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INTRODUZIONE 
II g iacimento del l 'Argent iera e ubica to sulle f a lde occidentali del 

M. Rusiana, ad una quo ta di 1050 m circa, vicino Auronzo. Esso r i en t ra 
f r a i cosiddett i giacimenti «tipo Bleiberg» e f a p a r t e del «distret to p iombo-
zmci fe ro di Auronzo». Esso e s t a to ogget to di va r i e indagini da p a r t e di 
T. T a r a m e l l i (1883), A. T o r n q u i s t (1932), G. O g n i b e n (1951), 
D. d i C o l b e r t a l d o (1952, 1957, 1966, 1967). G b. F e r u g l i o (1969a, 
b, c). Da questi s tudi si r icava u n q u a d r o genera le che puo cosi ven i r 
b r evemen te r iassunto: in ques ta zona a f f i o r a n o t e r ren i del Tr ias medio, 
e p r inc ipa lmente la massicia Dolomia del Serla (considerata il «metall i-
fero»), di e ta anisica, solcata da va r i e fag l ie e diaclasi. La f o r m a del corpo 
m i n e r a r i o e simile a quella di un f u s o suborizzontale, d i re t to NE—SW, 
lungo circa 300 m, l a rgo 60 m e a l to 40 m; poiche verso il basso si r a s t rema , 
la sua sezione ver t icale e no rma le aH'a l lungamento mos t r a u n a f o r m a 
a fungo . Esso si t rova in corr ispondenza di u n s is tema di fagl ie a direziome 
NE—SW ed e costi tuito da u n ins ieme di blocchi, «bocce», f r a m m e n t i 
eterodimensionali , di n a t u r a p reva len temen te carbonat ica e piu o meno 
mineral izzat i . Secondo G. O g n i b e n si t r a t t a di u n a po ten te f r a n a di 
blocchi e ma te r i a l e p iu m i n u t a m e n t e brecciato p roven ien te da u n so-
v r a s t a n t e orizzonte mineral izzato, mentlre secondo T. T a r a m e l l i , 
A. T o r n q u i s t , D. d i C o l b e r t a l d o , G b . F e r u g l i o si t r a t t a 
di un giac imento in pošto, legato ai t e r ren i anisici, f o r t e m e n t e d is turbato . 

II «minerale» consta di solfur i (blenda, galena, piri te, marcasi te) p iu 
o m e n o a l te ra t i (abbonda la smithsonite) accompagnat i da dolomite, bar i te , 
qua rzo e adular ia . 

Secondo D. d i C o l b e r t a l d o (1967) si av rebbe pe r i g iaciment i del 
d is t re t to di Auronzo u n a mineral izzazione s insedimentar ia (Ia fase) r a p p r e -
sen ta ta da u n a impregnaz ione di b lenda f inissima, microcristal l ina, i n -
colore, t r a s p a r e n t e o ne ra pe r b i tume, m e n t r e la maggior p a r t e del »mi-
nerale« sa rebbe epigenetico (IIa fase). 

Scopo del p resen te s tudio e la i l lustrazione* ed in te rpre taz ione di 

* Le fotografie si riferiscono a superfici perpendicolari alla stratificazione. 
L'alto-basso dei campioni e stato dedotto dall'esame delle strutture presenti. 



Fig. 1, 2, 3. Si t rat ta di sezioni ricavate da campioni analoghi. Le parti piu 
chiare (tranne DI e D2 a destra ed il settore in alto a destra in Fig. 2) indicano 
frazioni piu ricche in componenti litici (generalmente dolomia, calcare, marna) 
e quelle piu scure in solfuri (prevalgono blenda e galena). In dettaglio: 

A, s t rut tura gradata ad elementi psammitici alla base e pelitici a tetto. 
B, alternanza di lamine chiare e scure (la grossa plaga bianca in Fig. 3 e una 

incavatura riempita da pasta abrasiva durante la lucidatura). 
C, si distinguono due episodi: uno gradato a letto ed uno laminato superiore; 

presenti rari granuletti di blenda. 
D, s t rut tura laminata di tipo orizzontale alla base (DI), la quale in D2 risulta 

progressivamente piu irregolare fino a divenire disomogenea (strutture del tipo 
a «fiamme» da load casting). 

E, F, s t rut tura gradata con ondulazioni imputabili in parte ad impronte 
di carico. 

G, s t rut tura eterogenea, con diffusi granuli di galena e blenda. 
H, straterello mal classato, con clasti eterodimensionali sia litici che di 

solfuri. 
Sopra la linea tratteggiata in Fig. 2 e 3 (indicante una superficie di erosione) 

si ha una brecciola composta da elementi litici (in genere di dolomia) e solfuri 
(monocristalli od aggregati vari). 





s t ru t tu re , da m e r i t enu te di t ipo sch ie t t amente sedimentar io , osservate in 
alcuni campioni mineral izzat i raccolti nel lo scavo a g i o m o del1 g iacimento 
deH'Argentiera. Va sot tol ineato t r a t t a r s i di motivi non comuni p e r questo 
g iac imento e che, da t a la notevole caoticita del mater ia le , n o n e possibile 
f a r e u n a precisa correlazione di o rd ine s t ra t igraf ico f r a i campioni s tu-
diati ; nond imeno r i t engo non s iano p r i vi di interesse, a lmeno sotto il 
prof i lo genetico. 

Ques to lavoro r i en t ra ne l l ' ambi to del l 'a t t ivi ta del cont ra t to di r icerca 
s t ipu la to f r a il CNR e la Ca t tedra di Giacimenti Minerar i de i rUnivers i t a 
degli S tud i di Milano. Mi e g rad i to r ingraz ia re v i v a m e n t e il Prof . A. 
B r a m b a t i del l ' Is t i tu to di Geologia delTUniversita di Tr ies te pe r le 
prof icue discussioni sulle s t r u t t u r e sed imentar ie s tudiate , ed il Prof . D. d i 
C o l b e r t a l d o delPUniversi ta degli S tudi di Mi lano p e r gli utili con-
sigli e largi t imi e la l e t tu ra crit ica del testo. 

LE STRUTTURE SEDIMENTARIE OSSERVATE 

Stratificazione 

E' la s t r u t t u r a p r imar ia di g r an l unga p iu comune ed evidente. I singoli 
s t ra t i h a n n o spessore che va r i a da alcuni mil l imetr i a pochi centimetri* 
e s t r u t t u r a i n t e r n a omogenea, g rada ta , laminata . La s t ra t i f icazione e 
c c m u n e m e n t e del t ipo piano-paral le la , sottile, cont inua, r i tmica, ind is tur -
bata , ben def ini ta . Essa e man i f e s t a sopra t tu t to p e r cambiamen t i nella 
composizione mineralogica, s t r u t t u r a in te rna , g ranu lomet r i a , f o r m a e 
r appor t i quan t i t a t iv i f r a i v a r i component i . I p i an i di s t ra t i f icazione 
possono essere a conta t to piano, ondu la to od anche irregolare. 

Le superf ic i di s t ra t i f icazione r appresen tano gene ra lmen te u n per iodo 
di non deposizione di mater ia le , t a lo ra di erosione o cambiament i nel 
t ipo ed in tens i ta degli apport i . Responsabi le della fo rmaz ione della maggior 
p a r t e dei microstrat i , s iano essi r i ccamente mineral izzat i o non, e u n a 
deposizione meccanica; r a r i i časi di deposizione chimica; m a n c a n o le 
b ios t ru t ture . 

II con tenu to in sol fur i dei var i s t ra terel l i di u n o stesso campione puo 
va r i a r e sens ib i lmente (ad es. f r a B e C in Fig. 1, 2, 3 e f r a B e C in Fig. 7, 8). 
Nessun mic ros t ra to e pr ivo del t u t t o o cost i tui to esc lus ivamente di minera l i 
metallici . II so l fu ro piu a b b o n d a n t e e nel complesso la blenda, m e n t r e la 
galena e quel lo p iu i r r ego la rmen te distr ibuito. 

Gradazione 

E' p resen te in var i micros t ra t i o lamine, sia ricchi che pover i di »mi-
nerale« ( r i spe t t ivamente A e C in Fig. 1, 2, 3). Tra t tas i di n o r m a di una 
gradaz ione a polar i ta normale , del t ipo «sporco», semplice s f u m a t a . I g ra -
nul i litici cons tano p reva l en t emen te di dolosilt i te e dololutite, m e n t r e 
quelli metal l ici di blenda, galena, pir i te , marcas i t e ed aggrega t i va r i di 

* Essi rientrano f ra gli strati sottili (3—10 cm) e sottilissimi ( < 3 cm) di 
F. R i c c i L u c c h i (1970). Nella presente nota ž stato usato per semplicita 
il termine microstrato o straterello. 



quest i solfur i ; s on o present i anche grani «misti» (dolomia + solfuri) . Le 
un i ta g r ada t e mos t rano un eonta t to ne t to con lo s t r a to sot tostante. Sono 
s ta te osservate anche r icorrenze di cicli g rada t i e n t r o u n o stesso micro-
strato. 

Alcune variazioni g ranu lomet r i che dei g ran i di so l fur i sono: 
galena: 0,15 m m a le t to e 0,04 m m a te t to 
b lenda: 0,08 m m a let to e 0,01 m m a t e t to 
pir i te: 0,40 m m a le t to e 0,01 m m a t e t to 
pir i te: 0,50 m m a le t to e 0,03 m m a tet to 

Stra tere l l i g rada t i di b lenda sono stati segnalat i da D. d i C o l b e r -
t a l d o (1968) per i vicini giacimenti di Gr igna e Val Marzon. 

Fig. 4. In questo campione e particolarmente evidente la struttura mm-ritmica. 
Le lamine sono costituite da una dolosiltite o dolopelite a vario contenuto in 
solfuri (prevale la blenda). I sottili orizzonti neri sono di galena. In D, a sinistra, 
e presente una microbreccia ad elementi in gran parte «estranei» al campione, 

come clasti di blenda bruna, dolomia bianca, blenda -f galena. 

Laminazione 

E' la s t r u t t u r a in te rna piu comune nei micros t ra t i (Fig. 2, 3, 4, 5, 8, 9). 
Si t r a t t a di no rma di una laminazione paral lela, r a r a m e n t e ondula ta , ma i 
obliqua. P r e d o m i n a n o le lamine, qualsiasi sia il loro con tenu to qual i ta t ivo 
e quant i t a t ivo in minera l i metallici, a g ranu lomet r i a psammit ica e siltitica. 
Esse h a n n o uno spessore med io di circa 1 m m (max. 5 mm)* e si eviden-

* Rientrano nelle categorie delle lamine sottili (1—10 mm) e sottilissime 
( < 1 mm) di F. R i c c i L u c c h i (1970). 
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Fig. 5. I vari microstrati appaiono tanto piu chiari quanto piu abbondante si 
fa la blenda. C e una dolosiltite con diffusa pigmentazione bituminosa e 
contiene granuletti di blenda e pirite. II bianco candido in A e B corrisponde a 

dolomite spatica. In E e manifesta la fagliatura penecontemporanea. 

z iano pe r variazioni nella qual i ta e quan t i t a dei component i principali , 
g ranu lomet r i a e s t r u t t u r a in te rna (omogenea o gradata) . Le l amine sono 
in g ran prevalenza del t ipo tabulare , cont inue e distinte, e non presentano-
ver t ica lmente o l a t e ra lmen te sensibili variazioni mineralogiche. 

S lumping 

Ho in t e rp re t a to quali s t r u t t u r e di scivolamento grav i ta t ivo di masse 
semisolide alcuni motivi (Fig. 6) con deformazioni , f r a t t u r e e microfagl ie 
di uni ta l amina te mm-r i tmiche piu o meno- ricche in solfuri . Ben r a r a m e n t e 
in ques te s t r u t t u r e i micros t ra t i m a n t e n g o n o la loro uni ta . Non si esclude 
che, da ta la sp in ta tet tonizzazione subi ta dal1 g iac imento ( G b . F e r u g l i o , 
1969c), ta le s t r u t t u r a sia s ta ta modi f ica ta da moviment i tet tonici ne t ta -
m e n t e poster ior i al consolidamento. S t r u t t u r e t ipo s lumping sono s ta te 
osservate a Raibl da D. d i C o l b e r t a l d o (1968) e a Bleiberg da 
H. S c h n e i d e r (1964) e O. S c h u 1 z (1967). 



Fig. 6. Frammenti di una mm-ritmite costituita da una dolosiltite o dolopelite 
piu (parti chiare) o meno (parti scure) ricche in blenda microgranulare. La 
caoticita della disposizione delle lamine e stata interpretata fondamentalmente 

come una struttura tipo slumping. 

S t r u t t u r e di carico 

Sono presenti , s eppur di t ipo diverso e v a r i a m e n t e manifes te , in quasi 
tu t t i i campioni esaminati . Ho dis t into t r e t ipi pr incipal i : 

a) sprofondamento di singoli granuli. Si t r a t t a di spostament i vert ical i 
(a f fondament i ) di clasti e terodimensional i litici (dolomia, calcare, m a m a ) , 
di so l fur i (specie b lenda e galena) e «misti» (mater ia le litico + solfuri) 
su ma te r i a l e m e n o denso, fine, ancora idroplastieo. La misura di cui il 
g ranu lo a f fonda e le deformazioni che esso produce sono varie. Un esempio 
e r app re sen t a to dal g ranu lo indicato con Z in Fig. 8, cost i tui to da u n a 
dolosilt i te con tenen te rar i g ranule t t i di b lenda e pir i te che costipa e 
de fo rma le l amine sot tostanti , pa r iment i con b lenda e pirite, 



b) affossamenti differenziali di materiale piu grossolano entro un 
substrato piu fine. So-no s ta te osservate «passate» di e lementi litici e di 
so l fur i in monocristal l i od aggregati , a g ranu lomet i i a psammit ica , piu o 
m e n o «affondate» su un f o n d o pelit ico della stessa composizione. Gli 
a f fondamen t i sono compensat i nel sed imento so t tos tante o da migrazioni 
lateral i o da migrazioni verso l 'alto, ta lora con formazione di «lingue» 
o lobi (D2 in Fig. 1), 

c) strutture di esagerazione di precedenti superfici erosive. Alcune 
superf ic i di erosione (Fig. 1, 2, 7) sono s ta te in p a r t e d e f o r m a t e dal peso 
del sovras tan te sedimento, con esagerazione delle depressioni iniziali. 
Questo> mot ivo si f a piu evidente q u a n d o il r i emp imen to e cost i tui to in 
prevalenza da granul i di p i r i te o galena. 

Superfici di erosione 

Sono di f fuse , specie in alcuni campioni (Fig. 2, 3, 7, 9). Possono essere 
ne t t e od a p p e n a riconoscibili. Alcune sono piane, a l t re p iu o meno i r re-
golari, con «tasche» che penetrano» nel micros t ra to so t tos tan te «troncan-
do» s t r u t t u r e l amina t e (Fig. 9). In Fig. 3 si osserva u n a superf ic ie di 
erosione p iana che «interrompe» le l a m i n e sot tostant i l i evemente arcuate. 
Sono s ta t i osservati anche f r a m m e n t i di «minerale» r imaneggia to (Fig. 10). 

L 'eros ione si e man i f e s t a t a p iu vol te anche nell 'ambito' di u n o stesso 
campione, en t ro interval l i r e l a t i vamen te brevi. Le superf ic i di erosione 
r appresen tano talora un cambio n e t t o nel le condizioni di deposizione del 
mater ia le , con passaggio ad esempio da u n a deposizione meccanica di 
g ranule t t i p reva len temen te di b lenda e dolomia ad u n a deposizione chi-
mica di b lenda colloidale e ga lena cristall ina. 

Fagliatura penecontemporanea 

I campioni esaminat i non di r ado sono solcati da fagl ie di modest iss imo 
r iget to (qualche millimetro), d i re t t e o inverse (Fig. 2, d iverse microfagl ie di 
t ipo inverso in teressant i i micros t ra t i A, B, C e ta lora D I e D2; Fig. 5, 
micros t ra to E, con microfagl ie di t ipo diretto). Nei pun t i dove il r iget to 
e p iu marca to i mineral i , sia litici che metallici, deno tano ef fe t t i di de-

Fig. 7, 8. Si tratta dello stesso campione sezionato in punti diversi. In particolare: 
Al, dolomia grigia contenente rari granuletti di blenda e pirite. 
A2, minuta brecciola composta da frammenti di dolomia biancastra, calcare 

marnoso, parti di Al, granuli tondeggianti (1—3 mm) di blenda (colore chiaro 
a sinistra in Fig. 7). 

A3, alternanza di lamine millimetriche costituite da dolomite con associata, 
specie nelle lamine piu scure, blenda, pirite, marcasite. 

B, blenda in tessitura colloforme (con le convessita rivolte costantemente 
verso C) con subordinata pirite, marcasite, galena, quarzo, barite, adularia e 
dolomite. II contatto con A3 e pressoche rettilineo, mentre verso C si hanno 
numerose «protusioni». Le sottili venette nere trasversali in Fig. 8 sono di pirite. 

C, laminite marnosa a lamine variamente ondulate. 
In Fig. 7 le linee tratteggiate tra Al e A2 e nella parte alta di A3 indicano 

la traccia di superfici di erosione. 





formazione e f ra t lu raz ione . Le fagl ie possono essere l imi ta te ad u n o o 
pochi straterelli, qualsiasi sia il contenuto in mineral i metallici. I processi 
di fagliatura penecontemporanea si sono mani fes ta t i piu vol te ed h a n n o 
interessato micros t ra t i gia f o r t e m e n t e compatt izzat i e d i f fe ren t i per tessi-
tura, composizione, s t ru t tu ra , etc. 

Stiloliti 

Sono strutture sed imentar ie secondar ie abbas tanza f r equen t i (Fig. 11), 
sia paral le le che piu o meno t rasversa l i alla stratif icazione. II r i l ievo delle 
cosiddet te «colonne stilolitiche» e di solito infer iore ai 2 mm. Esse con-
stano p r inc ipa lmente di prodot t i argillosi, g ranule t t i di quarzo, blenda, 
pirite, marcas i t e e rar iss ima galena. 

Fig. 9. Microstrati con struttura interna a laminazione mm-ritmica. In A, B, E 
prevalgono i costituenti litici (per lo piu dolomite). Nelle lamine piu chiare 

(specie in C) e diffusa la blenda. 
D, blenda colloforme con dolomite, pirite, marcasite, adularia e diffusi 

cristallini di galena (nero in figura), 
st, strutture stilolitiche. 
II contatto fra B e C e una superficie di erosione. 



Fig. 10. Frammenti eterodimensionali di blenda (in nero) disposti senza alcun 
ordine entro una matrice dolomitica (in chiaro). Esiste una stretta analogia 
mineralogica e tessiturale fra i clasti di blenda ed il microstrato, pure di blenda, 
indisturbato a letto. Cio dimostra che i primi provengono dal rimaneggiamento 

dello strato sottostante (brecciola blendosa intra-formazionale). 

Sez. sottile, N// 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

I campioni s tudiat i m o s t r a n o dis t inte e t ipiche s t r u t t u r e sedimentar ie , 
le quali indicano ch ia ramen te un 'or ig ine s insedimentar ia per i minera l i 
metallici inclusi. 

La Dolomia del Serla viene considerata un t ipico biost roma; essa 
presenta nel l ' insieme cara t ter is t iche di bio e litofacies sos tanzia lmente 
costanti sia or izzonta lmente che ver t icalmente . Questa un i ta e pero «rotta» 



qua e la, specie nella p a r t e alta, da lent i p iu o m e n o calcaree e marnose 
(presenti anche nel g iacimento dell 'Argentiera) . A ques te locali variazioni 
appa iono associate le s t r u t t u r e e mineral izzazione esaminate . 

Ques te s t r u t t u r e si sono p resumib i lmen te f o r m a t e in u n m a r e poco 
p ro fondo (ambiente epi-neritico), con acque da ca lme ad agitate, in 
condizioni debolmente ossidanti m a loca lmente anche r iducent i (livelli 
piu o m e n o bi tuminosi) , i cui fondal i e r ano sottoposti a lievi moviment i 
( tet tonica s insedimentaria) . Doveva t r a t t a r s i di un ambien te p iut tos to 
instabi le a n c h e entro brevi interval l i di t empo e spazio, e dotato, a lmeno 
in certi moment i , di alta energia. 

Si t r a t t a di depositi che r i en t rano f r a quelli defini t i da H. J . S c h n e i -
d e r (1964) come «special facies», carat ter izzat i a p p u n t o da part icolari 
s t r u t t u r e di accumulo (con r i tmit i , s t r u t t u r e geopetali, di r isedimentazione, 
di corrente, etc.). 

Va sot tol ineata la composizione quasi cos tan temente carbonat ica della 
f raz ione litica. In tu t t i i campioni esaminat i sono present i , s eppur in 
quan t i t a ed in associazioni molto varie, dei solfuri . Ne l l ' ambien te sopra 
tracciato, p robab i lmente in zona di back-reef , avveniva, con temporanea-
m e n t e alla deposizione del ma te r i a l e litico, quella dei var i mineral i 
metall ici e di ganga, pe r via meccanica o chimica, in monocris tal l i od 
aggregat i policristallini. La deposizione dei var i minera l i avveniva in 
condizioni part icolari , d ipendent i dalle carat ter is t iche paleogeograf iche 
della regione, in cui e rano possibili, e n t r o u n o spazio r e l a t ivamente mo-
desto, anche notevoli variazioni di p H ed Eh. 

Fig. 11. Nella parte mediana si osserva una stilolite. La roccia e un calcare 
debolmente marnoso. Si noti, in particolare Taddensarsi entro la stilolite di 
granuletti di blenda (punti chiari) mentre nella roccia questo solfuro e scarso. 
Nei vari campioni studiati la blenda e uno dei piu diffusi costituenti del residuo 

insolubile delle stiloliti. 
Sez. lucida, N// 



Le modificazioni diagenet iche sono di var io ordine, e f in dalle p r ime 
fasi e iniziata tu t t a u n a serie di t ras formazioni f is iche e chimiche che 
h a n n o «mascherato» in p a r t e le cara t ter is t iche p r ima r i e del sedimento. 

P e r q u a n t o r i g u a r d a la provenienza dei component i metallici, p ro-
bab i lmen te essi sono stat i in t rodot t i nei bacini p receden temen te descri t t i 
da appor t i id ro te rmal i legati al vulcanismo tr iassico (di cui esistono t racce 
evidenti nella zona) ed uscenti sul fondo del m a r e a t t r ave r so f r a t tu re . 
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Small Scale Sedimentary Features in the Argentiera 
Ore Deposit, Auronzo District, Province of Belluno 

Giambattista Feruglio 

S U M M A R Y 

Sed imen ta ry f ea tu re s observed in some not oriented ore samples f r o m 
the Argen t i e ra Pb -Zn ore deposit a re described. This ore deposit , of t h e 
so called "Bleiberg type" , lies in a mass ive reef co-mplex of Anisian age. 
T h e o r e body, approx imate ly "mushroom-shaped" , lies in a s t rongly 
tectonized area, and consists of a chaotic mass of f r a g m e n t s of marl , 
l imestone, dolomite and ore (sphalerite, galena, pyrite, marcas i t e and the i r 
wea the r ing products) . These f ea tu re s a p p e a r to be of dist inct genetic value 
and suppor t a sed imenta ry origin. 

The main sed imenta ry fea tu res observed are: 

a) Bedding. It is t h e most mani fes t p r i m a r y s t ruc tu re (usually of the 
parallel type). T h e bed thickness var ies f r o m some mil l imetres to a few 
cent imetres . It is revealed by changes of li thic composition, amoun t of 
sulphides, colour, in te rna l s t ruc ture , size and fo rm of particles. Bedding 
surfaces a r e smooth, wavy or i r regular . The in te rna l s t r uc tu r e m a y be 
structureless , g raded or paral le ly laminated . Most of beds a r e fo rmed by 
mechanical deposition and some by chemical deposition (of sulphides and 
lithic material) . No bed is completely bar ren . The su lphide dis t r ibut ion is 
not homogeneous. 

b) Graded bedding. Polar deposit ions of sulphide and dolomite gra ins 
a r e present . 

c) Parallel lamination is m m - r h y t h m i c and well preserved. T h e in te rna l 
s t ruc tu re of l aminae is s t ructure less or graded. Dolomite-sphaler i te 
m m - r h y t h m i t e s a r e spread. 

d) Slumping is uncommon and character ized by contorted, overfolded, 
d is rupted th in beds (mineralized or not). 

e) Load čast consists of: 1) mineral ized m m - r h y t h m i c l aminae depressed 
by loading of overlying lithic or ore f r agmen t s ; 2) inequal s inking of coarser 
mater ia l (commonly psammitic) into f iner , stili hydroplas t ic aggregate 
(usually pelitic); 3) load-deformed channels . 

f) Cut and fill. T h e erosion sur faces m a y be smooth, i r regular , wi th 
"pockets" or V-shaped channels, on mi l l imet re scale, which pene t r a t e 
in to t h e under ly ing bed. Resedimented ore f r agmen t s w e r e observed. 
Somet imes t h e erosion surfaces represen t a clear change in t h e deposition 
conditions (for ins tance f r o m a mechanica l deposition of f ine-gra ined 
pyr i t e and dolomite to chemical deposit ion of sphaler i te and galena). 

g) Penecontemporaneous faulting. It consists of small no rma l or re -
verse fau l t s cut t ing one or only a f e w beds, mineral ized or not. Fau l t ing 



took plače at d i f fe ren t t imes. Along faul t planeš f r ac tu red and deformed 
ore was observed. 

h) Stylolites. Stylolitic co lumns a re usual ly lower t han 3 mm. T h e 
insoluble res idual products consist of clay minerals , quartz, sphaler i te , 
pyri te , marcas i te and ve ry r a r e galena. 

Ali these f ea tu res point out a syn-sed imenta ry mineral izat ion in t h e 
Argen t ie ra o r e deposit. T h e envi ronment leading to sulphide deposition 
is bound to "special facies" of the Anisian reef complex. They suggest 
also f r e q u e n t and short in tervals of even t fu l changes of t h e sed imenta ry 
condit ions ("quiet w a t e r " stages, tu rb id i ty currents , sof t - sediment de-
format ions , penecontemporaneous phases of resedimentat ion, etc.). 

D I S C U S S I O N 

Bakos: Nel 1966-1967 ebbi 1'occasione d ' e f f e t t u a r e u n o s tudio geologico 
nel se t tore minera r io del Monte Rusiana (Miniera de i rArgen t ie ra ) onde 
po te r prec isare la posizione s t ra t igraf ica di cert i orizzonti dell 'Anisico 
medio-super iore e del Ladinico in fe r io re e medio. Conosco p e r t a n t o su f f i -
c ientemente, da un p u n t o da vis ta geologico, la zona in argomento. 

Le chiedo: queste s t r u t t u r e sed imentar ie del g iac imento piombo-zinci-
f e ro del l 'Argent iera sono s ta te da Lei osservate dove esiste una impor t an t e 
lacuna s t ra t igraf ica oppure lon tano da ques ta? 

Feruglio: Noi. Dal l ' esame di pochi campioni e senza uno studio geologico 
det tagl ia to della zona non r i tengo di aver e lementi validi pe r conval idare 
od escludere ques ta i m p o r t a n t e discordanza s t ra t igraf ica di cui Lei parla . 

Bakos: Lei sa beniss imo che nella regione del Monte Rus iana esiste 
una lacuna anisico-ladinica corr ispondente a quella r i scont ra ta da Salafossa 
a Sappada . Desidero sapere in altr i te rmini se la mineral izzazione a solfuri , 
loealizzata a mio avviso spesso lungo questa superficie, mani fes ta de t te 
s t r u t t u r e laddove si osservano tasche, imbut i e f r a t t u r e piu o m e n o 
r iempi te da brecce, conglomerat i e suoli fossili? 

Ques te s t r u t t u r e si r i scon t rano d u n q u e al di fuo r i o nel kars t? 
Feruglio: Tut t i i campioni che ho esaminato provengono- dal g iac imento 

vero e proprio. II! g iac imento e coltivato a giorno, e d u r a n t e numerose 
visite pro t ra t tes i pe r var i ann i ho avu to occasione di raccogliere questo 
ma te r i a l e in diversi livelli. Questi campioni f a n n o p a r t e dei clasti di t ipo 
var iabi l iss imo che si t rovano nel corpo mine ra r io del l 'Argent iera . Queste 
sono s t r u t t u r e non comuni, bensi r a r e per ques to giacimento. 

Bakos: E' cio che p rop r i amen te volevo sapere! Se ho ben compreso la 
mineral izzazione da Lei s tudia ta proviene dalle brecce che, immerse in un 
mater ia le marnoso e marnoso-dolomitico, costi tuiscono le masse subsfe-
r iche che r icolmano il «karst», della dolomia anisica. 

Feruglio: Si. Tut t i i campioni provengono dalTinterno del giacimento. 
Bakos: Concludendo. - d u r a n t e la fase d ' emers ione la dolomia anisica ha 

subi to intensi processi di «weather ing» che sono stat i pro pa r t e fossilizzati 
dalla t rasgress ione ladinica. 



II c on tat to sarebbe marcato da evidenti, diverse fo rme carsiche e la 
mineralizzazione piombo-zincifera si ubicherebbe lungo questa superficie. 

Ha anche Lei osservato a Sud dell 'Ansiei chiari fenomeni di emersione? 
Ha ri levato anche Lei, un po ovunque sui versanti sudoccidentali del 
Monte Rusiana processi di dolomitizzazione, silicizzazione e presenza di 
paleosuoli? 

Feruglio: Non ho finora osservato s t ru t tu re del t ipo a cui Lei si r i-
ferisce. E' questo in un problema che mi sono pošto anch'io e che sara 
oggetto di indagini in un prossimo fu turo . 


