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EVENTI METAMORFICI E MAGMATICI
NEL PALEOZ01CO CALABRO-PELORITANO
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RIASSUNTO. - Terreni cristallini paleozoici, coin_
voId e non nella costruzione della Catena Alpina
Europa vergente, sono moho diffusi lungo l'Arco
Calabro Peloritano. Si cerea qui di fomire un
quadro gcnerale e di focalizzare aleune problema
tiehe relativameme ai earaner! del metamorfismo
alpino e del mctamorfismo e magmatismo pre
alpini documentati nei suddetti terreni.

ABSTRACT. - Palaeozoie terrains both involved or
nO! in the Europe vergem Alpine chain. crop oue
widely along the ealabro-Peloritani Arc. An overall
picture of Alpine metamorphism and of pre.Alpine
metamorphism and magmatism is given and some
noteworthy problems about them are focussed.

Introdu:done

L'arco Calabro-PelOritano collega gli Ap
pcnnini aUe Maghrebidi siciliane e consta di
una ossatura formata da una successione di
falde di ricoprimemo messe in posto in eta
diverse e appartenenti a piu catene montuose.
Nella struttura a falde sono coinvohe anche
porzioni di crosta continentale paleozoica.

A tun'oggi non c'e accordo sulla struttura
fondamentale dell'arco. Secondo alcuni autori
esso rappresenta un edificio di era alpina 1.s.
(es. AMQDlO MORELLI et al., 1976; BONARDI
et aI., 1981 e bibliogra6a citata). Secondo
altri autori nell'arco Calabro-Peloritano sa
rebbe anche largamente rappresentato un seg
mento di catena ercinica (es. ZANETTlN Lo
RENZONI, 1982 e bibliogra6a citata).

AI tempo stesso esistf' un quadro molto
vario di idee e di ipotesi, spesso di difficile
confronto, relativamente all'appartenenza,
alia provenienza, al signi6cato e alia costi·
tuzione di unira strutturali di ordine infe
riore (£aIde).

In questa sede non intendo entrare nel
merito delle diverse interpretazioni sill. perche
cia esula dalIo scopo della presente relazione,

sill. perche in parte esse sono argomento di
relazioni specifiche. Cerchero invece di for
nire un quadro generale relativo ai caratteri
del metamorfismo alpino e del metamorfismo
e magmatismo pre-alpini documentati ne! cri
stalHno paleozoico.

E opportuno precisare che la presente rela
zione si basa anche sui seguenti punti:

1) le Scrre settentrionali appartengono
alia catena alpina (es. AMQDlO MORELLI et
aI., 1976; BONARDI el al., 1981; PICCARRETA,
1981 I;

2) le falde di cristallino affioranti neUe
Serre, sono la prosecuzione meridionale di
quelle affioranti a nord del graben di Catan
zaro (AMODlO MORELLI et aI., 1976 e biblio
grafia citata);

3) le unita a crosta continentale paleo
zoica coinvohe nella costruzione della catena
alpina Europa vergente sono queUe di Bagni,
Castagna e Polia-CopaneIlo cos1 come defi
nite, per il settore calabrese, in AMOBIO
MORELLI et al. (1976).

Le unita 11 cr08ta conlincnlalc prc8cnti
nclla catcna alpina Europa vergcnte

Le unid continentali coinvolte nella for
mazione della catena alpina paleogenica Eu
ropa vergente sono rappresentative di diversi
settori di crOSla continentale paleozoica e
sono disposte in successione inversa, con le
racce di piu alto grado metamorfico alia som
mica della calcna.

L'unita di Bagni e la piu profonda ed e
costituita da metapeliti, metareniti e meta
vulcaniti intermedio-acide di grado metamor
fico media-basso; it grado metamorfico au
menta verso il basso (COLONNA e SIMONE,
19781.
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L'unita di Castagna occupa posizionc inter
media ecl e costituil~ da focec metaignee
acide e basiche, metapcliri, metareniti e mi
nori marmi e tipi calcio-siliclltici intrusi da
graniti e pegmatiti tardo ercinici. II grade
metamornco e media-alto e aumenla verso
I'aho a causa di un Sllpposto rovesciamento
a scala regionale della unitll (CoLONNA e
PICCARRETA, 1976).

L'uniril Polia-Copanello rappresenla un
frammenlo di crosla profonda coslituito da
metapeliti, metareniti e rocce metaignce ha
siche e intermedie ch~ hanno conosciuto con
dizioni delle facies delle grnnuliti. IJ grado
metamorflco aumcntll Jeggermentc con la
profonditi (PAGLlONICO e P1CCARRETA,

19781.

n metamorfi8mo a1lJino

Le unita a crosta conlinentale paleozoica
coinvohe ncUa coslruzione della carena al
pina Europa-vergente mostl'llno effetti piu 0

meno vistosi di rielaborazione struttul'llle e
mineralogica di eta alpina. Tali effetti, in ge
nerale sono piu diffusi e piu marcati nelle
rocce nell'unita di Castagna.

In particolare alia base delle unita (') in
questione sono localmente presenti anche ef·
fetti metamorfici realizzati in condizioni di
elevati rapporti PIT testimoniati da lawso
nite, anfiboli blu, pumpellyite e muscoviti
celadonitiche (PtCCARRETA, 1981 e biblio
grafia citata). Questi mineraIi sono cresciuti
in una compagine caratterizzata da deforma
zioni fortemente penetrative c da blastesi di
minerali della fades dcgli sdsti verdi cd essi
stessi mostrano cenni di instabiJita con tra·
sformazioni in minerali della fades degli
scisti vetdi. Gli effetti in qucstione sono
precedenti alle fasi traslative in quanta sono
stati osservati alia base delle falde mentre
non sono stati a tutt'oggi tinvenuti a tetto
del loro substrato tettonico salvo che esso
non sia rappresentato dalle unita a crosta
oceanica ed in questo caso essi rivelano pat
terns strutturali notevolmente diversi ((;0..
LONNA e PICCARRETA, 1975).

(') Non vengono qui considerati gli affioramenti
di metamorfid simili a queUe dell'uniti Polia-Copa
nc:llo, del confine Calabro-Lucano. Quate infatti
sembrano aver subito la StCSU storia metamor6ca
delle o60liti (SPADEA, 1979).

Da quanto esposto si ricav. che un'ipotesi
esplicativa di questo metamorfismo deve
tener canto dei seguenti faui:

1) gli effetti di altoJ PIT sono stati osser
vati solo alia base delle falde che, essendo
poco potenti, non possono render COnto dei
valori di P anche maggiorl di 4-5 kb, indicati
dalla presenza di crossite-glaucofane e lawso
nite;

2) gli effetti metamorfici in questione
sono preceduti da effetti in fades scisti
verdi;

3) gli effeui in fades scisti verdi e i suc
cessivi in facies scisti blu si sono ~alizzati

prima della p~sa di posizione delle falde.
.t verosimile che gli effetti di alto PIT

e quelli preccdenti siano da relazionare ai
movimenti embrionali intl'llcrustali nel mar
gine continentale afrieano sottoposto a forte
compressione durante la chiusura della Te
tide. In tali condizioni di pressione conll
nante piu 0 menD e1evata, possono essersi
formate zone ad elevata concentrazione di
stress (zone di movimento relativo) e forse
di sovrapressione tenonica. Lungo taJi zone
dapprima si realizzavano deformazioni forte
mente penetrative che, se le temperature am
bientali (con il contributo del calo~ di fri
zione) erano sufficientemente ahe, erano ac
compagnate da effeui metamorllci normali
(effeui in fades scisti verdi piu antichi).
Durante la risalira inuacrustale, lungo la
superfide di movimento 10 stress rimaneva
essenzialmente concentrato mentre le tempe
rature, se la risalita avvenne in tempi rela
tivamente lunghi, diminuivano finche veni
vane raggiunti valori e1evati del rapporto
PIT compatibili con la formazionc di mi
nerali tipici delle fades degli scisti blu. La
formazione di pumpellyite e lawsonite con
e senza epidoti, succe$sivamente alia forma
zione di soli epidoti come anchc la presenza,
in uno stesso campione, di muscoviti con
diverso contenuto in molecola celadonitica
(fig. 1) sembrano confermare un aumento
progressive del rappono PIT. Durante la
presa di posizionc delle falde di ricoprimento
il metamomsmo acquisito, fu • traslX\nato »
e si realizzb I'appilamento con successivi de
boli effetti in facies scisti verdi (AMODlO
MORELLI et al., 1976).

11 modelJo prospettato rende conto della
evoluzione scisti verdi - scisti blu nel mcra-
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Fig. l. - Sono riportati i valori di b. delle IIlUSCo
viii prescnti in 13 campioni di lIletapclili probabil.
mente erciniche e riprese ndl'A1pino, ddla base
ddl'unita di Castagna in Sila Piccola (Calabria).
In uno SICSSO campione possono essc:re prcscnti
musooviti con divtl'$O contenulO in molecola celado
nidca. b. (n = 2)) =9.021, 11' =0,010, da PIOCA·
KETA (1981).

fasi dinamiche:, di gr3do variabile da moho
basso a alto (muscovite + sillimanite 0 cia·
nite) e fasi di cristallizzazione da tardo cine
matica a post<inematica di intensita vana·
bile e genemlmente di ambientaziooe da qua·
si anfibolitica a an6bolitica (fig. 2 b, c, d).
Le unit! sttutturali costituite da rocce di
grado moho basso sicuramente erciniche
(Longi-Taormina nei Peloritani, complesso
61ladico dell'unita di Stilo in Calabria) eveto
similmente tali (Bocchigliero in Calabria),
mostrano fasi blastiche essenzialmente sin·
cinematiche (6g. 2 Q).

Integrando dati provenienti dalle metamor
6ti di grado moho basso (e con effetti solo
sincinematici) e stime di PeT relativamente
agli effetti sincinematici nelle metamor6ti di
medio-aho grado, si possono ottenere indica.
zioni relative al gradiente erdnico durante le
fasi dinamiche. 11 periodo laterale bo delle
muscoviti delle metapeliti di basso grado e
~ 9.000 A in Calabria (LoRENZONI et al.,
1980) e i valori di bo delle muscoviti delle
metapeliti dei Peloritlmi meridionali variana
da 8.995 A a 9.005 A (FERLA, 1978; FEz·
UNO, 1982). TaU valori di bo secoodo Gut·
OOTTI e SASSI (1981) sono indicativi di un
gradiente di circa 34- C/km. Per le met.·
morfiti ell meclio-alto grado dell'Aspromonte,

n

! "bo;n A

morfismo presente alia base delle falde e pub
anche render COntO di eventuali zoneografie
metamorfiche:. Infatti gli estremi valori del
rapporto PIT dovrebbero realizzarsi nella
parte piu aha del corpo in risalita, prima
che: esso diventi una falda superfidale, e oella
zona di movimento piu profondo. Cib po
trebbe spiegare la distribuzione degli effetti
metamorfici alia base dell'unita Polia-Copa·
nello (I): tipici di condizioni transizionali
fades degli scisti blu-facies degli scisti verdi
in Catena Costiern (DE ROEVER, 1972) e
forse in Sila; tipid di condizioni della facies
degli scisti verdi a sud, nelle Serre (PAGLlo
NICO e PICCARRETA, 1976).

Eventi prealpini

Nei terreni cristallini paleozoici affioranti
lungo l'arco Calabro-Pe1oritano, sono stati
messi in evidenza motivi mineralogici e strut
turali che possono far pensare a una evolu
zione policic1ica (FEIl.LA, 1974; DUBOts e
TIl.UILLET, 1970i DUBOIS, 1976; AMODIO
MORELLI et aI., 1973; LoRENZONI et al.,
1976; PAGLIQNICO e PICCAltRETA, 1978).
Di seguito saranno descriui gli eventi erci
nid che: sono meglio documentati e poi quelli
pre-ercinici 0 possibilmente tall.

M~tt1morfismo ercinico

Le roctt afIette da metamorfismo ercinico
o ritenuto tale sono di gmdo variabile da
moho basso a alto e appartengono a varie
unita tenoniche aleune delle quali erano apo
pilate una sull'altm gia nell'Ercinico (CoLON
NA et al., 1973; ATZORJ et al., 1977; LoREN
ZONI e ZANE'ITIN LoRENZONI, 1979; GUll.·
RIERI et al., 1982).

AI di la delle comprensibili diversita di
interpretazione, emerge chiaramente che it
metamorfismo ercinico e plurifau e pluri
facial (es. ATZOIl.I e D'AMlca, 1972; FERLA,
1974; MACCARRONE et al., 1975i DE VIVO
et al., 1980) salvo che nelle unita di grado
metamor6co moho basso le quali hanno una
storia piu semplice (6g. 2 Q; CoLONNA et al.,
1973; GUR.R.IEIl.I et al., 1979; ATZOIl.I e
FERLA, 1979). Ovviamente questi fatti emer
gono piu chiaramente dallo studio delle roctt
appartenenti a unit! strutrumli esenti da rie
laborazioni metamorfiche alpine (Sila orien
tale, Aspromonte, Peloritani).

Sono descritte cristallizzazioni legate a piu

'0

•
6

•
2

9.006 9.021 9.046
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PEZZINO e PUCLISI (1980) haono stimato
T = 600"·650" C e P~ 5 Kb, che confer
mana iI su chalO gracliente. II passaggio alle
fasi statidie sembra essere stato caraueriz
23tO in generale da diminuzioni 0 aumenti di
T (Fuu, 1974; MACCARRONE et al., 1975;
PEZZINO e PueLlst. 1980; DE VIVO et al.,
1980); comunque le variazioni sono tali da
indicare un gradieme [ermica piu elevato che
nelle fasi precedenti. U: diminuz.ioni di P
vengono ttstimoniate claUa formazione di an
dalusite come fase AI~SiOt. che in taluni casi
si forma da sillimanite (MACCARRONE et al.,
1975).

Le fasi dinamiehe che haono determinato
scistosidt e pieghe sono ovviamente da rela
zionare a importanti fasi di tettooka tan·
genziale. L'inquadramento degli eventi SI3

tiei, tardocinematici e poslcinematici e invece
piu problematico.

Infatti nei terreni con eventi sincinematici
di grado medic-alto dei Peloritani e del
l'Aspromonre, gli evemi statici tardivi sono
isogradi 0 addirittura retrogradi rispetto ai
precedenti e possono ~re accompagnati da
vere e proprie retrocessioni con formazione
di Mg-cloriti (FERLA, 1974). In terreni con
eventi sincinematici di grndo piu basso nei
Peloritani, in Aspromonte e in Si la, I'acrne
termico e successivo ane fasi dinamiche (6g.
2 h e 3) e gli eventi statici tardivi possono
esse~ confrontabili On termini di PeT)
con quelli che catanerizzano le fasi tardive
nellc metamorfiti di piu alto grado (6gg. 2
h, e, d e 3).

Oa cia deriva che RH eventi statici tardivi
non possono essere avvenuti in una crosta
regolarmente stratificata ne possono essere
legati aI rilassamento c:he fa seguito al paros
sismo orogenico. Piuttosto viene spontaneo
ritenere che essi siano legali a processi veri·
ficatisi successivamente a fasi di iSpC:ssimento
crusta le, quando settori di vario grado meta
mortico erano gia stati accostati. La presenza

Fig. 2. - Rellllioni sc'=nariche blanesi·ddorma·
:tionc relali~lT"IC'nte a minenli cantlerislici dd
l'Unita di Slilo, A ($enc, Calabria) e dell'Unila
di Mandatoriccio, B (Sila e Aspromonre, Calabria),
semplifiate d. CoLONNA et a!. (1973) e DE VIVO
el al. (1980); dd cristallino di medio alto grado
dcU'A$promonle (Cal.bri,.l e dei Pdorilani, C (Si
cilia) sulla b8.5e di .MACCA....OH£ el al. (197.:1, 1978),
P£z:zINO e PuGLlSI (1980); dei Pdorilani, D (Ski.
lia) lUlla blue di FULA (1974).

Mlnerall _~~Istal. ~fi8tal.
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pero di unitlt strutturali adiacenti e accostate
gilt nell 'Ercinico, con e senza ef£etti statici
tardivi (es. GURRIERI et al. ,1979) sembra
contraria a questa interpretazione. La circo
stanza pero potrebbe essere dovuta a ripresa
di movimenti con accostamento di elementi
strutturali con storia diversa. Comunque al
tri dati sono necessari per inquadrare com
piutamente gli eventi tardivi, in panicolare,
c gli eventi statici, in generale, anche in con-

siderazione di:

a) sono segoalati effetti postcinematici a do
ritoide e staurolite in miloniti ritenute
posteriori all'intrusione dei granitoidi
PEZZINO e PUGLISI, 1980);

b) effetti statici sono segnalati anche in SI
tuazioni intercinematiche (FERLA, 1974;
CRISCl et al., in qucsto volume); e effetti
del tutto simili a quelli statici sono de-
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Fig. 3. - Condizioni metamorf1che relative agli elfetti probabilmentc pre-ereiniei (tratlo verticale) ed
agli eventi ereiniei (tratteggio obliquo e quadreuata) nellc rQCee dell'arco Calabro.Peloritano. Punto
triplo Ah$iQ,; H (HOLDAWAY, 1971, in GREENWOOD, 1976); G (GREENWOOD, 1976, su base petrOo
grafiea); R (RICHARDSON et al., 1%9, in GREENWOOD, 1976). SI = staurolite (in WINKLER, 1976);
M = limite di stabilita di muscovite + quarzo (EVANS, 1965); G = inizio anatessi in condizioni idrate
(in WtNKLER, 1976). Le eondizioni del metamorfismo probabilmente pre-ereinico sono state stimate per
i clasti metamorfid presenti nelle metamorfiti ereiniehe (vedi testo), per le rocce di fades granulitica
delle Serre (PAGLlONICO e PICCARETA, 1978; SCIlENK, 1980) e tencndo contO ehe nelle metamorfiti di
grado mediOoalto ed alto ~ segnalata cianite re1illa (vedi testa).
Le condizioni degli eventi metamarfid sincinematici ercinici (tratteggia obliquo) sono state approssimate
tencndo conto della composi:done delle muscoviti di metapeliti Ji basso grado (vedi testa), delle asSl).
ciazioni minel"1llogiche nelle metamorllti di mediOoalta grado e del raggiungimenta di condizioni pros-
sime 0 di incipiente anatessi (es. D'AMICO et al., 1975; PEZZINO e PUGLlSI, 1980); la zona punteggiata
corrisponde alle condizioni P·T stimate da ScHENK (1980) per le rocce in fades granulitica delle Serre,
conseguentemente al loro inserimento tettonico in crosla intermedia. Le linee punteggiale indicano le
possibili traiettoric metamorfiche di passaggio dalle fasi erciniche dinamiehe a quelle staticht': (quadret·
lata): 1 = lilladi di Mandanici, 2 = micascisti di Mandntoricdo, 3 = cristallino di mediOoaha grada del·
l'Aspromonte e dei Peloritllni, 4 = rocce di crostn profonda delle Serre.
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SCrlttl In situazioni sincinematiche (DE
VIVO et al., 1980).

lUagmatisDlO ercinico

Nell'arco Calahro-Peloritano sono ricono
scibili prodoui di piu auivita magmatiche
da pre- a post.metamorfiche (ATZORI et al.,
1981, 1982 e bibliografia citata).

Prodoni di attivid magmatica pre-meta
morfica sono stati riconosciuti nei Peloritani.
Si tratta di rocce basiche associate a calcari
a Temaculiti probabilmente del Devoniano
medio (VAI, in ATZORI e FER LA, 1979) che
mostrano connotati geochimici simili a quelli
di vulcaniti derivanti da attivita in ambiente
distensivo (FERLA, 1978; ATZORI e FER LA,
1979).

Successivamente ci furono manifestazioni
sinsedimentaric con prodoni da basaltici a
riodacitici in concomitanza forse con gli stadi
iniziali dell'orogenesi crciniea (FERLA, 1978;
ATZORI e FERLA, 1979). Questi prodotti
infatti sono associati .1 materiali flyschioicli e
sono affetti cla metamor6smo e devono essere
prececlenti alle princi!'ali fasi tetlonico-meta
morfiche erciniche. D'altra parte essi mostra
no caratteri geochimici confrontabili con
quelli cli vulcaniti attuali eruttate in aree
omgeniche. Pmdotti simili sono presentati
anche in alcune unita tenonichc calabresi co
stituite da roccc ritenute erciniche (CoLONNA
et al., quesro volume).

It magmatismo post.metamorfico e di eta
permo-carbonifera (BoRsl et al., 1976; WIE
LAND, 1979; SCHENK. 1980; DEL MORO et
aL, qucsto volume) ed e rappresentaro cla
numerose e piu 0 meno voluminose intru
sioni di granitoidi in terreni cli vario grado
metamorfico. Per i lom caratteri sono meso
e peralluminosi (PAGLlONICO e ROTTURA, e
bibl.; D'AMlco et aI., 1981 e bibl.). I gra
nitOidi deIla suite mesoalluminosa sono moIto
rappresentati e formano corpi compositi do
vuti a intrusioni multiple. Si tratta di grano
dioriti e tonaliti caratterizzate essenzialmente
da biotite come femico, in alcuni casi con
tcngono muscovite primaria. I granitoidi del
la suite petalluminosa llffiorano piu Iimitata
mente c, a luoghi, intrudono quelli della
suite mesoalluminosa. Sono monzograniti e
leucogranodioriti caratterizzati dalla presenza
costante di muscovite !Jrimaria alia quale pos
sono associarsi fibrolite, cordierite, andalusite

e granato.
Nonostante i locali rapporti di intrusione,

i dati geocronologici attualmente clisponibili
sembrano indicare un ~rande cido magmatico
postmetamorfico con differenti tipologie gra
nitoidi. Infatti i granitoidi a tutt'oggi datati,
sia meso che pcralluminosi, forniscono eta
ricadenti in un range cli variazione 297 m.a.
238 m.a. senza una bimodalita.

I caratteri complessivi tessiturali, minera
logici, geochimici, (1l7Srj1l6Sr )l indicano che
le plutoniti in questione sono derivate da
magmi formati per fusione parziale di diffe
renti ed eterogenei materiali crostali (D'AMI
co et al., 1981 e riferimenti; DEL MORO et
al., questo volume). Un problema da appro
fondire c quello relativo alia genesi delle
tonaliti le quali dovrebbero aver richiesto
almeno una influenza termica del mantello.

Nell'arco Calabm-Peloritano sono anche
presenti tracce di attivita magmatiche succes
sive al plutonismo c<llcalcalino di cui si e
parlato. Filoni di porfidi, porfidi e felsiti
tagliano i graniti meso e pcralluminosi (DE
FINO e LA VOLPE, 1970; MESSINA et al.,
1974; BORSl et aI., 1976). Ciottoli cli ande
siti-daciti in facies subvulcanica con affinita
da calcalcalina a K-andesitica sono comuni
nei conglomerati miocenici (FERLA e ALAIMO,
1976). Purtroppo relativamente a queste ma
nifestazioni si dispone soltanto cli due data
zioni; una su biotite relativamente ai porfidi
da eta di 236 m.a. (BoRSI et al., 1976) e una
su roccia totale, peraltro alterata, relativa
mente ai cionoli cli subvulcaniti, fornisce
un'eta di '" 200 m.a. (FERLA, 1978). i?
evidente che sono necessari ulteriori dati per
inquadrarc cronologicamente questa (0 que
ste) attivita, comunque tentativamente po
trebbe essere parallelizzata col vulcanismo
permiano ampiamente rappresentato in altri
segmenti dell'orogene ercmico europeo
(ATZORI et al., 1981 e 1982 e riferimenti).

Da quanto e stato esposto in prececlenza
relativamente agli eventi ercinici si possono
puntualizzare i seguenti punti:

1) mancano indicazioni di condizioni ocea
niche;

2) abbondano granitoidi cli tipo S;
3) e descritto uno stile tettonico a falde di

ricoprimento con coinvolgimento cli di
versi settori crostali;
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4) il meumomsmo e plurifase e plurifacial
con oondizioni sineinematiche general
mente di P intermedio bassa (gradienle
N 3,.n C/km) e condizioni statiche tat
dive di bassa P (gtlldiente > 350 C/km);

,.) in alcuni elementi sttutlurali la storia
metamomca e inrompleta.

Questi fatli da un lato mettono in evi
cknza uno sviluppo e:nsialico dell'orogenesi
ercinica (vedi anche ATZORl et al., 1981,
1982), dall'ahro rendcno proponibile un mo
dello di subduzione evidentemente di tipo in
tracontinentale. In tali modelli infatti e pre
visto un metamorl1smo sincinematico carat
terizzato da valori relativamente aid di PIT
t: da fasi tardive, oonseguenti alia riequili
bratura termica, di piu basso PIT (TOKSOZ
e Buw, 1977; BIRD e TOKSOZ, 1975).

lUetamor611mo e magmatismo pre
crci.nico?

Indicazioni di un possibile metamorfismo
pre-ereinico sono emerse dallo studio sia di
metamorfiti di basso grado che hanno subito
il solo metamomsmo ercinioo, sia in meta
momti che sembrano aver subito una storia
piu compJessa.

Ne! prima caso, sono stati rinvenuti c1asti
di rocce giB. metamorfiche in metamomti de
rivate da sedimenti devoniani (FERLA, 1974).
Nel secondo caso risuhano relativamente fre
quenti le segnalazioni di minerali reliui tipiei
di P intermedio-alte che sembrano estrand al
« panorama _ ercinico deU'aroo Calabro-Pelo
ritano (DUBOIS e TRUILLET, 1970; MACCAR
RONE et al., 1975; PAGLlONICO c PICCAR
RETA, 1978, 1980).

Punroppo al momento mancano dati cco
nologici di sostegno a guesta interpretazione.
Si dispone solo di una eta V/Pb di 450 m.a.
su zirconi di una metabasite intercalata ai
metasedimenti della Unita Polia-Copanello
in Scrre (ScHENK, 1980). Questa eta e stata

interprelata come eta di cristatlizzazionc:
magmatiea, roa potrebbe essere interpretata
anehe come eta Jegata a metamorlismo. Co
munquc questa eta quantomeno testimonia
di una attivita magmatica pre-Ercinica. Ahre
possibili testimonianze di anivita magmatica
pre-Ercinica sono rappresentate da ortogneiss
occhiadini, meta-lonaliti, gneiss dioritici e
anfiboliti alIeni da metamomsmo ercinioo.

Nel oomplesso g1i ortoderivati linora ana
lizzati perloppiu rappresentano testimonianze
di attivita magmatiche con connotati gee
dinamici confrontabili con que!li di vul
caniti cruttatc in corrispondenza di eon
vergenza di plaeehe (ATZORt et al., 1981 e
bibliogralia citata). Questo fano risulta in
acrordo con i caratteri del possibile meta
momsmo pre-ercinico, che appare essc:re sta
to oonuoUaro da un gradiente di 25°
.l0· C/km.

Infatti, i minerali e le paragenesi reline,
indieano eondizioni vieine al limite di stabi
Hta cianite-siUimanite (DUBOIS e TRUILLET,
1970; MACCARRQNE et al., 1975; PAGLlo
NICO e PICCARRETA, 1978, 1980). D'altra
parte le muscoviti presenti nei dasti gid m~

/amorfici presenti nelle metamomti erciniche,
hanno valori del periodo laterale b.. varia
bili tra 9.018 A e 9.025 A (FERLA, 1974 b)
che, secondo GUIOOTTI e SASSI (1981) in
dieano gradienti intermecli tra 13° C/km e
34" C/km.

Conclusioni

A condusione deUa sommaria esposLUone
di dati e di interpretazioni relative ai carat
teri del metamomsmo e delle attivita mag
matiche ricorclati nelle rocce paleozoiche af
fioranti nell'areo Calabro-Peloritano, si evin
cono fatti generali confrontabili con altri
settori paleozoici europei anehe se, nel par
tieolare, chiarimenti e veri6che sono neces
sarie.
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