
CLAUDIO D'AMICO

I FILONI LAMPROFIRICI DI ALPE TOGNOLA

(Crista-limo di Cima d 'Asta) (.)

Nella zona di Alpe Tognola, alcuni chilometri a occidente di Sau
Martino di Castrozza., compaiono due fiJoni lampro~irici di discrete
dimellsiOlli. Essi costituiscOllO Ie due uniche masse eruttive esistenti nella
zona; per trovarne altre bisogna scendere molti chilometri verso sud 0
verso ovest ad ineontrare Ie rocce del Redasega, di Val Lozen, di Canal
S. Bovo e di Caoria, gil in parte studiate da me e da altri (bibl. 1,4).

Nello schizzo geologico della figura i due filoni sonG contraddistinti
coi numeri 1 e 2 per facilitare i rifer~menti uel corso della descrizione.
Essi sono concordanti con Ie filladi incassanti (bib!. n. 2), Ie quali bauno
in quel punto il seguente andamento della scistosita: direzione circa N
45" E con inclinazione variabiIe di 25"-300 NW. Lo spessOre dei filoni e
abbastanza notevole: 6-7 metri il filolle Il. 2, 3-4 metri il filone 1.

Le rocce che li costituiscono sonG grigio scuro 0 grigio nerastre, como.
patte, piuttosto dure. Ad occbio nudo 10. compagine appare molto fine
con aspetto porfirico diversamente accentuato in parti differenti. In
alcuni punti, soprattutto nel filone a monte, compaiono ovuli 0 nodn
letti di calcite sparsi nella roccia in diverse proporzioni. Si possono avere
altre forme di deposito calcitico, come patine 0 granulazioni aUungate c: a
rosa,rio. oppnre fini venette, ma sono pin searse e meno tipiche delle·
precedenti.

Sulla sQperficie delle rocee affioranti si stende spesso Ulla crosta
di alterazione della spessore di alenni millimetri j essa eformata da alcuni
strati coneentriei di colore vario da rOSSO a bruno-rossastro, a nero, tl

bruno giallastro ehe sfuma nella roecia. inalterata. In cOllllcssione. COIl

quelita crosta i depositi calcitici sono per 10 pift scomparsi e a.lloro postq.
eompa.iono piccole cavita ene .danno ana roccijl un aspetto qUtJSi bolloso.
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lIacchie 0 patine limonitichc esistono sparse soprattutto Il1 parti £rat
turate.

All'esame microscopico Ie rocce dei due filoni halillO un aspetto
molto simile ira lora, cbe si mantielle costallte per i diversi punti presi
in consideraziolle. La differenza maggiore che 8i puo llotare ira di essi
.e la diversa abbolldanza di ovuli e noduli di calcite.

La struttnra porfirica della roccia e netta, con grossi fellocristalli
]Josti in un fondo molto minnto. La roccia pera ecoipita, in tutte Ie sue

-parti, da profondissime trasformazioni con produzione di abbondantis·
sima calcite, di doriti e, in quantita molto OOnori, di quarzo, calcedonio
-e sericite. Le trasformazioni 8i sona sviluppate nel modo piiI completo
nei primitivi fellocrista.lli, meno intellsamente nel fondo. I primi sono
costituiti attualmente da associazioni di calcite e quarzo e di calcite e
·cloriti. La prima associazione risulta pressoche incolora, la seconda in
voce eco1orata con toni verdi 0 rossastri a macchie per idrossidi di ferro:
·qui inoltre 1a mesco1anza dei diversi minerali emolto pili confusa. Si
puo pensare che I 'associaziolle calcite e quarzo derivi da originari pIa
giooIasi e quella calcite e cloriti da millerali femici. Purtroppo non SODO
mai visibili residui dei minerali originari.
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Le assoeiazioni hanno aspetti moho vari: qualc.he volta presentano
una struttura ceUulare, malgrado che I 'unico Ioro eomponeote attuale
sia la calcite. La struttura cellulare e mantelluta per la presenza di di
verse forme e colori dci depositi calcitici. La forma di questi scomparsi
fenocristalli ein parte prismatica a terminazione piramidata. Un aspetto
caratteristico e spesso pittOTCllCO e offerto da grosse associaziooi toue 0
sUungate eoo zonature molto spiccate. Anche qui iI fenomeno puo csscre
dovnto a depositi di calcite diversi, cbe hanno mantenuto la zonatura.
originaria; qualche volta pero Ie diverse zone sono, in parte, oostituite
alternatamente da calcite e da cloriti, accompagnate da idrossidi di
ferro.

Entro Ie associazioni derivate ds originari fellocristalli i minerali
prescnti hanno queste caratteristiche. Ii quarto cin aggruppamcnti irre
golari di cristalli minuti; il calcedonio c in piccole associazioni fibrose,
s volte rsggiate, pill scsrso del qnarzo. La. calcite si trovs in individui
pin grandi e contorni confusi j qualche volta i suoi cristaUi assumono
disposizioni raggiatej pin rari sono i cristalli relativamente grossi dispo
sti di solita at centro degli scomparsi fenocristalli. Quando si tTOva mesco
lata a cloriti, la calcite mostra spesso birifrazione d'aggregato, presen
tandosi in masse di dimensioni variabili che raccbiudono masserelle pill
piccole di clorit., di cui diro pin avanti. Scarsa, in lamelline min,ute e
irregolari, Ill. sericite. Patine di idrossidi di ferro sono comnni.

II fondo della roccia e costituito da abboudanti sbarrette plagiocUJ.

sicke poco trasformate 0 alterate, molto piccole e sottill; esse sono dispo
ste spesso in modo almeno parzialmente intersertale e sono nettamente
idiomorfe rispetto agli altri componenti il Condo; questi si riducono
soprattutto a caJ.cit~ mescolata a idrouidi. d.i ferro e cWriti. Piuttosto
scarse sono lamelle di biotite molto pleocroica se inalterata, ma spesso

scolorita 0 cloritizzataj molto rara edell'actinolite verde chiaro (c........y =
13") poco pleocroica. Molto abbondanti sono granllli di magnetite, spesso
ben formati con sezioni quadrate, sparsi nel fondo della. roccia. Molto
rari sono granuletti sparsi di quarzo 0 piccole masserelle calcedoniose,
talora a disposizione raggiata. Eatro qualcbe aggregato cloritico pu~

comparire, nel filolle 2, delia titanit~ in minute granulazioni.
Piuttosto difiicile e Is determinazione dei plagwclasi data Ja loro

piceoleua: in essi sono spesl>O visibili geminazioni polisintetiche secondo
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1'allullgamcnto delle liste, COil ogni probabilita secondo la legge dell 'al
bite. Raramcnte peri> SOIlO riuscito It trovarmi in condizioni di fare {Jual
che misura di estinziOllc cbe desse risultati abbastanza sieuri. In questi

cui I 'augolo di estinzioue simmetrica i11 zOlla (010] dei geminali albite
dA valori massimi di 13"; Ill. rifrazione eun pO pili alta di quella del 00110
lite (n ..... 1,54), per cui Is composizionc di questi plagioclasi si aggira
intorno a1 30% An. In <luRlche parte del filmic. peri) sembI's che Ill. com
posizione sill. diversa.

Vista la scarsita dei cristalli c.he si prestano alla determinazione di

composizionc dei plagioclasi, bo provato un metodo iudiretto basato sul
1'analisi chimica, cbe desse per 10 mello una composizione media. Sullo
stesso campione del fi)onc 2 che estato 8nalizzato (\'. pag. 148), ho com·
-piuto Ull attacco con HCI diluito a caldo ed ho determillato il CaO cosl

portato ill soluzione. Da un 10,10% CaO totale, il CaO dei carbonati
portati in soIuzione e risultato di 8,22%. Considerando i plagioclasi

inalterabili, ho ritenuto la differenza di 1,88% appartenente ai plagio

e1asi stessi, dato che gli altri minerali (cloriti, quan:o, ossidi di ferro)
-devono essere privi di calcio nei loro reticoli. Cio non eassoluto, anche
in considcrazione della piccola qualltitA di titanite presente, rna Ja sua

scarsa presenza nOll puo avere influenza determinante. Caicolando.la
qnantita 1,88% CaO con il 2,46% Na20 si otterrebbero dei plagioclasi
_at 29.30% An. COllsiderando pero la quantitA di K 20 che in parte puo

entrare anc.b 'essa nel reticolo dei plagioclasi questo valore va un pO rive
duto, nel sensa di un piil basso contenuto in anortite.

La determinazione delle clori.ti del fondo e delle associazioni lion e
sempre facile. Spesso esse sona confllsamelite mescolate a calcite e ad
ossidi di ferro ed i loro individui sonG piceolissimi. Si tratm eli solito
di termini poco oolorati e lievemente pleocroici, a birafrazione da bassis

sima a bassa e rifrazione da bassa a media. Tutti i miqerali cloritici su
cui ho pollllO compiere os.<>ervazioni piii sicure, mostrallo, assieme ai

caratteri sopradetti, un allungamento positivo delle lamelle. Questo fa
attribuire Ie cloriti del filone studiato ad una composizione alltigoritico
jellkinsitica, con passaggio a tipi di penllina-delessite per i minerali a
birifraziolle moho bassa (Wincbell e TrOger).

I rapporti (ra plagioclasi e cloriti del fondo sonG di solito abba
stanza chiflri: i plagioclasi SOIlO ben formati, idiomorfi mentre Ie cloriti

,sono nettamente allotriomor[e, con disposizione interstiziale.

,
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Le cloriti oltre che in forme molto irregolal'i. si trovano anc.he in
~nasserelle tondeggianti, eon disposizione irregolare delle lamelline mi
nute. Quando appaioDo lamelJe di biotite e prismi di actinolite, essi hanno
.aspetto a volte quasi grafico. Puo succedere che aspetto 8ualOgo abbiano

delle lamelle di pennina; pare logico pensare che, in questa caso, 1& pen
.nina derivi direttamente da originaria biotite (0 actinolite), manleneu
.done Ie forme.

I noduli 0 ovuli di calcite presentana dei cristalIi spesso grossi, ben
individuabili, COil sfaldature secondo il rorpboedro ben definite, a volte
gemill8zioni polisintetiche. La calcite puo riempire tutto il nodulo op
pure PUQ essere mescolata a quantita. variabili di antigonte disposta a
noduli e striscie in associazioue per 10 piil. raggiata delle lamcHe. L'anti.
gorite e incolore 0 quasi, ha birifrazione suI grigio fino a bianco di I

ordille, allungamento positivo, rifrazione piuttoslo bassa; qualche volta,
meseolati aile forme lameUari raggiate, si mostrano dei noduleUi dove
1'antigorite ha aspetto minutissimo.

Le parti della crosta rossastra hanno, a1 microscopio, un aspetto
.analogo a1 rcsto della roeeia, un pO pili confuso per alterazioni che interes·

sano aDehe Ie sbarrette plagioelasiche del fondo e per una diffusa co1ora.
zioue rossastra che copre come patina ogni punto della sezione esaminata.

Si aggiungono numerosi vuoti derivati daH 'asporto dei noduli 0 delle
.associazioni deseritte.

I campioni raceolti at bordo del filone 2 hauno un aspetto esteruo
identieo agli altri, rna all 'osservazione microscopica mostrano notevo1i
diUerenze. Sono particolarmente abbondanti Ie associazioni calcite e
quarzo; granuli di quarzo sono ino1tre sparsi con relativa abbondanza.
La differellza maggiore pen) sta lieU 'aspetto e nella struttura del fondo,

dove non sono visibili De sbarrette di plagioclasi ne masserelle cloritiehe
od altro, illS tutto appa-re quasi isotropo, punteggiato solo da masserelle

molto minute di eal<!ite, da granllletti minuti di quarzo, da sbarrette
(forse plagioclasiehe). estremamcnte fiui, ds. punteggiature di idrossidi

-di ferro.

Per ulla ricerca sui chimismo delle rocee basiebe descritte ho scelto
it campione meno ricco in calcite fra quelli raccolti. Esso corrisponde
alia parte interna del filone 2 e la sua analisi ha dato i seguenti risultati:



- 148-

SiO:! 44,17
Ti02 1,03 pll.r1ulletri Niggli calcolati:

Al20 S 13,70 si 112,5 q' -21,5
Fe~Oa 3,99 ti 2
FeO 6,73 al 20,5
MoO 0,26 !m 43,5
MoO 5,52 c 27,5
CaO 10,10' ale 8,5
Na20 2,46 k 0,25
K,Q 1,34 rng 0,48n,o- 0,28 e/fm 0,63
H2O+ 4,18
CO, 6,49 CaCOs caJeolato :::;: 14,60

100,25

Elenco alcuni tipi lllagmatici dati da Niggli COllfrontabili con Is.
roccia llualizzata:

.i at fm , at, k mg

roccia analizzata 112,5 20,5 43,5 27,5 8,5 0,25 0,48

tipo magm. miharaitico 130 23 42 27,5 7,5 0,' 0,5
normal gabbro-teralitico 100 17 43 27,5 12,5 0,2 0,45
camptoniti (tipo medio) 105 22 44 24 10 0,29 0,48

. mOllchiquiti (tipo medio) 97 J9 44,5 25 11,5 0,31 0,54
rizzonite dei Monzoni 86 19,5 46 27 7,5 0,36 0,59

Come si puo \'edere dalla tabel1a iI chimigmo del filone analiuato
e inquadrabiJe abbastan.za bene Del campo del magmi gabbroidi. La sua
comJ}06izione attuale e malto simile ad un tipo magmatico miharaiticO:
18 maggior diffe-renza sta ne) pin basso parametro at della roccia esami
nata rispetto al tipo dato da NIOGLI.

Un COllfronto con tutti i dati analitici raggruppati da BEGER (bibL
3) per Ie rocce riconosciute come lamprofiri permette di avvicinare la
rooeia qui analizzata ai gruppi delle camptoniti e delle monchiqniti (v.
tabella), rispetto aUe {Iuali si ba pero una deficienza di alcali e un eccesso
di calcio. Questi due caratteri c<lStituiscoDO la maggiore differenza auche
con quasi tutti gli altri tipi di lamprofiri.
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1 eonfronti con 1& raccolta di analisi di rocce lamprofiriche cbe si
trovano nell 'opera di NIOGLI-BEGER (hibl. 3) permette di trovare &0410
..,gia tra la roccia analizzata e qualche singola roccia elencata: ad esempio
con la roccia 277 catalogata come kersatite, con la. 130 (vogesite) COn la
132 (passaggio tra. vogesiti e spessartiti), con Is 152 (spe:ssartite meta
morfica), con Ie 199, 204, 205, 210, 211, 217, 224 (tutte elencate come
camptoniti), coo Ie 254 e 260 (moncbiquiti), con 1& 286 (fuorchite), con
18 329 (rizzonite), eon Ie 373 e 375 (Iamprofiri porfirici) e con 1& 378
(Iamprofiro oJivinico). Come si PUQ vedere Ie maggiori qU8ntitA di tipi
simiJi si bauno tra Ie camptDniti, aile quali, anche per questa osserva·

zione, si pub fare ascendere la roccia. Interessante, e it confronto con la
roccia 329, la rizzonite (v. tabella), raccolta sui Monzoni, zona geogra
fieamente molto vicina all'Alpe Tognola. Tale roeeia, studiata da DOEL
TEa ecomposta da augite, olivina, magnetite e vetro.

Non si pUG dire, se Ie intense trasformszioni di bassa temperatura
con formaziolle di calcite, di clorili, di quarzo e di idrossidi di ferro ab
biano prodolto ,'ariazioni !lei rapporti tra gli elen~llti costituenti la
roccia allalizzata. 1\Ia qualche osservaziolle delle formc residue eli mine
rali ormai totahnente trasformati (olivina, augite) oltre a quelli Rllcora
presenti (plagioclasi) permette di rieostruire almeno iudicativamente
una eomposizione mineralogica che si pUG far eoincidere sbbastanz&
bene eon quella di slcune delle roeee viste sopra, particolarmente eon
quella di alcnne camptoniti.

Altri filoni a chimismo molto simile sono scgualati da Simboli moW.
chilometri a sud-est di Alpc Tognola, nclla vicinanza di Caoria e nella
zona a nord del Passo Broccon (bibl. 5).

Le differenze sono piuttosto lievi e riguardallo in parte i rarametri
c e 1m, in minor misura al e ale. Riguardo aUe ,'arie roeee snalizzate~da

Simboli si ha una eoincidenza rilevatissima eon un filone di Val Borda,
poco sopra Caoria. ~fj pare logioo oollegare geneticamente Ie diyerse
formaziolli filollianc. Non mi risultano esistellti altre segnalazioni di
rocce filonislle di qUc.sto tipo chimico in altre zone del cristallino di Cima

..(I 'Asta.

I fiJoni studiati da Simboli sono molto meglio con.servati e mostrsllo
fenocristalli di augite e di plagioclasi immersi in un fondo a stmtlura
chiaramente intersertale, caratterizzata da sbarrette di plagioclasi e di

.orneblenda, oltre che da altri componenti meno tipici. Mi sembra lecito

'"
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quindi iuterpretare Ie assoeiuioni descritte nelle pagme preeedenti come
derivate such 'esse per gran parte da originari pirosseni e plagioclasi e,
alme.no in parle, collegare Ie cloriti del rondo ad orneblenda, per quanto
·ben rarameute Ie forme deUe cloriti possano suggerire una derivazione
di tal geuere.

Pub es!Jere interessante osservare come tutti i filoni basici finora
presi in collsiderazione ds Simboli e da me si trovino nella formazione
filladiea, al di fuori di pin grosse masse eruttive. Credo che eio possa.

avere un significato che sara meglio chiarito da un ampliamento e un
approfondimento delJo studio del magmatismo di Cima d 'Asta.
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