
EZ10 CALLEGARI

CONSIDERAZlONl SULLA OENESI DELLE

ROCCE OABBRODIORITICHE DI CIMA UZZA

(ADAMELLO SUD-ORIENTALE)

NeU'Adamello sud-orientale, fra Ie aIte Valli d'Arno- e Valbona,

in corrispondenza deDe due eime denominate rispettivamente Uzza. e
AgOfita, a.ffiorano delle masse basiche, che presentano un notevole inte

resse geologico-petrografico per la loro particolare loealizzazione. Esse
si trovano infatti al margine del plutone granodioritico-tonalitico del

l'Adamello, laddove la massa. eruttiva ,tiene a contatto con i sedimenti
prevalentemente ealearei del Trias medio.

Lo scrivente ha compiuto uno studio geologico-petrografico di det

taglio sulle masse femicbe di C. Uzza (I), ed in questa nota si propone

.di rilerire sui principali riswtati conseguiti nel corso delle ic.dagini, in
attesa di completare la ricerea, Ie cui risultanze verranno fra non molto

pubblicate nelle Memorie degli Istituti di Geologia e Millli"ralogia del
l 'UniversitA di Padova.

Nella zona presa in esa.me illimite fra la massa eruUiva e Ie forma
zioni incassa.nti ha un andame.nto generale !\'1\TE-SSW; la fonnaz:ione

eruttiva si estende a nord del limite predetto, ed e costituita in preva.

lenza da tonalite; Ie roece incassanti si trovano inveee a sud, ed immer
gono con media inclinazione al di sotto della massa. eruttiva.. Esse sono

rappresentate quasi esclusivamente da. rocce caIearee di eta anisico-ladi

nie&. L'Anisioo &tfiora soltanto al margine occidentale della zona rile
vata. ed e rappreselltato da ealeari marllOSi. Tutti i rimanenti terreni

appartengono al Ladinico cbe, nella zona rilevata, e particolarmente

potente. Procedendo dal basso verso 1'alto troviamo dapprima dei ealean

(I) Una rieerea analoga Btanno eompiendo preBllO iI nortro IBtituto i Dr. Jo'.
Fernsin e S. Lor&nzODi BUlle vil~iDe mU/l(! femiehe di O. Agosta.
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nodulari, rueribili agli strati di Livillallongo (= strati a reitzi), iudi

dei Iimoseisti calcariferi !leri com patti, corrispoudeuti agJi strati di La.
Valle (= strati di Wengell) e infinc dolomie e ca.leari dolomitiei del
Ladillieo sup. (= strati di EsillO).

I livelli illferiori dell'EsillO sono coe\·j agli strati di La Valle (ete.
ropia di facies).

In oorrispondenza di eims. Uua, dalla mllSSa eruttiv& si slacca, in

direzione sud, Ulla. specie ~i apofisi, ehe si insinua cotro i ealcari dolo

mitiei di Esino, i quali appaiono in piil puuti smcmbrati, contorti e strlz,
zati. Grossi xcnoliti ealcarei si trovano completamente iUUllcrsi cutl"O 18.
:massa eruttiv8.; it feuomeno eben evidellte sulls parete cst e Sll quella

ovesL di C. Una, ove gli xenoliti - rappresentati da marmi candidi sacca~

roidi - spiecano in modo netlo sui fondo grigio-scuro della roccia. erut
tiva. Dal punto di vista st.rettamente petrografico, suscita un not.evole
interesse la constatazione che la roccia tonalitica, approssimandosi al
contatto coi calcari, subisce una progressiva c basificazione :t, cedendo i1

posto a facies gabbrodioritiche e gabbriche, a grana minuta. Roccc
femiche del tutto analoghe affiorano allche entro alle rocce scdimentarie
in prossimita dei contatti. in parte con giacitura filoniana. in parle come
apofisi della vieina massa. eruttiva.

Uno degli scopi prineipali della rieerca in alto e quello di chiarir-e
]a genesi di tali masse basiche, ed in particolare di vedere 8e questa dif
ferellziazione femica marginale della tonalite sill. - dal punto di vista
gelletico - collcgata ill qualche modo con 1a pre5Cnza delle vieille rocce
calcaree. Si tratta. in sostallZ/\ di vedere se e fino 8. che pu.nto Ie rocce
gabbrodioritiche si sonG format:e da! magma granodioritico per fenomclli
di assimilazione.

Le rocce femiche in questione sonG tuUe a chimismo prevalentemente
gabbrico e leucogabbrico.

Al microscopio esse risultano costituite essenzialmente da Wl& asso
ciazione plagioclasico-biotitico-allfibolica con qualltitR variabili di quarzo
e di feldispato potassico. Nelle facies francameLlte gabbriche la biotite,
il quarzo ed i1 feldispato potassico si trOV&110 in quantitA molto piceole.

Lo studio petrografico, condotto su numerose 8ezioni sottiJi, ha messo
in evidenza delle strutture di reazione ehe interessa.no i ,'ui componenti
mineralogici delle rocee studiate e che sonG state da me illustrate a parle,



•

- 119 -

in un I&\'oro che e gill ill corso di stampa [Bib!. 1]. Per un esauriente

esame delle strutture di rcazione sopra citato rinvio il lettore al lavo1'o

allzi detto; qui mi bastera riassumere i principali motivi pClrografici
osservati, che si possono cosi sehematizzare:

1) Presenza di abbondanti quantitA di quarzo e talora di feldi·

spato potassico, di genesi sicurameute tardiva, come si puo dedurre dal
fatto che essi riassorbono tutti gli altri minerali della roecia.

2) Esisteoza di due plagioclasi. di solito associati fra loro COil

.disposizionc zonare (uno al llncleo, I'altro alia periferia dei cristalli

plagioclasici) rna nettamenie distillti sia.per eomposizione chimica, sia

per altri caralteri. n nucleo ha uua composizione bitowuitico-anortitica

(85-98% An) e nOll presenta variazioni di composizione chimica per

zouatura.. La. periferia dei cristalli - lievemcnte zonata. - ha una com

posizione media andesinica. (3045% An). 11 passaggio llucleo.periIeria.,

oontrassegnato da un limite di oorrosione molto irregQlare, e caratteriz

mto da una brusca variazione "di composizione cbimica (con Ull saito

del 4045% An) testimoniata da un repentino cambiamento delle pro

pr!etA ottiche. Oltre a cio, il nucleo appare per 10 pill fratturato in modo

sensibile, menlre Is. periIeria dei cristalli plagioolasici e in genere esente

ds. tracce di deIormazione meeeanica. Il plagWclasi<J del ,,,,cleo rappre

..tenta qltiJtdi 'Un relittoj quello periferil:o Uti prodotto di sostitltz1otl6

"fnetMQtnatica.

3) Presellza di intime associazioni mineralogiche fra orneblenda

'C biotite, dalle quali appare che I 'orneblenda e in via. di sostituzione ad
opera della biotite, La prese.nza di fratture localizzate esclusivameute

nell 'ornebleuda. (aucbe nei casi iu cui questa sis. intimamente associat&

aUa mica), Ie oorrosioni subite dall'anfibolo ad opera di materiali tardlvi

(quarzo, plagioolasio sodioo, microeliuo) e Ie strutture di reaziolle verso

1a biotite, banno I>ortato alia oonciusione che I 'orn.eblenda rappresenta

neUe "OGee stltcUate un reUtto di un proces,so di sosti.t1tz1o:ne parziale e
eke la bWtite Hi e formata dopo l'QNU;lblenda ed in grail parte a spese di.
elsa. Cio del resto econfermato ancbe d&l marcato allotriomorfismo della

biotite nspetto aU'anfibolo e dai suoi rapporti con i materiali di genesi

:sicuramente tardiva quali quarzo e feldispato potassico.
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DaU'esa.me delle strutture di reazione 8ulDmenzioll&te si e cODeltI»

che Ie facies femiche attua.li di C. Uzza, risultallo daUa: combinazione-

di una originaria roccia femica., esseuzialmcllte plagioclasic().an£ibolica,

e di una fase acida tardiva, cbe ha.introdotto nella roccia soluzioni ricche

di siliee e di alcali, determinando la separazione del quarzo e del feldi

spato potassico, 18 sostituzione del vecchio plagioclasiG caleioo (85-98%

An) con uno di cOlllposizione notevolmente differente (30-45,/0 An)..

Douche 1& formazioue della biotite a spese dell 'orneblenda.

Le conclusioui raggiullte partauQ un notevole COlltributo alIa riso

luzionc del problema relati,'o al ruolo dell 'assimilazione magmatica nella

genesi delle masse ferniche di C. Uzza.

II problema appare ora notc\'olmcnte semplificato, in quanto )Xl&

sia.m.o dedurre eon quasi certczza 1& eomposizione della roecia femica

originaria, prima che solw:ioni tardive a carattere c: residuaIe. la modi
[icassero in modo sostanziale.

L'esame pct.rografico infatt.i ha meMo in evidenza che la roccia

femiea originaria era compost.a. essenzialmente da un 'associazione plagio

clasio molto calcico-orneblellda. Una roecia del genere doveva sieura

mente eontenere una notevole quantitA di CaO, e 10 dimostra il fatto che
Ie facies femiehe attuali contengono ancora forti quantit! di CaO (vacia

hili dal 9 a112% in 5 roece analizzate), 1l0Dostante I'apporto di notevoli

QuantitA di prodotti aeidi tardivi ed iI conseguente allontanamento del
Ca++ in SOlliziolle.

Allo stato attuale deUe indagini, tenuto conto deUa forte percen·
tuale di CaO presente nelle roece femicbe originarie (cd anche in QueUe

attuali, se si confrontano col tenore di CaO della vicina massa tonalitica

cbe si aggira sui 5-6%) po6Siamo affenna.re con disc.reta sicurezz.a che

alia formaz'ione delle rocce femiche di C. Uzza. ha contribuito in maniera
rilevante I 'assimilazione di una certa quantita di t'occe carbonatiche.

L'esame delle condizioni geologiche, che mette in evidenza una note"';"
vole varieti di giaeiture in prossimita dei contatti, suggerisce I'idea che
la formazione di tali masse femicbe sia intimamente connessa a condi
nODi tettomche particolari; non e escluso, come e gia stato rilevato da.
B. Zanettin durante 10 studio delle analoghe rocce femiche del M. Maner
[Bibl. 2], che particolari aceidenti tettonici (ad cs. fratturazioni 0 condi-
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:zioni di giaeit.ura favorevoli) abbiano llotevolmente facilitato 1'iotru·

sione del magma e 1& reazione di quest'ultimo con Ie rocce incassanti.

Possiamo, in sostanza, cosl riassumere le varie fasi che hanno I>or

tato alla formazione delle rocce femiche studiate :

1) lntrusionc di un magma di tipo tollalitico.

2) Reazione eon Ie rocce ineassanti calcaree e fonnazione di rocce

gabbriche a oolllJ}06iziOIlC prevalentemente plagioclasiclra.nfibolica (con

plagioclasio di composizione molto calciea).

3) Fratturazione delle masse femiche margillali. Cio risulta am

piamente document&to dalle frattUre che si riscontrano esclusiv8mcnte

nei minerali piu antichi deUa rooeia (plagioelasi calcici ed orneblcllda)
(Bib\. 1].

4) Permeazione delle rocce femicbe ad opera degli essudati iSle

rogcnetici della vicina massa tonalitica; fenomcni di reazione fra Ie solu

zioni metasomatizzanti ricche di silice c di alcali cd i mincrali della roccis.

fcmica originaria con formaziolle delle facies ferniehe attuali.

Aecanto a1 problema relativo alIa genesi delle masse femicbe, la zona

presa in esame presenta altr·j motivi geologico-petrogranci di particolare

interesse. Fra questi, in primo luogo, 1a comparsa di associazioni mine

ralogiehe diverse in rocce originariamente sinuli, come risultato di azioni

tcnniche di valore divcrso. II fellomcilo apparc qui particolarmente inte

ressante, in quanta gJi strati di 'Vcngcll - di natura prevalentemente

pelitica - $Ono particolarmellte adatH per seguire 1'evoluziolle del pro

cesso metamorfico dalle zone piii lontane del contatto a queUe piii vicine

..alia massa magmatiea. Man mano che ci si approssima ai contatti com

paiono millerali di temperatura vieppiu crescente, dana biotite (che

~omparc negli stadi iniziali del processo) fino al pirosseno ehe earatte·
ril,za le facies piu vieine at contatto. F'ellomeni analoghi si riscontloELllo

allehc negli stratereUi marnosi e argiltosi intercalati neg-Ii strati a reih~i.

La zona studiata of[re ancora un interesse peeuliare in quanta e
una delle poche zOlle dell'Adamello in eui af£iorino gli strati a reitzi

llelln facies Ilodulare tipica ed. in strati di potenza relativamente note

-voleo Si tratta di caleari nodulari, con noduli di calcare completameute
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immersi in Ulla matrice argillosa, e con frequenti interealazioni di mate

riali feldispatici di probabile natura. tuIaeea.
Dato I'interesse ehe questi strati presentano non solo per l'Ada

mello ma ancbe per tutte Ie regioni eireulllYicine, essi saranno oggetto
di una particolare riecrea, ehe e gia in via di sviluppo.

POOM'n . hlit.to di M,,,emlogia dell'U"ltlerritd e Ce.tro Stlldi dj: Pelrogra/iG_

, Geologia del C.N..B. . 1958.

BIBLIOGRAFIA

(1] CA1,U:OAR\ E., Strnltur/l ai .,.earlon/l /l process, meta8omalicj: 1I.ell/l rocce lemiclur

di Ci"'G UIlIUJ, (Adame//o .tud-Orit1llal/l). Period. Min., ], 10~8 (ill eor!lO di

l!t.nmpa).

[2] ZANETTIN B., l~ grll/ppo dd M. Mafl/lr ( ..... damelfo occidt'1l.talc). Studio geologieo

pctrogra.fieo. c Mem. ht. Goo!. e Miner. Univ. Padova:t XIX, 1-86 (19~6).




