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Introduzione 
Ogget to della p resen te no ta sono i giacimenti di talco della Val Ger -

manasca , nel le Alpi Occidentali , in provincia di Tor ino (fig. 1), i piu 
impor t an t i dTtal ia pe r produzione e qual i ta del mater ia le : da essi si es t rae 
un ta lco in mass ima p a r t e b ianco e di e levato pregio, che rappresen ta , se 
r a f f r o n t a t o alla produzione a n n u a nazionale, la quas i to ta l i ta del mine ra le 
pregia to e circa la m e t a dei mate r ia l i talcosi di ogni tipo. 

Ampia e la l e t t e ra tu ra passa ta e recente, in tesa sop ra t tu t to ad i l lus t ra re 
i l ineament i geologici e s t ru t tu ra l i della zona o p p u r e i cara t te r i mine ra lo -
gici, geo-litologici e tecnici di quest i adunamen t i : nella bibl iograf ia al 
t e r m i n e della nota sono r i po r t a t e le pivi s ignif icat ive pubblicazioni in 
proposito. 

In questi ulitimi ann i ho svolto u n a serie di r icerche giacimentologiche, 
specia lmente nelle t r e min ie re pr incipal i (quelle di Fontane , Croset to e 
Maniglia), dove ho avu to cura, f r a l 'al tro, di e f f e t t u a r e s is temat iche osser-
vazioni in pressoche tu t t i i cant ier i di colt ivazione e di raccogliere pa -
recchie cent inaia di campioni significativi pe r le indagini di laboratorio. 

Ho cosi acquisito, ins ieme ad u n a chiara visione dei cara t te r i geologici 
locali, precise indicazioni sulla n a t u r a delle rocce in cui r icorrono i corpi 
mineral izzat i utili e sulle loro rec iproche relazioni, sulla esat ta costi tuzione 
si a del talco (inteso in senso minerar io) nel le var ie zone dei diversi giaci-
ment i , sia dei numeros i t ipi mineralogici e litologici ad esso associati, la 
cui presenza e conoscenza si e r ivela ta di notevole in teresse pe r f a r luce 
sui d iba t tu to problema del processo genetico dei giaciment i stessi. 

Gia u n a p r i m a serie di osservazioni e f f e t t u a t e in miniera , di r i sul ta t i 
o t t enu t i in labora tor io e di considerazioni conseguent i su l l ' a rgomento sono 
s ta t i da m e esposti in u n a nota p re l imina re ( Z u c c h e t t i , 1969). Succes-
sive indagini , specie in laboratorio, anche su nuovi material i , m i hanno 
consent i to di c o n f e r m a r e q u a n t o stabil i to in precedenza, di r e n d e r e p iu 
s icure le considerazioni avent i so l tanto ca ra t t e re provvisorio, di e l iminare 
alcuni dubbi e di conseguire in def ini t iva u n a compiuta conoscenza giaci-
mentolbgica di questi impor tan t i e significativi adunament i . Qui a p p u n t o 
voglio esporre in sintesi i pr incipal i r isul tat i di quest i miei studi. 



Desidero, anche in questa sede, esprimere un vivissimo1 ringraziamento 
alla Presidenza, ai Dirigenti ed ai Tecnici della Societa Talco' e Graf i te 
Val Chisone, per la cordiale ospitalita sempre riservatami e per 1'appoggio 
sostanziale, le notizie ed i dati utili forniti . 

Generalita sui giacimenti e sull'ambiente geologico 
I giacimenti in oggetto sono costituiti, nel loro insieme ed a grande 

scala, da un ben defini to orizzonte a talco, interstrat i f icato nei terreni 
cristallini delle assise superiori del «massicciO' Dora-Maira», in prossimita 
(a poche centinaia di metri) della sovrastante formazione dei calcesciti con 
rocce ofiolitiche («Mesozoico a facies piemontese»). 

L'orizzonte a talco noto ed in pa r t e coltivato si sviluppa su una 
superficie di oltre 2 km2, con morfologia s t ra t i forme anche se irregolare, 
giacitura variabife, da pianeggiante f ino talora a raddrizzata, per locali 
pieghe (mediamente la direzione e NNW, 1'immersione ad WSW, la pen-
denza sui 20°—25°) e con potenze utili soli tamente comprese f r a 1 e 3 m, 
talvolta anche superiori ai 10 metri . 

Le diverse formazioni del «massiccio Dora-Maira» vengono oggi — alla 
luce dei piu recenti studi e delle piu moderne interpretazioni (vedasi ad 
esempio (V i a 1 o n , 1966) — schematicamente raggruppa te nei seguenti 
«complessi», in base a criteri di analogia di facies, di paragenesi, di grado 
di metamorf ismo subito dai vari tipi litologici: 

— «complesso» degli «gneiss ghiandolari», con significato di «zoccolo» 
pre-carbonifero, a prevalenti gneiss di vario tipo (occhiadini omogenei, 
dioritici, amigdalari , granitoidi), migmati t i eterogenee, micasoisti e gneiss 
minuti, ecc.; 

— «complesso» grafit ico detto »di Pinerolo», r iferi to al Carbonifero, 
a prevalenti gneiss minut i e micascisti con pigmento grafitico, passanti a 
scisti grafitici veri e propri; a quarziti, conglomerati, ecc.; 

— «complesso» detto «di Dronero«, r i fer i to al Permo-Carbonifero, a 
prevalenti gneiss e micascisti di vario tipo, sovente lucenti, passanti in-
fer iormente a facies con pigmento carbonioso; a porfiroidi arcosici e 
granofirici, ecc.; 

— «complesso» detto «di Sampeyre», r iferi to al Permo-Trias, a pre-
valenti quarziti micacee, talora conglomeratiche, a micascisti quarzitici. 

Localmente, nell 'alta Val Germanasca, le formazioni superiori del mas-
siccio Dora-Maira — riferibili a tipi del complesso «di Dronero» — sono 
costituite da al ternanze di micascisti di vario tipo (granatiferi, cloritici, a 
cloritoide, epidoto', albite), intercalati a gneiss minuti, a gneiss porfiroidi 
(«arcosici», t ipo Luserna), a scisti cloritici, anfibolici, prasinitici, a calcari 
marmorei e calcefiri a tremolite, epidoto, ecc. 

Le rocce incassanti del talco 

Le rocce incassanti del talco sono di vario tipo, talvolta anche con 
notevoli differenze f ra rocce di letto e di te t to in uno stesso cantiere. 

Trat tasi piu f requentemente ed in generale di micascisti di varia com-
posizione, di mica-cloritescisti, di cloritescisti, di scisti prasinitici o di 



Fig. 1. Cartina dei principali giacimenti di talco della Val Germanasca 
1 M a n i g l i a , 2 F o n t a n e , 3 C r o s e t t o , 4 E n v i e 

rocce consimili, ta lvol ta di gneiss porf i roidi , di scisti ad albite e piu 
miche, di calcefiri, f r a loro v a r i a m e n t e associati. 

In parecchi cantieri , sovente a causa della potenza notevole del banco 
di talco, mi e s ta to possibile osservare e campionare la sola roccia di le t to 
oppure quel la di tetto<: i t ipi litologici sono sempre quelli sopra citati. 

F r a i moltissimi časi r i levat i in miniera , n e r ipor to alcuni par t icolar -
m e n t e significativi. 

— Banco di talco<, po ten te m 1,20—1,30, in te r s t ra t i f i ca to f r a micascisti 
(fig- 2); 

roccia di letto: micascisto a piu miche (muscovite, fengite, senčite) , 
con tenen te scarse albi te e calcite; passante, verso il conta t to col talco, 
a mica-cloritescisto (muscovitico), con subord ina ta a lbi te e f r e q u e n t e rut i lo; 

roccia di te t to: micascisto r iccamente g r ana t i f e ro (fig. 10), con f r equen t i 
clorite, albite, cloritoide, t i tani te ; passante, verso il contat to col talco, ad 
un t e r m i n e con abbondan t i clori te e rut i lo; 

nel talco, misto a scarse clori te e zoisite, sono inclusi «rognoni» car-
bonatici a tess i tura spatica, costituit i da p reva len te magnesi te , mis ta a 
talco, clori te e p igmento grafi t ico. 

— Banco di talco, po ten te in to rno ai 9—10 m, compreso f r a mica-clori-
tescisti (fig. 3); 

roccia di letto: un t e rmine ad abbondant i clori te e rutilo, con scarse 
albi te e t i t an i te (a le t to del qua le e u n o gneiss por f i ro ide ad a lbi te e 
microclino); 



roccia di tetto: un termine ad abbondant i clorite e talco, con subordinati 
cloritoide ed epidoto; 

nel talco sono inclusi individui di pirite, noduli di quarzo e di carbonati 
misti e fasce di talcoi misto a clorite e t i tanite. 

— Banco' di talco, potente circa 50 cm: caso quasi analogo al precedente, 
con la sola differenza che il talco passa al mica-cloritescisto di te t to a t t ra -
verso una fascia di 20—30 cm di scisto cloritico (privo> di quarzo), con-
tenente, ol tre a clinocloro prevalente, anche f requent i talco e rutilo. 

— Banco- di talco, potente circa 1 m, interstrat if icato f r a uno gneiss 
a letto' ed un mica-cloritescisto a te t to (fig. 4); 

roccia di letto: gneiss a quarzo, albite, muscovite (di spessore sui 30 cm), 
passante, verso il contat to col talco, a scisto1 a quarzo, muscovite e talco 
(fig. 11); a let to dello> gneiss e una fascia di 50 cm di un 'anf ibol i te ad 
attinoto, con f requent i muscovite, biotite ed epidoto, a letto della quale 
sta a sua volta un tipico gneiss porf i roide a quarzo-microclino, con sub-
ordinati ortoclasio, albite, muscovite, sericite, epidoto, ecc.; 

roccia di tetto: mica-cloritescisto, con subordinati cloritoide, granato, 
albite e scarsi rutilo>, ilmenite, zoisite; 

il talco contiene subordinata clorite ed inclusi di quarzo. 
— Banco di talco, potente circa 50 cm, interstrat i f icato f ra uno scisto 

prasinitico a letto ed un calcefiro a tetto; 
roccia di letto: scisto prasinitico, di t ipo ovarditico (fig. 12), molto ricco 

in t i tanite (fig. 13), con accessori rutilo, muscovite, epidoto; 
roccia di tetto: calcefiro ad abbondante tremolite, con subordinate al-

bite, muscovite, t i tanite, clorite; 
nel talco sono incluse f requente tremolite ed accessorie clorite, albite, 

calcite, t i tanite. 
— Banco di talco, potente poco meno di 50 cm: caso quasi analogo 

al precedente, con la differenza che la roccia di te t to e un calcefiro a molto 
abbondante epidoto (quasi un epidotte) (fig., 14), con accessori quarzo, 
tremolite-attinoto, pennina, albite, t i tanite, pirite. 

Nella miniera di Maniglia ho ri levato un caso che mi pare particolar-
mente interessante e ne riferisco brevemente. Tre modesti s trat i di talco, 
spessi ciascuno 20—30 cm e eoncordanti con le formazioni incassanti, gia-
ciono alla distanza di alcuni metr i l 'uno dall 'altro. 

II primo strato (andando dal letto verso il tet to della serie), costituito 
da talco misto a subordinate clorite e magnesite, e compreso f r a mica-clori-
tescisti ricchi in rut i lo e con accessori epidoti e cloritoide (fig. 15); il se-
condo strato, a talco* con frequenti , minut i individui di pir i te e scarsa 
zoisite, e compreso f r a uno scisto ovarditico molto ricco in clorite e 
con subordinati muscovite e rut i lo (a letto) (figg. 16, 17) ed un micascisto 
con accessorie albite, clorite, calcite (a tetto); il terzo strato, costituitoi da 
talco e clinocloro f r a loro in t imamente assoeiati, con molto subordinati 
rut i lo e zoisite, poggia su di uno scisto ad albite, miche biotite e muscovite, 
clorite, con accessori attinoto, ruti lo e t i tani te ed ha al tetto* una fascia 
di magnesite mista a talco e clorite, cui seguono un sottile strato di scisto 
cloritico (a solo clinocloro e privo di quarzo), ricchissimo in rut i lo e con 



accessorio talco, e quindi un micascisto ricco in clorite, con subordinat i 
granato , rutilo, epidoto. 

Le rocce che r icorrono f r a i t r e s t raterel l i di talco, raccolte alPincirca 
nelle zone mediane, sono r i spe t t ivamente un cloritescisto, con accessori 
albite, ru t i lo e t i t an i te (fra il p r imo ed il secondo) ed un micascisto a piu 
miche, con accessori albite, clorite ed epidoto ( f ra il secondo ed il terzo). 

E' ancora da sot tol ineare un mot ivo r icorrente con u n a certa f r equenza 
nella min ie ra di Fontana , r i levato in parecchi cant ier i dei var i livelli: 
subi to a le t to del talco r icorre uno strato, delloi spessore da poehi decimetr i 
ad 1 m, di un micascisto di va r ia composizione (a piu miche, a clorite, 
even tua lmen te con g r a n a t o e cloritoide, a talco, ecc.) o- di un mica-clori te-
scisto, a lettoi del qua le s ta a sua volta uno- gneiss del t ipo di quelli gia 
segnalati in precedenza (porfiroide a microclino o ad albite). 

Nei giacimenti in oggetto, inf ine , si e r i levato che rocce calcaree, a t ipo 
di calcefiri e m a r m i bianchi ver i e propr i (fig. 5), r icor rono per lo piu 
non gia quali rocce incassanti a conta t to del talco, m a a letto di esso, 
a dis tanza so l i tamente di molt i metr i , con r in terpos iz ione di micascisti, 
mica-cloritescisti , scisti prasinit ici , gneiss e di a l t re rocce del t ipo di quel le 
segna la te in precedenza. 

Analisi condote su alcuni campioni di ques te rocce marmoree , raccolti 
in var ie zone sia in min ie ra che all 'esterno, h a n n o permesso di r i levare che 
t ra t tas i in genere di t e rmin i debolmente magnesiaci . A titolo di esempio, 
si r i po r t ano i valori relat ivi al calcio ed al magnes io di set te campioni , 
carat ter izzat i da un molto esiguo contenuto di minera l i accessori (quali 
anfiboli , cloriti, muscovite, granat i , ecc.) 

CaO °/o = 51,81; 50,48; 52,66; 53,73; 54,08; 49,56; 50,93; 

MgO % = 0,97; 1,80; 1,54; 2,21; 1,60; 2,02; 1,95. 

I corpi mineral izzat i a talco 

II corpo mineral izzato a talco e in genere costituito, nei giacimenti in 
oggetto, da un solo banco-, di potenza molto variabi le , in te rs t ra t i f ica to e 
concordante con le rocce incassanti ; ma in alcuni časi, come gia indicato 
in precedenza, r icorrono due od anche piu banchi f r a loro ben distinti , a 
dis tanze anche di alcuni me t r i l 'uno dall 'al tro, separat i da in ters t ra t i di 
rocce r appresen ta t e in genere da cloritescisti, scisti anfibolici o prasinitici , 
micascisti a clori te-epidoto od a piu miche, mica-cloritescisti . 

Nel ta lco sono inclusi svar ia t i mineral i accessori, talVolta in individui 
isolati od in aggregat i di individui ben visibili ad occhio, sovente invece 
ad esso i n t imamen te f r a m m i s t i e r iscontrabi l i so l tanto al microscopio. 

Nelle f ron t i minera l izzate esamina te in miniera , nei campioni raccolti 
e sop ra t tu t to nelle mol te sezioni sottili di «talco» s tudiate , h o potu to 
osservare i seguent i minera l i : con u n a certa f requenza , cloriti (clinocloro-
proclorite, pennina) (fig. 18), carbonat i (in prevalenza magnes i te e dolo-
mite, mol to m e n o spesso calcite e siderite), zoisite (fig. 19), clinozoisite ed 
epidoto fe r r i fe ro , ru t i lo (fig. 20) e t i tani te (fig. 21), anf ibolo del t ipo t r emo-
l i te -a t t inoto (figg. 22, 23), quarzo, pir i te: mol to m e n o f requen t i , o 



Figg. 2—5. Fotografie eseguite in miniera 

3. Talco con ineluse lenti di clorite mista a talco; a tetto un mica-cloritescisto 
talcoso 



4. Talco (T) interstratificato f ra uno gneiss a quarzo, albite, muscovite (G) a 
letto ed un mica-cloritescisto a tetto; A anfibolite ad attinotto; P gneiss 
«porfiroide» a microclino 

5. Calcefiro a granato-epidoto (chiaro) sotto a micascisto granatifero alternato a 
mica-cloritescisto; il talco e parecchi metri a tetto del contatto 



Figg. 6—9. Fotografie eseguite in miniera. Inclusi nel talco 

6. Rognoni carbonatici (grigi) a magnesite con subordinati dolomite e talco, 
nel talco 

7. Lente di scisto ovarditico (scuro) nel talco frammisto a clorite e passante a 
mica-cloritescisto; in basso, talco bianco 



9. Mica-cloritescisto ad epidoti cloritoide, granato (scuro) nel talco 



Figg. 10—17. Microfotografie di sezioni sottili di rocce incassanti del talco 

11 e 16. Nicols incrociati; le altre: solo polarizzatore 
15 e 17. Ingr. 65 X ; le altre: ingr. 26 X 
10. Micascisto riccamente granatifero, a tetto del talco (v. fig. 2) 
11. Scisto a quarzo (q), muscovite (m), talco (t), a contatto di letto del talco 

(v. fig. 4) 
12. Scisto prasinitico ricco in titanite, a letto del talco: albite occellare e calcite 

in clorite 
13. Idem: titanite disseminata in clorite 
14. Calcefiro (epidotite) a tetto del talco: epidoto (grigio scuro), quarzo e calcite 
15. Mica-cloritescisto a epidoto-cloritoide a tetto del talco: cloritoide (grigio 

scuro) e rutilo (cristallini neri) inclusi in muscovite mista a clorite 
16. Scisto ovarditico a letto del talco: albite pecilitica (fondo grigio) zeppa di 

lamelle di muscovite 
17. Idem: individui di rutilo (neri) isorientati in muscovite 

Figg. 18—25. Microfotografie di sezioni sottili di talco con minerali inclusi 

18. Nicols incrociati; le altre: solo polarizzatore 
18 e 20. ingr. 26 X; 24: ingr. 410 X; le altre: ingr. 65 X 
18. Lamelle di clorite (parte centrale) in talco 
19. Minuti individui di zoisite in talco 
20. Mucchio di cristallini di rutilo (neri) in talco misto a clorite 
21. Titanite in talco; nell 'individuo a sinistra e incluso del rutilo (nero) 
22. Gruppo di individui prismatici di tremolite in talco 
23. Tremolite idiomorfa e rutilo (minuti cristallini neri) in talco 
24. Tormalina in talco 
25. Ilmenite (nera) associata a tremolite in talco 

Figg. 26—33. Microfotografie di sezioni sottili di inclusi nel talco 

29, 30 e 31. Nicols incrociati; le altre: solo polarizzatore 
27, 29 e 33. ingr. 65 X ; le altre: ingr. 26 X 
26. «Rognone» carbonatico: magnesite contenente lamelle di talco a strut tura 

fel trata 
27. Idem: magnesite contenente rutilo (nero), anche geminato 
28. Idem: magnesite contenente tremolite 
29. «Rognone» quarzoso: quarzo a s t rut tura pavimentosa contenente anfibolo 

in parte cloritizzato 
30. Calcefiro incluso nel talco: clinozoisite in cristalli idiomorfi associata a 

quarzo 
31. Scisto ad albite, talco, clorite muscovite, incluso nel talco: albite (bianca) 

contenente tremolite e titanite; talco in aggregato lamellare 
32. Mica-cloritescisto ad epidoti, cloritoide, granato, incluso nel talco: individui 

di cloritoide isorientati in muscovite 
33. Idem: clinozoisite con nucleo allanitico (piu scuro); l 'individuo nero e rutilo, 

la lamella alla sua destra cloritoide 









addir i t tura rare, albite, apatite, tormalina (fig. 24), grafite, pirrotina, calco-
pirite, i lmenite (fig. 25). 

Nei corpi mineralizzati a talco ricorrono inoltre, i r regolarmente distri-
buiti, inclusi di vario volume (fino ad alcuni metri cubi) e di varia forma 
(ellissoidica o lenticolare, a superficie lisce — i cosiddetti «rognoni» — 
oppure irregolare, od anche a fasce o a tipo di interstrati , talora ripetuti , 
ecc.), costituiti da aggregati di due o piu minerali di varia na tu ra od anche 
da tipi litologici ben definiti e classificabili (figg. 3, 6, 7, 8, 9). 

Ho compiuto indagini sistematiche su questi inclusi, s tante 1'indubbio, 
impor tante loro significato sotto il profi lo genetico, studiando' molte decine 
di esemplari dei piu svariati tipi, raccolti nei diversi giacimenti: di alcuni 
gia si e f a t to cenno nelle pagine precedenti. 

Qui r iassumo i caratteri di composizione di quelli che r icorrono con 
maggior f requenza: 

— magnesite, par t icolarmente pura o in t imamente f rammis ta a molto 
subordinati talco, clorite (fig. 26), talora con ruti lo incluso (fig. 27); analisi 
chimiche eseguite su due diversi campioni hanno forni to r ispet t ivamente 
i seguenti risultati: CaO = 0,84 e 0,97 %>; MgO = 41,08 e 40,63 %>; 

— magnesite, in t imamente f rammis ta a subordinati dolomite e talco 
(fig. 6); un'analisi chimica ha dato: CaO = 9,04 °/o; MgO = 34,43 %; 

— dolomite part icolarmente pura; un'analisi chimica ha forni to i se-
guenti valori: CaO = 29,12 °/o; MgO = 20,72 %>; 

— dolomite, associata a magnesi te mista a tremolite, quarzo e talco 
(fig. 28); 

— dolomite e magnesite, in t imamente f rammis te f ra loro e con talco 
e clorite, con molto subordinati ruti lo e zoisite; analisi eseguite su due 
diversi campioni hanno forni to r ispet t ivamente i seguenti valori: CaO = 
= 19,54 e 18,37 °/o; MgO = 20,24 e 23,53 % ; 

— quarzo microgranulare, con subordinati talco (contenente abbon-
dante ruti lo e r a ro zircone) e dolomite, od anche con anfibolo e clorite 
(fig. 29); 

— calcefiro a tremoli te e quarzo, con subordinati talco e pirite, od 
anche a clinozoisite e quarzo, con subordinate muscovite, albite (fig. 30); 

— roccia debolmente scistosa, od anche non scistosa, a clorite e talco, 
f r a loro in t imamente associati, con tessi tura fe l t ra ta (fig. 3); 

— anfiboli te massiccia o con scistosita poco evidente, a prevalente 
attinoto-tremolite, con accessori miche e t i tanite; 

— scisto prasinitico, spesso di t ipo ovarditico, ad abbondante clorite, 
con accessori vari (titanite, rutilo, muscovite, clinozoisite, zoisite, quarzo) 
(fig- 7); 

— scisto ad albite, talco, clorite, muscovite, con abbondant i t i tani te e 
rutilo1, ed accessori tremolite, zoisite, calcite (figg. 8, 31); 

— scisto ad albite, clorite, muscovite, fengite, biotite, con accessorie 
calcite, zoisite, pirite, titanite, rutilo; 

— cloritescisto, con f requente rutilo ed accessorie calcite, clinozoisite, 
muscovite, pirite; 

— mica-cloritescisto, ad epidoto, anche allanitico, cloritoide, granato, 
con accessorio rut i lo e rara pir i te (figg. 9, 32, 33); 



— micascisti di var io tipo: a clorite, con accessori epidoto, rutilo, pir-
rot ina e rara pirite; ad abbondante zoisite, con tremolite, clorite ed acces-
sorie caltite, t i tanite; a grana to ed epidoto, con accessori clorite, albite, 
t i tanite, minerali opachi (ilmenite, pirrotina, pirite). 

Considerazioni genet i che e conc lus ive 

Le osservazioni e f fe t tua te sui giacimenti di talco della Val Germanasca 
ed i r isultati degli studi compiuti in laboratorio — specie per quanto 
concerne la na tura delle rocce in cui sono incassati i corpi mineralizzati a 
talco e la costituzione lito-mineralogica di questi ultimi — consentono di 
t ra r re alcune conclusioni interessanti sotto il profilo giacimentologico, utili 
in particolare per chiarire la genesi degli adunament i stessi. 

I piu significativi dati di fa t to e di osservazione rilevati si possono cosi 
r iassumere: 

— i corpi mineralizzati a talco ricorrono talvolta in corrispondenza di 
rocce carbonatiche (calcefiri, spesso ricchi di anfiboli, epidoti, quarzo), ma 
piu sovente sono incassati in rocce a tipo di micascisti di varia composi-
zione (a piu o meno f requent i albite, cloritoide, granato, epidoto, t i tanite, 
anche a piu miche), di mica-cloritescisti, di cloritescisti veri e propri, di 
scisti prasinitici, ecc.; 

— queste rocce sono gia di per sš piu o meno ricche in silicati femici, 
ma la quanti ta di tali costituenti (specie di cloriti ed anche di talco) 
cresce percentualmente in prossimita del banco di talco vero e proprio, 
verso cui s fumano gradualmente, at traverso termini a tipo di scisti ovar-
ditici, di cloritescisti via via piu ricchi in clorite e talvolta contenenti talco, 
di scisti a sola clorite (privi di quarzo), di scisti a clorite mista a talco; 

— rocce consimili, talora ricche in talco, r icorrono incluse nei corpi 
mineralizzati, in forma di lenti, di fasce interstrat if icate; 

— il «talco» stesso contiene sovente, in t imamente frammisti , silicati 
femici (cloriti di varia natura , anfiboli del t ipo tremolite-attinoto', epidoto 
ferrifero) ed altri minerali accessori (ad esempio rutilo, titanite, zoisite, 
ecc.) uguali a quelli presenti nelle rocce predette; 

— i «rognoni» carbonatici, cosi f requent i nel talco, sono in prevalenza 
costituiti da magnesite e da dolomite, talora abbastanza pure, ma ben 
sovente in t imamente f r ammis te f ra loro e con talco e quindi da conside-
rarsi con esso singenetiche. 

Tut to cio testimonia quindi a favore di s t re t te relazioni di parentela 
genetica f r a talco e rocce a silicati femici. 

Sono infatti , quelli illustrati, tipi lito-mineralogici propri di un contesto 
metamorfico di basso grado a «greenschist facies» (T u r n e r , and V e r -
h o o g e n , 1960; W i n k 1 e r , 1965), dove, com'e noto, le associazioni f r a 
talco-, silicati femici e carbonati magnesiaci («scisti magnesiaci») sono 
caratterist iche in generale ed anche, piu in particolare, per ognuna delle 
subfacies in cui vi ene abi tualmente suddivisa la facies stessa: cosi, nella 
let teratura, vengono indicate tipiche associazioni a talco-tremolite con 
clorite e quarzo, a talco-serpentino-tremolite, a talco-magnesite con dolo-
mi te nella subfacies a «quarzo-albite^muscovite-clorite»; a talco-attinoto-



clorite con quarzo in quella a «quarzo-albite-epidoto~biotite»; i n f ine a 
ta lco-tremoli te-clor i te in quella a «quarzo-albi te-epidoto-almandino». 

E' no to che il ta lco e specie mineralogica poligenica, f r e q u e n t e in am-
bient i me tamor f i c i di epizona; ed a l t r e t t an to var i sono i t ipi ed i contesti 
geo-litologici dei giacimenti not i e colt ivati in mol t e pa r t i del mondo: 
da quelli ospitat i in rocce calcareo-dolomitiche, a quelli in te rs t ra t i f ica t i 
in rocce m e t a m o r f i c h e sedimentogene non calcaree, come quarzi t i , pa ra -
gneiss, f i l ladi, scisti di var io tipo, a quelli di aureola me tamor f i ca (piro-
metasomatici) , a quelli in f ine associati a rocce a silicati femici, sia basiche 
che ul t rabasiche. P ropr io in quest i u l t imi t ipi r icor rono i p iu svariat i 
esempi di t r a s fo rmaz ione di silicati femici (serpentino, olivine, pirosseni, 
anfiboli , cloriti) in talco ed in carbonat i , f r a i quali abbondano la magnes i te 
e la dolomite: u n a paragenesi , cioe, che carat ter izza anche i giacimenti qui 
i l lustrat i . 

Inf ine, a ques to r iguardo, e da cons iderare 1'ipotesi che i corpi mine ra -
lizzati a talco possano der iva re da t r a s fo rmaz ione di mater ia l i vulcanitici 
che, episodicamente, ven ivano ad intercalars i ai depositi sedimentar i ; sono 
in fa t t i pa r t i co la rmente significativi r epe r t i quali : la presenza di rocce a 
t ipo di scisti prasinit ici , ovarditici , sia come rocce incassant i che come 
inclusi nei corpi mineral izzat i ; la f r equenza di mineral i , qua le ad esempio 
il ruti lo, come accessori del talco; il passaggio dal banco di ta lco ve ro e 
p ropr io alla roccia di le t to (mica-cloritescisto) a t t r ave r so a fasce in cui si 
a l t e rnano sottili s traterel l i , spessi pochi cent imetr i , di mica-clori tescisto e 
di talco. D 'a l t ronde, la presenza di colate bas iche sub-acquee (pillow lavas) 
ne l massiccio cris tal l ino Dora-Maira , i n par t ico lare nel la vicina Val 
Pellice, gia e s ta ta segnalata ann i addie t ro (V i a 1 o n , 1960). 
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Lithologic, Mineralogic, and Genetic Characteristics of the 
Val Germanasca Tale Deposits in the Eastern Alps (Italy) 

Stefano Zucchetti 

S D M M A K T 
T h e resul ts of research w o r k carr ied out by t h e au thor on the tale 

deposits of t h e Germanasca Valley (Turin, Ital'y) a re repor ted . 
Fo r ou tpu t and qua l i ty these deposits a r e t h e most impor t an t in I taly. 
Ali t h e stopes of the Fontane, Croset to and Manigl ia deposits h a v e been 

examined and sampled. 
The re la t ions be tween t h e wal l rocks and t h e u se fu l bodies a r e de-

seribed. F u r t h e r m o r e t h e exact composit ion of t h e ta le (as mining m a -
terial) in t h e d i f fe ren t deposits and of t h e n u m e r o u s mineralogical and 
lithological associated types is repor ted . 

Final ly t h e genesis of these deposits is discussed. 


