
DINO DI COLBERTALDO

lL GIACIMENTO PIOMBO-ZLNCIFERO DI ABENAS

NELL'IGLESIENTE

PremeaaB,

II giacimento piombo-zincifero di Arenas e la geologia della regione
ehe 10 circosc:rive furouo giA in passato oggetto di ricerca da parte di
,'a1enti studiosi, quali NO\'ARESE, HA\'RE, GRAULICB, CAVISATO, CAROLI,
RosSETTI: tutti portarouo il loro contributo. Novarese, Havre, GrauUeh
e CaroU si occuparono particolarmente della geologia e della tettonica
regiollale, cercaudo di sviscerare I 'aullOSO ed iusoillto problema della
se.rie Cambrics arenarie-cahmri 0 calelui-arenarie (Novarese, Havre,
Graulieh), 0 di stabilire Ie principaJi linee tettoniche in relaziolle al gia.
eimento (Caroli): Cavinato ha espresso Ie prime idee sulla genesi del
deposito, e Rossetti ha descritto e definito i granati di Oridda, Douche
un uuovo minerale di piombo legato alle granatiti, di eomposizioue vi
cina alia galenobismutinite, per il quale propone il nome di Tinyite. Di
latto quipdi noi troyiamo studi COlllradditori di geologia generale (per
10 pm relazioni private) e la deserizione di qualche minerale del giaei
mento. Ma uno studio giaeimentologieo secondo i moderni eriteri d'in
vestigazione, che tenga conto della geologia e tettonica locale, delle fasi
metallizzanti, della paragenesi dei minerali e della loro localizzazione,
della associazione dei minerali in relazioue a1 loro ordine di grandezza,
manea.. Ed e appunto COil questa DUOya coneezione ebe bo \"oluto pre
sentare 10 studio qui di segllito riportato, pree.isando ebe esso non ha 1a
pretesa di risolvere tutti i numerosi e diffieili problemi, essendo Ie ri·
cerehe di campagna durate soltanto una qllindieina di giorni, ma di of
frire un primo abbozzo abbastan1.& eompleto, SU] quale sara possibile
S\'i!uppare in seguito Ie lliteriori indagini

A ehiUSllr8 di questa premessa mi sento in dovere di ringraziare sen
titamente l'ing. Paul Audibert, COllsigliere Delegato e Direttore Gene
rale deUa Soc. Mineraria e Metallllrgica di Pertusola, per la fidueia in
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me riposta nell'affidarmi 10 studio del giacimento di Arenas, e gli Jngg.
Eur-icC) Stefaui, Direttore della Miniera, e Fadda·Castelli, Caposervizio,
per aver facilitato con ogni mezzo it mio compito c in loco::t. Ringrazio
infine il I>ro£. Sih-io Vordabasso, Direttore dell'Istituto di Geologia
dell 'Universitii. di Cagliari, per Ie notizie fornitemi sulls reg-ione Arenas.

Cara.tteristiche geologico.petrogreJiche di Arena.s.

La ClescriziollC geologioo-petrografica dei terreni nei quali si trova
il giacimento di Arenas si appoggia al mio nuovo rilievo aHa scala
1 : 10.000 riportato a tratto a pagina seguente (Fig. 2) ed ai profili rica-
vati da fotogra1ie originali (Fig. 4). /

La serie dei terrcui ds. est verso ovest e cioe daUa Punta Tiny alle
scogliere della Punta Pitzianti e Piloeca, affiora secondo lante fascie
orientate all'incirea NS. immergentisi verso ovest COn 35°-400. Essa ap
partielle al Cambrico e pUG succintame.nte corrispondere al10 schema
geologico iIIustrato in fig.!.

Fig. 1

Granito ckt Illonte Tiny e ckt contatto.

U gran ito nella regione in esame oostituisee soltanto il M. Tiny e
viene a oontatto "erso ovest con Ie arenarie della Sf;rie metamorfica se
condo una linea nn pO sinuosa ehe dalla sella del M. Medau Arenas
scende verso sud fjno a passare un centinaio di metri ad oriente della.
laveria Tiny.

II granito si presenta in WIa. facies rose&. caratteristica. (ortoclasio'
rosa) che diviene biancastra presso it contatto con Ie areoarie. Quest 'ul
tima variet! bianca.stra, molto acida, rivela all 'esame microscopico una
struttura cristallina ed una tessitura tendente alla porfirica per la pre
senza di una massa. di fondo feldispatica (ortoolasio ed oligoelasio), con
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Fig. 2 _ CABTINA GEOLOGICA DELLA REGIONE DI ARENAS

8piegt:U1OJ1e dtti ~tgn~: 1, a.Duvionl reeenti II detritij 2, granito del M. Tiny; Cilmbrieo: 3, arena.rie

quanitefOj 4, mlealJciJlti talora. aren.a.el.li; 5, conglomeratl areuaeei seietoai; 6, lenti di ealea.re tn..
eformati in ma.rml aa.ua.roidij 7, granatiti II ealceecieti; 8, ealu.ri di flWgliera.. PrO«l88O matallis·
tanU! (ereinico)~ 9, eooeentruioni di magnetite neQa wna. di eontattoj 10, quamU; 11 direlioue

eel inc1inaaiODII degli 1Ib'ati; 12, tagUe; 13, corpl mineraliuati
(di CoJbertoldo, !PSI)
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clementi a geminaziollc prevalente tipo Carlsbad ed albite, in cui SOIlO'
sparsi molti cr-istal1i idiomorfi di quarzo, probabilmente rigenerati ds..
azioni pneamatolitiche, e resti di eristalli di qu&rZO dovuti a par:ti&l.e
riassorbimento di grossi cristalli idiomorfi. I feldispati sonG tutti sensi·
bilmente sericitizzati e saussuritizzati. Molto searsi sonG gli clementi co·
lorab che si riducono a tracee di biotite e clorite; pure in traace sono
clementi accessori come Is titanite e 10 zircone e fra i prodotti sooondari,.
oltre a qu~Ui gia citati, anche epidoto.

Fig. 3. - Iniezione di gTanito (G) clit par lit> attraver80 i giunti di
atrlltilieazione delle arenarie inea88anti (A), presso Ill. Sella Medau A~n8.ll.

Un minerale irrvece caratteristico e c tipomorfo" ~ qui 1& fl1UJril".
Quale riempimento di vuotj e quindi solo eeeezionaJmente in abito otta
edrico: essa appartienc alia successiva. fase metallizzante.

Skarn di contatto.

n oontatto granito-arenarie e ben visibile in posto Ilei pressi della.
Sella fra M. i\ledau e Ie pendiei del M. Tiny.

II granito ha impregnato « lit par lit:t (vedi Fig. 3) la formazione
arenacea, trasformando il tutto in una massa. caotica. di minerali di con
tatto fra i quali rimangono resti del granito originale e delle arenarie.
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Pra i millerali piiI evidenti ho lIotato moha. mayllef.ile AASOOiata a.
gmllf.l,fo di tipo alldradite. In scziolle sottile si osserva una gnUlde qUlllI
tita, oltre ai mineraIi chati, di treJllolite e vollasfQ1lite in eristalli allun
gati a tessitura radiale 0 in eiuffi, e fra gli spazi intereristallini fluorite,
epUloto, calcite.

In seziolle lueida non si Dotano ebe due minerali metallici: 1a ma
gnetite e il granato. 11 primo nOll emai in abito cristalliDo, rna. in plaghe
eon dcboli fcnomeni di martitizzazione; il secondo ha riIlcssi illtCrni
gialli COil punta nl verde, molto simili a <Iuelli della blenda gialla, polel'C
di t:iflcssione pHi basso della hJenda, evidcnti )e traeee dei piani sfaIda.
turn; e inattaceabile dagli aeidi.

11 moti\'o geologieo-petrografieo ora descritto per 180 Sella Medau
Arenas si rhrova saltuariamente anehe sulla strada alta che partendo
dalla Milliera Tiny eircoscrive verso nord il monte omonimo. Si ha.
quindi I'impressione ebe in tutta 1a zona interessata da\ contatto gra
nito-nl'cnarie sin nvvenuta ulla prima metallizzazione ad alta tempeI'll.
tura eon magnetite prevalellte e silieati di coutatto.

ArePlam, argilwsci$li e 71ticascisli.

Le arenarie assumono iI maggior sviluppo sui Monte Medau Arenas
(sebbenc poco visibili a causa della fitta boseaglia) scendendo poi in
fascia sottile fino alia Minicra di Tin:,'. E' pl'aticnmente impossibile 8ta
bilirc il limite netto ad occidcllte con gli scisti ill (jUlllltO il passagglo C
graduale. JJe arellarie inraUi sono pili 0 meno scistose, di colore seppia
giallino, gencrahnente a grana fine ° fillissima e sfumano;n scisti are
nacei ed argilloscisti filJadiei. Una formazione arenacea, di difiicile in_
terpretazione eome giacitura, e di composizione molto simile a quella.
descritta, costituisce iI Monte Genna Suergiu (esclusa In eima che ecal
carea): I 'esame mieroscopico pennette di de.finirc queste ultime rocce
come nrcnaric quarzifcre in eui predominano grnnuli di qUllrzo a spi
golD generalmente vivo, e muscovite e clorite come millerali aeeessori;
il cemento e costituito da un materiale terroso, velato da pigmento li
monhieo, contenente granuli di pirite.

NeUe zone pili vicine al graDito Ie are:narie assumollO \lila colora
zione violacea caratteristica., segllO evidente che hanno subito un pro

eesso di metamorfismo termico.
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}flOrllU1ZUmi mctalJlorfiche.

Con <Iuosto tel'mine voglio comprendere tutto quel eomplesso cbe
localmente va sotto il nome-di scisti e ebe si estellde sia ad ovest cbe ad
est del giac1mento vero e proprio. Si tratta di argilloscisti a telldenza fi1
ladiea, di cloritoscisti talvolta in leui sottili alternali a letli ealcarei
(molto importanti per la minera.lizzazione), di scisti biotitico feldispa
tiei, di sci<;:ti arenacei 0 addirittura tufacei (,ta.lletta a lIord della la·

veria), di caleescisti veri e proprio E' molto difficile trovare un eam~

pione di roecia fresca pCI' 10 studio: di solito la roccia originaria si ri~

vela scmpre alterata 0 pel' processi milleralizzallti 0 di snperfieie. In
genere si 1I0ta una tessitura decisamente scislosa ove il motivo princi.

pale e dato da granuli di qllarzo immersi in un feltro di proc:lotti seri
eitiei cd epidotiei, DOUChe di altri miuerali di alteraziolle.

L'elememo calearoo dei caJcescisti e ovullque trasformato in marmo
o in granatiti.

Al tetto 10. forllluzionc seistosa fa. passaggio ad arenatic seistosc, di

debole potenza, quindi a cOllglomerati color rosa con earattere scistoso,

i quali veogollo a contatto coi calcari del M. Pi.loeca e della Punta Pit
zianti.

La fOl,nazione melamorfica ora descritta, COS! eterogenea nel suo
insieme, colltielle delle grosse lenti caJearee, iudipendenti ulla dall'altra,

Ie quali assieme ai ealceseisti ban no costituito c una trappola» ideale
per I 'arresto della minerllli7,1-uzione.

J calcari del teilo.

I calcari del tetto della formazione C()5titniscono iI :.\1. Pilocea, 1&
Punta Pitziauti e 1& Cima del Monte Genna Suergiu.

Questi calcari baunO" aspetto massiccio, interrotto da deboli giunti
delimitanti grosse banc.ate, cd hanno una potellUl esigua, all'incirca un

centinaio di metri. Attullimente non formano piu un solo banco in
quanto sono stati sezionati da fagUe in tre distinte masse. XeUa parte
superiore di questi calcari si osservano intensi fenomeni carsici, con

foibe e campi carreggiati, mentre at picde della stessa fonnazione, nei
pre-ssi della laveria, sj nota nna intensa. calcitizzazione (per descensum)
dovuta alia rideposizione del earbolUrto di calcio sciollo in quota ad
opera del carsismo.
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Le qllarzifj.

1 filoni di quarzite, data Is loro estenslone, "eogono brevemente il
luslrati in questa capitolo, rna saranno ripresi in seguito, in quanta essi
fanno parte del prooesso metallizzante, eli lntto un illsieme di fellomeni,
in 1lI1 certo qual senso, indipe.ndenti dalle formaziolli geologiehe looali.

I principali filoni di quarzit.e sono sostanzialmente tre; il pill po

tcute eel iI piu esteso e quello che costitllisce il tetto del giacimellto; il

Pig. 5. - S'Areu de Genn&: Cllru: .-elle di quan;ite dilitordllllti, uegli lICisti,

secondo per importauza, si 11'ova sulle l>elldici occidentali del M. Medall
ArenllS e forma il tetto di un 81tro corpo minerario di modesta consi
stenza; il terzo affiorll. llingo 1& carrareccia che dalla miniera di TillY
porta ad Arenas ed e imprcguato di galena. Si tralta di <luRI'ziti bianche
a struttnra un pO spugnOAA, che neUa rcgione di Arenas $ono eosta.nte
mente legate alia mineralizzazione. Velle di quarzo dovute COil oglli pro
ba.bilitn a110 stesso processo si notallo lungo la dorsale S'Areu de Genna
Caru ed in partieolare sullo spulltone strapiombante suUa ,'alletta, su
bito a nord della laveria (Fig. 5).
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La tettonka.

Dovrei iniziare questa capitolo riprendendo I 'annoso problema
-della serie Cambrica, cercando di portare un contributo a favore del

] 'uua 0 dell 'altra ipotesi. Questo invece io non faro, per due ragioni:
.anzitutto ll.vendo studiato la ristretta zona che cireoscrive il giacimento
.non posso trarre delle eonclusioni che appartengono alla geotettonica e
che riehiederebbero ds parte mia un rilievo dettagliato di tutto }'Xgle
;siente; in secondo luogo non ha importanza, agU effetti della localizza
.rione dei eorpi met.aUiferi, che la serie dei terreni sis. normale 0 inver
tita; Is metallizzazione avvenne infatti a moviroenti ultimati e quindi

1e soluziolli trovarono i terreni press'a poco nella stessa posizione nella
<Iuata Ii vediamo ora. SarA inveee molto interessante conoscere 1& loca
lizzazione di certi terreni, che hanno influenzalo 180 deposizione, e I 'au
-damento delle faglie attraverso Ie quali Ie soluzioni trovarollo la via
]lin facile,

Sono d 'aceordo COIl Graulich cbe arenarie, scisti, calcari inclusi, e
.caleari del tetoo non sono altro cbe diHerenti facies di una stessa. sedi
"lllentazione, appartenente a1 Cambrico, mentre il granito dev'essere ri
tenuto senz'altro posteriore, con messa in posto durante il corrugamenoo
ercinico, 0 meglio allCOra aUa fine di questo, E' probabile cbe l'origi
:naria serie sedimentaria (arenarie, argille, marne, sedimenti costituiti
da alternauze di letti argillosi e calcarei) abbia sublto il metamorfismo
.che la trasfonno nelle attuali facies soprattutto durante il corrugamento
-ercinico, metamorfismo che si manifesto pill intensamente longo l'asse
centrale della formazione (forse anche perche qui Ie rocce erano per
natura pin plasticbe) e me.no &lletto (arenarie) ed at tetto (ealean), Le
lenti di ealcari inchlSe (da intendersi come piccole scogliere isolate) su
birollO pin che altro gli effetti mooeanici del metamorfismo assumendo
.al tetto un andamento smuoso conforme a quello conseguito dagli scisti
(Fig. 6).

Che Ulla roccia rigida possa dciOl'marsi in parte come gli scisti che
la contellgono e un feuomeno possibile cbe io bo avuto &ltra volte occa
sione di osservare a studiare. Quando una di queste masse rigide, nel
nostro caso un calcare, viene sottosposta 8. spinte 0 pressioni 00 tutte Z6
porti, ciascun cristallino microscopico della roccia subisce dei movi
:menti differenziali coadim'ati da microfaglie, dimodoccM 18 mass& ap·
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parentemente rigida dhticlle plastica nel suo insieme. Cil> secondo me
zlpiega il discusso motiyo delle rugosita sulla superfieie ealcarea.

Dopo the Ie originRrie roece sedimentarie ebbcro raggiunto 1'as
setto metamorfieo, RYVenlle la messll in posto del granito che determine>
il solle\'smento della serie in un primo tempo e suceessiv&l1lente l'ab
bassamento durante la rase di COllsolidazione. La messa in posto

Fig. 6. - Contatto ealeare llCisti al Iivello + 450. II ealeare (C) 1m ~bito

Ie ,tesee pieghe degLi tcillti (Be), eoaieeM dove vieue a gioruo e dove neue
libemto dalla wltre aeistOlll\ <lhe 10 avvolge, prC6Cllta una superficie ll. rughe,

n llOlehi, a ))rotuberaIac.

del gran ito e la sua successiva contl'azione determinRl'ono localmente
delle fllglie. La linea principale call 'incirca una N-S 0 pili pl'Ccisamcntc
una N.N'V-S.SE che d 'ora innllllzi chiamcro col nome di c linea di
Genua Cant;); questa linea s'individua in posto, ad illiziare da nord,
nella valletta che fiane:heggia Punta zio Emanuele, passa poi sotto la
laveria, ridiscende per I'altra valletta IIi caseggiati di q. 542 e quindi
prosegue verso sud percorrendo la valle fra Punta Pitzianti cd il giaci
mento. La sua presellZ8 presso la laveria emessa in evidellza dall 'andl,l-
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manto dell'immersione degli scisti !ungo la dorsale S'Areu de GCJ;lll&
Carll: infatti, ad ulla distanza di 600 meld daUa laveria, gti scisti hanno
immersione ill 45° verso ovest, a circa 300 metri passano a 50'>, e fra 50
e 100 metri di distanza. ad SOO'. Sull'altro versante della -valletta. 8i os
serva invecc un'immersione di 45"; si lratta probabilmente di Wla piega..
faglia, eon direzione tangente alia fronte del granito.

Esistol1() poi altri due gistemi di faglie ehe in base alia genesi sup
posta. potrebbero iotendersi come radiali: un sistema hs. carattere est·
ovest ed e rappreselltato da due faglie ehe staccano I'Ulla. Ill. Punta Pit
zianti dftl lL Pilocca, I 'altra 18 Punta Pitziallti dsl Monte Genna Suer
gin, delerminando uno spro(ondamcuto a grad-oni dal M. Genna Suergiu
al M. Pi Iocca : alia prima daremo il nome di fagl1a Pilocca, alia seconds.
di fa{Jlia Pitzianli (Fig. 7).

p.Pit:r.i...t,
j

'"

P. Pih,c.u.
j

'"

'$.. $ •••1..
,... _ R~* ..·~~
, . './.<In

Fig. 1. - Seziono N·S a.ttrnverilO i monti Pilocell, Pitrianti (I Geu.ILo"l. Snorgin
(,ee. d~ Ooillef"taldo)

~OD eescluso che la faglia Piloeea prosegua verso est lungo la val
lata passando subito a sud del Monte Medau Arenas.

II secondo sistema ha inycce direzione mV-SE, s'innesta nella linea..
Genna Caru cd iJlteressa. in pieno iJ giacilllento. Questo sistema e eosti
tuito ds. due faglie subverticali una pili a nOI·d cd una piii a sud: Ie
chiamerelllo faglia 'lUwd Arenas e faglia Sltd Arenas. Le due fagUe
banno determinato sensibili rigetti, molto diffieili a ricostruirsi a caUSlL
delle rocce scistose in cui si sono yerificati. Sla di fatto perO ehe il
grande filone di qU8.rzite cbe costituisce il tetto della mineralizzazione
principalc, e neltamente delilllitato a nord e a sud dalJe due faglie: 180
faglia uord delimita. 1& quarzite dalle granatiti, la fagJill. sud In quar
:tite dai calcari.
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Riassumendo i concelti suesposti, si puo cOllcludere cbe 1'evoluzione
gootettonica. di Arenas e avvenuta in tre stadi successivi:

I formazione dei sedimenti (argille arenarie ealcare) ;

tettonica regionale caledonica ed ercinica (sedimcnti trasformati
in argilloscisti, micascisti, calce8cisti);

inlrusione del granito

111 faglie (legate alia messa
in posta del granito);

Genna Carn: tangeaziale

~
Pil"""" e Pitaianti I
nord Arenas radiali
sud Arenas

D metamortlsmo di eontatto ed it prOcesso metallizzante.

La. messa in posto del granito determine. nella formazione di toper
tura intensi fenomeui di metamorfismo di conlatto ed in seguito il pro

-ee5SQ metallizzante. La sUCCessiOllC cronologica di questi fellomeni PUQ
csscre cosl schematizzata.

termico
1" melanwrfismo di eonl(Jito

(pneumatolilico)

no processo metallizzante
(catamesotermale)

metasomatieo

I" - Metanwrfismo di contatto,

11 metamorfismo di contatto si manifestO come metamorfismo ter
-mico e con metasomatismo. II metamorfismo termico interessO particol
larmente i calcari (qyelli Il.ppartenenti alle leoti incluse nella forma.zione
seistosa) cd i caleescisti, trnsformandoli in manni saeearoidi, Allehe Ie
.arcl1&rie, a non molta distan1.& dal granito, presentano ulla eolOl'aziolle
violacea caratteristica, indice di trasfonnazione avvenuta per alto riscal
damento, II metamorfismo di contatto vero e proprio si manifestO invece
un pO dovunqne. Ad iniziare dal oootatto arenarie-granito si rim'en
gono interessantissime masse di skarn con molta magnetite, granato all
<h'adite, epidoto, Illiche calciche, cloritc, pirosseni, wollastonite, Masse
invece molto eitese di granatiti, verdastre, si trovano nelle ricerehe di
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Perda :Manas e nel settore a nord della fagUa c: nord Arenas •. Origi
nariamente 1& roccia che si trasformo in granatite ed in calcefiri era
costituita da una fitts. alternaJlza di straterelli calcarei con straterelli
di argilloscisti: gli straterelli calcarei subirollo la trasformazione in.

granati andradite, quelli argilloseistosi in silicati di alluminio vari.
Spesso nOll e piii possibile riconoscere 1'originaria roccia metamorfica.
.dato l'intenSCt grado di argillificazione, aaolinizzazione, epidotizzazione..

sericitizzazione, cui e stata sottoposta.
Deboli azioni metamorfiche con fenomeni di sericitizzazione lungo

microfatture si notano aneora lungo gli scisti di Genna Carn, Dei pressi.
della. linea omonima a Nord della laveria.

Si PUQ pensare che ad Arenas il metamorfismo di contatto abbia.
agito fino ad una distanza massima di aleune centinaia. di metri da.l

gran ito e, data la qualitA dei minerali formatisi, si sia svolto in fase
pneumatolitica. L'azione metamorfica si manifesto pill intensa in alcuni
settori ehe non in altri, perche i primi dove"\'aDO essere in oomunicazione

col magma granitieo con vie di passaggio (fagIie e fratture, contatto fra..

rocce dure e rocce tenere, alc.) piu facili, ripercorse poi anche dalle soIu
zioni idrotermali: eosicchC, se Ie faglie in loco S0l10 difficilmente reperi
hili data la natura della roceia, souo pero visihili Ie aree metamorfosa.te
per contatto, Ie quali anche se non sono mineralizzate in superficie, rap
pr611entano comunque un buon indizio per Ia 1'ioo1'08.

Il processo metallizzante

Il processo mctallizzante, quello che dette origine ai solfuri, si svol
56 in un periodo posteriore a. quello plleumatolitico, che aveva. dato Iuogo.
ai silicati di contatto ed agli ossidi, pur seguendo Ie stesse vie cd inte
rC$&Ildo gli stessi terreni: ed appartiene allo stadio idrotermale della.
consolidazione del granito. 8i puo dire che il cicIo si apri con Ie quarziti.
Iluoritifere, seguite dai 80lfuri di Ph-Zn-Cu e termino eon quarzo e bari
tilla. I filoni di quarzite spugnosa giunti per primi al cOlltatto fra rocce
rigide, Ie lenti calcaree al 1etto, e rocce tenere, gli scisti al tetto, determi
narOllO una struttura « trappola ~ per Ie successive venute idrotermali,.
dove invece i fenomeni pneumatolitici avevano trasforma.to gli originali.
calcescisti in granatiti ed altri silicati, come in seguito sara ampiamente
iIlustrato e dooumentato, Ia mineralizzazione si presents. 8Otto fonna di.
impregnazione.
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La particolare metallizzazlonc legata a rocce calcarce e silicee pros
i>illle alia superfieie subl ben prE;sto, pel' azionc di aeque vadose rieehe di
ossigeno e di allidridc carbonica, intensi pl'Ocessi di ossidazionc per M
SC€1f.Slttll, per cui i solfuri VCUIlCl'C) trasformati in grail parte in solfati,
carbonati, idrossidi; ossidazione che diminuisce a mano a maul) che si
~cende in profOllditH, fino quasi ad anllullal"Si.

.11 giacimento di Arenas e gli altri gia.cimenti consanguinei limitrofi,
con esame minerograftco dei principali minerali.

Nella descriziOllc del giacimento di Arenas e degli altri giacimenti
collsanguinei limitrofi, seguiro quest'ordinc:

1 II giaeim.ento di Arenas in superficie e Ilc] IWltosuolo;
2 il giacimento di Perda Marras;
3 il giacimento di Pinna Perda;
4 Ie manifestazioni a galena e baritina nella dorsale calcarea

·£lei monti Pilocea e Pitziallti;

5 relazioni genetiche ira i tre giacimenti;
6 - conclusiOIli.

1-. - II giacimento di Arenas

a) in sltpe,,/iew

11 giacimeuto di Arenas si estende in superficie per circa un chilo
metro in direzione N-S cd affiora, data l'illclinazione del versante coill

cidente eon quella del filone, per una larghczza di circa dueeeuto metti.
Per I 'esattezza, si dovrebbe parlare di tre carpi minerari· il maggiore,
di forma filoniana in ganga quarzitica piii 0 meno fluoritifera, e com

preao fra Ie due faglie Nord-Arenas e Sud-Arenas j il secondo per im
portanza, di forma colonnare, eostituisce Ie granatiti metallizzate a nord
della faglia nord-Arenas j il terzo m~no couoseiuto, si trova nei calcari

e scisti a sud della faglia sud-Arenas (vedi figg. 2 e 9).
II corpo principale, compreso fra Ie due fagUe, dato l'intenso grado

di alterazione ed i profolldi scavi a gradinata, e mal rieostruibile al
l 'esterno. n filone di quarzite appare all(~ora piii. 0 mello integra sulla

dorsale del giaeimento j verso ovest e8tato asportato dai lavori di scavo,
verso I$t non si riesce piiI a comprendere la SUR posizione, data i detriti
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<lelia ,'aUeUa di Tiny e la fitta "egetazione, II filone ha lUla potenza
masshna di una trentina (li metri e minima di 4-5 metri ed e iuelinato,
come tutta la serie, verso ovest di circa 40". AI tetto po"a gli sc:isti, al
letto i calcari marmorizzati. La serie ricostruita ha press'a. poco I'allda
mento ilI11strato neJlo schi7-Z0 della Fig, 8,

n minerale dello' scavo c illtellsamente ossidato. Di tratto ill tr8tto
si possono allehe trovare dei eampioni sfuggiti all 'alteraziolle, sopmt
tutto galena: rna I 'esame micl'oseopico avverte eh(' solo in appa.relllm
sono integ-d, 1lJ('lltrc lungo i piani di sfaldatm'a ovunque si nota un inti
-piente fenOlllello di solfatizzazione (Il.nglesite). Notasi, semp"e 11ei riguar-

•
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(no. d~ Colbertalllo)

Fig. 8. - Setione geologiea WoE aUnn-el1JO il giaeimento di Arenas (_vo
Il giOnlo).

<Ii del solful"o di piombo, che !Ie C alta la percelltuale eli cerussite, non
meno bassa equella eli 8llglesitc; seziolli luciele di galena banno rivelato
appuuto la presenza di molta 3llglesite.

Fra i vari prodotti di ossid8ziolle oltre a quelli fondamcutali ora
citati, cerussite cd anglesite, si 1I0tano smithsonite, idrozincite, limonite,
{)Cre manganesifere e antimonifere nouehe mimetite. (1).

Dal punto di vista genetioo si tratta ill un giacimemo d 'a1terazione
di solfuri primari, dovuto all 'azione discendente di aeque vadose rieche
di ossigello e di allidride carbonica. Eseludo ebe a questo proeesso di alte-

(1) eavinato eita la presen~a dei IIeguenti mineraJi:
~lIarllO, CtlQliltile, prodotti argil108i, ;ferid/e, Mntronite, magnetite, limQn.ile, mna·
lite, barite, ge;f,fO, gllllnla, blenda, jamtlOnite, smitllsoniie, ceru.tlile, ma8.ticot, platt·
1IerHe, oo!<:edOlliO, mimeiiie, 8ol/tTti d~ /erro, grallQ/i, .irllMl, onglelite, ;fol/o libero,
a.zurrite, maklchiie, ea.leantite, piri/e, pillmbo-jaroeite, linarite, or.t/l'ft.Opiritll, clo
rite, OCre a'l4.HmOJli/ere, bow.l'1WllHe, Qudli IIeritti in eorsivo IOno ,tati pure rille(ln
t1"ati &oeb~ da me, a eui peril debbo aggillngere i segueoti; ealeopirite, argento na..
olivo, freibergite, tetraedrite, eovellina, pirrotina.
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razione abbiano eoucorso auche soluzioni idrotermali c per ascensum :t,.

come ha supposto Cavinato, in quanto nel sottosuolo it fenomeno emolto.
piu &ttenuato fino a mancare del tutto: blenda e galena inIaUi nel sotto
suolo sono dei solfuri pressocM integri.

II secondo corpo minerario, come importanza, si trova nelle gra
natiti a nord della faglia. Nord-Arelfas (vedi panorama in Fig. 9).

flo gil illustrato lit. formazione delle granatiti per fenomeni pueu
matolitici che hanna interessato gli straterelli calcarei dei calcescisti
trasiormandoli in un agglomerato di granati tipo andradite ed in altri
silicali di calcio (caso di sostituzjoue selettiva). Aile granatiti 8i asso
ciano argilloscisti, scisti qllarzoso feldispatici ed arenacei i quali tutti
hanno subito intense trasformazioni durante 1& snccessiva fase metalliz
UUlte idrotermale. Le formaziom scistose sono state ridotte a prodotti
caolinici, epidotici, cloritiei; Ie granatiti inveee hanno eostituito una..
speeie di c: filtro.trappola ~ per i solfuri; questi sonG penetrati attnv
verso gli spazi intererista.llini, fra granato e granato, depositandovisi
ed alterando pebolmente 1.11. superfieie dei granati eoi qua1i SODO venuti a.
eontatto.

Per questa mineralizzazione sono state studiate al mieroscopio Ie-
seguenti facies;

]) mineralizzazione nellc granatiti;
2) milleralizzazione in rocce verdi;
3) rnineralizzazione in rocce biancastre (caolinizUlte)j
4) mineralizzazione nei calcari marmorizzati.

1) Mineralizzo.zimte 'JIeUe granaliti - In sezione lucida si osserva.
una costante associazione galena-blenda rossobnma, leggermente m&r

matitica, ambedue sempre in abito allotriomorfo rispetto alia ganga eel
in percentua1e pressoche equiva1ente. La galena quando si trova in p1a
ghe maggiori non e mai pura, rna iuclude innumerevoli resti di ganga..
Certe volte 1& galena contiene rllri smistamenti di un materiale mono
metrico, bianco, con potere di riflessione molto alto, classificabile come
argento 11Q,tWO. Dopo attacco chimico 1.11. galena lascia scorgere una sin
golare c: struttura a f8VO:t, con maglie esagonali, che fa pensare ad un
processo di ricristallizzaziolle, ed inclusi di letra.edrite argtrttifera ()
freiher-gilt. L'argento 8i troy&. quindi nella galena sotto forma di argenf..4>
nativo e solfosale neUa freibergite.
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Nella blenda si notano smistamenti di pi,.rotin(J. in forma di liste
relic aUullgate Dei pia.oi di sfaldatura, il che indica una. deposizione a
tcmper/l,t.ura piuttosto elevate. (fra cata e mesotermale).

La pirite nOll e abbondallte: di solito sostituisee ed ingloba molta
galena.

La paregenesi dei sol.furi equella normale che si osserva uei giaci
menti di origioe magmatica.

1 - blenda
2 - galena.
3 • pirite

Fig. 10. - Pln.ghe (li l!erusaite trlUlformatn in galena dlllla reaziollEl eon

Na.S (rone bianehe) fTa erilltalli di quarzo e silicati (colore grigio). Anehe

qui !'oljginaria plena era allotriOO1orfa e post.eriore ai mine:rali della gaDg&.

2) Mi1lcraJ,izzozwne in rocce verdi - Le sezioui lucicle di qucste

rocce di solito nOll contcngono aleun minerale 0P8(:-o, ma dopo atlacco eon
Na.2S riv£'lano 18 prescm.l\ di molta cerussite (Fig. 10). Le sezioni sottili
lasciano :Ilvece scorgere tin mll.terialc_8Iteratissimo in cui si t·iesee ancora.

a vedere resti di granato, talvolta sostituiti da quarzo.
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3) Minerolizzazlo-n~ in rocco!: bwncastre (caolillizzate). Le rocce
lliancastre si presentano mineralizzate soltanto a piritc, eribrosa, inelu
dente piccole qU81ltita di blenda. La cerussite risulta assente. In altri
-eampioni si nota aneora uua tessitura deeisamente scistosa caratteriz·
.zata da molti gra:nuli di quarzo orientati in un fcltro di prodotti serieitici
~ di varia alterazione.

4) MineralizzazioM nei calcari tltarmorizzati. I calcari che 8i tro
-vano a.1 letta delle granatiti incluse nei calcescisti sono stati trasformati
in marnl.i saccaroidi e auche mincl'alizzati. La miucralizzazione aVVCl111C

in parte per S08tituzione, in parte auche in fanna eli venc. Sono relativa
-mente comuni anehe vene della potenza di 10-15 em. eon quano aile sal
baude e baritius al centro.

In eomplesso possiamo dire ehe il corpo minerario I [ e caratleriz
zato da una mineralizzazione a soUnri misti ave galena e blenda si tl"C)+
vano pressoc.he in parti uguali, accompagnate da poca pirite. DeUa mi
neralizzazione riehiama come quaJiU queUe che deseriveremo in seguito
per il sottosuolo.

II III corpo tninuarW, illdividuabile «in loco» per Ill. presenza di
'Vecchi lavori, non c stato studiato data I'impossibiliti\ di potel· Iwere R

dil>posizione dci cnmpioni freschi.

b) net sottosuolo, Uv. 450

Com.inciamo Ill. descrizione dalla zona nord delle ricerche, dove sonG
localizzati i cosiddetti «tllist~».

11 fatto pili rimarchevole in questo settore ela presenza di una faglia
.a direzione NlOOW completamente negli seisti. fA faglia per di pin e
mineralizzata (potenza un paio di metri) a solfuri misti. L'aspetto del
l 'ambieote riehiallla queUo osservato a giorno neUa valletta a nord della
laveria dove e sUllo riscontrato it passaggio deUa linea Genna Caru. E'
probabile che si tratti dello stcsso sistema tettonico; lila I 'ultima parola
in proposito non si puo dire finchC non vern\ fatto un eoUegamellto
topografieo con I 'esterno.

Lo studio microscopieo dei campioni pone in evidem:a una minera.
lizzazioue con galena prevalente. Questo minerale il sempre allotriomorCo,
trovando la sua serle fra i vani lasciati dai cristalli prisma.tici dei vari
silicati. Di solito e sano, ma talvolta presents. deboIi processi di cerllS
sitizzazione. La blenda e di tiro marmatitico COil scarsi 0 nulli riflessi
interni; nonnalmente e inclusa. nella galena e presents. smistamenti di
pirrotina 0 forse ancbe di calcopirite nei suoi piaui di sfaldatura. La
])irite, quando compare, e pieua di inclnsioni di galena e talvolta anche
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di blends, ds interpretarsi come resti di sostituzione. Si nota. anche una.
certa. quantitll di q'uarzo che sostituisce la galena. E' possibile stabilire
Is seguente paragenesi : silicati --? blenda ..... galena ..... pirite ..... qua.rzo~

Nelle tavole fuori testo si trovano illustrate Ie associazioni di mine..
rali ed i fenomeni paragenetici ora descritti.

Nella traversa 11. 2, pin a sud, cui come posizione in superficie cor
ri8pondono Ie granatiti, si nota in genere una mineralizzazione diffusa,.
yltidata dai piani di 8cist08itil, 80ttO forma di venettine. I minerali sonl).
blenda marmatitica, galena, pi rite, quarzo.

Fig. 11. - Galena (biRlleo) viene ll()fItituita da quarf.() (grigio lICuro) . Nieol
parallel.i. 12 mjm _ 50 P.

Pili a. sud ancora, Is traversa n. 3 tocca I 'estremo nord del filoue d.i
quarzite e presents una disereta mmeralizzaziolle, caratterizzata ds una..
sssociazione blends gal.ena. iii'\. blends cdi tipo marmatitico, con riflessi
interni rosso-brul1i, cOlltiene frequcnti smistamellti orientati di tetra··
edrite a.ssoeiata a pirrotina 0 di sola tetraedrite (Tav. II, fig. 1.2). La.
galena e sempre allotriomorfa fra i silicati e viene sostituita da quarzo:
daU'esame della disposiziol1e delle [igure triangolari non si osservano
movimenti posteriori alia sua deposizione. La Fig. 11 fa vedere galena..
parzialmente sostituita ds quarzo: 1'ingrandimento e tale che 12 m/IQ.
della. foto corrisvondono a cir~a 50 Jl.
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Pili verso sud Ie traverse 4 ~ 10 seziollano ripetutamente it filone
'1:li quarzite, che ha una potenza massirna di una ventina di metti, e ehe
'Qui, dato il sufficiente grado eli freschezza., si presta ad UIl 'esatta ricostm·
·zione del motivo geologico e mineralogico, come appare neUa Fig. 12; al
letto stauno i ca.lcari marmorizzati, al tetOO gli scisti non alterati con vene
di sGlfuri piit eli frequente lungo i piani di seistosita, ma auche traver
salmente lungo piccole fratture; il fHone di quarzite prcsenta due carat·
teristiche salbande d'altcrazione: caolinizzazione llegli scisti a.l tetto,
minerali ossidati (per descellsum) al letto. II minerale si concentra nel
Iilone di preferellza verso il letto.

Fig. 12. - Sezione attraverllO il filone di quanita al livello 450.

Lo studio microseopieo della. quarzite mineralizzata permette di sta
'bilire quanto segue: innanzitutto si fonno wqltarzite eon una tessitura
spugnQSB., piena cioe di piccole caverne per 10 pill comunicanti fra loro
-e costituenti delle microgeodi tappez.zate di cristallini di quarzo 0 con
una struttura granulare caratterizzata da un aggregato di individui in
forma alhmgata, senza abito esterno definito; poi giunse la fl'uorite, di
·colore giallo verdolino, che riempi una parte delle cavita e subi iu seguito
.a.nche una debole frattu'razione; qUilldi un po' di blenda con smistamenti
di pirrotina, e poi la galena che oecupQ gli spazi rimasti liberi fra

"1& quarzite e 1a fluorite e Ie fratture della fluorite. Quale ultimo
soIfuro comparve la pirite che sostitui una parte della galena. La quar
.zite epin compatta verso i1 tetto del filoue e pin spugnosa verso illetto.
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il ehe potrebbe dar ragione del maggior addensamento di solfuri yen;<)
la salbanda inferiorE' del filone. La paragenesi eauoque 18 seguente;
quarzite --+ fluorite --+ blenda --+ galena --+ pirite.

La galena e ovunque riooperta da uno straterello di anglesite (18.
cerussite epin rara).

Sovente il calcare at lello presents delle gibbositA oontro 1& qua.r

tite, di eui ho giA parlato a pag. 181. Si poteva pensare a.nche ehe Ie
rientranze nel calcare fossero dovute ad un fenomeno di sostituzione,
rna 1'osservazione di dettaglio esclude questa. ipotesi. InIatti iJ calcare
risulta soltanto un pO alterato, mentre il piano limite con Is mllleralizza
zione e netto. Questa. si illizia. con 1Ul letto scistoso sostituito selettiva-;
mente da. millerali in prevalenza della ganga (quarz;ti), cIa. prodotti di
ossidazione (per descensum, com,e gia si disse) e da ulla v8rietil. di sHire
colloidale, COllfel'mo pertanto ehe Ie pieghe del calcare debbono Ill. loro
esistenza aUe aziOlli dinamomctamorfiehe che eorrugarollo gli scisti.

Piu a sud anoora, Ie traverse 16-16 1/2-17-18 inquadrallo nuova
mente iJ filone che ricompare secondo una. lente,

Alcuni campioni prelevati aHa tr8yersa. 16 1/2 dimostra.110 che in
questo settore Ie aziolli ossidanti, ehe banno trasformato il giacimento
in superfieie, sono ancora molto sensibili. Si Dota infatti galena in &VaD
zato sta.to di solfatizzazione, speeialmente lungo i piani di sfaldatur&
(Tav. II, fig. 3) ed abbondante aolfo collQidale, melltre sono rari grnnu
leW eon colore di rillessione bianco forte ad alto potere di riflessione.
isotropi. riferibili ad argento 'Mtivo. Prodotti limonitici, argillosi, caGli
niei eompletano il quadro mineralogico in questo sellore.

CQneluS'ioni suUa mineralizzaztone- flU sottos/lolo, - Daile osserva
zioni geominerarie effettuate nel sottosuolo e OOcroscopiche su campioni
di minersli prelevati nel sottosllolo, si PUQ coneludere che Is zona dei
misti, il minerale della traversa n. 2, Ie Ienti di quarziti mineralizzate
delimitate dsBe traverse 3-10, 12-14, 15-18 presentsl10 tutti 10 stesso tipo
di milleralizzazione e si trOVSI)O tutti sullo stesso allineamento che in
sostsuzs coincide sia per la dirczione che per I 'ubicazione col passaggio
c in loco:t della linea Gen-na Cant. E questo, a 000 avviso, ~ un riaulta.to
molto importante che dovrebbe gllidsre Ie ricerche in avvenire, in quanto
i corpi minersri ors esamina.ti non restano pin dei corpi isoIati, rna fanno
parte di un sistema, cui la tettonica dette la possibilitA di sviluppo, men·
tre Ie rocce incassanti favorirono una forma pili ma.ui~eia at eontatto
con Ie lenti ca]caree, e diff1UG negli scisti.
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GitlcimeJllQ di Pel'd" Mal'J'lIN.

11 giacimento di Perua Mar-ross si sviluppa in destra ed in sinistra
del Rio olllonimo con due corpi minerari nettalllcnte distinti sis come
forma che come assoeiazione di miner-ali. II piii occidentale ~ watti
dovllto a sostitllzione selettiva di calcescisti e ad impregna.z:ione di gra-.
llatiti ~corpo miner-ario 11. 1), queUo orientale ad intprog1l<l2wne di lUll!.
quarziie a eontatto eoi ealcari (corpo minerario D. 2) riproducente, in
mislira molto pilt modesta, i1 motivo del corpo minerario n. J di Arenas.

Un profilo aUrllverso il rio e. rappresentato nello schizzo della fig. 13.

w E

...". _·...n ...

• • co.,. _ ...
-'

Fig. 13. - &chino geologico attravereo Ill. valle del Rio Perda MarrlUl, eon
1'andamento dei terreni e della mineraliuazione.

Dei due corpi minersri il piii importante mi sembra Quello occiden
tale, che presenta caratteristiche geologiche e mineralogiche molto simili
al corpo mincrario Il. 2 di Arenas. La mineralizzazione ea.vvenuta. nelle
granatiti e nei ealceseisti e calcari marmorizzati; in questi calcari, so
prattutto verso Ia sommita della eollinetta, compaiollo delle breeeie cal
carce mineralizzate in cui gli element! calcarei hanno forma di lenticelle
isoorientate, COS! da rieordare la tessitura gneissica (Fig. 14).

Tn sostanza si traUa di calcescisti in cui eavveuuta una sostituziOlle
selettiva che ha risparmiato soltanto alcuni clementi calcarei. II cemento
della breccia e eostituito da quarzo, magnetite in cristaUi anche idio
morfi, blenda, galena e loro prodotti di ossidnzione, granati. Nelle gra
natiti invece si nota di preferenza galena a struttura cristallina con in·
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eipienti fenomeni di solfati7.Z8zione lungo piani di sfaldatura. e eon
inelusioni di blenda.

Nel sottosuolo abbiamo visitato lavori ad est del pOZ1.O Lheraud
ehe dovrebbero inquadrare il proseguimcnto in prolonditA del corpo
n. 1 di Perda Marras. I lavori 8i sviluppano fia calcari e calcescisti nei
quali il minerale (galena soprattutto) si trova in vene tonuose (forse
probabili piaui di seistositil) con caratterc di SQstitllzione.

Fig. 14. - Brettia. clllclU"C1l ad dementi oricntati, eon cementa di IIOlfuri,
jlfetlSO III eimn della COllillcttll Perdn Marraa.

Meno interesse, ahucllo allo stato attuale delle rieerehe, oflre it
corpo minerario n. 2 il cui schema corrisponde 81 corpo mincrario n. Ilo
di AI'cuas: quarzite mineralizzata HI tetto, calcari marmorizzati 811etto.
Mentre ill superficie il corpo minerario e stato ridotto neUe proporzioui
dalle azioui disgregatrici degli atmosferili, non e escluso cbe in profon
dita possa ritrova.rsi con uno sviluppo aucbe maggiore.

In sostanza si puo concludere cbe a Perda 1\1arras hanno avoto
luogo delle mineralizzazioni molto simil.i a queUe di Arenas.
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.3. - GtacimflNto di Pinna Perda.

Nella zona ebe circoscrive il ~';aeimento di Pinna Perda non bo
eseguito aicull rilie"o esterno: mi sono limitato soltaolo aUo studio di
eampioni raccolti nel sot108uolo e Ilegli affioramenti.

II motivo geologico minerario 5i osserva bene a giorno nell 'affiora.
mento di quota 492; e un motivo che ripete fedelmente quello deseritto
per il corpo minerario n. 1 di Arenas, come appar(' daUo schema ripol"
"tato nella Fig. 15.

Lo sviluppo in altezza della. mineralizzaziollC fioora conosciuta edi
cirea un centillaio di metri e sembra che esistano due £iloni di quarzite
mineralizzata.

Fig. 15. - &hem.. della mineraJ.i..u.azione ill Pinna Pelda.

5i tratta quindi di COl'pi minerari sufficicntemente estesi e certa
::mente di interesse ecollomico non trascurabile.

Di questo giacimento sono stati studiati COil dettaglio i minerali
dell 'affioramento di q. 492, particolarmep.te quelli neUe granatiti, Ie
associazioni blenda-galena, i minerali di rame.

Lo studio delle granatiti di Pinna Perda e risultato di estremo in
teresse pea' comprendere Is. meta!logellesi nella regione di Arenas. IJo
granatiti lSOllO cbstituite, come 81 solito, da aggregati di granati tipo
andradite, d 'un colore giallo verdolino caratteristico; nel suo insieme
queste rocco risultano molto por~ per Is formazione di innumere\'oli
spazi intercristallini fra Ie faeee dei granati a ridosso gli uni sugli altri,
impossibilitati a combaciare soprattutto per In difCerente orientazione
nello spazio dei singoli cristalli.
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La metallizzazione idrotermale per-meO Ie masse delle grauatiti fra.
gli spazi illtercristallilli dei granati, sostitui 18 calcite do\'e e'era e
riempi i vuoti depositfilldo blenda, galena, calcopirite, quarzo. JI bordo
dei grallflti sporgenle vel'SO Ie mierocl\vita ha sublto un'altera.zioue da.
parte delle soluzioni metallifere circolanti, che si tradusse in una zona
tura secondaria molto caratteristica (Pig. 16).

Fig. 16. - Miueraliuazione nelle granatiti ill Pinna. Perda. 8i vooono
malto booe i gran-ati (0), con netta WOltUn. VeTllO Ie mieroc.ariti., ed il mine
rale (blenda, eolor DUO) tbe riempie qUetlt.'ultime f168ieme ana ganga. Be-

ziGne IJOttile, meal pal'311elli, iO X ein:a..

IJ'osservaziollc d'un tale fenomcno permCHe di c1assificare sicura
mcnre il giacimento come c; plleltmatolitico di crmtaUo~, sottogruppo
«di Iralls1.zWne. (catamesotermale). Un motivo mineralogico }lili com
pleto di quello rapprescnUl.to nclla Fig. 16, si pub vedere nella tal'ola IV.
La blends e di tipo msrmatitico e (:ontiene numerosissimi smistamenti
di ealcopirite nei snoi piani di sfaldatura nonche plaghette di ealcopi
rite <luaH resti d'un processo di S06titllJione (Tal'. U). La caloopirite e
associata aHa blenda ed alIa galena, sempre ubicata negli spazi intereri
stallini, e si presenta in plaghe di varia forma, Illai in abito definitG. DL
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solito e alterata. ed in questo caso si scompone ill calcocite e limonite
(Fig. ]7). Un millcrale 8ccondario di fame abbastanza frequente e la
covellina; malachite e traece di azzurrite sono pure comulli.

Mollo interessante, per i1 suo particolare 8\'iluppo, e Is. millcraliz
za.zioue in .quegli seisti che. sono eostituiti da una fiUa alternanza di
straterelli calearei e argillosi. Gli straterelli ealearei sono stati t.rasfor
mati in granati, quelli scistosi in silicati varL

llg. 17. - Caleopirite (wIle bianehe, Cp) per alterarione 8i aeolllpone In
eaJeoeite (Ce, WDe eolor grigio Mll'int.emo della ealwpirite) e limonite

(LtR, wlor bianco grigio).

1 solfuri hanno prE'SO sede sohallto fra i grallati, disperdendosi cost
notevoLmente. La. micrografia composta riportata nella tavola ITT mostra
chiaramente I 'alternanza di slraterelli COil grlluElti mineralizzati e eon
seisti metamorfosati sterili

II cicIo della mineralizZllzione fu chiuso da una "enuta di quarzo
che cementa Ie fratture, preceduta da un debolissimo movimento.

La paragenesi dei minerali ricostruita attraverso Ie numerose se·
zioni studiate e la seguente:

ealeopirite ~ blenda oon smistamellti di ealeopirite ~ galena ~ pirite.
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11 giacimento di Pinna PerdB. offre uel suo iusieme una buolla mi·
neralizzazione, sufficientemente estesa COll un qUad-TO minerogenetioo
.analogo a <Iuello osservato per gli altri corpi minerari di Arenas. Sol·
tanto ill piil e dft rimarcaL'c Ull seusibile &umcnto della pCl'centuale di
,rame, sia sotto forma di calcopirite che dei suoi prodotti di alterazione
(calcooite, covellin~ malachite, azzurrite).

Qllarzite SltU4 strada Tiny-Arenas. L'affioramento di quarzite mine
ralizzata a galena.. da me rintracc.iato lungo la strada Tiny.Arenas,
merita qualebe attenzione: potrebbe essere anebe iI prosegu.imento ,'crso
.sud del !ilone di quarzite delle ricerehe Perda i\(arras n. 2. In tale caso
Assumerebbe una importa.nza maggiore.

4. - Ma,nifcstazwni a galena e baritina nella dorsale calcarea dei monti
Pi10cca 6 Pilzum (1.

Nella dor-sale calcarea che costituisce it tetto della formaziolle me
tamorfiea di Arenas, vale a dire nelle scogliere dei monti Pitzianti e
Pilocca, si lIotano gli ultimi eehi del processo metallizzante, con "'ene e
plaghe di baritina aecompagnata da galena Sono manilestazioui di
.scarso interesse eeonomico (aUo slato aUuale delle rieerche) perche
motto disperse. In modo pariicolare ho studiato iJ minerale della ricerca
situata nel versante Est del ?II. Pitzianti: si tratta di una mineralizzE\.
zione, in forma di vene nel calcare, prodotta da una fronte di sostitu
ziolle COli baritina. prevalentemente granulosa, cui i! seguita della ga
lena ubica.tasi di preferenza fra i valli dei granuli dj baritina IWlgo la
"Vena.

5. - Relazioni gene/ache Ira, giaciment..

Lo studio di dettaglio ora riferito attraverso Ie sezioni geologiche,
Ie descrizioni dei minerali e Ie numerose micrografie, porta alia collclu
lSiolle che i tre giacimenti di Arenas, Perda. Marras, Pinna. Perda e Ie
manifeslazioni dei monti Pilocea e Pitzianti fauno parte di lUI unico
process<> metallizzante iniziatosi con una fase pneumatolitica. e co:,"clu
sosi con una fase idrotermale a. solfuri. E questa constatazione edegna
del massimo rilievo in quanto Ie a.ssociazioni dei minerali sonG Ie stesse,
sia ad Arenas (nel 8Ott06uolo) cbe negli altri due giacimenti, se si tra.

,;SCurano alenni minerali di rame a Pinna Perda
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Manea. forse una continuitA ein loco. dei corpi minerari in quanto
questi si sonG formati dove bauno trovato Ie rocce pin favorevoli: filoni
di qU8rzit.e, lenti calcaree, calcescisti e scisti oostituiti da un 'a.J.tera.tWL
d.i straterelli ealcarei ed argillosi. I filoni di quarzite haono trovato
sede pili facile 81 limite di rocce dure, i calcari, e di rocce scistose, gli
argilloscisti, quale naturale soluzione di continuitA nella compagine me
tamol"fica.

Conclnsioni.

Riassumendo i risullati doUo studio mineralogico, geologico e tet
tonieo, possiamo ora sintetizzare in un guadro abbasumza eompleto Ie
fasi tettooicbe, metallizzanti e 18 paragenesi dei minerali di Arenas:

1° - fOrm8l!:ione dei sedimenti (argille, arenarie, calcari)

Genna. Caru, Pilocca, Pitzianti~

Nord Arenas, Sud Arenas

IIo - eorrugamento regionale
intrnsione del granito

rlIo fonnazione delle faglie do
vute alIa messa. in posto del
granito

~ sedimenti trasformati in argillo
~ scisti, mica.scisti, calcescisti

I
IVO - Processo metallizzante pri

mario generato dsl granito }

(p............m) \

pn-eILmalolilito di eon.latto

skarn a magnetite, granatiti, si.
licati vari (pirosseni, vollastoni
te, epidoto, miche, cec.) .

idrotermale (cola· muoterrnale)

quarziti, solfuri e solfosali, alte
razione dei silicati

Vo - Prooesso di alterazione seo
condaria
(per descensum)

Solfatizzazioue e
zione, idrataziolle
primari

ca.roonatizza
dei miuerali-

Un dubbio rimane sull'eta delle quarziti: esse infatti contengono
quautita di fluorite cbe nel corso deUo studio bo dimos1rato esser pre
sente aucbe negli skarn di oootatto di Sella Medau Arenas. Pertanto
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con si puo escludere che Ie quarziti -possano appartellere aUa fase puen
matolitica; gli clementi 8 mia disposizionc DOD sono sufficieuti per de
eidere in merito.

L'andamcnto della paragenesi e it seguente:

Catt~po di !ormazione.

pllcumatolitico di
eontatto

cata.-mcsotermale

0jl magnetite
2 granato andradite
3 silicati vsri

I 4 quarzite
5 fluorite

\

Jj arsenopirite (tracce a Pinna Perda)
7 calcopirite
8 bleuda con smistann:lnti di pirrotiua,

(

di ealcopirite, di tetraedrite •
9 galeoa COIl smistamcnti di Argento ua

tivo e di freibergite
10 quarzo + pirile

meso-epitermale III
l L2

bariti1l8
galena II-

Tutte Ie SeziOlli s!udiale (una sett311tilla) hanno dimostrato che i
winerali DOll hanoo subito deformaziOlli sensibili 0 cataclasi dopo Ia
loro deposizione, il che oon[erm& che Is. metallizzazione e an-en uta a
1.ettonica locale ultimata.

In base a. queste osservazioni, i giacimenti di Aren&!> possono es

sere classificati come p"1leltmaIQUtic~ di. contaHo, sottogruppo di trami

zlone (eata-mesotermale), con forme filoniane, d'impregnazio-ne e di 80

8tituzw'1le. Essclldo Ie fasi metallizzanti legate al gran ito di 'finy, I'epoca

della formaziOllc dei giacimenti deve iutcudel'si ercinica.
Nel suo l&voro SU Arenas il PI"Of. Cavillato scrivcva: «se.si potesse

stabilire che i due fenomelli della formazioue del crostone di eontatto e

della mctalliz7.8.zione fossero distinti, e ebe si potesse auche assegnare

caratterc mesotermale alia. coneentr8.zione utile, sa ne potrebbe dedurre

18 possibilitA, IlOIl dieo la probabilitA, di fenomeni mctallizzanti anebe
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jn altra parte dell 'area, che 8ta intonio ai graniti _. II mio studio ha ef·
Iettivamente dimostrato J'csisteoza di due processi sicuramellte distinti,
il ehe torna a [avore dell'ipotesi che 18. zona di Arenas rappreseuta
-un 'area mincralizzata del piu grande interesse sia per quanto gill noto
.sia per quanto aneora rimane da conoscere.

llilline di Boibl, Cote dd Predil, ~r.ro 1957.

(fotografie e micl'ofotografie dell' Autora)
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mw,roora/i4 d~ 8ftWni It/cide

}'ig. 1. _ AHOciar;ione galona (bianeo) _ blenda (grigio thiaro) nella gaDga Ilili~

eatiea (grigio seuro). I solturi 8000 allotriomorli ri8p6tto alIa ganga,.
hanno o«upato cioo spazi inte~rilltallini fra minerali preetliatooti - Ni
eol paralIeli, 400 X eirea..

Fig. 2. - Gnlonn (fondo grigio bianco) contenonte IImiltameuti di Ag nati'l'O (pta.-
ghette pill bianclJe nella galena) - Nieol paralleli, 400 X circa.

Fig. 3. - Rapporti pe.ragenetiei pirite-galena. La pirite· (bianco), automorfa, aom
tuiaee la galena (grigio) include:ndonG alelUl.i reeti. IJIgrandimento eirea.
400 X.

Fig. f. - Galma (bianeo) allotriofmorfa fra i eristalli priunatici dei lilieati..
(grigio aeuro). Altro esempio ehe doeumenta. una metalliuasiooe poste
Tiore ai 8ilieati. Nicol pa.l'alleli, 400 X circa.
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~'iR'. I. - Smistnmeuti l1i Ilirrotin:l (P) t' tl'lm('(lritl' (T) $f"rOlulo li~tl'rdle (lJial1'
dll') 1I11i1l..... IC' IO(-i lli;llJi ,Ii "fllhlllllJr:. ,1 .. 1111 IIleud:> (e:,,"I'O geigio j;('ue,)).
Xil'"ol 1"1r:,llt'li, _n'u;ollt' in olio di ..",Iro, 600 X ~i~:>.

FiJ{, 2. Srtlist,ul1l'llli <1i tctmfilrit ... (mllechiolilHl hiolLche) Ir:'i piltl'i ,Ii sf:>I,I'ltum
"l'II:1 blcudn (eOrllllO J{rigio ll<'lUO), ,Irlb qunl!' ~i ,,~'orgorro, Vl'r dh'{'r~o

rilil'\'O, Ie Inlllt'lIl' ,Ii g(,lll;u:l~iolr{, polisiu\{·tic:r. Nit'ol l'HrlOlIC'li, os",'r''',r·
ziouC' irr olio .Ii el'<!ro, 600 X dren.

~'i/.:. 3. - GIIIt'Il;1 (bi'llleo) eou illcil,il'ult' prOl':ffl8O IIi 1I01frrtin'lr.iOlll' (auglrllitt'.

li1l('o{' tolor grigio) IIlIlJrO i I,i'''li di "raldlllllrn. Xieol 1,;>rnlleJi, 1,,0 X N~"

t'ig. 4. Blt'nd:l (tnmJlO R'eigio ~lJro) eon $!lli~tnnll'llli finig"imi ,Ii ':tltOlliril~

(puutitli !>innel,i) e eOIl 1,lllglrett~ .Ii enleopirite (maeehiolilll' l>i:ltlehe)

'1unli rt'~ti .Ii ttl' I'rtlN'~~O ,Ii ~o~tilllZio,,('. :-lieol l'"rllll.'Ii, 4nO X ~jr~"

(PillUIl P,·..la),
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.\Iiuogrnfia c-Ol1lpo~tn, fomHlla dn I, llIierografie lK'lIIJ1liC'i, di un" llel:iouc Inc-hi",

m·..,llle il compilo di illuslnlTe Ill. llIil1enl1i~ul~iolle neg-Ii !Joeiali originnriamenlc eOllti·

tuili da llu'altcrllllnZlI <Ii 81r"tcrelli ClIlClirei c <Ii argilloileisti. Gli BtrllUlrclli culearci

!lOno stnti ttasformllti in granlltil.i e auccl._i"llJI1Cllte illlprcgnati <Ii galella. Ln lleric

t1i miu'ogr:lfic e prClJ,;l normnlmente alia !JoeiatOllila. La gnlenn (granuli e mauhiolillc

binnc-h~) i...:prcgu:l i gr.lnali (figure poligCIllali grigio ehiaro) i qunli Ii altemano n

zone grigio !Joeure di silieati alerili. Xic-ol l'arall~li, 50 X eiru.
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lji:ltinu;1I10 IIi Pinn:l Pertln, millernliu.Hzione nclle gmnlltiti (n!<'li ""che II I'~g. :!6).

[ 80Ifuri (ill ncro) eo~titll;li <Ill Llcllfl:l, gnlenll, enleopiril\" e Ia loro j{"ngH prcvalellte·

mento qllHnOll:l (ZOllO bi'lIlehc), oeeulllllLo gli Il-IJwti iulereri~tllllini fr:l i gnHluti di lipo

tllldmilile e penelr>(IIO 'u,che neUe loro ,uierofrallllre. I margin; tlei grana Ii l,re!leul;UlO

lJIh'oltll Unn EOnaturn IIC«Ill<i:lria dO\'Utll all'adolle delle soluEioni idrotenmlli appor

tatriei d<.>i ;,oJf"ri in un I)('riodo posleriore :,Il:l fOnll:l7.ioll(' dei grnn:lli ~t<'Ni. Til'ieo

'-'lIempio di u" gillelrUcuto .IHlCtl1l1(,lolilieo <Ii eOllt.1ttO" sottogruPl1O • ,Ii tnlll~i.

"ione ... Sezionc $otli1l', nieols pHmlleli, :;0 X eirM.
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