 
(F" 181· Tempio PIIMania). 

307. Leucogranito. Strada 8anl.adi·Pantaloo, 2 Knl ad W di Pan· 
talco (F" 233 - Ca.rbonia). 

302. l .. eucogranito. Loc. Areu de Su Gencruxi , 4 l{m 11 SW di 
DOl1lua dc Maria CI"· 239 - Teulada}. 

612. Leucogranito. Presso P.ta di M. P Cdrosu, 4,5 Km ad W·~··W 
di Capo Ooda Cavallo CF" 182· Olbia). 

454. Leucogranito. Loc. 8t." Monte li Q,pri, 4 Km a S-SW 
di Luogoaanto (}'" 168· La Madihdena). 

459. Leucogranito. Strada. pcr M.te Limbara, quota. 1150 ( F"'181 
. T{<mpio Pau8Unia). 

26. Leurogranito. Lae. Mn.stro Juanne, 11,5 Km li. NE di Orosei 
(]o" ... ]95 - Oro~i). 

468. Lcuoogranito. Cantoniera Mazzinniu, 8 .S. Mouti-A là dci 
Sardi (E'" 18l. 'f ompio Pausania). 

697. Leuoogranito. Loc. St ... 0 8!!edùu, 8 Km a 8E di Berehidda 
(F" ]81· Tempio Pau81lllilt). 

- --

75.86 
0.07 

12.93 
0.35 
0.75 
0.08 
0.12 
0.94 
3.65 
4.64 
0.08 
0.52 

75.77 75.65 75.06 75.00 74.97 74.93 74.66 74.19 74.06 
0.11 0.13 0.12 0.18 0. 17 0.17 0.11 O.Hi 0.20 

13.03 12.98 13.22 13.16 13.37 13.28 13.70 13.80 13.16 
0.48 0.29 0.28 0.53 0.38 0.47 0.16 0.41 0.62 
0.77 1.00 1.08 0.93 1.06 0.93 1.22 1.08 l.20 
0.09 0.05 0.06 O.M 0.04 O.O i 0.06 0.05 0.06 
0.32 0.24 0.23 0.39 0.25 0.35 0.35 0.32 0.42 
1.01 1.10 1.19 1.16 1.53 0.98 1.14 L04 1.33 
3.18 3.04 3.40 3.45 2.76 3.34 3.33 3.30 3.16 
4.59 4.83 4.65 4.67 4.97 4.74 4.80 4.90 4.95 
0.06 0.05 0.06 0.07 0.0:. 0.07 0.05 0.12 0.07 
0.60 0.64 0.65 0.45 0.45 0.66 0.54 0.62 0.71 

25. Leucogronito. Loe. Coy." Ghinipiru, 6,5 K1n a. N-NW di 
Lodò (F'" 195· Orosei). 

606. Leucogranito. Lac. Santu Baigniu, 9,5 Km a N ili Tempio 
Pausania (l'''' 181· Tempio Pau~"nia). 

205. L fluoogranito. l,5 Km adE·SE ili Monti (}'" 181 - Tempio 
P nus;ulia.). 

270. Lcuoogranito. 3 Km ad W-SW di Palau (F'" 168· L,~ Mad
dalena). 

60!.!. Letloogr/ll~ito . Cava. di Buddusò, ad }) don 'abitato (F" 194 . 
O:"';eri). 

349. Leucograllito. 0,5 Km ad W di Porto Cervo CF" 169 - boIa 
Ceprcra). 

503. Lcuoogranito. Prooso M. Logorispunu, 2 Km a ;"'W di Teti 
(F" 201- Nuoro). 

447. Lelloogranito. Loe. P." ] ,u Colbu, 7 lim II. 8E di Arza· 
ehena (1"" 168·1", Maddalena) . 

32i. Leuoogranito. S.S. «Oricnt.'lle Sarda ~ , 1 lim II. SW di 
8. Grogorio (F'" 234· Qlgliari) . 

;o Campioni lUuLiil'.l'.a.ti pe,. via radiometriea (Del Moro et Al., 1914). 
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G279- G607 0531 G33- G500 G23- (Hl! G274- G602- G452 G390 G415 G" G73 

SiO. 74.26 14.18 74.01 73.93 73.34 72.88 72.49 72.41 72.47 7.1.35 71 .13 70.80 70.62 70.24 
TiO. 0.20 0.23 0.26 0.22 0.25 0.26 0.35 0.29 0.22 0.39 0.4.0 0.32 0.40 0 .43 
AisO. 13.42 13.56 13.82 13.52 13.92 13.83 13.9-1 14.06 14.74 14045 14.31 14.76 14047 ] 5.08 
Fo,<). 0.51 0.57 0.65 0.43 0.50 O." 0.79 0.67 0.49 0.76 0.74 0.97 1.39 0.65 
FoO 1.00 1.li 0.92 1.43 1.65 1.61 1.50 1.94 1.51 1.72 1.98 1.89 1.81 2.20 
MnO 0.09 0.09 0.10 0.06 0.04 0.06 0.01 0.09 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 O.Oi 
MgO 0.53 0.a3 0.51 0.50 0.30 0.49 O.H 0.71 0.46 0.83 0.8i 0.84 0.89 0.80 
C.O 1.58 1.74 1.75 1.62 1..54 2.03 2.03 1.96 1.53 2.28 2.79 2.65 2.49 2.00 
NII.O 3.72 3.50 3.20 3.lI 3.02 3.28 3.53 3.48 3.24 3.48 3 .22 3.16 3.22 2.80 
RIO 4.in 3 .87 4 .10 4.44 4.79 4047 3.9·1 3.66 4 .71 3.83 3Ai 3.76 3.57 4.57 
P/J. 0.07 0.04 0.01 0.10 0.12 0.08 0. 13 0.12 0.08 O.H; 0.15 0.14 0.16 0.18 
P.O. 0.61 0.52 0.52 0.64 0.53 0.57 0049 0.6 1 0.49 0.69 0.86 0.64 0.89 0.98 

G91- 0.337 0431 G343 G204 G312 G09' 0268- G289 0 129- 0 495- 0284 G32 1 

8iO. 70.2:::: 70.16 70. 10 69.92 69.01 69.56 69.35 69.34 69.18 68.98 68.39 67.53 66.32 
T iO. M[i OAO 0043 0048 0.51 0.34 OAi 0.48 0.5 1 0. 401 0.50 0.54 0.65 
AI,O. 14.47 14.74 H .53 14 .52 15.04- 14.82 J4.85 ] 5 .14 14 .76 15.30 15.36 15.29 15.51 
}'o.O. 1.BO 1.12 0.96 0.77 0.i2 O.!)::! 1.07 0.8 7 1.17 0.72 0.95 1.02 1.29 

2.97 3.15 ,"" MnO 

" 00 c.o 
Na.,O 
1<.0 
P.O. 
P.C. 

2.05 1.83 1.95 2.49 2.30 2.73 ~.51 2.30 2.2 1 2.50 2.74 
O.Oi 0.08 0.09 0.05 0.06 0.08 0.08 0.07 0.10 0.07 0.08 0. 15 0.09 
0.81 0 ./9 1.08 1.:!5 0.98 0.64 1.02 0.94 1.38 1.07 1.13 1.38 1.50 
2.U 2.4-:') 2.69 2.76 2.54 2.73 3.10 2.91 3.03 2.85 2.82 3.24 4.13 
3.30 3.28 3 .23 2.9-1 3.03 3.33 B.2O 3.91 3.25 3.33 3.43 3.40 3.43 
4 .02 3.77 4.00 3 .• 4 3.54 3.88 3.51 3 .19 B.:}2 3.75 3.69 3.48 2.95 
0.19 0.17 0.13 0.16 0.18 0.13 0. 16 0.16 0. 15 0.19 0.22 0.20 0.23 
0.68 1.21 0.81 0.92 1.19 0.84 0.68 0.69 0.74 0.80 0.69 0.80 0.15 

279. Al orulOgroltito. l.oc. S. }'ilippo, 3,5 Km li NW di .Aggius ( ~', 181 - Tcmpio Pnull3nia). 
607. MOllZograltilo. L:te. Rindomos, 6 J,m Il ;.,rw di Orolangi:lnuli (} .. 181 · Tempio PlIu8anin). 
531. MOllZograldlo . Preflllo Priatu (} .... 18 1 . Tempio Pau8>lILin). 

3B. AlOllZograltito. Preuo .1m }'unt.-: 'o Botlc, 9 J(m li 8 di BenctuUi (} ... 194· Oticri). 
500. M OlU"ograltilo . l "III Il N di 0 1"t1li ( ~ .. 20; · ;.,ruoro). 

23. MOllZograltilo. {j,1I'a di Buddusò IId W dc]] 'abitata (l'" 194 · Ozieri). 
4.11. .illollzogranilo. 3 " III ud E d i AT1.1Ichenn ( ~ .. 168 - T,n Ma.d\laleulI ). 
274. M oltzogranilo . 1...00. !:it." Aldioln, 10,5 K m ;1 8 di 8 . Tere~n Gallura (F<' 168 ·1.o1l MadUlIlcna; 
602. M ontogranito. 1.00. 8t.'· Conca. di l 'Ea, pr~'IIso P .ta Su.rdcglul (}'. 168 - L a MaUUuI6JLI~). 
452. AI o/Wograltito . l :>rOllso M. P uutu onc, v,5 l":m ad W di Ar1..achuuu CF" 168 · La Madùalena; 
390. Grallodiorite MOlltugraltilwa. l Km n eW di Urgosolo (P- 207 - Nuoro). 
4.15. MOMograltito. 2 KIII U NE di Ludurru (~'" J82 - Olblu ). 
34. Grallodiorile J l olI:ogrllllifiea. Pregao 0:.1I11rll d'Oscbiri, 9 Km Il S d i Benetutti (x" 194. Ozier 

737. MOlizognul.ifo. 13 Km u S di Dorg;'li IUIl/Zù la 8.8. c Orienlllle Sarda:. (F" 208·Dorgali). 
IH. MOllzograMito. CU'·11 di Orotelli ( F" 207 - Nuoro). 

337. MOltllograMifo. Presso 0\1. Luas, 2,5 Km a 8W di '-i11agrnnde 8trisali (F" 219 · La.nu!lci). 
431. M oltZograllito. 0,3 l(m :I S di Teti (~'" 20i· Nuoto). 
34. 3. (I ranodiorite M onZQU'·anitie«. Presso Cnll tolliera Giu.~tif.icri aulh~ 8.S. c Orienta.le Snrda) 

(} .. 208· Dm·gnU). 
204. Grallodiorile Monllogrollitica . 2 K m li NE di Alà dei Sardi (F"> 194. Ozier i). 
312. Graltodwrile JJtoll:ogmnilica. P rell80 Cupo Poeora ( ]o'" 224 - 01'110 :feeora ). 
699. Granodiorite Jloltllograllilica. Presso P ." BlIdu T...adu, 8 l,m nd E di Berebidda (lo" 181 . 

Tempio PlIull3nia). 
268. Granodiorite 3folUogrmtiIiM. 1 Km ad ... ; di l ,uogO!la.nto ( ~ .. 168· l...a .\laddalena). 
268. Grallodiorife Jloltzograllitiea. 1 l\m .ul E di Luogosanto ( ~ .. 168 · Lo. Mnddnlena). 
289. Grallodiorile M oltzograllitica. Presso l'.'. de Gu~all aJ 6 Km a NE di Ovodda.. (F" 207· Nuor, 
129. Granodiorile .1Iollzogranitica. Pre!l!lO 8 Snturuino (F" ]94 . Of.l(!ri ). 
495. Grall.odiorile M o»:ogmnitica . Ca\'R di Nule ( ..... ]94 . 0 1.iori). 
284 .. Gran()diorite. PrC680 Li&eQi, 5 Km n. S di Orotelli (F" 207· Nuoro). 
321. Gra,!odiorite. Prcuo Staguo Not teri, 3 ]\m Il. 8 di Villllslmiu8 ( l''' 2B5 . Villasimius). 
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Ncll 'ambito delte: rocce appartenenti al I gruppo è rilevabile, 
come è stato preced entemente rifel'ilo, una marcata. variabilità compo
sizionale anche in breve spazio. Pe!' l'illustrazione del chimismo di 
queste rocce t ra le vllr ie ana lisi da noi esegui te sono state scelte quelle 
cb. mettono Hl luce detta variabilità composiziollale (Tabella 12), n -
mandando a pubblicazioni specifiche ;J compito di illustrare in detul-
glio i caratteri. 

TABELLA 11. 

0422 G423 0293- 0 122" 0338- 0311 0719 

SiO, 66.00 65.65 65.41 65.04 64.57 63.15 62.31 

TiO, 0.72 0.68 0.64 0.60 0.77 0.69 1.21 
AI,O, 15.63 \5.90 15.78 15.76 15.20 15.36 15.82 

l 'e,O. 0.94 0.91 1.13 1.08 1.16 0.i9 0.45 
, '00 3.83 3.71 3.40 3.39 3.69 4.29 5.66 
MnO 0.09 0.09 0.09 0.10 0. 10 0. 10 0.12 

MgO ].76 1.66 2.16 2.79 2.60 2.93 2.16 

0.0 3.98 3.86 4.35 4.40 4.43 ", 4.63 

Na.,O 2.85 2.89 2.90 2.92 2.93 2.98 2.85 

K,O 3. 17 3.40 3.01 2.64 3.28 3.56 3.09 

P,O. 0.20 0. 18 0. \7 O.V~ 0.11 0.16 0.32 

P .C. 0.93 0.92 0.96 1.10 1.10 1.63 1.38 

422. Gr(ulQdiorile biolitico. 5 Km ad W di Orllni (l '" 207· Nuoro). 
423. GrallQdioril e biolitiro. 6 Km a.l \\' di Orani (F" 207· Nuoro). 
293. GrallOaiorile bioli/ ico·all fibolÌ<!(J. 2,5 K.Jn a SE di Sorgono (1'" 201· Nuoro). 
] 22. Quarzoùiorito bioWieo·(lllfiboliro. Slrlldn Bi tti·OlllHll, l\. 5 Km da Bitti (F" 194 · 

Ozieri ). 
338. Granodiori/e biotitieo·(lll.fiboliro. Presso P ." Pirastu, 6 Km a i\'"E di Lanu.sci. 
311. Quarzodionte a caratltre IOllalilico. Strada Arbus·Gul llini, 1,8 Km da Arbus 

(l '" 225 - GUSllini ). 
119. Quarzodiori/e biotilica. 4 Km a 8·S\\' di Nuoro (1'" 201- Nuoro). 

P er quanto riguarda le rocce del In gruppo è dn rilevare che 
la caratteristicil saliente del chimismo dei leucograniti è rappresen
tata dalla loro marcata uniformità composizionale. Ciò appare tanto 
più significativo se si considera che le analisi riportate in Tabella 9 
provengono da numerose. e distinte intrusioni localizzate non solo in 
Gallura ma anche nella Ba.rbagia, nel Sarrabus e neH' Iglesiente-Sulcis. 
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1 dati indicano costantemente tenori molto elevati di Si02 e, ri
spetto 8.1 contenuto in Si02 , tenori abbastanza alti di Cli.O e bassi di 
alcali se confrontati COli quelli di normali rocce leucogranitiche. Si 
tratta quindi in tutti i casi di ter'mini non alcalini. 

TAIlELLA 12. 

0326 G234 G319 G600 G670 

SiO, 59.70 56.i5 53.ii 50.84 49.31 

TiO. 1.05 1.04 1.23 0.96 1.38 

AI.o. 16.94 li.29 17.05 17.53 18.3 1 

l'c.O. 1.6i 1.07 1,4 7 3.20 2.83 

"eO 4.54 5.i5 7.44 6.66 7.64 

MnO 0.13 0.13 0.16 0.16 0. 15 
MgO 3.26 4.27 4.55 6.26 '.58 
CnO 6,45 6.97 8.71 8.86 11.07 

Nu.O 2.30 2.85 2,42 1.92 1.68 

K.O 2.28 2.27 1.65 0.i9 0.97 

P,o. 0.20 0.25 0.22 0.18 0. 18 
P.C. 1.38 1.3i 1.3 2.64 1.90 

326. Tl.>lIa/ite. 0,7 Km ad E (li B urce i ( ~ ... 226· Mandall). 
234. Ton(IUte. Loc. Sa ItoCCll. 2 Km 'l NW di Osiddn (]o ... 194· Ozieri ). 
219. Gabbrl.>diorite qu.arzi/era. Presso Porto, nel golfo di Carbonara (}"'O 235 _ ViI· 

lnaimiua). 
600. GabbrI.> quarzi/ero. Loc. St. .. Padduiu, 6 Km 8(\ W·NW di Olbia ( .l''. 181· 

Tempio Pausania). 
670. Gabbro qu.arzi/ero. l'." y"lcolle (F" \68 . l.."l Maddalen8). 

Per le altre rocce del Hl gruppo lo. composiz ione chimica va.ria 
in Wl intervallo di valori piuttosto ampio: da chimism i granitici de
cisamente acidi s i a.rriva attraverso tutte le SfumH.turo intermedie a 
chimismi decisamente grllllodioritici. Come accelulato, le stesse singole 
intrusioni possono presentare un a. disomogeneilil. che può giwlgere ad 
abbracciare gran l>a.r te dell' intervallo di chimismo eoperto da. queste 
litofacies, come avviene ad esempio per l'intrusione d i. Be.netutti dalla 
quale provengono i campioni 33, 34, 129 e 495 di cui alla Tabella lO. 
Dette variazioni sono generalmente graduali nell'ambito della massa 
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intrusiva e spesso legate ad una evidente disomogeneità di distribu
zione degli inelusi mela.nocrati che risultano più frequenti nelle zone 
più basiche delle intrusioni stesse. Proprio i due campioni più basici 
del gmppo, tra. quelli riport.'l.ti in Tabella lO, e cioè il campione 284 
ed il campione 321, l)l'ovellgono da aree di affioramento che prescn-

... G_,'.,,,,,."" 
~ ..... ,. di ,,,,,., ,,, di_IlO" 

..... ,. d' ........... , .... ", . ....... ". 
® "'0<-1" d., G.., ..... " 

..."."-."", .... ..,"", ... ,,, 
"'o""_ .... ",eI>. 
'-"""_ .... ", 
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• • • 
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• 
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• 
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Fig. 36. - Diagramma A(NaJ) + K,O), F ( Fe tot. come FCÙ), M(MgO). 

tana in maniera assai evidente i fenomeni ora descritti, e sono pro
prio queste facics che tendono ad attenuare la soluziQne. di CQntinuità 
cQmpQsizionale che si ha nel passare alle rQcce del II gruppo (8). 

Le variazioni più evidenti nel passaggio a qucst 'ultimo gruppo 
sonQ rapprcsonta.te darlla decisa diminuziQne del contenuto in Si02 a 
valori al di sotto del 66% e del contemporaneo aumento nei umori di 

C' ) Occone prooisare che quando si parla di soluzione di continuità eom})ol!i· 
ziollale non $i intende on·iamente negare la. possibilità che esistano termini a ehi· 
mismo intermlldio, ma ehe la frequenza. di questi è certamente b~a. 
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MgO e di CaO al di sopra rispettivamcnte dell '1,5·2% e del 3,5·4% . 
Una ulteriore netta vllda:donc di chimismo in senso basico è rUe· 

vabile infine fra le roccc del 11 c quelle del I gruppo e sono ancora 
i contenuti in 8i02 , CaO e MgO le variabili più significative. 

" 

,,o 

.' ,:.:; . 
':'. 

®. :, .' • ~ .. 
• 

• • 

}' ig. 3i. - OingnulIIna NatO·R.O·CaO. 

c.o 

I termini più basici giungono a chimism i gabbroidi; non è stata 
rilevata per il mOmento la presenza di prodott i ultrafemici in questa 
lISSOCiazionc. 

I dati analitici di cui alle suddette tabelle sono r iportati Dei dia· 
grammi di figg. 36, 37 e S8. Jn tutti i casi i punti !·appresentativi 
delle rocce analizzate si dispongono Ilell ' insieme sccondo un allinea
mento tipico dell e serie calea.lcnline. Rimandando ad nll successivo 
paragraIo la d iscussione circa il significato di questi trcnds geochi. 
mici, ci limitiamo qui a sottolineare come, nonos1anlc lUla certa di· 
spersione dei valori, siano ben rilcvabili le soluzioni di continuità com· 
posizionali esistenti fra T, II c 111 gruppo cui sopra si è fatto riferi· 
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mento. Per quanto riguarda le rocce che costituiscono quest'ultimo 
gruppo non è rilevabile Wla decisa soluzione d i continuità composizi o. 
naie fra i leucograniti e gli altri litotipi più basiei. Va però osservato, 
con altrettanta obiettività, che i eampkmi di questi ultimi litotipi che 

'" 

"" . .... .',:' 

c 
c· ca<> 
A'k. "',o • N >,O 

"" . ".o'~'''. ,03·'''''''·'''''' 

Fig. 38. - Di1!grnrnuw Alk·O-F"m. 

cadono in. prossimità del «campo» dei leucograniti, presentano dif· 
fusione rurea.le relativruuente bassn. Infatti nn campionamento che te· 
nesse conto de.lJa a.bbondam>:R relativa in affioramento delle diverse 
litofacies presenterebbe senza alcwl dubbio una. distribuzione netta
mente bimod;rle delle composizioni chimiche nell'ambito del III gl'Uppo. 

Se a ciò si aggiungono le giii descritte diversità mineralogiche, 
tessiturali e giaciturali nonché altre caratteristiche geochimiche di· 
stintive, quali ad esempio i valori dei rapporti Rh/ Sr (Del 1\101'0 et 
Al., 1974), appare ampiamente giustificato considerare i leucograniti 
come un sottogruppo ben preciso e comwlque fac ilmente separa bile 
dalle altrc rocce graniticllC del III gruppo. 
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l valori riportati in 'r llbella 13 mettono in risalto, Il livello di 
medie, le caratteristiche COIllI}()sizionali dei due sottogruppi all ' in
terno del 111 gruppo. Un dato d i ulteriore interesse è offerto infine 
dlll confronto, nella Tabell a lO, (1"8 i litotipi mOIll':ogrll nitico-grano-

T ABELLA 13. 

Lell.cograJti ti MoJttogrodti 6 

(media 18 llIIali~i ) 
GrallodiQrili iUOlU"ogr(l lidich~ 

(media 25 analisi) 

SiO. 75,48 71,17 
'riO, 0,12 0,37 
AI,O, 13,10 14,44 

Fc,O. 0,33 0,80 
1"1.0{} 0,93 1,92 
MnO 0,06 0,08 
MgO 0,24 0,80 
0.0 1,03 2,33 
NfI,Ù 3~6 3,29 
K,o 4,il 3,92 
P,O. 0,00 0,14 
P.C. 0,58 0,73 

clior it.iei delle zone nord-or icnhlii (Gallura) e gli analoghi t.ermini 
delle zonc Sud-occiclcntllli (GocelulO-Bllrbagill-Oglill stra). E ' evidente 
comc m I chimismo sensibilmente più Ilcido earllttcrizza III Gallura ri
spetto alle al tre regioni più merid ionali. 

Se si tiene anche conto della dist.ribuzione spazia le, nel setton' 
Oglinstra-Gallura, delle masse intrusivc del I l gruppo e dei leuco
gran iti (vedi Tav. 1) si deli nea, per queflto settore, un a zona.lità com
posizionate con aumento di acidità verso NE, come già rilevato da 
Ghezzo et. Al. (1972). Tule 7.olutlità si accompagna alln progressiva 
var iuziol le del grfl do metllmol"fico regionale delle rocce incasSIIllti. 

ReÙlZÙmf. fra P~ltttmiti e melamorfi/i._ 

}<~. questo W l argomento che eostituisce una tematica di fondo 
delle nostre ricerche e che coinvolge Inolte ed interessa.nti problema
tiehe. Si tratta in sosta.nza di dcfinire le modalità di mC6Sa in posto 
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dGlle diverse masse intrusive da lIoi riconosciute, la profondità 111111 
quale ciascuna di esse ha completato i processi di cristallizzazione, 1(
internzioni fra metamorfiti e plutoniti in corrispondenza o in pros· 
simità delle zone di contatto, le relazioni fra successione degli eventi 
intrusivj e il meta.JIIorfismo regionale. 

Molte considerllzioni al r iguflrdo sono state esposte nel corrispon 
dente paragrafo del lavoro di GhCl,zO et Al. (1972), nel quale si sot
tolineava, tm l'altro, il carattere nettamente intrusivo di tutte le fllcies 
di plutoniti costituenti il batolite SRrdo e l'antecedcnza del metamor
fismo regionale rispetto al momento di messa in posto delle , 'urie 
masse intrusive. 

l dati acquisili successivllmenle, pur non essendo ancora su.ffi
cienti a dare Wla risposta esaurient.e a tutti i suddetti interrogativi, 
consentono tuttavia di pUlltua.lizzurc ulteriormente alcUlli importanti 
aspetti della qUClStione. 

Per quanto concerne il metamoriismo di contatto, che interessa 
ovunque le metamoriiti in prossimità dei contatti nelle zone centrali 
e meridionali deU' l sollI, Ricci e Sabfltini (197311.), nel descrivere l'au· 
reola di contatto delle intrusioni di BOllO e Anela nel Goceano, hauJlo 
messo in evidenza che gli effcl,li di ricristallizzazione tcnnica, poste· 
riori a.1 metamorfismo regiona.le, sono da ascrivere essenzialmente IlJla 
facies delle horn.fels a K·feldspato Il COrdierite ed a. quella. delle ltorn
Icls ad orneblen<la ed hauno ipotizzato una. cristalli7.7.azione di queste 
masse intrush'e a profOllditÌl di circa 4·5 Km. Una situazion e dunqu(' 
che presenla alcuno sostsnzilili 1lll1l1ogie con i cara.tteri del tennome· 
tam orfismo descritti ~r il SHrrllblL':i (Cavinato, 1935) e per l' I glc
siente (Conti et AL, 1970) e che, sia pure con variazioni da luogo Il 
luogo anche tn relazione con i tipi di meUllnorfiti incassanti, caratte· 
rizza diverse aree dclla Barbagia e comunque le zone dove il grado 
del metamorfismo regionale non è elevato. 

Ben più complesse sono le relazioni metamorfiti.plutoniti nelle re
gioni Nord-orientali del batolite. Anche qui i contatti fra i due com· 
plessi litologici sono netti spesso chinramente discordanti. Le facies 
di metamorfiti più com wli sono quelle degli gneiss, spesso listati, 
anelle a carattere migmatico, per lo più con pnragenesi fondamen· 
tRle costituita da quarzo-plllgiocln.si·biotite-museovite e talora K-feld
spato. Le porzioni leucocrate sono in molti dei campioni esaminati 
costituite da quarzo e piagioclllsi j lo svilnppo qurultitativo di tali 
blUlde leucoorate non appare in relazione con la prossimità dei con-
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tatti con le plutonit.i. In alcuni gneiss degli affiorll menti più settentrio
nAli ( per esempio Il Cal)O d 'Orso), in prossimità dei contatti è pre
sente l'andalusite cui si accompagnano motivi strutturali dclJe miche, 
dei feldspati e del q uo.n;o, riferibili ad effetti di ricristalli1.i\fl.lIione le
gati ad un metamorfismo di contatto. 

Anche per la Gallura e per le zone di S. '1'codoro-Budoni si evi
denzia pertanto il carattere intrnsivo delle plutoniti ivi affioranti. 

Il carattere migma.tico delle metamorfiti di queste zone è prcsu 
lIlibilmellte conseguente ad un processo che a nostro avviso non hA 
alcuna diretta relaziolle genetica eon le plutoniti con le quali le mig
matiti stesse vengono a contatto. 

Con questo non si vuole qui affenuare che l'evento metamorfico 
che ha detennina.to le fa.cies migmatitiehe non abbia avuto alcuna re· 
lazionc con la gO/lcsi dei magroi che hanno dato luogo Il dette pluto· 
Iliti , Ula più semplieemcnte che essi non si sono generati c in situ :t 
con rapporti di autoetonia rispetto alle meìamorfiti incassanti, ma in 
zone ancora più profonde del bnsllmento. Come è stato infatti preci
sato ne] ca pitolo prcceden te, i dati radiometr-ici ottenuti sulle miri· 
boliti e sugli ortogl1 eiss dell 'area Siniscola-Golfo Arnnci, indi enll o che 
l'evento melamorfico regionale è Illlch 'esso ercinico e databi le in 
queste nree intorno a 295 M.A. quale etA di riehiusura dei sistemi 
ch imico-isotopiei. Poiché l 'età di rnffreddamento delle plutoniti affio
ranti nella Gallura si uggi ra intorno n 290 M.A. ne consegue che 
processo anatettico e processo metalllorfico sono sostanzialmente coevi. 

Per quanto rigua,rda. ii carattere intrusivo delle plutoniti della 
Gallura. non si vuole nemmeno affermare che le diverse masse intrusive 
hanno tutte una stessa a.mbientazione di crista.lliz1.llidone (c ioè identità 
di livello di intrusione) con conseguente iden tità di intera:;'.Ì()Ui con il 
complesso metamorfico. Va rilevato infatti a. questo proposito come 
sia i dati giaciturali e petrografiei, sill quelli rad.iometrici, indicano 
l 'esistell7.1l anche nelle zone in oggetto di eventi intrusivi multipli sue
eooutisi via via nel tempo. 

Poiché eOlltemporruwa.mmlte l'assetto strutturale del basamento, 
per effetto a.nehe dclle stegse intrusioni, dov(;va. necessariamcnte mo
dificarsi, appare logico ipotizzare che la messa in posto delle diverse 
masse intl'usive silL avvenuta a profondità d iverse. In particolare le 
ultime intrusioni, elle sono quelle leueogranitiche, si sono probabilmente 
messe in posto a minor profondità rispetto alle antecedenti intrusioni 
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mOll?Ogranitiche. Ciò è sugge l'ito dnlln co;;tllllZa dei loro ca ratteri tes
siturali nelle dive,'se nree di affioramento indipendentemente dal gl'!ldo 
del met.·ullorfismo regionale e dalla 10\'0 frequente assoeinzione COli 

ammassi leucogrnnitici ipoabissnli. 

Il, SISTEMA F1LO~IA~O. 

Magmatiti ipoobissali in giacitura filoniana o in ammassi irre
golari di estensione anche molto variabile, sono f requentissime in tutta 
l 'area di arrioramcnlo del cristallino sardo. La gamma dei litotipi il 
molto estesa e oomprende faeies sia melanoorat.e che leucocrate, nonché 
filoni di idro'i:ennalit i varie; da quest'ultime si prescinde in questa 
sede, 

1 riferim enti agli affioramenti di rocce ipoabissa,li sono numel'06i 
nella letteratura, anche se Ilon sono molti i lavori specif ici (Cavinato, 
1935; Lauro, 1944 ; Calvino, 1958; Emiliani , 1958; D 'Amico, 1960; 
D'Amico e Paganclli , 1960 ; D 'Amioo e Guidicini, ] 96]; Conti, 1964, 
1966 ; ì\:egretti 1966; Annari et Al., 1967; Conti e Traversa, ]968 ; 
i\faecioni et Al., 1968; note illustrative dei F.l 194, 195, 205), 

TI quadro d'insieme offerto daJla letteratura. esistente sull 'argo. 
mento risulta poco chiaro. 

Per le 'acies 71lelanocrnle, un primo eS<'Ime della bibliografia mette 
in risalto la tendenza di aleuni Autori a definirle con il termine èli 
c lamprofiI<~. in.tesi come c differenziati basici . dei graniti costi
tuenti il batolite. Questo insieme di filoni apparterrebbe ad un ciclo 
magmatico posteriore a quello dei graniti stessi che, ad esempio, Ca
vinato {1!139} definisce c f~ deti diabasi» o «fase lamprofirica ». 

Tn alcuni lavori vengono distinte faeies lamprofiriehe (spcssRr
titi, kersantiti, eamptoniti cee,), facies diabasiche e facics porfiritiche, 
e talora termini compo&izionalmentc intermedi fra le suddette facies. 

T vari litoti pi sembrano coesistere praticamente in tutto il eri
stallino sardo. Nostre ricerche di èlettaglio aneora inedite suggeriscono 
che, almeno in alcune aree della Barbagia.-Gallura, i filoni mcI allO· 
crati sono rappreselltllti esclusivamente da vari termini diabasico-por. 
firiti ci a carattere non alcalino. 

Si pone quindi a nostro avviso un primo problema che è quello 
di meglio precisare i caratteri fisiogra.fici e petrochimici deUe facics 
ritenute di tipo lamprofirico e le loro relazioni petrogenetiehe con le 
normali fa c.ies diabasioo-porfiritiche, 



1048 DI Sl]olPLIC!O, .'ERRAR,\ , OUE72.Q, GUASPARRI, PELLI7.zER, ECC. 

P er quanto concerne le fucies le rf.Cocrate , i litotipi più diffusi sono 
rappn.'Scntat.i dII aplit.i, da porfidi per lo più granitici, da microgrn~ 
nit.i a facies g ranitoide, tendenzialmente eqll igrall ulari , per lo più a 
due miche, e da subordinate pegmatiti. 

Queste facies, oltre che in giacitura filoniana si trovano spesso in 
ammassi di fonnll irregolare e dimensioni talora rilevanti: tali am
massi sono particolarmente frequenti in associazione con le masse in 
t rusive di tipo leueograllitico e comunque con le facies granitiche più 
acide, quali quelle tipo « Oschi ri ., tipo «Capo Comino., i leucogra
niti dell 'Tglesicnte-Sulcis, i vari g raniti della Ga.llura.. 

Le fnci~ leucoerate non presentano a nostro avv iso problemi pe
trogenetici di particolare difficoltà: trattnsi chiarnmen te di Cncies non 
differenziate, o di fferenziate si no a termini nplitici, che mostrano 
stretta affin ità petrochimica con le plutolliti costi t uenti i corpi in · 
t rusi vi cui sono geneticamente nssociate. 

Come ti noto uno dei problemi più disctL'iiSi circa le faeies filv
!liane è quello della loro età relativa, problema al quale numerosi Au
tori hanno tentato di dare un a soluzione sulla base delle interse1.ioni 
fra i vari filoni c degli inclusi in essi contenuti. 

I r isul tati di tali tentativi applicati al batolite sardo non pro
spettano tUla soluzione univoca a questo problema: ven gono infa.tti de
scritte situazioni che den uneiA.no una, an tecedeu1.a. di alcuni t ipi di f i
loni melanoc rat i rispetto a. filoni leucocrati ed altre esattamente con
trarie; non man cano riferimen ti a prohnbili r icorrenze nel tempo dei 
due diversi li toti pi cui sono Ilssociate ipotesi di esistenza di più gene
rnziolli di fi loni melanoerati. 

Il problema appare ulter iOl"mEmte complicato dal fatto che, come 
ha recentemen te messo in evidenza Traversa (1968, 1969), le vulcaniti 
permiane della. Gal lu ra sono localmente attraversate da fi loni basici 
che presentano evidenti Rllalogie composizionali e strutturali COli al
CUlli f iloni melanocrati appartenWlti al siste>ma. filoniano del batolite 
sardo. 

Per quanto in preeooelJ)'./\. accennato ci rca la. molteplicità delle 
grandi masse int rusive e l ' interdi pelldellza delle facies ipoabissali leu
cocrate con ciascuna di esse, il problema della cronologia delle facies 
f ilonialle si riduce secondo noi alle sole facies melallocrate : la sua ri
soluzione è legata alla possibil ità d i stabilire se esistono più genera
zioni di filoni melallOérati ben dif[erenziate cronologicll mente (sino ad 
essere aic line decisumen t.e posteriori al ciclo magm!ltico intrusivo ed 
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anche a quello effusi"o) e se Il tali different.i et.à è associata o meno 
una variazione composizionale (facies diabasico-porfil"itiche e facies 
lumprofiriche). 

E ' ev idente che la soluzione del problema dell 'età delle manifesta
zioni filoniane melallocrate e delle loro illterferen~/e COIl quelle leuco
crate e con i vllri corpi intrusivi costituenti il ba~olite potrà dare U11 

notevole contributo alla petrologia del batolite stesso. E ciò in quanto 
riteniamo che i magmi basici che hanno dato luogo ai filoni melrulO
crati hanno una provenienza subcrustale e come taJi sono sostanzial
mente indipendenti, temporalmcnte e geneticamente, dal magmatismo 
anatettico cliC ha Oilto luogo alle p lutoniti granitiche, ai filoni leuco
crati ed alle vulcanili permialle" 

La risoluzione del problema ovviamente 11011 può prescindere da 
W10 studio articolato anche su datazioni radiometriehe, che del resto 
sono specifico oggetto dei nostri programmi di ricerche. 

CROXOLOGIA DEGLI EVENTI IN"TRUSIVI. 

E lementi (Jwcit1trali. 

La mt'SSa in posto dcI batolite sa.rdo è tradizionalmente riferita 
a.1I 'orogonesi ercinica, in quanto nelle zone meridionali dell' I sola le 
plutolliti sono ch i/u·tlmente intruse entro le formazioni sil uri c~devo. 
niche nelle quali hanno dcterminato vistose aureole di eontatto, mentre 
SOIlO chia.ramente tI·asgressivi su di esse terreni permo-carboniferi ed 
anche lIlC6ozoici. 

Come è stato messo in cvi denza da alcuni di noi (Ghezzo et Al., 
1972) la presenza quasi ubiquitaria neUe metamorfiti appartenenti all a 
facics degli scisti verdi ed a quella delle anfiboliti di effetti di ricri
stallizzaziollc termometamorfica sovraimposti a strutture e paragencsi 
]"iferibili a.l metamorfismo regionale, unitamente alla. presenza nelle 
plutoniti di incl usi di metHmOI"fiti varie (comprese le facies migmati
t iche) è a favOl"e di Wla ambientazione sostanzialmente tardO-postoro
genica degli eventi intl"usivi e quindi post-metamorfica. Solo alcuni mo
tivi giacitura li e tes.situl'a.li da noi riscontra.ti in alcune facies grano
diori t iche e quarzodioritichc del 11 gruppo (tessiture orientate asso
ciate talora a giacitura in apofisi concordant i con la scistosità) sug
geriscono, limitatamente Il queste rocce, una ambientazione almeno 
parzialmente sincinematica. 
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Ciò premesso, il fntto che s iuno stati da noi riconosc.iuti diversi 
gruppi di plutoniti cui corrisJlOndono, secondo quanto abbiamo in pre
cedenza dclineuto, almeno altrettanti eventi iutrusivi, pone il problema 
di definim una cronologia rclativlL degli stessi. 

Quanto di seguito Pt'OSI>eltaLo a questo l"iguardo costituiscc Wl 
quadro neccssariamente non defi nitivo che velTIÌ via viu. integrato eon 
il J>l'oseguire delle ricerche sul cristallino sardo, 

.~ig, 39. - Fenomeni Ili pcrlUoozione e SllIcmbramcnto ftl wntfttto fra ma.&sa 

bn,iC1L e g ranito ineaSl!l1nte ( Punlll ~'nleone). 

J.JC' plutoniti del j)l'lIllO gru pl>O costituiscono piccole masse gene
rnlment.e inglobate in litof!lcies Ilppartenenti al 111 grup po e cl1iara
mente u.lltecedenti l'ispetto Il queste ultime : lo dim ostrano in partico
lare la l)l'esenza nelle l'.an c di contatto di vene e permeazioni di ma
teriale granitico en tro le l'occe basiche e motivi tossiturali che denun
ciano un loro smcmhrnmento in blocchi c [rammenti di fonna e di
mensioni variabili che vengono inglobati nella com pngille grnllitiea 
( fig. 39), Si ricordn qui che nelle plutoniti del Il grUP I>O e in alcwle 
del Il r sono pal,tieolnrmente frequenti, IlC(:llutO agli illcJusi metamor-
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ilci, inclusi mellUlocrati per i (juali Ghezzo et AI., (1972) hunllO avan
zato l 'ipotesi di wm de rivazione per frummen tazione di originar ie 
masse gabbro-t.Oluùitiche_ 

Alcune di q ueste masse intrusive del I gruppo, come quelle di 
Burcei, di Bortigiadas, di Burgos, si trovano contemporaneamente a 
eontatto sia con plutoniti più acide sia con metamorfiti_ Rispetto a 
queste ultime presentano contatti di tipo illt-r usivo accompagnati da 
marcati effetti termometamorfici sulle metamorfiti stesse, Per quanto 
COflcefllG i loro contatti con le plutoniti più acide si osservano motivi 
di im plicazione, come quelli sopra descritti, che dimost.rano Ulla ante
cedenza delle masse basiche rispetto a: leucograniti tipo «Capo Co
mino» nel caso di Burcei; a granodioriti biotitieo-anfiboliche nel caso 
di Burgos; il. monzograniti biotitici uel ca.so di Bortigiadas, 

110 quat"zodioriti e le granodior"iti del Tl gruppo sono chiaramente 
antecedenti rispetto alle pluton iti de.I 11 1 gruppo: lo dimostrallo, par
ticolarmente ilei Gocca.no, nella Bat'bagia e Jlell'Ogliustra, le nume
rose apofisi granitiche ad articolazione vllria e talOl"a complessa che 
risul tano intruse entro le prime nelle zone di contatto. 

Per' quanto concel'llC la cronologia relativa all' interno dci II 
gl"Uppo, che al meno ilei GOCCatlO è costitujto, come si è visto, da mol
te plici masse intrusivc, non sono emersi sino ad ora elemcnti chiara
mente esplicativi. All' interno invece del ] 11 gruppo vi sono chiare 
evidenze che alcuni tipi di lcucograniti, quali que lli l'osa tipo «Capo 
Comino» e quelli biancastri tipo «Borta .Melone lI, sono posteriori 
alle facies cireo.stJulti e cioè r ispett.ivmnellte ai monzograniti in cqui
gl'all uJ a.ri rosati della Gall u!"1\. ed alle granodioriti lllonzogranitiche 
della Barbul!"ia di Ollolai. 

Analoga situazione si riscontra nel Sa.rrabus dove ancora le faeies 
leucogranitiche ]"isultano posteriori li monzogruniti biotiticÌ. 

Quanto sopra esposto consente in conclusione di prospettare che 
gli eventi intr usivi sono in linea di massima articolati nel modo se
guente procedendo da <I uelli più antichi a. quelli p iù recenti: 

gabbri ~ quarzodiori ti e granodioriti a earattere quarzodioritico ~ 
monzograniti e granodioriti monzogran itiche ~ leucograuiti, 

Ciò ovviamente a prescinder"c da lle facics filoniane per le quali 
si rinvia a quanto ampiamente discusso nel rela.tivo paragrafo, 

Nel caso dei leucograniti del]' 19lesiente la risoluzione dell'età rc
lativa dcII a loro messa in posto, ]"ispetto agli altri leucograniti del-
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l'Isola, può esserc aJfidata soltanto a ricerche radiometriche, mru.I
cando qualunque con dizione per Wla valutazione su1la base dei rap
porti giaeiturali. 

Soltanto neIJa zona dell 'Arburese la loro messa in posto sembra 
comwIque posteriore alle fac ies grano-quarzodioritiche ivi affioranti, 
entro le quali risultano intrusi mIche grossi d icch i d i mim'ograniti a 
carattere leucogranitico. 

Età, l"adiOlnel rica.. 

Dati radiomcLrici sulle p lutoniti sono dispon ibili per il momento 
solo per il settore Ogliastra-Gliliura. 

Una prima serie di dati indica che in questo settore la messa in 
posto dei «gran iti» è da riferirsi a.1I 'orogenesi ercinica. 

Una tale indicazione, prospettata i.nizialmente dai risultati di 1"er
rara et Al., (1962) acquisiti con il metodo Rb/ Sr sulla biotite di un 
campione di gran ito e su llluscoviti di ulla aplite e di Wla pegma
tite prelevate nei pI'essi di Olbia, è ch iaramente emersa dai r isultati 
delle ricel·che da noi condotte, estese il molti dei fondamentali liwtipi 
costi tucnti il batolite (Del Moro et Al. , 1972 a-b), 

In particolare la retta isocronll. deUe "l'oece total i ~ costruita se
condo il metodo Rb/ Sr su 19 campioni di pluto'lli ti e facics filoniane, 
ha permesso di assegnare al batolite sardo una età di 278 lILA.. ; una 
età all ' inei;·ca analoga è emersa. dai risu ltati analitici di nove cam
pioni di biot iti. 

Un 'età genericam ente ercinica è prospettata anche dai risultati 
di Cozzupoli et AJ. (1971-1972) ottenuti con il metodo K / Ar su sette 
campioni di l'occia totale e su alcuni mine l'al i separati da plutoniti 
della. Barbagi<~-Ogliastra. 

Più recentemente, poic.hé lc nostl'e ricerche geopetrografiehc ave
va.no delineato I 'csistenza di una successione di moltepl ici eventi in 
t rusivi, abbiiUllo ritenuto opportuno spingere lo studio radiometrico 
in un maggior dettaglio, nel te'lltativo di quantifica re l'età almeno dei 
fondamentali episodi illtrusivi. 

I primi risulÌilti d i t~Ili ricerc}l e, limitati essellzia lmen te a lito
t ipi del Il e del 111 gruppo del settore Ogliastra-Gall ura, (Dci Moro 
et AL , .1974), hanno consentito di evidenziare pel' le facies granodio
l'itiche e quarzodioritiche del 11 gl·UppO una. età d i messa in posto di 
297 ± 6 ~r.A. (COI1 s'Sr/ IIGSr iniziale di 0,7099 ± 0,00(6) e per le fa-
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cies leucograuitiche rosa tipo c Capo Comino _ un 'età di 279 ± 1 ~LA. 
(con 87Sr/ 8CSr in iziale di 0,7085 ± 0,0005); un 'et.à intermedia di 
292 ± 5 l\LA. (con S7S t"/8USr iniziale di 0,71 07 ± 0,0008) è emersa per 
le altre fflcies graniliche e granodiol'itiche del I I l gruppo. 

l suddetti risultati, se si tiene conto che i !ilOtipi analizzati rap
prescntlUlO la mnggior parte degli affioramenti di Wl vastissimo set
tore della Sardegna, quale quello dcII 'Ogliastrn,-Gu.llura, dimostrano 
ehe le fasi principali del magllliltismo intrllsivo ercinico si sono rea
lizzate in un arco di tempo di circa 20 M.A" che ViL dal Westfalia.l.lO 
medio allo Stefaniano alto al limite con il Penniano e conferm ano pie
lIalllcnte quanto era em erso dallo studio gcologieo-petrografico circa 
la successione e l 'età relati, ra, degli e,renti intrusi"i, avvalorando peral
tro qUAnto da Iloi delineato nei capitoli preeedenti circa le relazioni 
intercorrenti fra. orogenesi e metamorfismo e fra IllctamorfiSIllO e messa 
in posto delle varie masse intrusive, 

Il complesso effusivo. 

l l)OChi lembi residui di quello che era probabilmente un COlll
plesso vulcanico p&ragonabile per estensione ai maggiori com plessi 
coevi delle Al p i, .110n consen tono di delinenre un esaudente quadro 
delle sue originarie caratteristiche strutturali e magmatologiche. 

rnoltre solo recentemente è stato intrapreso uno studio orgauico 
e sistematico di detti affioramenti essenzialmente da parte di ricerca
tori dclla Scuola di Roma. 

A parte qualche lavoro a carattere regionale (Vardaba..sso, 1950, 
1959) gli studi di dettaglio sinor,l pubblicati ( Lnuro et Al., ]963; 
Lauro, J970; Traversa, 1965, 1966,1967, 1968; Cozzupoli e l.JOmb,udi, 
1969; Cozzupoli ct AL, 1!!71) si riferiticono essenzialmente all'affio
ramenlo della Gallut'1\ e subordinatamcute a quelli del }or. Perdedu e 
di Seui in Barbagill, 

Da tali lavori emerge chc il com plesso ,culcfUlico in questione è 
oostituito, sia put'e con situazioni litostmtigl'nfiehe diverse. da luogo 
a. luogo, da faeies tufacee, laviche ed ignimbritiche, con netta. preva
lenza. quantitati,ra di queste uJtime sulle prime. 

In Gallura i prodotti dci yulcanesimo penniano sono rlLppresen· 
tati (v. 0l). citate di 0-. Trfl\'érsa) procedendo dal basso verso l'alto 
da c tufi conglomeratici _, c igllimbriti riolitiehe e quanolatitiche_, 
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c vulca.n.iti laviche metasomatizzate a. composizioue qUa..r'l.o-cheratofi· 
rica . e infin e da un livello di «tufi per lo più conglomeratici :t. 

Nell a Barbagia di Seulo, la. successione degli eventi effusivi ap· 
pare più complessa ed articolata. Sul basamento metamorfico della 
zona di Seui poggia infatti ( IAWl'o, 1970) una s llcc($Sione di com· 
plessi sedilllClntllri clastici l'iferiti ull 'Alltunia.no, 1.8101'11 alltracit ife l'i, 
a.i quali sono intercalati orizzonti di c pot'fidti feldspaticO- pirosseni. 
cile.; chiude la serie verso l'alto una. SUCCessi011C di c porfidi 
quarzileri :t. 

Nella vicina zona del M. Pcrdcdu la situazione litostratigra[ica 
è ancora diversa.. IAl succession e secondo Cozzupoli e T.JOmbardi (1969) 
ha inizio con un c complesso tufaeeo di base:t seguito verso l 'alto da 
due livelli di « ign imbriti riolitiche:t fra le quali è in tercalato lUI 
sooondo complesso Lufllceo. Vaz-imncnte inscrite in questa successione 
si trovano anche facies aventi giacitttra subvuleanica e rapprcscntute 
da. « rioli t.i :t e da. « qulll'zolatiti :t. 'l'utte le vulcaniti analizzate per i 
d iversi settori dai suddetti A.A. denWlciano di essel·e state interessate, 
I)revalelltementc in fase deutericll, da più o meno intensi processi di 
alwrazione e metasomittosi che hanno mod ifiCAto l 'originaria composi
zione chillliéll e mineralogica, con fo rmazione Ilei "ari casi di facies 
Il chimismo spiccatamente sodieo o potassico, fenomeni questi molto 
eOlllwli nell e vulcaniti pet"llliane dell 'arco III pino. Da-i dati analitici, 
mincralogici c li tostratigrafici ri l)()rtnti dai suddetti Autor i si delinea 
in ogni caso che il l'ul canismo ha un carattere essenzialmente ignim
britieo a chimismo riodllc itico-riolitieo, subordiulltament.e lavico a chi
mismo andesitico-daeitico sino al 1'iolitico. Sostanz ialmonte simile sem bra 
essere la situnzione anche nelle altre zone di of[iornlllcnto di l'ulca_ 
ni ti pormiane in Sardegna. 

Un elemento a. nostro avviso molto significativo peto 18, compren
sione dell 'evoluzione geologico.struttUl·llle del bnsamellto cristalliuo Ò 

rappresentato dai particolari rapporti giaciturali degli affioramenti 
sopra c itali rispetto a l basamento stesso. 

Nella Gal lura ( v. CllHrrier, 1958), llell 'Oglillst.ra (ili M. Fer ru) 
e nell ' Tglesicute met"Ìdiouale le Vll lCllniti poggiano Ìll pnrte direttll' 
mcnt.e sulle pluton.iti ; inoltre si può consta ta re che nelle diverse re· 
gion i dell ' 1soh~ le l'lllca.niti stesse l)Og"giano IInch e su metamorfiti a 
divet'SQ grado metamorfico. Ciò testimon ia incqllivocabilmente che 
p,:illla della messa in posto del complesso vulcanico il basamento è 
stato illteressnlo da fenome ni di sollevamento differenziale nccompa· 
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gunli da intensi processi e.-oslYl e probabilmente anche di denuda
mento tettonico, fenomeni questi che hanno portato, pnrticolarmellte 
!lellll Gallura, ad IIf[ionwe lh'elli strutturali allche molto profondi. 

[n conclusione il vulca.nisUlO permiano in Sardegna sembra. earat
terizzato da. situazioni litostratigrariehe, giaeituruli e com posizionaI i 
simili Il quelle degli altri complessi effusivi coevi dcII 'n reo ili pino, cn
ratterizzat.i dal prevalere delle fncies riodncitieo-I'iolitiche di affinitil 
cn lClllcalina. 

Pur 1IllUlcmldo dati isotopi III riguardo, In genesi di queste vul
can iti, in particolare di quelle riodac itiche e riolitiche, è da ruerirsi 
a proc-essi lUl!l.tettico-crustrui. 

Considerazioni sul magmatismo ercinico, 

Quanto in precedenza esposto su l eomplesso intrusivo ercinico de
linea un quadro fenomeno.logieo d'insieme da eui emerge ehiaramelltu 
che il batolite snrdo è costituito da. molteplici masse intrusive, varia
mente articolale e fra. loro ben differenziabili composizionalmente ed 
l\:uche el'Ollologicame.nte. 

Come si è accennato nel commento al chimismo delle plutoniti, 
che i diagrammi delle f igg. 20, 21, 22 riasswllono e sintetizzano, i 
punti rappresentativi delle litofacies principali del batolite delineano 
un trend tipico delle serie calcalcaline. 

L'andamento evol utivo dclla eomposizione chimica deUa. intera as
sociazione int.rusi \'Il, plll' con le soluzioni di continuità messe in evi, 
den1-8. precedentemente nella. patte petrografica, induce a prima vista 
ad ipotizzare Wl meccan ismo genetico unitario sul tipo di quello clas
sico che prevede un a. differenziaz ione per eristalliu..8zione frazionala. 

J.J8 notevole similitlldille dei l'apporti isotopici iniziali 87Sr/ 86S r 
(Del Moro et AI., J 974) di tutta la gllmma di litotipi eompresa fra i 
leucograniti e le qual'zooioriti accresce d 'altro canto la suggestione di 
Ll'ovllrsi di fronte ad una serie di di fferenziazione. Altrettanto può 
dirsi per l 'evoluzione composizionnle nel tempo, da.I momento che la 
suecessione cronologien di messa in posto delle diverse masse intru
sive risulta, sia su basi giacituruli che mdiometriehe, articolata se
t..'Ondo un ordine che, a partire da termini basici iniziali, giunge via 
via a quelli più ncid i fina li. 
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Una tale ir~olesi, che più o meno apertamente ha dominato l ' in
tc.r-prctazion o genetica deLle magmatit i costituent i il 4: plutone sardo . 
nella lelterat.ura precedente, è a uostro avviso improponibile_ 

Ciò in primo luogo l>erché i raPl>orti quantitativi fra i vari IitO
tipi sono nettmnellle diversi da quanto sarebbe logico aspettarsi come 
conseguenza. di un simile meceanismo genetico, sia pn~vedelldo lUI 

4: pllrent magma . di nlttura gencricllluente quurzodioriticn, sia tallto 
meno preveden do un 4: plll-ent magml'l . di nlllura gabbroide. ln se
condo luogo pe rochè .lppare nltamente improbllbile che le vll r iazion i di 
ch imismo su '"lista SCil la, che portano dII facies prevalentementc gra
Ilodioritiche Ilelln fascia Goceuno-Bnrbagia-Ogliastra a facics monzo
grani t iche nella Gallura, siano dovute ad un semplice processo di di f
fe renziazione maglllnticll e che per-tu nto le pluton itì delle due suddette 
zone sinllO geneticamentc interdi penderlti. 

D'altra parte non appare vcrosi mile nemmeno ipotizzare per lc 
rocce lonalitieO-gllbbroidi, ed ancor meno per le rocce grano-quarzo
dioritiche, un a. deriVllzione per differenziazi one iu senso basico di 
magmi più acidi come cl'a stato prospettato in passato da alCUlli 
Autori. 

In conclusione i dilli disponibili suggcriseono che ncl corso del
l 'evol uzion e orogcnetiea e quindi verosimilmente hl risposta a varia
zion.i di parametri SOpl'attlltto fi sici, s i sono ol-iginati di volta in volln 
magmi a clJimismo d ivcr$O che, frazionati in mol teplici corpi intru
si"i, sono risaliti verso zone più superficiali inserendosi o neUa co
pertura metamorfica, o investendo altre massc iutrusivc di precedente 
solidi fi cazione. 

In questo quadro la suddivisione dclle plutolliti in tre gruppi 
(o m.eglio in quattro, tennto conto dci leucograniti) tro"l~ Corsc la sua 
migliore gius ti ficll Ziollc, dnl momento che essi iJldicano il ti po di pro
dotti che si rc.ndcvano man mano disponibili al variurc dclle condi
zioni petrogenetiche_ Naturalmente in un processo dinamico di questo 
tipo il susscgllÌrsi dei divcrs i ti pi llIu!,,"matici non può chc ave re una 
VllliditA statistica c, d 'a'!tm parte, sarebbc assurdo, iJ] un similc con
testo, imlllaginare episodi r igidam(onte con fin ati nel tempo e nello spllzio. 

Per di più altri fa ttori hanno certa mente con tribuito ad accre
scere la complessità de l quadro magmatologico. Tra. questi hanno sic u
ramente giocato un r uolo importante, anche se cireosel'itto, fenomeni 
di contaminazione ed anche di differenziazione magmatica delle si n
gole masse intrusi ve_ 
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A proposito del fenomeno della contaminazione si è più volte ac
cennato alla presenza di inclusi melanocrati nelle rocce del Il e del III 
gz'UPPO (escl usi i leucogl·sniti). Si è p iù volte alluso alla presenza di 
?ODe, ull' interno di una massa intrusiva, con particola.re frequenza di 
tali inclusi ed aJ ffltto che la roccia ospite mostri in tali casi un au
mento di «basicità:t più o meno marcato. E ' stata d'altra parte de
scritta In situazione dj alcune grosse masse basiche ineluse nel granito 
che mostrano un progressivo aumento di c acidità :t verso i contatti con 
il granito stesso. 

Noi riten iamo che questi fenomeni siano da ricondursi a vel"i e 
propri processi di conhlmill Hziolle, vuoi per parziale mescolamen-to, e 
vuoi soprattutto per fenomeni di scambio di elementi, sotto la spinta 
di g rad ienti chimici, scambio facilitllto dn Ulla probabile parziale fl ui
dità dci due sistemi. 

SeIl7.8. addentrarsi, in questa sede, nei particolari d i questi feno
meni che rimandiamo a studi speciCici, ci limitiamo a segnalare che 
essi sono particolnn nente evidenti in certe zone del Sarrabus meridio
nale, nella Ba rbngia (per esempio zone di L iscoi-Sarule) e nella Gal
lura (per esem pio zOlle di Luogosanto-alto corso del T. Liscia) e nel 
Goeeano (Serra di Orotelli e Burgos). Per esempio in quest'ultima 
regione, la com pless.1 e peculiare intrusionc di B urgos è probabilmen te 
la risultante dcII' interllzione di un Illagma qua,rzodioritico con una 
massa di natura. or iginariamente gabbroide. 

E ' evide.nte che il so\'rapporsi Ili fondamentali processi petroge
netici di fenomeni di eontaminazione od anche di differenziazione 
magmlltica dà l 'impressiono di un con t inuo eomposizionale che i 
diagrammi di figg. 20, 2] , 22 in effetti, iliO solo a prima vista, 
suggeriscono. 

Tutta,via, se da un lato appare gi ustificato l 'abbandono dcII ' ipo. 
tesi di una classica differcnzillzione mngmatiea su grande scala per 
spiegare la natura composita del batolite sardo, ciò crea più problemi 
d i quanti non ne r isolva. 

Resta. infatti da sp iegare non solo l'origine dei vari tipi di magmi , 
ma anche la loro succession e temporale ed in particolare il tipo di 
successione. Per quanto riguarda quest'ultimo problema diciamo su
bito che il succedersi di intrusioni da bnsiche ad acido in un batolite è 

un fenomeno riconosciuto da molti Autori in numerose eatclle orage
netiche nelle pi ù diverse pll..r-ti del mondo. Si tratta quindi di un feno-
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meno pctl'Ologico di vastissima portata. ohe ilO)} ha ricevuto a tutt 'oggi 
spieg'dzioni soddisfacenti. l'ai non analizzeremo qui le varie ipotesi 
Iwospettate, limitandoei il r imandare al testo e ali 'ampia letteratura 
cita.ta da Pitchm' e Berger (1973) cd n. constRtare che proprio l' ipo. 
tesi avanzahl da questi Autori è, forse, mIa delle più convincenti al 
momento attuale, 

Pel' quanto }'iguardft la pl'ovenicm . .u dei lllagmi i dnti isotopici da 
noi acqu isiti indico 110 una. natura gener icl\Jnellte erustale per almeno 
gran parte delle rocce del 11 e del 111 gruppo. 

l la notevole similitudin c del valOl'c dei l'apPol,ti isotopici iniziali 
indica inoltre la loro origine per allll.tessi di una porzione di Cl'osta sul'· 
f.icientemente omogellea. almeno per questo parametro, 

Pcr le t'acies gllbb}'oidi dci l gnlppo è vcrosimile, sulla base del 
chimismo, wla genesi subcrustale. Per queste rocce non sono purtroppo 
ancora di.sI)()Jlibili dati isotopiei, 

Come è stato ricordato certi motivi giaciturali portano a ritcnerl~ 

fra i primi prodotti del magmat.ismo ercinico, 
D'altra parte niente vieta di pensare che alcune di queste massP 

siano risnlite contem]loranenmcntc ull e. graJld i masse granitiche e, in
globate da queste, si siano disa.rticolate variamente il ei corso della ri
salita, Un si mile mcecanismo che Iwrebbe messo in contatto magmi 
basici con llI11gmi ncicti iu zone profoude, [OI'SC proprio nelle stesse zone 
di 8natessi di questi ultimi, consenti l'ebbe di interpretare agevolmente 
tutta una. serie di fenomeni di rilevante interesse pctrologico, quali la 
natura e Ic caratt.eristiche degli incl usi melanoerati di derivazione mag
matica, la genesi delle [acics tonalitiche del l gruppo e in generale 
la variabilità composizionale deUe masse basiche e delle rocce ospiti 
in prossimità dei contatt i con queste ultime, 

Al di là dei num erosi e compl essi problemi magmatologici resta 
infine l 'ancora piti ard uo problem'l di individuare le ca usc ed i mec
CILIlismi dell 'orogenesi dallc quali ullche dipendono il tipo e l 'evolu· 
zione del magmatislllo. 

Ghezzo et Al. ( J 972) hlUlllO tentato l 'applicazione dei modelli far· 
niti dalla « pla t.c tectonies .. al fine di inquadrare le caratteristiche 
oggettive, emerse fino ad allora diLilo studio della distribuzione delle 
plutoniti costituenti il batolite sardo. Tale tentativo si chiudcva con 
un elenco di difficolÙl ~ di rea.ltà incongruenti che il modello stesso 
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non permetten!. di superare. l /tlllico dato che consentiva, e consente 
tult 'ora di mantenere il li"ello di ipotesi di lavoro un tllie meccanismo 
geocti"namico è rappresentato dul futto che esso dà ragione di wla 
asimmctria tenll ica. sulla. cui base può esscre illterprctah~ la asimmetria 
composiziollale rilevata nel settore Ogli»stra-Gallura. 

Questo dato non è sufficicntemcnte probante cd è quindi giusti
ficata la conclusione dei suddetti AA. di rimandare l ' interpretnziolle 
al momento in cui ben più vaste porzioni della catena ercinica curo
pea sarlullIO Ilote con sufficiente dettaglio !!eo-petrogl"llfico e meglio de
finiti saranno gli originari lincamenti geO-strutturali della catena 
stessa. 

D 'altra parte, sulle diffieoltlì che prcsenta l'interpretazione geo
dinami C!L dell 'ol"ogene ercinico, è stato trattato abbondantemcnte lIel 
corso dci reccnte Convegno di Bel·gamo sull 'argomento (14-] 6 marzo 
]974), cd agli atti di tale Convegno rimandiamo per una più esau
riente valutazione dellc attuali conoscenze in proposito. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Una ricostruzione di <Iuclli che sono stati gli eventi genetici e le 
linee evolutivc del cristallino sardo non può che articolarsi sugli ele
menti oggettivi via via evidenziati nel co rso della pl·escnt.e memoria, 
nlCUlli ùei quali VCll gOIlO qui schematiculilente riassunti in quanto li 
riteniamo particolar mente significlltivi per Wl serio e fondato t.enta· 
tivo di interpretazione geologic!l: 

a) testimonianze attraverso i derivati metamorfici di un mag
matismo IIcido correl!lbile almeno cronologicamente con In cosiddetta 
c fase sarmbese:J dellu tettoniCll pre-ercinica; 

b) testimoniam:e attraverso i derivati metamorfici di un mag
mathllilO basico di età genericament.e gotlalldiana; 

c) au mento del grndo di IIlclnlllo l·fismo regionale procedendo 
da S' V verso NE, con Cllrattere Barroviano nelle a ree Nord-orientali; 

d) carnttere composito del batolite dovuto !ld unII molteplicità 
degli eventi intrusi,'i succedutisi in un arco di tempo di almeno 20 
i\f.A. Il partire da termini basici sino a termini via viu più acidi che 
sono di gran lunga i prevalenti; 
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e) giacitura discordante delle masse intrusive rispetto alle me
tamoditi con metamorfismo di contatto indotto su qucst'ultime c 
quindi carattere tardo-r~ostorogenico del plutollismoj 

f) corrispondenza tra zonalità co mposizionale del complesso in
trusivo c zoneografia del complesso metamorfico; 

y) età radiometrica siCUT<unent.e ercinica sia dell 'evento metil
morfico principale, sia delle plutoniti costituenti il batolite j 

h ) origine lUlatettico-crustrue delle mllSse int.rusive sialiche e 
origine subcrustale d i quelle basiche; 

i) giacitu ra discol'dante delle vulcanHi penniane sia su meta
morfiti a grado di metamorfismo variabile, sia sulle plutoniti . 

Gli elementi sopra. l"iehiamati pennetton o a nostro avviso di pro
spetta re la seguente successionE' di eventi in riferimento soprattutto 
agli episodi di mngmalismo e di meì-amorfistno. 

Tra I 'Ordoviciano e il Gotbllldiano, Ìll concomitanza con una fnse 
tettonica i cui effetti sono ril evabili solo nel Sarrabus (discordanza 
sarrabese), si sono avute estese manifcshlzioni di magmatismo acido cs

senzialmente effusivo i cui prodotti, successivamente metamorfosat.i 
nel corso dell 'orogcnesi ercinica, sono rappresentati dal potcnti oriz
zon ti di porfiroidi distribuiti su vast.e aree della. Sardegna. 

L ' inqufLdramcnto di tnle evento magmalieo cd il suo ruolo nel 
complesso degli eventi di etlÌ caledoniana costituiscono tuttora un 
problema aperto, anche se il carattere del chimismo è in accordo eon 
quello dei tipici I)rodotti anatettici postorogcniei e non mostra al
cuna affinità con quello dei prodotti a.lcali ni legati ad episodi anoro
geniCi . 

Non è infatti possibile postulare che J'attività magmalica si sia 
svolta in fase postorogen ica solo in base al ch imismo dei suoi p l'Odotti, 

né bastano allo SG-Qpo le testimonianze di una discordanza all' interno 
di serie epieontinentali. Sarebbe necessario trovare anelJe sicure traccc 

di importanti evel1ti erogenetici «sensu stricto» che abbiano prece
duto l'attività stessa. 

Successivamente, dunmte il Gothll.ldiano la sedimcntnzione diventa 

gl'adualmell te più pelagiea rispetto a quella ordoviciana. I n COIlUes
sione con questo lento movimento di subsidenza sono da porre gli epi-

• 
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sodi di magmatismo basico, almeno in l)arte sottomarillo, di origine 
subcrustale, i cui prodotti interposti fra i terreni gotlandia.ni SOllO ora 
rappresentati da metabasiti di vario tipo. 

Della sedimentazione devonico-carbonifera. (<< Post-Gotlandiano ») 

rimangono chiare testimonianze solo nelle aree ccntrali e meridionali. 
Purtroppo sedimcnti di questa etlì non risnltano attualmente presenti 
nelle arce Nord-orientali dell' Isola, ma ciò 110n significa l1ecessaria~ 

mente che essi non si siano mai deposti in taJ-i aree. 
Se si considera infatti la zoneografia del complesso metamorfico 

e si tiene conto dell 'abbondanza di faeies migmatitiche in dette aree, 
è necessario ammettere ehe su esse doveva insistere al momento del 
meta.morfismo ercinico un rilevante spessore di materiali forse in parte 
costituiti da sedimenti devoniCO-carboniferi. 

I n un mom ento ancora imprecisabile del Carbonifero inferiOTe
medio ebbe inizio la fase Imrossistica ercinica. Per qua-nto è possibile 
rilevare a11 'attuale livello di crosione, le defonnazioni tettoniche hanno 
avuto cara.ttere p revalentemente plicativo con formazione di strutture 
piegate COll assi N"\V-SE sino Il E-W. 

A tali deformazioni si è accompagnata una diffusa ricristalliz
zaziGue metamorfica che si delinea COn caratteri barici diversi a NE c 
a SW dell 'allineamento Sti.ntillO-Dorgali e cioè con ca.ratteri di pres
sione .intermedia nelle ZOIll} a NE e di pressione medio-bassa in quelle 
a SW di tale allineamento, 

IJa messa iu posto della griln parte del vasto corteo di plutoniti 
si è svolta ne\l 'arco di tempo compreso trn circa 300 e 280 l'l'l,A. ed è 

posteriore agli eventi cinematici cui il legato il metamorfismo regionale, 
lin, successione degli eventi intrusiv j è caratterizzata, come si è 

visto, da un a messa. in , posto, nel corso dell 'evoluzione orogenctica., di 
masse via via più acide secondo un trell d tipico delle serie cnlcalcaline, , 
e da un netto predominio dei tennini più acidi composizionalmente 
compresi fra le gra-nodioriti ed i leueograniti. 

Già in s.ede di collsiderazioni sul magmatismo ercinico, si è sotto
lineato come 'il succedersi di eventi a diverso chimismo costituisca an
cora un problema aperto per tutti i grandi batoliti compositi. I n Sar
degna tale fenomeno, secOlldo la nostra opinione, è concomitante con 
l 'evoluzionc geo-stl'utturalc del basamento e quindi causalmente cor
relato con questa. 
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Infatti mentre la presenza , pur sporadica, di marcate tessitu re 
oricntate nelle rocee qUllrzodioritiehe indica pel" esse una messa in 
posto almeno in parte tfil"do-sincinematica, la messa in posto dei leu
cogl'lLlliti risu,llil. decisnmcnt.o posteinematica e add il"ittur a posteriore 
IId IIn sollevllmmlto di rilcvanw cntitlÌ di tutto il bnSlLmento cristallino. 

Tale sollevamento, che nelle zone Nord·or ientali ha portato in af
fior!\Jll ell lo metam orfiti di IIlto grado, mentre nelle zone Sud·oeciden
tali ha corrispolldentemenw portato in affioramento metamorfiti di 
basso grado, deve ritenersi contemporaneo a.1la. risalita deUe grandi 
masse granodioritieo.mollzogrlluitiche e certa mente esaurito al mO
mellto della messa in posto delle vulcaniti penniane" Noi l"iteniamo che 
l 'entità d i q uesto sollevamento, se si tiene conto e del diverso grado 
melllmo,"fieo da zona a 1,01111 c del diverso regime P-T elci mctllmor
rismo regional e ,"ispctto alla, dirett rice Stintino·Dorgnli , deve essere 
'Stato di circa 4"7 Km per le ."egioll i Il SW e di cirCIl 20 Km per le 
regioni Il ]\'E di tllie direttri ce. 

Deve essere stato dunque di quest 'ordine di grandezza lo spessore 
dei Illateriali asportati per erosione elo den udamento tettonico prima 
della. sedimentazionc continentale postorogelliea. e della. messa. in posto 
delle vu leaniti pcrmiane. 

La. genesi de l magmatislllo, cui è dovuta. In. fonnazione del gra nde 
batolite com posito sardO-corso, c le imponenti mooifieuziOlli dcII 'assetto 
struttural e che hrulllo inl.e rcssnto il basamento crustale dali 'acme ci 
nenmtico sino all 'esaurirsi del sollevamento, sono, a nostro avviso, 
in terd i 1>Cl1den t i. 

In conclusione, dii q\umto precede risulta in modo evidente che 
se da mI lato è Shlto possibile individuare una serie di flttti che ci 
hanno consentito d i r icostr uire Il grandi linee l'evoluzione geologica 
della Sardegna durante il Paleozoico, dall 'altro emerge come tale rieo· 
struzione ap ra problemi di più vllsta portlltll qua li l ' indiv idUllzione 
de lle cnuse e dei meccanismi geod inamici che hllll no determinato e 
ea.rllt.terizzato l'evento ol"ogenico erci nico non solo iII S .. rdcgna ma in 
tutto il cont-i nente europeo. 
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