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Premessa 

Nellfestate 1970 sano s ta te condot te nelle Alpi Carniche delle r icerche 
geominera r ie sot to la direzione del prof . D i n o d i C o l b e r t a l d o nel -
1'ambitoi del cont ra t to di r icerche s t ipula to f r a il C. N. R. e la Ca t tedra 
di Giaciment i Minerar i del l 'Universi ta degli S tudi di Milano con la 
collaborazione del l ' Is t i tu to di Mineralogia e Pe t rog ra f i a deH'Universita 
di Tr ies te d i re t to dal prof . S e r g i o M o r g a n t e . 

F r a i t e r ren i regional i magg io rmen te indiziati dal p u n t o di vista 
giacimentologico, da indagars i in fasi successive, hanno cost i tui to ogget to 
delle p r i m e r icerche il Ladinico-Raibl iano del f ianco s inis tro dell 'alta Val 
d A u p a e 1'Anisico-Ladinioo del f ianco s inis tro della media e al ta Val 
Pesar ina . 

Nel f ianco destro della Val d 'Aupa, da t empo sono no te manifes tazioni 
a b lenda-ga lena- f luor i te ; la Val Pesar ina dista pochi chilometri dal giaci-
m e n t o piombo-zincifero di Salafossa e da t racce di mineral izzazione ancor 
piu vicine. 

Poiche ques te mineralizzazioni si man i f e s t ano pe r lo piu nel le scogliere 
calcareo-dolomit iche anisiche e ladiniche, la nos t ra maggior a t tenzione 
e s ta ta dedicata a quest i terreni . 

II r i l evamento geologico, di ca ra t t e re pre l iminare , e s ta to e f f e t t u a t o in 
scala 1: 10 000. 

Ol t re alla raccolta di campioni per 1'esame microscopico e s ta ta eseguita 
u n a s is tematica campiona tu ra a f ini geochimici con p re levamento ogni 
100 m in n u m e r o di 94 campioni per la Val d 'Aupa e di 101 per la Val 
Pesar ina . 

Val d'Aupa: cenni geologici e indizi di mineralizzazione 

La Val d 'Aupa , s i tuata ad occidente di Pontebba , p rende origine presso 
Sella di Cereschiat is (1066 m) e confluisce, dopo 16 km circa, nel Canal del 
F e r r o poco a val le del paese di Moggio Udinese. 

Le indagini sono s ta te condot te nel t r a t t o iniziale (Sella di Cereschiat is-
Dordolla) e spinte verso E f ino al Rio Gravon di Gleriis. 



Le basse pendici dell 'alta Val d 'Aupa , impos ta te su li totipi var i della 
«formazione di Buchenstein», t endono a lasciarsi mode l l a re in morbid i 
dossi e sono ricoperte da una rigogliosa vegetazione. Al di sopra si innal -
zano, con r ip ide paret i , le massicce scogliere calcareo^dolomitiche della 
^formazione dello Schlern» e della «Dolomia principale«, s epa ra t e dall 'as-
sise ra ib l iana p reva len temen te calcarea. 

La l e t t e ra tu ra geologica sulla Val d 'Aupa e a lquanto scarsa. Brevi 
cenni si t r o v a n o in T. T a r a m e l l i (1868), M. G o r t a n i - A . D e s i o 
(1927) e R. S e l i i (1963). Un de t tag l ia to ri l ievo geominerar io dell 'area 
mineral izzata si deve a D. d i C o l b e r t a l d o (1955), m e n t r e e di Ph. 
L a g n y (1965) u n a brevissima nota a ca ra t t e re s t ra t igraf ico-giacimento-
logico. 

Le un i ta geologiche a f f io ran t i nel l 'a l ta Val d 'Aupa sono (Fig. 1): 

Ladinico: Comprende le seguent i formazioni : 
1. Formaz ione di Buchenstein, che costi tuisce il basamento del l 'a l ta Val 

d 'Aupa cara t ter izzata da a l t e rnanze di calcari, calcari piu o m e n o marnos i 
o dolomitici, marne , a cuii si associano calcari arenacei o selciferi, a renar ie 
e «rocce verdi», t u t t i f i t t a m e n t e s t ra t i f icat i . Questa formazione a f f io ra 
l a rgamen te lungo il f ianco sinistro della val le m e n t r e manca n e ! set tore 
or ientale del l 'area considerata. 

In teressant i a f f io ramen t i si osservano lungo le incisioni val l ive dei rii 
Broili, Conf ine e Valeri, dove sono d i f f u s e m a r n e ricche in Daonella tara-
mellii, f rus to l i vegetal i e g ranule t t i di piri te. 

Lembi di «rocce verdi» («breccia d 'esplosione acida a ca ra t t e re por-
firico», D. d i C o l b e r t a l d o , 1955) sono stati osservati , al l ineati 
secondo u n a direzione NE—SO, lungo il Rio Broili, in prossimita di Čase 
Gravons e di f r o n t e a Galizzis, p e r f e t t a m e n t e in te rca la te agli a l t r i t e rmin i 
della serie. 

Nella zona di Sella di Cereschiatis, nel la pa r t e sommita le di questa 
fo rmaz ione e p resen te un orizzonte, pofen te poche decine di metr i , di 
calcari s t ra t i f ica t i di colore nocciola o bruno , contenent i d i f f u s e p laghe e 
v e n e di calcite bianca o grigia. 

2. Formazione dello Schlern ( = Dolomia metal l i fera) : scogliera cal-
careo-dolomitica che a f f io ra senza soluzione di cont inui ta dai pressi di 
Dordolla f i n o alPorigine del Rio Gravon di Gleriis, de l ineando neH'in-
s ieme una «fascia» disposta a semicerchio. Essa appare ben cristall izzata e 
debolmente s t ra t i f ica ta nella p a r t e basale, massiccia nel la p a r t e in te rmedia 
e sommitale; e potente da un cent inaio a piu centinaia di met r i nel la pa r t e 
piu set tentr ionale . 

A NE di Cima Valeri e presente una po ten te breccia e terogenea ad 
elementi p r eva l en t emen te calcarei o dolomitici, di colore bruno, grigio o 
roseo, spigolosi, cementa t i da dolomite spat ica bianca. 

Raibliano: Al te rnanza di s t ra t i calcareo-dolomitici, ta lora marnos i od 
arenacei, potent i in media 2—5 dm, p reva len temente grigi, gial lastr i o 
bruni , e s t ra t i marno-argil losi , piu sottili, di colore cenere o verde. 

Questa un i ta a f f io ra l a rgamen te ned pressi di Dordolla, a NE del Monte 
Forchiadice, Cuel Brusa t , Casera Valeri alta, a r r ivando f ino aH'origine 



Fig. 1. Schema geologico preliminare del versante sinistro della Val 
d'Aupa con 1'ubicazione dei campioni geochimici 

del Rio Gravon di Gleriis. P o t e n t e ol t re 250 m, si p resen ta in genere piu 
f i t t a m e n t e s t ra t i f ica ta nella p a r t e basale e sommitale , m e n t r e nel la p a r t e 
in te rmedia compaiono, pe r una potenza di 20—30 m, 1—-2 s t ra t i massicci. 

Norico: Tipica facies della Dolomia principale, di colore grigio chiaro, 
non s t ra t i f ica ta od in grossi banchi ; costituisce la p a r t e sommitale delle piu 
a l te c ime della zona (M. Forchiadice, Cima Valeri, M. Gleris). 

Qua te rna r io : Sottili man t i di detr i to di f a lda (per lo piu al p iede delle 
scogliere), coni di deiezione, detr i to di fa lda mis to a s fasc iume morenico. 

Dal p u n t o di vista tet tonico 1'area considerata si t rova poco a S della 
g r a n d e piega-fagl ia Al ta Fel la-Alta Sava. I t e r ren i della formazione di 
Buchenstein, a compor t amen to neU'insieme plastico, appa iono va r i amen te 
r ipiegat i e f r a t t u r a t i pe r cui si hanno cont inue variazioni di g iaci tura ; 
piu di f r e q u e n t e immergono verso S e SE. La campag ine raibl iana, e 
sop ra t tu t to quelle b iohermal i del Ladinico e Norico, a tipico compor ta -
m e n t o rigido, sono in teressa te da un f i t to s is tema di diaclasi e faglie. 



Tra le zone maggiormente dis turbate (rii Broili, Valeri, Gravon di 
Gleriis, ecc.) molto evidente risulta quella a N di Cima Valeri, per una 
serie di faglie a direzione prevalente da NO—SE fino' E—O, inclinazione 
variabile dai 65° alla verticalita, e rigetto- vario. Queste suddividono la 
scogliera ladinica in numerosi blocchi o «cunei», var iamente dislbcati uno 
rispetto< all'altro, ed in par te scivolati ed infossati entro la sottostante 
plastica formazione di Buchenstein. 

La serie triassica esaminata si t rova nelTinsieme in posizione strati-
grafica normale e, almeno nelle l inee generali, presenta direzione pre-
valente da E—O a NE—SO, immersione verso S e SE ed inclinazione 
media di 35°—65°. 

Gli indizi di mineralizzazione riscontrati possono cosi venire riassunti: 
— lungo il Rio Broili, entro calcari marnosi della formazione di Bu-

chenstein sovrastanti «rocce verdi», per una potenza di circa 1 m, di f fusa 
marcasite e pir i te in cristalli cubici o venette, associate talora a venet te 
di calcite spatica. 

— lungo il sentiero Dordolla—M. Forchiadice, in prossimita di q. 713, 
entro calcari arenacei sott i lmente stratificati , a diretto contat to Buchen-
stein-Schlern, pir i te e marcasi te in cristallini, plaghet te e venette, e in 
tessitura framboidale, piu o meno goethitizzate, quarzo euedrale e in gra-
nuli, rar i granulet t i di blenda e plaghe di dolomite spatica. 

— nel settore NE dell 'area esaminata, en t ro la Dolomia metal l i fera (in 
partieolare nelle faglie che scendono da q. 1500) d i f fuse pat ine rossicce e 
giallastre e venet te di idrossidi di f e r ro e goethite pseudomorfa su pirite. 

— pat ine giallastre e rossicce in corrispondenza di una faglia NE—SO 
nella Dolomia metal l i fera lungo il f ianco destro del Rio Broili; presso 
q. 1300 a N di Cima Valeri; sui f ianco sinistro del Rio Colan nella gola 
che scende da q. 1439. 

Per inquadra re meglio la situazione geologica della valle sono state 
f a t t e delle escursioni anche sui f ianco destro, aH di fuor i dei limiti della 
zona assegnata. 

In queste occasioni sono stati riscontrati nella dolomia ladinica due 
aff iorament i di galena: uno, in localita Čase Stalldn del Nanghet sotto 
forma di minuta e rada impregnazione, l 'altro, molto piu importante, sulle 
pendici meridionali del M. Flop con di f fus i cristalli cubici ed ottaedrici, 
associati a blenda talora alterata in idrozincite entro f r a t t u r a in zona di 
breccia. 

Val Pesarina: cenni geologici e indizi di mineralizzazione 

La Val Pesar ina ha arigine nei pressi di Forcella Lavardet (m 1542), 
decorso W—E e termine, dopo circa 24 km, a quota 516 nella Val! Degano 
presso Comeglians. 

La sua morfologia, inf luenzata dalla diversa erodibilita dei terreni 
mostra pendii dolci e ricoperti da vegetazione in corrispondenza delle quote 
piu basse (ove af f iorano gessi, dolomie cariate, arenarie, ecc.), pare t i r ipide 
e nude alle quote piu al te in corrispondenza degli aff iorament i di scogliere 
dolomitiche. 
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Studi geologici sulla valle sono dovuti a P. V i n a s s a d e R e g n y 
(1911, 1912). Accenni alla zona, eompresa in una trat tazione regionale, 
sono fa t t i da M. G o r t a n i (1925, 1933), R. S e 11 i (1963) e B. W. V i n k 
(1968). P iu in dettaglio ne t r a t t ano C. E 1 m i e A. M o n e s i (1967) in 
un lavoro l imitato alla porzione centrale della valle. 

Le uni ta geologiche, oggetto del nostro studio, sono le seguenti (Fig. 2): 

Anisico: «dolomia del Serla», di colore bruniccio, massiccia, talora a 
tendenza calcareo-dolomitica specie la dove compaiono accenni di s t rat i f i -
cazione, al t r imenti assente; potenza complessiva superiore al migliaio di 
metri. 

Essa e d i f fusa prevalentemente a E del Passo Siera e costituisce i 
gruppi della Creta Forata e del M. Cimon. 

Ladinico: comprende le seguenti formazioni: 
1. Formazione di Wengen data da al ternanze di arenarie, m a m e e 

calcari marnosi ne t tamente strat if icati (10—30 cm), separati da livelli 
argillosi nerastri . II colore dominante e il grigio giallognolo1, con tipica 
alterazione in giallo-chiaro e pat ine carboniose; f requent i vene di calcite 
bianca e noduli di pir i te (fino* a 4—5 cm di lunghezza) di solito alterata 
in limonite. 

A tetto, specie ad occidente, compaiono calcari neri reticolati, spessi 
da 30 a 70 cm, con estese pat ine rossastre. 

La formazione si estende dal Passo Mimoias al Rio Siera sulle medie 
pendici della valle. Piccoli lembi si trovano, piu ad oriente, «strizzati» 
nella faglia Rio Siera-Forcella di Creta Forata. 

2. Formazione dello Schlern: dolomie e calcari dolomitici di scogliera, 
grigi, brunicci o bianco-rosati, per lo piu ben cristallini e massicci. Local-
mente appaiono cenni di stratificazione a prevalente direzione E—W ed 
immersione a N. Essi poggiano in concordanza sulla formazione di Wengen 
specie nella par te occidentale dell 'area, ment re ad oriente vengono a 
contat to tettonico con essa e, ancor piu, con la dolomia anisica. 

Si sviluppa ad occidente della Forcella di Creta Forata e costituisce i 
gruppi del M. Siera, le pendici meridionali del Creton di Clap Grande e la 
Cresta Alta di Mimoias. 

Quaternario: una fascia di detr i to di falda, piu o meno continua, accom-
pagna il piede delle paret i dolomitiche e spesso maschera il contatto con i 
terreni sottostanti. Detrit i abbondanti si trovano, sulla dolomia, in cor-
rispondenza di aree in tensamente fagliate. Specialmente la degradabile 
formazione di Wengen e coperta da esteso sfatticcio superficiale. Rari i 
depositi morenici, in corrispondenza delle selle piu basse. 

Dal punto di vista tettonico l 'area esaminata si trova immedia tamente 
a N della «linea Val Piova—Mimoias—Col Pesarina» ( S e l l i , 1963), 
sovrascorrimento a S dell'Anisico-Ladinico. II disturbo maggiore e, verso 
oriente, la faglia della Creta Fora ta che met te a contat to la dolomia 
anisica con quella ladinica. Porzioni di questa faglia, dislocate da faglie 
minori perpendicolari ad essa, si prolungano ad occidente met tendo a 
contat to la dolomia ladinica con la formazione di Wengen a tipico com-



p o r t a m e n t o plastico. Fagl ie minori , a p reva len te direzione N—S interes-
sano un po' o v u n q u e le r ig ide scogliere dolomitiche. 

Gli indizi di mineral izzazione p iu evidenti sono dat i da: 
— massere l le spugnose rossas t re di l imonite, goethi te e t racce di 

idrozincite, sulle pa re t i sud-or iental i della Cre te Brusade , in dolomia 
ladinica. 

— cristalli di qua rzo id iomorf i in mat r i ce dolomitica, poco p iu ad 
occidente. 

— pa t ine rossast re di prodot t i di a l terazione in corr ispondenza delle 
a ree fag l ia te e delle pa r t i a l te dei r i i Pradibosco, Bianco, Siera e Tesis. 

— t racce di p i r i te e marcas i t e e di goeth i te pseudomor fa su piri te, 
ass ieme a l imonite, alla base della dolomia anisica, sul le pendici se t ten-
tr ional i del Cret dal Laris. 

Indagini geochimiche 
Circa 200 campioni del ma te r i a l e raccolto s i s temat icamente d u r a n t e la 

c ampagna di prospezione sono stat i analizzati allo scopo di ind iv iduare nei 
t e r ren i considerat i la presenza di eventual i anomal ie geochimiche come 
obbiet t ivo di successive p iu de t tag l ia te ricerche. 

I dat i geochimici qui r ipor ta t i r i gua rdano essenzialmente la r icerca 
dello zinco sul f ianco s inis t ro delle d u e valli. 

Le determinazioni dello zinco sono s ta te eseguite med ian te spe t t ro-
fo tomet r ia di assorbimento atomico sulle soluzioni der ivant i dalPattacco 
dei campioni con acido nitrico, essendo ta le me todo r i su l ta to adegua to alle 
esigenze di u n a ta le r icerca e gia in uso presso a l t r i l abc ra to r i (D a 1 -
1' A g 1 i o , G r a g n a n i , V i s i b e l l i , 1968; W a r d , N a k a g a w a , 
H a r m s , V a n S i c k l e , 1969). 

Nella p reparaz ione pe r 1'analisi i campioni sono s ta t i t r a t t a t i come di 
segui to specificato. 

Tu t t o il ma te r i a l e raccol to e s t a to lasciato essiccare alParia, a t e m p e r a -
t u r a ambiente , in laboratorio. I campioni costi tuit i da terriccio, dopo even-
tua le f r an tumaz ione , sono- s tat i passa t i a l setaccio con magl ie da 125 u. 
Della f raz ione infer iore, previa omogeneizzazione ed inquar t amen to , sono 
stati pre levat i circa 5 g success ivamente macinat i in mor t a io d 'agata . 
Anche dai campioni costituit i da de t r i to grossolano, dopo- la f r a n t u m a z i o n e 
ed una p r ima macinazione del mater ia le , p rev ia omogeneizzazione ed 
inqua r t amen to , sono- stati pre levat i circa 5 g pe r la macinazione f ina le in 
mor ta io d ' aga ta f ino a dimensioni infer ior i a 150 mesh. 

Su 0,5 g circa del ma te r i a l e cosi mac ina to e s ta to quindi e f f e t t u a t o 
1'attacco dei campioni med ian t e 5 m l di HNO a dil. 1 : 1 , r i scaldando pe r 1 
ora a 100° C su bagno a sabbia. Dopo 1'aggiunta di 5 m l di H .O disti l lata e 
r a f f r e d d a m e n t o 1'eventuale res iduo insolubile e s ta to separa to e successi-
v a m e n t e l ava to con acqua disti l lata med ian t e centr i fugazione. La soluzione 
e s ta ta i n f i ne po r t a t a a 20 ml pe r 1'analisi. 

Le determinazioni dello zinco sono s ta te esegui te med ian te un appa-
recchio P e r k i n - E l m e r Mod. 303, con b ruc ia to re di tipo- normale , f i a m m a ad 
aria-aceti lene, l ampada a catodo cavo del t ipo In tens i t ron , u s a n d o la r iga 
di r i sonanza a 2138 A, nel le condizioni di lavoro consigl iate dal m a n u a l e 



d 'uso della Perk in-Elmer . In ques te condizioni la sensibili ta e r i su l ta ta di 
circa 0,04 mg/ l di Zn per 1 °/o di assorbimento, la r iproducibi l i ta non peg-
giore del 7 %. 

Sul la base di q u a n t o sugger i to da H a w k e s e W e b b (1962) e dal -
l 'analisi dei dat i disponibili , come valor i piu significat ivi pe r il fondo e 
r i spe t t ivamente la soglia dello Zn, si sono presi i seguent i valori : 

Val d 'Aupa fondo: 28,5 p p m 
soglia: 72,5 p p m 

Val Pesa r ina fondo: 31,5 p p m 
soglia: 58,5 p p m 

I r isul ta t i analit ici sono r appresen ta t i g r a f i camen te in fig. 3a e 3b, 
dove si pud osservare che i valori anomal i piu in te ressant i in genere non 
si p r e sen tano isolati ma accompagnat i da anomal ie minor i contigue, in -
d iv iduando favorevo lmente delle aree. 

Da questa indagine p re l imina re risulta che sia la Val d 'Aupa che la 
Val Pesa r ina p resen tano zone di in teresse per u n u l te r iore ricerca. 

Sono in corso di comple tamento anche le analisi del P b : i pr imi r i -
sul ta t i d imos t rano che pe r lo piu i valori maggior i del Pb (in genere 
in fe r ior i a quelli dello Zn) si p r e sen tano in corr ispondenza delle anomal ie 
pe r lo Zn, confe rmandole ind i re t tamente . 

Conclusioni 

La sis tematica r icerca di campagna sul f ianco s inis t ro della Val d 'Aupa 
e della Val Pesa r ina non h a consent i to di r in t racciare , a lmeno f inora , 
a lcuna mani fes taz ione meta l l i fe ra superf ic ia le di ve ro interesse; ha pero 
permesso 1' individuazione di vari , anche se l imitat i , indizi di mineral izza-
zione mai segnalat i in precedenza. Un impor t an t e r i t r o v a m e n t o a ga lena e 
s t a to f a t t o sul f ianco des t ro della Val d 'Aupa. 

La r icerca geochimica condot ta r a p p r e f e n t a la p r ima prospezione siste-
mat ica dello zinco, ad interval l i di 100 m, nelle scogliere dolomitiche delle 
d u e valli. Essa ha confe rma to le osservazioni sul t e r r e n o e ha individuato 
nuove zone indiziate. Queste, sulla base delle anomal ie geochimiche sono 
le seguenti . 

Val d 'Aupa : a NE del g r u p p o di Cima Valeri (278 p p m Zn) in cor-
r i spondenza di u n a zona a lquan to fag l ia ta e cara t ter izza ta da abbondan t e 
dolomite spatica. 

Val Pesa r ina : pare t i sud-or ienta l i della Cre te Brusade (5384 p p m Zn); 
pare t i se t tent r ional i delle Cre te di Mimoias (148 p p m Zn); pare t i nord-
occidentali del Cret dal Lar i s (2104 p p m Zn). 

Tu t t e le zone p resen tan t i anomal ie s a r anno ogget to di ul ter ior i in -
dagini p iu dettagliate. 
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Preliminary Report on a Prospecting for Zn 
in the Carnic Alps (Aupa and Pesarina Valleys) 

G. B. Carulli, Gb. Feruglio, G. Longo Salvador, D. Stolja 

S U M M A R Y 
Pre l imina ry resul ts of sys temat ic mining, geological and geochemical 

researches u n d e r t a k e n in t h e I ta l ian Eas te rn Alps and s tar ted on t h e 
Schlern dolomite along t h e le f t sides of Pesa r ina and Aupa Valleys a re 
repor t ed. 

In A u p a Valley t h e Schlern dolomite overlies l imestone and m a r ! of 
t h e Buchenste in fo rma t ion and is covered by C a m i c l imestone; in Pesa r ina 
Valley i t is in contact a t t h e bot tom wi th well s t ra t i f ied mar l and m a r l y 
l imestone of t h e Wengen format ion . 

In Aupa Valley, on t h e le f t side, suspected areas pointed out by t h e 
occurrence of yellowish and reddish coatings f r o m wea the red iron minera l s 
h a v e been observed along Rio Broili and Rio Colan, no r th of Casera 
Valer i alta, wes t of the Forchiadice Mount and in t h e nor th -eas te rn pa r t 
of t h e a rea examined. T h e microscopic observat ion of these mater ia l s has 
shown in genera l t h e occurrence of py r i t e and marcas i t e o f t en wea the red 
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to l imoni te and goethite, and besides these some sphaler i te gra ins on the 
wes te rn side of t h e Forchiadice Mount . 

New very in teres t ing galena occurrences have been found on the r ight 
side of Aupa Valley. 

In Pesar ina Valley, on t h e Crete B r u s a d e Mount, has been noted a 
suspected area showing redd i sh -b rown coatings consisting ma in ly of 
l imoni te and goeth i te wi th some t races of hydrozincite. At Rio Pradibosco, 
Rio Bianco, Rio Tesis, Rio Siera and on t h e nor th -wes te rn side of Cret dal 
Laris Mount , some minor amoun t s of wea the r ing products h a v e also been 
identif ied. 

Processes of secondary dolomitizat ion in association wi th t h e above 
ment ioned wea the r ing products , occurr ing especially in fau l ted areas, 
have ben noticed in ei ther valley. 

Sampl ing fo r geochemical prospect ing purposes has been carr ied out 
main ly along t h e base of the Schlern dolomite, systematical ly about every 
100 m. Some 200 samples were analyzed f o r Zn by atomic absorpt ion 
spec t rophotometry . 

T h e resul ts of t h e p re l iminary geochemical prospect ing can be sum-
mar ized as follows: 

— in Aupa Valley t h e greates t geochemical anomaly fo r Zn (278 ppm) 
occurs on the nor th -eas te rn side of Cima Valeri. 

— in Pesa r ina Valley t h e highest geochemical anomaly f o r Zn 
(5384 ppm) has been found on the Cre te B r u s a d e Mount. O the r in teres t ing 
anomalies a r e present along t h e Schlern dolomite on t h e n o r t h e r n side 
of t h e Cre te di Mimoias Mount and along t h e Anisian dolomite on the 
no r th -wes te rn slopes of t h e Cret dal Lar is Mount . 

Ali these areas, indicated as possibly mineralized, will be invest igated 
f u r t h e r on. 

D I S C U S S I O N 

Dessau: Ri tengo che per i campioni della Val d 'Aupa sa rebbe s ta to 
in te ressan te d e t e r m i n a r e anche il f luoro. 

Stolfa: Cer tamente , m a da to il c a ra t t e r e p re l imina re di ques to lavoro 
abb i amo r i t enu to oppor tuno non fa r lo in ques ta f a se della ricerca. P re -
ved iamo tu t t av ia di fa r lo in fu tu ro . 

Perna: 1. I campioni sono stat i pre levat i nelle alluvioni 0' in roccia? 
2. La campiona tu ra e s tata f a t t a in corr ispondenza dei conta t t i s t ra t i -

grafici? 
3. Pe rche non si e estesa la r icerca anche nei sediment i pe rmian i che 

e ben noto, costi tuiscono u n o dei possibili orizzonti mineral izzat i? 
Carulli: 1. II p re levamento dei campioni e s ta to fatto- in corr ispondenza 

del mater ia le detritico, 20—30 cm circa al di sot to della superf ic ie e con-
sisteva, nel la s t r ag rande maggioranza, di de t r i to di fa lda aven te granulo-
metr ia a t to rno a qua lche cent imetro. 

2. La campiona tura , pe r la maggior par te , e s tata f a t t a e f f e t t i vamen te 
in corr ispondenza del conta t to s t ra t igraf ico, t r a n n e che nella p a r t e piu 
or ientale della zona, nella dolomia anisica, dove la r ipidissima morfologia 
ha impedi to di appl icare sempre ques to criterio. 



3. E' nos t ra intenzione, nelle l'asi successive della ricerca, es tendere 
lo s tudio e la campiona tu ra anche alle basse pendici della valle, specie in 
corr ispondenza della Formazione a Bellerophon. 

Dessau: II P e r m i a n o e mol to d i f fuso nella zona? 
Carulli: Si, abbastanza. E' r app re sen t a to dalle classiche a renar ie di Val 

G a r d e n a e dai var i l i totipi (gessi, dolomie cariate, calcari neri) della 
Formaz ione a Bellerophon. 

Valera: Nella p reparaz ione dei campioni per 1'analisi con l'A. A. S., me-
d ian te semplice attacco nitrico, non pensa te di po te r pe rde re una f raz ione 
di so l fur i even tua lmen te legata a quarzo? 

Stolfa: P remesso che il metodo e in uso presso i servizi geologici di 
diversi paesi e che e s t a to oggetto di una pubbl icazione da p a r t e del U. S. 
Geological Survey nel 1969, e del C. N. E. N. in I ta l ia nel 1968 (che mi 
sembra lo usi tu t tora) , da esperienze nos t re ed a l t ru i si e visto che, per 
rocce essenzialmente carbonat iche, la d i f fe renza t ra i valori o t tenut i con 
ques to t ipo di at tacco e quel lo «completo» e min ima e t rascurabi le . N a t u -
r a l m e n t e la d i f fe renza puo d iventare piu impor tan te se si t r a t t a di rocce 
non carbonat iche, ma ancora, in defini t iva, nella g ran p a r t e dei časi il 
me todo e r i t enu to valido a scopo di prospezione. Ovv iamen te il caso della 
prospezione e ben diverso da quello di u n o s tudio sull ' abbondanza e la 
dis t r ibuzione degli e lement i cercati. Nel nos t ro caso si t r a t t a di rocce 
carbonat iche per cui, a maggio-r ragione, abb iamo r i t enu to di poter appl i -
care il semplice attacco nitrico. 

Valera : Ma se la mineral izzazione e legata ad una piccola venula o a 
clasti di quarzo, pu r essendo la mat r ice tu t t a carbonat ica, nell 'analisi si 
pe rde rebbe t u t t o il mine ra le legato al quarzo'. 

Stolfa : Come gia precisato, di quarzo nel nos t ro caso ce n 'e ra pochissimo 
o punto. Questo e r i su l ta to sia dall 'osservazione microscopica pre l iminare 
dei campioni che dallo s tudio del l ' eventuale res iduo insolubile. C o m u n q u e 
g ran pa r t e di ques to inconveniente si el imina o si r iduce di mol to con 
u n a oppor tuna macinazione. Si t r a t t a even tua lmen te di a u m e n t a r e i t empi 
di macinazione su base sper imentale . 


