
Cmo A.."OREATTA, GIOVAl\"Xi BE'l"TAZZI, MARCELLO CARAPEZ.z.A, CLAUDIO

.D'AltIOO, FRAN'CESCO EXlLIANI, PAOLO GA.ZZI, LUIOI PAGA...."ELLI, RE1"ATO

PELLIZZER, GlA.N~'RAXCO SUI BOLl

NOTIZIE PRELThnNARI SUL RILEVA.l\lENTO AL 25,000

DEI QUADRA..r.'lTI ORIENTALI

DEI FOOLI 181 (TEMPIO PAUSANIA) E 194 (OZIERl)

i\f}1LLA SARDEGNA KORD-ORIENTALE

n rilevamento geologico fu aftidato daUa Regione Autonoma della
"Sardegna, Assessorato all'lndustria Commercio e Rillascita, al Prof,
Andreatta; esso comprellde 16 tavolette che coprono un 'area di kmq ]554

..avente la forma eli rettangolo delle dimensioni di kill 21 nel sensa ovest·est
e di km 74 nel senso noro-sud, L'area forma una fascia che si estende

.da poco a nord di Nuoro fino alia GaUura, in corrispondenza del 44<l pa·
ralJelo, Dalla carta geologica al 750,000 di VARDAUAS80 risnlta che questa

super£ieie e costituita, in assoluta prevalenza, dai prodotti di cousolida
zione del grande plutone grallitico sardo e, subordinatamente, da alcuni

lembi deUa eopertura scistosa dati da micascisti e da gneis; assoluta·

mente trascurabili sono placebe di terreni sedimentari quaternari allu
vionali,

11 rilevamento fu iniziato in un periodo fra settembre e ottobre del

1956 e poi continuato nel 1957 ft varie riprese (aprile, maggio·giugno e
poi settembre-ottobre), quasi scm pre con Ill. parteeipazione di noi tutti.

.Dopo una prcparazione eseguita sui posta con cscursioni collettive COIl

dotte 801 preeiso scopo di identifical'e e. studiare solUmariamente i diversi
tipi di rocee, ad OgtlWlO di noi sono state assegnate zOne dn rilevare cor

rispoude~ti ad ulla 0 piii lavolette oppure a una !>orzione di tavo!etta, e
nelle aree relative i singoli rilevatori hanno condotto il rilevamento nella

maniera. piii. esauriente possibile. Frequenti contatti fra tutti noi e visite
.4) percorsi particolari oondotti dai singoli rile"atori e da Andreatta lIei
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diversi settori assegnati, hallllO pcnllCSSO costanlClUcnte un collegamcnlo
COil Hggiornamento sui problemi da affl'onlarc e da risolvcre e percio.
una uniformitA Ilei criteri di lavoro.

Con 1& assegnazione di delimitate zone di rilevamcllto ogllUllO di

noi avril. Is. possibilita ill pllhblicarc singolarmente lavori sopra dette
zone, sempre elaborando organicamente rilevamento e ricerehe di earn.

pagna e di laboratorio ehe potranno Mche portare ad una pubblieazione
finale collclusiva. La presente nota vuole solo acccllnare ai pitt impor.

tanti problemi ineontrati sui terreno e dare ulla prefiminare caratteriz-

zazionc delle dh'crse fonnazioni rilevate e dei tipi di rocce cbe Ie com
pongono.

1. Form.&lioni met&morflche.

La massa maggiore di rocce metamorfiche affiora neUa parte sud

orientale della fascia in via eli rilevamento, nella zona attorno a Bitti cd
Orune, per Ill. superficie di circa due tavolette, attraversatll. da una

larga striseia di dioriti quarzifere e di granodioriti. La. loro giacitura e
chiaramente quella di una copertura del plutolle grallitico. In gellerale

si tratta di rocce lilladicbe piil 0 mcno trasformate da compIessi processi
di granitizzazione e di metamorfismo di contatto.

Inoltre, nella massa illtrusiva sono spesso inglobati miuori lembi

della copertura scistosa in lllolte zone, auche uotevolmente lontane dalla
placeR maggiore suddetta. La grandezza di tali lembi e molto variabile:

da qualche lIl,etro si arri,,&. Lino a «ualehe decilla e taIora ad aIeune een

tinaia di metri. Essi si tro,'ano qualehe volta in sciami 0 in gruppi irre
golari.

Le roeee ehe C6Stituiseol1o Ill. Massa maggiore di coperturn del plu

tone, distilltamente scistose, hanno maeroscopicamcllte aspetlo variabile
per i v8.ri rappol,ti fra minerali m..ic8.cei e mincrali non scistogeni: ad
WIll. ooservazione rapida si potrebbero classificare micascisti che passallo

gradu8.lmellte a paragneis e poi persino ad ortogneis.

II dettagliato studio mjcroscopico e in "ill. di eseeuzion~ per cui

non siamo in grado di definire bene i diversi tipi di rocce osservati sui

terreno. E' mtlavia chiaro che in molte zone e possibiIe 1Iotare un gra

duale arrieehimento in biotiti, in feldispati e forse auehe in quarzo, man
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mana che ci 81 avvicina alla fascia di coutatto col plutone: scmbra che si
possa parlare di una illtellsa ed ampia azione di impregllRzione, per un
proces.so metamorfico granitizzante, SOpra origillarie filladi quarzifere.

Feldispatizzazioni e biotitizzRzioni pare che abbiamo 888U11tO local
mcnte tale intcllsitil. ds. avere trasformato Ie originarie probabili filladi

in migmatiti gneissiche 0 metagneis che assomigliano in tutto a certi or

togneis occhiadjni. In questi tipi apparentementc piil. gneissici il lleo
soma dovrebbe essere COS! abbondante da impartire aUe Tacce una COID

posizione simile ai graniti coi quali vengono a contatto. In alcuni casi
sembrel'ebbe che tali l'occe vcrosimilmcnte migmatitiche siano sempliei
graniti lamillati. Iufatti, es~ formano graduali passaggi ai graniti OOf

mali massicci.

In assol.?ta vic.inanza dei contatti e soprattutto nei minori lembi
inglobati neUe rocce intrusive, Ie probabili originarie filladi sono spesso
trasformate anche in scisti cornubianitici di vario tipo; questo si pno
dire nei casi in cui e rimasta quasi intatta la scistositll relativamente fine
e risnlta particolarmcnte abbondante Ill. neoformazione probabile eli
biotiti.

Molto I"are, el1tro i minori lembi 0 nella placca maggiore, solio state
identificato rOCCe Rna.loghe aile an.fiboliti, che 10 studio in atto permct
tern di attribuirc a tettoniti oppure ad altri tipi.

Una approfondita interpretazione genetica di tutte qt~este rocce
della eopertura metamorfica del plutone sara possibile quando tutte Ie
ricerche avranno fornito Ie pili dettagliateprove di atti petrogelletici
eventualmenle multipli.

E' evidente che Ie rocee in parola, oltre a subire varie azioni di me
tamorfi~mo di contat1o e di iniezione, hanuo talora indotto nelle rooce
magmatiche un endometamorfismo. Lo studio chimico di alcuni tipi di
graniti, attualmcnte in atto, pare che dill. qnalche illdicazione sulla pre
scnza di tracce di ibridazione per digestione d'i parti di delta copertura.

2. Masse intrusive.

Come e stato accennato, la maggiore parte della fascia in via di ri
levamento e formata da varie rocce del grande pIntoue sardo, con asso
luta prevalenza dei graniti. Cartograficflntentc abbiamo distillto diversi .
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tipi di graniti, rna occorre preci.sare che esistouo aucbe tutti i termini di
passaggio e che per vaste aree aUiorano rocce intrusive costituite da una
intima mesoolanza dei tipi fondamentali. Questi SOno i segueuti:

gr-alljti 1lDrrtlali,. caratterizzati daJla Dormale grana media, di solita con

crislalli di dimensioni di poco inferiori ad un centimeno, Quasi sempre
privi di maggiori individui di [eldispato potassico i risllltano composti
~llZia1mellte da quarzo, ortoclasio, talora accompagnato da microclillo

c.he in alenne zone e il solo feldispato potassico, plagioelasi con compo
fjizione prossima all 'oligoolasio, biotite, muscovite e acc.essori;

granili pegmat1tici, che si distillguono per ulla grana molto grossa, con

cristalli di dimensioni medie di uno 0 piii centimetri, frequciltemente

contcncnti grossi elementi l'osei Oppure bianchi, dall 'aspetto di feno
cristalli, di feldispato potassico; (IUesti ultimi pOSSQIlO arrivare a dill,lcn
sioni massime di 5-10 em; frequelltemente qllcsti graniti pegmatitici
contengono limitate secreziolli lcntieolari 0 irregolari di tipo pegmati
tico e talora anche aplitioo; la 101'0 composizionc milleralogica e poco

diversa dai precedenti, difCerenziandosi solo per la presenza dei grossi
eristaUi di feldispati potassici;

!/ra1l.iU aplitic1. e microgralliti SOl10 meno difiusi dei due tipi prece

denti, essendo normalmente Iimitati a chiazze di non grande entita op
pure a grovigli filonianij contellgollo, di solito, minerali femici in qua.n·

titA minore dei graniti nonnali e pegmatitici e sonG caratterizzati da

una grana [inc, normalmente con eristalli di pochi millimetri di dimen

sione; la loro struttura varia da granulare ipidiomorfa ad autoliotrio+

morfa fino a porfiriea.

Le mescolallze dei tre tipi suddetti di graniti sono fre<juenti in molte

zone e risllitano sootanzialmente costitllite da parti prillcipali di gran ito
normale 0 di graltito pegmatitico eontenenti fascie, lembi, chiazze 0 corpi

variamcnte irregolari e persino moni illtrecciati e ripctuti di granito

al)!itico e di microgranito. Non mancano, pero, mcscolanze di gl·alliti

pegmatitico e normale, spesso. in {itto susscguirsi di chiazzc ir'.:egolari.

E' da notare che i lim..iti fra i dh·ersi tipi di graniti non sono mw

netti e che nelle varie aree segllate !lei nostro rilevameuto, con attribu
zione ad uno dei tipi suddetti, iI granito segn8to esemplicemente quelI()
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prcvalente. Le piti vaste parti di a.ffioramento dei graniti pegmatitiei
sono state notate neUe lavolette piiI settentrionali (qllsdrante Telti, I
del foglio 181) ed in alcune del settore meridiouale deUa zona in via di
rilevamento (quadrante Bitti, It del foglio 194).

Non rare sooo nella massa Ie chiazze pin senre del fondo. Le piil
oComuni SOllO date da semplici eonccntrazioni e grana molto fine, avcllti
composizioue suppergiu granodioritiche, rna colon~ piu scuro per Ill. di·
.sperslone in cristalli molto piccoli dei minerali femici. Altre macchie ri
sultano vere differenz·iazioni aventi deciso caraltere melanoeratico e
SODO date da diorit~ quar2i/ere e persino da vere e proprie dioriti.
Chiazze e differenziazioni hanno dimensioni ,'ariabiJi, rna sempre non
molto grandi: Ie minori arriv81l0 a poehi eentimetri di diametro ed

hanno i bordi netti oppure slumati verso i graniti. Le maggiori parti
possono pr~ntare &llche limiti netti "erso Ie rocee granitiebe che Ie
eontengono. Non m&llC&110 persino estreme diIIerenziazioni fernic.he
verso Ie gabbrodioriti. AHioramenti abbastanZR este8i di dioriti quam
fere e granodioriti si trovano nella regione di Bitti e anc.ora pii! a. est
-della 8tessa.

Di Ull c.erto interesse per 180 couoscenza del fenomeno magmatic.o in
generale sono Ie piccole chiazze di graniU aldometamorfici, talora distri·
bllite Inngo direzioni di affioramento di superficie di disturbo 0 di
:frattllra.

Sono stati cosi: definiti certi tipi di rocce che derivano con evidenza
dal graniti, specialmente da quelli pegmatitici e normali, per azioni
pneumatolitiche cd idrotermali cbe hanno portato all 'origine di abbon

-danti minerali secondari e soprattutto di cloriti, ebe impartiscono colo
razioni veroastre & tali roeee, e di idrossidi di Fe e di Mn, ehe portaJlo
.a colori rossastri 0 bruni. Data 1& Ioro limitata massa, solo raramente
questi ,graniti alltometamorfic.i sono stati segnati nel nostro rilev8JDento.

s. Sistema. fllonia.no.

Jl sistema filoniano della parte rilevata del plutone e notevolmente
sviluppato, tanto ebe 1& massa. intrusiva risulta tuU&. Iardeliaia dai fi
loni di vario genere Ie cui rocce sono deseritte in segllito. Per avere

"ll.D'idea della freqllenza dei fiJoni basti dire ebe in alc.une tavolette in-
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teramente rilevate si SOIlG notali circa 150 filon! di rocce differellziate ill'
senso leucocratico e quasi altrcttallti di iiloni di rocee poco differellziate

o Ilcttamcnle dilfcrenziate in senso melanocratico. Per molti di questi
filoni 51 sono potu,te aceertare estensiolli all'affioramcnlo di entita molto

notevoli, come e detto piu aVRllti. Tuttavia, non e da esclndere cile al
cuni filoni che appaiono distinti e mellO estes! possano assere oollegati a

forinarc Hlliei iiloni maggiori. L'osservaziollc di tali possibili collega

menti C spcsso ostacolata dall 'accu~ulo in snperficie di blocchi di va

riabile gl'andezza determinati dall 'abbattimento e dalla degradazionc

meteorica. Queste azioui spesso alterano profondamente malte rocee dei

fiJoni lampro~irici llsportando i relativi detriti; i fossi lasciati da questa

erosion6 VCllgOIlO obliterati dai blocchi di rocce granitiehe. Questo fe

1I0mellO si osse."va partieolanllente nelle regioni di cresta 0 di vetta di

Illolti rilievi lllontuosi, Ostacoli all'osservazione dettagljata dei filoni

sono pnre Ie frequenti chiazze di vegetazione arbustiva, spesso difficil

mente pereorribili 0 addirittura assolutamellte impenetrabiH, e Ie pro

ronde alteraziolli dei graniti in nn materiale sabbioso del quale sara.

detto in seguito; (juest'ultima condizione non permette di identifieare

bene 1'andamento dei filolli di rocce lellcoeraticbe.

Circa la relativa diffusione delle prineipaJi categorie di rocce filo

!liane, sono risultate al Ilostro rilevameuto llettamellte piu abbOlldanti

Ie apliti e pegmatiti ehe sono spesso associate; Ie prime molto piu diffuse

delle seconde. Segllono poi Ie rOCce nettame.nte differcnziate in senso

lamprofirico e, iufine, Ie roece poco differenziate nello stesso senso, Ie

quarziti cd il qllar.zo puro.

• I tempi di iniezione di magmi che hanno dato origine ai vari tipi di

rocce filoniane sono stati, evidentemcntc, diversi. 'ruUavia, Ie in,terse·

zioni reeiproche nan permettono di stabilire in modo sieuro una. serie

regolarmente diffcrenziata. di iniezioni: se SOllO freqnenti filoni aplitiei

ehe interseeano lamprofiri, non mancano incroci inversi .. In certi cMi,

addirittura, si arrivSl a stabiUre che lungo il piano assiale quasi centrale

eli un filmiC aplitico-peginatitico si e avnta Ulla iniezione sueeessiva di

magma differellziato in sellSO basico con la formazionc di filoneetli lam

profirici. Sembra di potere intravvederc che, ad una prima serie di illie

zioni filoniane di tiro lamprofirico, sia seguita una vasta iniezione di
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apliti-pegmatiti, poi la formaziolle di filo11i di rocce porfiritiche poco

differenzia.te, iudi forse un 'aJtra gellerazione di lamprofiri ed infine

I'origine dei filoui di pegmatite a molto quarzo (quarziti) e di quarzo

puro.

AIle tardive fasj pneumatolitiche ed a queUe idrotermali devon(}

ascriversi Ie scarse metallizzazioni notate, delle qnali si parleri!. in se-

guito.

I prmcipali tipi di rocce del sistema fiJoniano SOIlO i seguenti.

Quarzo e qltarziti si trov8no in chiazze irregolari collegati rispetti

vamente aBe pcgmatiti e in veri illdipendenti filoni, 18lora anche di no

tcvole potenza; il quarzo pegmatitico e spesso accompagnato da piccole

quantitil eli feldispati potassici e talora da muscoviti.

Apliti e pegmatiti 80no di solito associate a formare filoni di va

riabile potenza; in qucsti, la maS$R principale e data dalle apliti, che

come si edetto sono Ie rocce filoniane piiI abbondanti, mentre Ie pegma

titi costituiscOllO normalmellte delle lenti qmili secrezioni loeali nella

massa fOlldamelltale aplitica. Naturalmente, tali lenti hanno mIllensioni

ecceziollalmente varia-hili; si trovano piccoli noduli delle dimensioni di

pochi dccimetri e si puo arrivare fino a lenti maggiori e ad intere pani

di filoni pio 0 meno grossi. La grana delle pegmatiti e di solito con cri

stalli di 5-10 em di dimcnsioni, rna non mancano frequenti parti con cri

sta-Hi maggiori. Non sempre Ie pegmati.ti SOIlO micacee 0, per 10 meno,
con miche in cristalli grossi, meJlll'e e sempre presente I 'associazione

quarzo-feldispato potassieo; quest'ultimo e di solito dato da microclino.
Le apliti hanna composizione e strutture analoghe di queUe delle rocee
differenziate in ehiazze.

Parfidi, porfinti e latnprof1~1'i poco differel1ziati si possono dello

minare provvisoriamente Ie roece di aleuni filoni, ehe non si devono con

siderare fra Ie piii. comuni rocee filoniallc; esse risultano pitl sia.liche dei

comuni lamprofiri e spesso sono ea.ratterizzate da evidente struttura.

parfiriea con fellocristalli fcldispatiei in una pasta di fondo grigia 0

rosea 0 brunI\. a varie tonalitt!. Una migllore loro definizione si potnl ot

tenere solo dopa uno studio petrografico. La caratteristica piii. appari

scente di queste roece e di costituire filoni di notevolissima estensione~
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'.sia pure di nOll grande potenza; quest'ultima si aggira dai 2-3 agli

il-l0 IU, mentre l'estensione di qualcuno di tali fHoni e di piii di WIll

venti1l8 di km.

1 lamprofiri SGIlO, assieme aUe apliti, i prodotti piu abbondanti ed

anche i piu vari della differenziazione magmatica del plutonc; non solo i

filoni lamprofirici sono numerosissimi, rna a.lcuni di essi risultano di

potenza notevole, fino it qualche decina di metri, e si preselltano con una

serie Ilumerosa di tipi e di varieta. Per ora non e possibile dare defini

zioni esatte dci tipi petrografici che costitUiSCOllO i filom lamprofirici;

si putftuttavia dire che Ie variazioni fra i diversi tipi riguardano tanto

la struttura e la grandezzil. dei cristalli che, soprattutto, 18 composlzionc.

Da. lamprofiri a grossi fenocristalli feldispatici ed anfibolici, da

.,;oIi 0 associati, in fonda da grigio a nerastro, si passa a rocce neUe quali
non risaltallo cristalli nettamelltc maggiori dagli altri e cbe hanna tillte

variabili dal grigio chiaro 11.1 nerlUitro. Da composizioni probabilmente

circa. dioritiche, con quantitA suppergiu eguali di feldispati e di mine

rali femici (pirosseni e anfiboli), si passa fino a tipi aventi caratterc

-equivalente circa al gabbrico ed oltre. Da grane medic, con cristalli di

alcuni millimetri di diametro, in lamprofiri non aventi struttura porfi

rica evidente, si arriva fino a grane fillissime non risolvibili macrosco

picamente. Tale variabilita di grana si puo osservare persino entro uno

stesso fHone, con cristalli maggiori al centro e miuori aile salballde.

Se si tiene couto della lora composizione mineralogica, in attesa di

avere sufficienti a.nalisi chimiche, pare di potcre concludere che i lam

profiri dell 'area finora rilevata presentano complessivamente un campo

di variazione che dovrebbe andare dalle kersalltiti acide e dalle malchiti

fino almena aile spessartiti, aIle odiniti ed aUe vogE1Siti e forse fino aUe

-camptoniti.

• ••

T...a massa delle rocee intrusive con la sua coorte di filoni si dimostl'a

interessata da sisfcrni di {raffltrazioni parallele in una, due e talora tre
.serie distillte. Dove tali frattnrazioni si dimostrallo bell rilevabili, esse

,8Ono state segnate Del nostro rilevamento.



-45-

In parl.icolare si e uotaw quasi ovunque cbe tali fratturazioni in

tersecano &Debe i filoni e si dimostrano, percio, successive alia consoli~

dazione delle stesse rocce filoniane, che pure dcyono esprimere il pro
dotto di riempimento di relicoli di altri precedcDti sistemi di fratture.

Le metallvzazwni, legate all'attivitit. magmatica. del plutone, sono

risultate costituite quasi eselusivamente da ematite lamellare e da al

cuni solfuri, fra i quali SODO stati notati molibdenite, calcopirite, pirite,

blend&. e galena. L'ematite 8i troV& di solito & formare esili spalroature

sulle pared di vane frallure del graniti, fino a dare sottili velle. La mo
libdcnite forma granuli 0 ll.ggregati di lamelle, spesso associati in sciami

o in fascie, entrO i micrograniti e Ie apliti. In chiazze e venette sonG rac

colli dj solito gli altri solluri Ilominati.

Giacimenti utili non mctaUiferi si potrebbel"o considerare alenne

pegmatiti e Ie notevoli masse di qnarzo.

Molto interesse offrono Ie forme di degradazione dei gralliti e delle

roece filoniane. La pili comune e quella della formazione dci noti c ta

foni :t per desquamaziollE' ooncava. ~la non sono rare forme sferoidali e

a grossi bloechi a spigoli arrotondati per desquamazione convessa. Fonne

sferoidali di limitate dimensioni si riscontrano nonnalmeute nei lam

profiri a grana fine, che SODO i piii comuni, ma nOD mancano anche nei
Yeri graniti.

Pure da rilevare in particolare sono Ie profonde alterazioni dei gra
niti che, speeialmente nelle zone pianeggianti, si riducono qna.s.i ad una.

ma.ssa sabbiosa. contenente, solo qua. e la, qualche raro peuo eli granit,o.

pili eompatto, sia pure profondamente alterato.

4. Ooperture Iaviche.

In due zone giacenti ncll'angolo sud-occidentale della tavoletta NO
del quadra.nte Bitti (II del foglio 194) e nelle parti oooidentali della tao
voletta SO del quadrante Mont.i (H del foglio 181), si S0l10 notate pic
cole coperture di lave abbastanza ricche di plagioclasi forse andesitiche,
rna non aucora ben definite. Si tratta., evidentemente, di minori isolati
lembi nOll ancora segnalati delle manifestaziolli vulcaniche della zona..
a occidente di Benetutti.
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5. Sedimenti.

Solo nell 'angolo sud-occidentale della tavoletta NO del qua
drante 11 del "foglio 181 e stata trovata una limitata placea di terreui
.oligocenici, rappresentati da marne arCllRcee con iuterstratifica.zioni di
calcari.

Tutti gli altri lemhi sedimentari si riducollO a quatcI'uario aUuvio
!laIc 0 torboso oppure a searse coperture 0 coni <Ii detriti di falda e di
frana. Lo spessore dei mantelli alluvionali e sempre molto limitato e
neUe praterie torbosc-esso e praticamente non defillibile.

BowgJla, I,U/ulo di Mineralogia e Pettografw., diC61IIbre 195'7.




