
Geologia. - Il proftlo geologico del Sempione. II. Il Monte 
Cistella, la Valle della Cairasca e la galteria clicoidale di Varzo 
(Profili 8, 4, 5, 7). Nota del Sooio CA.RLO DE STEFANI (1). 

Prima di passare alla. Cairasca e1aminiamo la coosta dal Piizo de' Diei 
al Corno Cistella, che forma lo spartiacque fra la Cairuca e il Devero. Essa 
segna il culmine dell'ellissoid.e Sempione-Toce e nello stesso tempo risponde 
quasi all'asse minore dell'elliwsoide stessa, al.quanto piil prossimamente pero 
alla estremita sua di S. O. CoDBiderando gli strati della suddetta cresta nella 
direzione dell'asse minore dell'elli.asoide, dal Rio Bondolero, anzi dal HelBen
horn a N. O., fino al Corao Cistella a S. E. (prof. 3), si vede che a N. O. 
sul Bondolero, dove appa..iono alla superficie solo i Caloosahisti (.u. 4), questi 
scendono ordiaariamente d.i circa 10°-30° a N. O.; essi diventano ¡wi orizzon
tali come le altre roces adiacenti aulla cresta ; .lllil. 1l9ro ad Est del Corno 
Cistella aooennano a scendere per breviBiimo tratt@ e con inclinazione di 5° 
verso S. E., ricoprendo l' ellissoide. Sul versante del Devero tutti gli strati 
mostrano le testa.te a picco ed orizzont1lli, salvo la lieve tendenza estrema a 
S. E. (prof. 8). Ivi, sopre. i Micascisti (n. 2), scarsi..seimi come gia si diase, 
sulla destra del Devero, e il Gneiss d'Antigorio (n. 3) altissimo; poi sono i 
Calceschisti con Micascisti gneissiei intercalati (n. 4) abbastanza alti sul Bon .. 
dolero, ristretti salle cime, e al di sopra, il Pizzo de' Diei, il Cistella ed 
il Corno omonimo sono formati dal Gneis& a due miche, detto di Lebendun e 
di Valgrande (n. 5) isolato ed interrotto. E un testimonio un snperstite alla 
denudazione, che si couette piU hu1gi con lo stesso Gnei1s il quale sopra i 
Calceschisti si ritrova in a.lto aulla. sinistra del Bondolero, nel M. Moro in 
Val Dentro e in Val Grande. In principio, d'acoord.o, parmi col Gerlaeb, vidi 
in quel Gneús un indizio di rovesciamento e l' estremo lembo di una piega 
ricoprente, proveniente da N. O. Oggi invece lo riguardo come residuo di uo 
ricoprimento regolare della zona D. 5 dell'ellissoide; che infatti ha la sua con
tinuazione oltre che a N.O., anche a S. E. sul Toce e nella Valle dell'Isorno 
e tutto intorno negli Gneiss scistosi di CreYola, di Preglia ecc., ehe ciDgono 
quasi tutta l' ellissoide. Cosi pure i calceschisti sottostanti figW"ano, a uso 
copertura, nel Jlizzo del Forno a N. O., indi oltre il Toce e tuUo intorno anche 
dalla foce di Val Divedro in Toce fino sopra Gondo (prof. 1, 3, 4, 5, 6), dove 
pur sono identici quantunque nelle Carta geologich� siano segnati quasi tutti 
solo come Gneiss e come una faseia diversa dalle rocce preoedenti, senza dubbio 
per la mano diversa che redasse la Carta ÍI1 quel tratto. A tale continuazione 

(') Vedi questi Rendieonti fase. 3°, 1° sem. Sednta del 6 fel>braio 1910. 
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dalle roeee della cresta del Cistella ed alla eonseguente eopertura regolare 
dell' ellissoide, aeeenna pure il fatto che a S. O. della cresta. verso la Cairasea 
ed il Sempione, tutte le masse roeeiose seendono con relativa rapidita verso 
S. O. (prof. 7, 8). 

La Carta Svizzera, redatta quivi dallo Stella, segna il limite delle roeee 
�on esattezza sulla sinistra della Cairasea. Mi sembra pero. che aleune frane 

esterne assai potenti e le rispettive faglie abbiano leggermente eomplieato 
la stratigrafia, in quanto aleuni strati si abbassano piu di quanto la natu
rale inelinazione eomporterebbe. Intanto pero nell'alto della Fresaia e del 
Rio di Varzo la zona dei Caleesehisti (n. 4) seende gia assai (prof. 8), ed 
altri lembi ancora, sempre al di sopra dello Gneiss (n. 3), se ne vedono a 

mezza costa tra il Rio Callaiolo, la Fresaia, il Río Maulone e il Rio di 
Varzo affluenti al1a sinistra della Cairasea e della Diveria. 

11 Gneiss d'Antigorio (n. 3) che sulla destra del Devero e assai alto, 
qui sulla sinistra della O airas ea e ridotto a eirea 1000 m. e piU in basso a 
eirea 600 m. d'altezza. Esso pero, aneo a sinistra della vallata, ehiude palese
mente l'antielinale e l'ellissoide eosi a S. a valle di Varzo , come a N. a 
monte di Gebbo (prof. 3, 4, 5). Ne mmeno qui si presenta in esso aleun indizio 
di piega sdraiata. Sotto esso Gneiss (n. 3) si presenta la stessa serie n. 2 
dei Mieasehisti di Baeeno (prof. 4, 7); pero con altezza e con estensione 
maggiori che non sul Devero e paragonabili a quelle che hanno sul Toce. 
Sono Mieasehisti granatiferi e staurolitiei, aeeompagnati da Mieaseisti molto 

quarzosi a due Miche, da Mieasehisti gneissiei e da Seisti nodulosi, Calee
seisti, Cipollini, alquanti Caleari e Anidriti. La Carta Svizzera segna in 
qualehe punto quei Mieasehisti sotto gli Gneiss; ma nei tratti maggiori, 
dando piU importanza alle affinita coi Caleesehisti superiori (n. 4) che alle 
differenze, li segna addirittura come Caleesehisti della zona 4. Se litologi
eamente, come dieevo, e come sempre avviene, vi e talora molta a:ffinita, pero 
stratigraficamente e cronologicamente essi ne sono diversi e piU antiebi, ap
pa.rtenendo alla zona 2. Essi sono la esatta ed immediata eontinuazione dei 
Micasehisti di Baceno e del Toce che risorgono oltre la cresta del Cistella 
(prof. 8). Questa prima chiara e netta eonstatazione di fatto e assai impor
tante per lo seopo nostro. 

Passiamo alla destra della Cairasca e della Diveria, che ne e la eonti
nuazione. 

Ivi Caleesehisti della zona 4 sulle creste in alto non se ne vedono, ee
eetto alle eime del Pizzo Teggiolo (prof. 5, 6), dove sono sovrapposti ed 
aeeompagnati da Calcari, Cipollini e Anidrite, e sono estesi in superficie nel ver

sante orientale del Pizzo ma ben poco alti in potenza. Sotto di essi si estende 
il Gneiss d'Antigorio (n. 3), il quale forma un antielinale ben appariseente e 
ehiuso eosi in alto, come a N. a monte del Riale rimpetto a Croso e come a S. 
della Diveria, la dove le si unisee la Cairasea e dove entra la galleria elicoidale 
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di Varzo (prof. 5). In questo lato sud ne son poi formati per lunghissimo 
tratto i due versanti della Diveria. Qui a S. il Gneiss pare anche piil esteso, 
poicbe per lungo tratto si susseguono strati orizzontali o quasi, a cominciare 
intorno a Trasquera sulla destra della Cairaiica e seguitando a S., soggetti 

a leggerissime parziali curvature, o appena pendenti ad E. rimpetto a Varzo, 
finche verso Campeglia, diventando quasi verticali, si nascondono sotto i ter
reni piil recenti. Invece dall' entra ta della Cairasca in Diveria (prof. 4, 5) 
verso N. il Gneiss sale leggermente formando l'ala S. O. dell'anticlinale o 

l 'unghia estrema dell' ellissoide che dire si voglia, e sale lentamente fino al 
Pizzo Teggiolo per scendere poi molto piil tapidamente a chiudere l'ala N. rim
petto Croso. Sotto il Pizzo Teggiolo ha un'altezza inferiore a quella che ha in 
Val Devero, pari a quella ordinaria sulla sinistra della Cairasca. Sotto l'an

ticliuale gneissico, a soli m. 2500 dal gran tunnel, la Carta del Gerlach, e 

meno bene ancora la Carta Svizzera, segnano solo uno scarso e basso lembo 
di Micaschisti di Baceno (n. 2) nei dimpi verticali longo la Cairasca. Invece 
essi acquistano estensione grandissima quant.o sulla sinistra della valle; altro 
accertamento di fatto che ha grande importanza pel caso nostro. Infatti si 

estende assai alto l'anticlinale dei Micaschisti granatiferi, staurolitici, quarzosi, 
coi soliti Calceschisti, Calcari, Anidrite, e talora con schisti nodulosi e clo
ritici, con abbondanti banchi quarzosi. Questi ultimi scisti rispondono litolo
gicamente a quelli della zona 4 sovrastante al Gneiss d' Antigorio, ed a loro 
volta trovano poche analogie nella continuazione dell' anticlinale in Val De
vero ed in Val di Toce, dove prevalgono i Micascisti granatiferi, qui sulla 
Cairasca piil scarseggianti. 

Alta serie di frane anche provenienti dal Gneiss, e di detriti morenici, 
copre il suolo a giustificare la difficolta di un pronto riconoscimento del ter· 
reno; ma dovunque e scoperto il suolo primitivo, a Vallerosa, a Ciojna, al 

Riale si scopre la zona n. 2. Il Gneiss non forma che i dirupi della som
mita. 

La morfologia aiuta il discernimento della stratigrafia. La pendenza 
all'uscita della valle Cairasca verso la Diveria nel Gneiss d'Antigorio a destra 
della Cairasca e di 8° ad O. (prof. 7): ma quasi tosto, all'imbocco Est della 
gallería di Trasquera, gli strati del Micascisto, del Cipollino marmoreo, del
l'Anidrite immediatamente e regolarmente sottostanti al Gneiss. insieme con 
gli strati inferiori di questo, si inclinano di 12° a S. 30 O. Pero sulla opposta 

sinistra riva della Cairasca, all'imbocco piil orientale della Galleria elicoidale 
di Varzo, i Cipollini e gli scisti nodulosi sottostanti acquistano localmente una 
inclinazione di piil di 45°. Questa si mantiene per poco, poiche piU sopra e a 

monte le pendenze sono molto minori, essendo gli strati quaei orizzontali 
fino verso il Bragio e Fracchia, quantunque non manchino pieghe secon
darie, per es. nei cipollini cloritici sotto Oro del Vino che hanno pendenze 

invertite a N. E. A monte di Fracchia e Vallerosa e specialmente a S. di 
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Ciojna gli strati si rialzano con curva piil. ardita, ma le panianze .si man
teng-0no di circa 8° a S. O., come anche a sinistra della valle sotto Maulone. 

Ad ogni modo, essi hanno una scesa, sebbene non molto rapida, verso la 
grande Galleria del Sempione. A N. O. questi stessi strati del Micaschisto 

granatifero e staurolitico chiudono regolarmente l'.a.Dticiina.le. 
Non mancano qua e fa delle infinite rotture, delle pieghettature e 

delle ondulazioni secondarie, ma non viene alterato l'andamento generala degli 
strati. 

Non vi ha dunque la menoma traccia superficial.e di pieghe sdraia.te nei 

Micascisti n. 2 e negli Gneiss d'Antigorio n. 3; e nei ban-0hi o negli &tra.ti 
esterni sempre ben visibili non vi ha affatto indizio di quegli andamenti 

supposti nelle interpretazioni recenti date pel turmel del Sempione. 
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Ma prima di parlare del gran tunnel, premettia.mo qualche parola sulla 
gallería elicoidale detta di Vario. 

Questa descrive un circolo e corre tutta nella zona sottostante al Gneiss 

d' Antigorio, cioe nello Schisto n. 2. 
La gallería, a partire dal versante sud, traverso successivamente m. 800 

di Micaschisti, m. 850 di Calceschisti e di zona calcareo scistosa, m. 900 
dei soliti Micaschisti, e ancora m. 400 di zona calca.reo-scistosa e di Calce
schisti. 

Questa galleria, l'unica della ferrovia del Se.mpione che traversi gli 
Schisti n. 2, da un' idea della multiforme costituzione di questi. La serie 

che essa presenta puo essere completata con quella brev.e successione di .strati 

micaschistosi, cafoarei e anidritici che stanno immedia.tamente sotto al Gneiss 

n. 3, all'imbocco est della Gallería di Trasquera (prof. 7). Questi stra.ti, 
pendenti, coi Gneiss coi quali sono concordanti, 12° a S. 30 O. sono in 
quel luogo i piil alti della zona schistosa n. 2. Esei coprono a Nord la 
breve zona di Micaschisti nei quali e aperta l' en trata S. od O. della gal
lería elicoidale, mentre a S. stanno direttamente sopra a.i Cipollini nei. 

quali e aperta l'imboccatura N. od E. della stessa. gallería. Ragionev.ol
mente" si ritiene cbe questa zona. di CiPQlli11i, Calces.ciati e ealcari dell' im-
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boccatura N, risponda alla zona complessa delle stesse rocce che fu incon

trata fra le progressi ve 560 e 1440 dall' imbocco S. Sotto tale zona 

seg�ita l'alta serie di!i Micascisti e Scisti cloritici n. 2. In breve spazio si 

ripete qui quella variabilita di rocce che si verifica in ogni altro punto 
della zona scistosa n. 2, specialmente nella valle della Cairasea. 1 calce
sehisti, i cipollini, le lenti di ealcare, ed in minor proporzione l'anidrite, si 
alternano per ogni dove, e inopportunamente, come gia dicevo, fu creduto 
che calcari e anidrite formassero zone speciali, e possibilmente sincrone fra 
loro al confine dei Micascisti. La suecessione degli strati incontrata dalla 
gallería elicoidale non presenta anomalie di sorta rispetto alla successione 

di strati piu vicini o piU lontani della stessa zona n. 2. Del Gneiss d' An

tigorio non fu trovata alcnna traecia negli strati piU antichi traversati dalla 
gallería, ne, giudicando dall'esterno, si poteva trovare. La supposizione che 
esso si ripresenti a profondita e fondata soltanto sulla ipotesi del carreg
giamento. 

Nelle sorgenti incontrate nelle zona calearee durante lo scavo della gal
lería elicoidale si e voluto trovare un indizio che quelle zone a N. si pie
ghino a sinclinale, riattaccandosi coi calcari verso Nembro e Campo, perche 
se le dette rocce disposte a cupola si immergessero in tutti i lati sotto lo 
Gneiss n-on dovrebbero ricevere tributo di acque meteoriche. Pero non vedo 

la necessita di siffatte snpposizioni, perche in realta gli strati calcarei si 

alzano a N. e ad E. della Cairasca venendo a contatto con la superficie e 
sorbendone acque. Non si puo dunque citare la galleria elicoidale di Varzo fra 
le conferme di una piega sdraiata e di un ricoprimento nella gallería del 
Sempione avente direzione ortogonale a questa. D'altra parte, se questo ri

coprimento esistesse a levante ed esistesse in parí modo a settentrione, da 
qual parte sarebbero sopraggiunte, come un bolide selenitico, le rocce del 
Sempione? 
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