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CARSOGENESI F GEDMORFOLOGIA DELL"ABISS0 Dl TREBICIANO 
[Carso Triestino) 

R I A S S U N T O  

E' stato eseguito lrno studio carsogenetico dcll'Absso di Trebiciano ( C a ~ s o  Trie- 
stino, long. 1-22' 53": lat. N 45"41' D6"3 baslto sul rilevamento geornorfologico molt0 det- 
tagliato della cav i t i .  

Sono s tate  distinte qusttro Wniti Geornorfologiche (U. G.), corrispondenti ad 
assise I-occiose ,a diversa carsificabiljta, identfficate in blse  alla presenza ed alla fre- 
qucnza di particolari *forme carsiche-. 

L'U. G. 1 & poco carsificabile: vi prevalgono ferrne erosive che interessano Eito- 
tipi dolomitici. 

L'U. G. 2 6 abbastanza carsifEcabile ma la dissoluzione vi agisce in mod0 difforme 
causa la 8particolare natura litologica delle dcdolomiti; pifi soluhile P la parte  calcitizzata 
del mosaic0 di fondo originariamente tulto doIomitico, per cui ~~revalgono,  t ra  Ie forme 
di corrosione, quel le  carattcrizzate da cribrosilA, micro e macrocariature, incavi piu .(I 

meno profondi. 
Le U.G. 3 c 4 sono le pih warsificabili; presentano morfologie a -pozza-; nelE'U. 

G. 3 prcvalgono perb Ie forme erosivo-dissolvtive per la presenza di roccc spatico-allo- 
chimiche, mentre nell'U. CY. 4 le rocce micro-allochirniche e Ie micriti, pih solubjli, con- 
dizionano l'evolversi di forme prevalcnkrnente dissolutive. 

I rapporti tra il carsismo dell'Abisso e le carattcristiche strlrtturali del complessa 
roccioso sono state desunte  da analisi statistiche sull'erientamento preferenziale dei 
sisterni di fratture, delle fratture incarsite su *Kluftkarren* e sugli sviluppi spaziali di 
pozzi e di gallerie di grotte rilevatc in un'area imrnedialamenle circostante 1'Abisso; 
risulta che i sisterni di Imtturazione maggiormente interessati dal carsismo sono il N-S/ 
subvert., NNE-SSO/subvert. e subordinatamentc il sislema ESE-ONO/subvert. L'analisi 
etatistica degli orientamcnti delle fratturc incarsite, deIlo sviluppo dei pozzi e gallerie 
misurate in corrispondenza dell'Abisso hanno dimostrato chc maggiormente incarsita 
e il sislema N-S/subvert. ed in subordine it NNE-SSO/subvert. 

Sia nell'Abissa che neIle cav~ta  dclla zona circostante i piani dl strato risultano 
di scarso significato agli affetti del process0 carsogenetico. LC morfologie rilevate nel- 
1'Abisso sono state raggruppate in rnorfolipi cal-attel-izzati da proccssi car-sogenetici dii- 
ferenziati. Essi sono: 
1) I poszi, impostati in genere su pih fratture subpalallele, raramente su di una sola 
frattura, con sezioni trasversxli subrircol~ari, ellittiche o fessuriformi; son presenti pic- 
colc soglie di cascata can Ienomeni di crosione regresiva; talvolta jmpronte di  corrente, 
che testimoniano episodi di scocrimento in pressione dell'acqua. 
2) Le forre, piccoIe gallerie a volte Ieggermenle meandrizzatc, talorrr con piccoli canali 
di volta ed i rn l~ rnn te  di corrente. 
3) Le ga'allerie in zona vadosa, relitti d i  antichi sistemi piir estesi, con depositi argiflosi 
e mensole di concrexione dispostc a varie altezzc. 
4) Le gallerie in zona epifreatica: sona le gallerie del F. Timavo la cui volta appare 
spesso forata da numerosi camini: 6 carattcrislica la presenza di glqandi lame dj roccia. 
5) La aCaverna Lindner-, assai ampia, a1 fondo della quale scorre attt~almente il F. 
Timavo; dalle pareti N ed E sono numerose ,le venute d'acqua, ssltuarismente attive. 
La volla 15 caralterizzata da una serie di mtetti*; il fondo i! coperto da grandi blocchi 
rocciosi e da natevoli depositi sabbiosi. 

3 depositi di riernpimento rilevaiti neI1'Abisso di Trebiciano sono ~~aappresentali da 
argille rosse nelIe mgallerie in zona vadosaa, da silt, sabbie e ghiaie neIla Cawerrla Lind- 
ner, e da detriti  clestici distribuiti nn po' dovunque; son pt'esenti anche dellositi di con- 
crezione calcitica in placche di norma non motto spessc. 



Le fasi evolutive del complesso ipogeo dell'Abisso di Trebiciano sono cosi rico- 
struibili: le caviti  primitive sono Ie attuali gallerie in zona vadosa che hanno assunto 
grandi proporzioni nei litotipi delle U. €3. 3 e 4. E seguita la formazione dei pozzi e delle 
forre ad essi geneticamente I ~ g a t e ,  dovuti a modest1 apporti idrici. La penetrazione dei 
pozzi net *Cornplesso dolornjtico*, Eavorita dalla carsificabiliti delle dedolomili, ha reso 
pessibile I:acccsso a I h  ~Caverna  Lindner-. Quanto alla formazione delle gallerie in zona 
epifr'eatica, in base alle morfologie gravitative in esse riscontrate, cssa coincide con I.-. 
regressione wiismiana che ha provocato un abbassamento del livello di base carsicn. 
Inoltre l'appartenenza di queste gallerie ad un piu vasto sistema ipogeo e comprovato 
dai rilievi gravimetrici eseguiti nell'al-ea. 

La genesi della .Cavema Lindncr. vs ettribuita all'azione del F. Timavo ed ,a 
tutta una serie di apporti idrici provenienti daIle pareti N e NE. L'assetto della cavitA e 
la presenza a1 fondo d i  grandi blocchi rocciosi dimostra,no il precario equil-brio geosh- 
tico della volta e delle pareti. La presenm di argille ( a  livelli diversi) e di canali dl volta 
nelle gallerie in 7.0na vadosa e nelle form confermano un forte alluvionamento argil- 
loso che in passato f o r e  ostruiva completamente le cavlta, per' quanto non risulti c h ~ a r o  
se nella stessa fase di riernpimento siano stat1 intasatl anche i pozzi; 6 stato possibile 
stabilire che l e  iasi di riempimento sono state essenziaimente due: la prima ha jntercs- 
sata le  ga,llerie in zona vadosa, la wconda ha intasato le farre. 

In base alle attuali conoscenre su tale fenomeno, che e stato riscontrato in tutte 
le cavita dd  Carso Triestino, queste fasi di riempimento possono essere attribuite a1 
Pleistocene superiore. 

Z U S A M M E N F A S S U N G  

In der Hohle -Abisso di Trebicianom ITrieatiner Karst, 1'22'53" L, 45'41'06" n. Br.? 
wurden ka.rstgcnetische Studien durchgefiihrt, die sich auf  sehr eingehende geomarpho- 
logische Erhebungen i n  der Nohle stiitzen. 

Es wurden vier geomorpholog~sche Einheiten (g. E.) unterschicden. Diese ent- 
sprechen Felsforrnationen rnit verschiedcn s twker  Verkarstung. Man erkennt sie am 
Vorkommen von besonderen Karstformen. 

Die 1, g. E, ist wenig verkarslungsfahig, es aberwiegen hier erosive Formen, es 
herrschen dolomitische Lithotypen vor. 

Die 2. g. E. ist schon starker verkarstungsfahig, die Losung ist jedoch abhangig 
von der besonderen iithologischen Struktus. Man findet hier Dolomite mit rnehr oder 
weniger Kalkanteil. Loslicher ist hier der aus Kalzit bestehende Teil des Grundmosaikes, 
das urspriinglich vollkommen auw Dolornit bestand. Man trifft auf mehr oder weniger 
tiefe Mik.l-0- und Makrorinnen, also Korrosionfolmen, die von der Durchllssigkeil ab- 
hsngig sind. 

Die  3. und 4. g. E. sind am stirksten vez.karstungsfahig und weisen *Brunnen - 
Morphologjem auf .  In der  3. g. E, iiberwiegen auf Grund der spatigen Struktur  des 
Gesteines erosive Formen, in der  4. g. E. ist das Gestein amikro - allochernisch- (kein 
einheitlicher Chemisrnus) beziehungsweise Milirit, s ~ h r  leich Iljslilich, die Ausbildung 
von zersetzenden Formen begiinstigend. 

Der Zusammenhang zwisehen dem Karstphanomen der Hohle und den struktu- 
relIen Charakterjstiken des Felskomplexes wurde statistichen Anslysen der Hauptkluft- 
richtungen, der verkarsteten lektonischen Bruchlinien auf Kluftkarren und der C u m -  
lrchen Entwicltlung der Schachte und Horizontalhohlen, die in unmittelbartr Umgebung 
vermessen worden sind, entnommen. Daraus geht hervor, dass die, fitr die  Verkarstung 
massgeblichen Bruchsysteme N - S (saiger) und NNO - SSW Ikqiger), die weniger mass- 
geblichen OSO - WNW (saigerE gerichtet sind. 

Die statistische Analyse iiber die Orientierung der  verkarsteten Briiche, der 
Raumentwicklung der Schachte und Horizontalgange, die in Relation mjt der Hohle ver- 
messen wurden, hat gezeigt, dass das wesentlich s t l rker  verkarstete Bruchsystern N - S 
(saiger) vcrliiuft, weniger raumbestimmend ist das  System NRO - SSW (ssiger). 

Die  Schichtfugen sowohl im -Abisso di Trebicianos als auch in den Hohlen der 
Umgebung haben kaum ka1,stgenetische Bedeutung. Die im =Abisso* vorkommenden 
Morphologien wurden in - durch unterschiedliche karstgenetische Prozesse entstnn- 
dene - Morphotypen zusarnmengefasst, Es sind dies: 

1.: Schachte, die e n t b n g  von mehreren subparallelen Briichen ausgebildel sind 
(selten nur t i n  einxiger). Sie besitzen annahernd krejsfolmiges, clliptisches oder Linsen- 



profil; man findel kleine Gefallstufen m i l  rlickschreitcnder Erosion und vcrcinzelt mil 
Fliessfacetten, d i e  van zeitweiscr WassererCiillung stammen. 

2.: Klammarlige Gange und manchmal irn oberen TeiI leicht maandrierende 
GSnge, die hin lind wiedcr kleine Decken kanhle mil Fliessfacelten besitzcn. 

3.: Gange in vadoser Zone, die Oberreste eines ehcrnaligen, weitverzweigten Sy- 
stemes sind. Sie besitzen Lehm~blagerungen und Konkretionsleisten in verschiedenen 
Hiihen. 

4.: Gange in der phreatfschen Zone: Es sind Glnge des Flusses Timavo, an deren 
Decke oft Schlote mansetzen. I-Eier liegen haufig grosse Felsplatten. 

3.: Die sehr ausgedehnte =Lindnerhalle., aul  del-en Grund derzeit der Timavo 
fliesst. Der N- und 0-Wand entstro~nen zahlreichc Gcrinne, die episodisch aktiv sind. 
Die Decke besteht aus einer Reihc von ~Dachern* .  A m  Boden liegen mlchtige Fels- 
blocke und bcachtliche Sandablagerun,gcn. 

Die SedirnentfiilIungen in der vadosen Zone bestehen aus rotem Lehm und ein 
wenig Bruchschutt. In  der *Lindnrrhalles findet man Silt, Sand und Kies und ebenialIs 
cin wenig B r ~ ~ c h s c h u t t .  Man kann auch diinne Sinterdecken beobach ten. 

Die Entwicklungsphasen der Raume d e s  rAbisso cli Trebiciano. sind wie folgt 
rekonstruicrbar: Die ursprLinglichen Hohlraume sind die heutigen Gdnge in  vadoser 
Zone, die in der  3. itnd 4. g. F,, grossl-Pumig ausgebildet. sind. Danach lolgte die Bildung 
der  SchAchk nncI Klammstrecken durch bescheidcne Gerinne, dic mil  den iibrigen 
R3urnen genetisch verbundcn sind, Das Eindringen der Schachte in die Dolomitschich- 
lcn, das durch die Verkarstt~ngs-fahigkeit der Dolommite mit mchr oder weniger Kalkan- 
teil unterstutzt wurdc, errnijglichte den Zugang zur mLindnerhalle-. Die Farmationen 
der Gange iiber dern Grundwasscrspiegel decken sich auf Grund der vorkornmcnden 
Gravil~tionsmorphologien moglicherwcise mit der Regression im Wiirm, die eine Sen- 
kung dcs Karstwasserspicgels verursaclite. Ausserdcm wurde die Zugehorigkeit dieser 
Gsnge zlr einem ausgedellnten untcrirdischen Sgslern durc l~  gravimetrische Messungen 
i n  dcr Urngel>ung bcwiesen. 

Die aLindncrhalles verdankt ihre Entstehung dcr  Wirkz~ng des Timavo und einer 
Reihe von kleinen Gerinnsn aus dcn N- und NO-Wanden. Die Gestalt der Halle und 
das  Vorkommen vnn gewalligen Felsblocken am Boden zeigen d a ~  unausgeglichene 
geostatische Gleichgewicht dcr Decke uncl der Wiinde. 

Das Yorkommen von Lehln in verschiedenen Hbhlcn und Deckenkanalen in den 
Gangen und Klamrnen der vadosen Zone bewciscn eine intensive Lchmerfiillung, die 
Iriiher einmal die R#ume vollstandig verschloss, wobei nicht eindeutig ersict~tltch ist. 
ob auch die Schachte dnvon erfiillt waren. Es gelang der  Nachrveis von zwei HauptM1- 
lungen: Die erste verstopfte die GEnge in dcr  vadosen Zonc, die zrveite die klammartig 
rrusgcbildeten Hohlenstrecken. 

Nach dem derzeiligen Stand der Forsthungen konnen diese Ffl l lung~n,  die in 
allen HbhIen dcs  Triesliner Karstes festgeslellt wltrden, dem oberen PIeistoziin zuge- 
schriebm tverden. 

A B S T R A C T  

A karstgenetic study based on a very detailed gcomot.phologica1 survey of the 
Abyss of 'I'rebiciano (Triestine Karst, long. E"22' 53"; lat. N 4Y41' 06"1 has  been car- 
ried out. 

Four Geornorphological Un:ts IGU) have been distinguished, corresponding to 
rock assises of different degrees of Karstic solubilily, identified on the basis of the pre- 
sence and  frequency of psrticnlar Kalamtic morphologies. UG 1 1s of a low degree of kar- 
stic solubility; erosion Eestures of dolomitic 1ithotyl)es prevail. 

UG 2 is of a fair degree of Karstic solubility but corrosion occurs in a deformed 
way owing to the particular lithology of Ihe dolomites; of a higher degree of solubility 
is the cdcitizecl part of the lower mosaic, originally all dolomitic, so t ha t  among the cor- 
rosion features, those characterised by cribrosity, micro and macro vi~gs, with more or 
less deep hollows, prevail. 

UG 3 and 4 have the  greatesl degree of Karstic solubility, ch.al.actcrised by verti- 
cal shaft morphologies; in the UG 3 however erosive-dissnlublc forms prevail due to the 
PI-esence of sperry-  allochemical rocks, while in UG 4 the micro- aJloche~nical ,rocks and 
lhc micrites, condition the  evolution of prcvalenlly dissolulionative forms. 

The relalionships between the karstic phenomenon of the Abyss end the  struc- 
tural characteristics of the rocky compIex have been deduced from statjstical analyses 



on the pMerea&llty uf phchg of the systems of fracture from .the kwstjfied kirctwes 
on rEIuftirarren* end on spaWal developments of vertical shafts md cave galleries In 
an area imtlredlahly surrounding athe Abyss; it seema that the fracture systems rnahIg 
~%JY&eci by vhenomena are the M - S / s u b d  and to a lesser extent the M E -  
ONO/subvert system. 

Both h .the Aby- and in the cavities in the surrounding ume +b- gurfkce layers 
we of litue dmificance in term6 of the kwtgenetic 'process. The m1'~holnqieS obtained 
h m  the Abyss have been grouped Jn morphotypes charactmid by diffe- karst- 
met i c  proc9sses. These -: 
11 The rv- &a&, g e n a V  found on a number of subparallel fractura and narelv 
on one a l e  fracture, with transverge ectimA of a subcirculm nature or a helical nt. 

fissured form; there we small w&zrfal thresholds with reg-vc erosion ghenomens* 
occadondly marks of currents whkh testify to epi;sodes of the f o h  flow of w a b  
2) The gerges, m U  galleries which We sometimes meander channels an8  sometime^ 
ceEUng rhamelir a d  current m a r k  
3) The ugderies in the Vadose mne, re@ of older more exknded @Hems, with clayey 
deposib a d  corbels of cddtIc formation placed at w r h u s  heights, 
4) The g-ries h the epi-phreatit zone: these are the chmn9s of the RIver 'IYnmvo 
whose a w Z  o f b  w a r s  to be perforated by aumerous wen; the presence of large Ma- 
dea of & k c ~ a c ~ & c .  
53 The .Lhdner Cavern-., very extensive, at  the botbwn of which at the moment the 
River m v o  runs; there em a number of water sours- active at Itinmes. The -vadtr 
i~ chracte~hed by a number of - r o o f s r :  the base is cowred by great rmky blocks a d  
considmble deposits of mud. 

The flllhg-up deposits fatand dn the Tmbicimo Abyss we of md 01- in the 
wadosa zone &ameIs=, of &an& and gravel in the *LMner Cevem* and of &&ic 
detritus WbutPd more or less everywhere; there ure dso present some depodk of 
calcitic mncretim h generally not very thick dabs. 

The development phases of the hypogeum complex of the Tnebiiaiano A b y ~  
be mxm&mW Q the fo l l~whg WW: the odginal &ties are the present chemeIs 

h the Vudose zone which have assumed great size in the lithoty-pes of UG 3 .end 4. For- 
mation of hhe verucal shafts and genetically connected gorgee fol10wed as a result of 
mode& action by wkr. The metratdon of the vertical shafts on the *Dolomitic Corn- 
glex., e&sM by the Wstie solubility of a e  dolomites, made access to toe 8~~~ 

mvernn posible. As re@* the dm10pmmt of the channels in the .sgi-gheak m e ,  
in wcmhnee with the gravitational forms found in them, it probably coincides with 
the mgresion of itbe Warm glacial which brought &out a lowering of the level of the 
mstic =br M e .  Furthermore the ttpgumkmance of these channels to a wider hypo- 
feum sptem has been substantiated by g m v i m M c  tests carried out in the area. 

The genesis of the &inher Cavern- may be attributed to the action of the 
River T-vo and to a whole series of water sourcee coming from the North and North- 
8818t WZkZ1S. The ~rang-t of the cavlty and the p r e m  & ,the bottom of it of large 
rocky blmb besr w i h w  Ito the precarious geoshtic of the roof md 01 tnb 
w$Uw The presence of caly (at vmiutw levels) and of vaulted -eIs in the Vadose 
zone and $n the gorges coqfirm a &on$ clayey duviatioh which in the probably 
completely obstructed the cavity, althoungh it k not clear whether in the same fa&? of 
ft2llng-up h e  v&cal were dso blocked; it has .been pc&ble to eshbkkh *a+ 'fie 
fU4ing-w gham?s were two; the t h t  af fecW the c b m a l ~  of the V a d m  mne, the w- 
crmd b b k e d  up the gorges. 

In accordance with the lanowledge we now on this phenomenon, which 
wea found in all the cavwes of the TriestIne Karst, these filling-up p h s  can be atki- 
b W  to the sup&rior Pleistocene perid. 

1. P R E M E S S A  

L'fstituco di Gmlogia e Pdeontologia deli'universiti degli Stud di Tria~k,  
diretto d d  Prof. Giulio Antonio Venzo ha in corso, da mdti anni, un vasto pra- 
gmmma di ricerche p I & c h e ,  stratigrafiche e geornorEoIagiche sul Carso Triestino. 



Una delle plincfpali le~nzltiche di studio i: I'analisi dei rapporti tra ,Ic caraG 
teris ticlie li toiogiche e strut turali delle rocce carbo~lntiche e I'inslau~-arsi e l'cvol- 
vel-si dei Seilomeni carsici epi ed ipogei. 

I n  questo ambito stala studiata [a p i i ~  proranda cavi t l  rlel Cnrso Trie- 
stino, I'Abisso di Trcbiciano (VG 17), A I  cui fundo scorrc u n  r+amo do1 Fiumc Ti- 
mavo (Pig. 1) .  

La carnpagna di riccrcl.le k stata svoita in stretta collaborazione coil ,Ia Cotn- 
missione Gi-otte KE. Bcegans rlella Societi Alpina rlelle Giulie, Sezione cli Trieste 
del CAT, c l ~ e  ha irnpegnato i suoi mczzi erl i suoi speIcologi nella complessa parte 
Lecnic~organizzativa relntiva ai rilicvi escguiti in cavit5 ( 1). 

POGGIOREALE 

FIG. 1 - Ubicazione dcIh cnviti. 

La presenza, al Fonrlo della caviti, del Fiume Timavo, ha  p140mosso, Tin claI 
secolo scorso, tulla una seric di stucli, iniziatisi nella pmspettiva cli uno strulta- 
mento delk acquc dcl Fiumc per 1'~pprovvigionarnenb idrica deIIa citth cli Tricstc 
(A .  Pollcy 1902, 1910, E. Buegan 1910, 19.21, G. Timeus 1928); carlulo tale inleresse 
neI 1929 a1 lorcl-le venne realizzato l'acquedot to che srrul  lO Ic sorgenti Rai~daccio 
di S. Giovanni d i  Duino, molti Autol-i ccnti1iua1-ono ad accupal-si dcll'Abisso di 
Trcbiciano sotto diversi aspetti: idrclegico (E. Boegan 1938, P. Mosetti l963),  seai- 
mentologico ( M .  Bussani 1970, P. Comin Chiaramonti e M. Bussani 19731, georisico 
(E. Soler 1934, C. Morelli 1954, F. Mosetli 19601, geamorfoIogico (L. De Martini e W. 
Maucci 1952, W. Maucci 1953/a, 1953/b) c geolwico-stratigrafica ( F. Ulcigrai 1977). 

( 1 )  Gli Aulori ringraxiana .il Prof. GIurIn Antonio Venzo per le osservaziani cd i cen- 
sigli forniti in s ~ d e  di discussione dei rlsultati; ringraziano altl-psi la Sezone Geo- 
speleologica della Societa Adriatica d i  Scienze, che dn annI 6 ilnpegnata nella rea- 
lizzazione clelle infras t ru t tur t  nccessarje aIla ~lsternaz~one d,I una Slazione fli rl- 
cerca ncll'abisso di Treb~clano, pel ,VV. r n e b  a d l ~ p 0 ~ 1 ~ 1 0 r i e  importanti dnti e 
notizie e per la coll aboraz~one Eecnicn alle inaaglnl spclauloylcne. 



3. SCOPO DEL LAVORO E METODI Dl  WAGINE 

EJ stato eseguito uno studio geornorfologica e carsogenetico della cavlth 
second0 maderne metodologie, gih appIicate ndIo studio di altre grotre carsiche 
(F. Cuechi, F. Forti e R. Semeraro 1976, F. Forti e R Semeraro --)+ Lo studio si k 
wticolato in un rilevarnento gecmorfologico assai part iwlareggiato della cavith, 
corredato da un rilevamento geolngioo di superficie e da unn studio statistic0 degli 
elementi strutturali, rilevati sia in superficie h e  in cavith; per Ia defiinizione deUe 
caratteristiche litologiche si i fatto riferimento all0 studio di F. Ulcigrai (19771, 
integrato da ulteriori indagini. 

Scopo ddla ricerca & shto quelfo di acquisire tutti gli elementi geornorfe 
logici, Iitologici, strutturali e geoidrolagici newssari per defhire le modalith del- 
l'illstaurarsi e dell'evolversi dei processi carsogenetid che hanno pornto aUa for- 
mazione del complesso ipogeo delllAbissa di Trebiciano. 

4. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 13 MORFOLOGI.CO 

L'Abisso di Trebidaso si apre sul fianco di una dolina (Fig 2), a poco pih 
di un chibrnetro e mew, a PINE dell'abirato di Trebicieno, a quota 3 4 1 2  s. 1.m. 
in posizione Long. 1'22'53" e Lat. N 45" 41'06". 

L'Abisso & wstituito, per I primi 270 m circa dal piana campama (Figg. 3 

FIG. 2 - Seiod geologiche della d o h  in cul si apre 1'Abisso di Trebidano, nd ~Cal -  
care AadioLitico principale~, L'inpessa della mviM i indimto (i) nel.Ia sezione NW-SE. 





e a), da una successione di pozzi verticali interrotti da brevi gallerie poco incli- 
nate; si apre sucoessivamente in una, vasta caviti, la *Cavema Lindnerm, d ta  
circa 60 m e lunga olrre 150 m second0 I'asse rnaggiore; sulla parete NE sbocca 
una galleria, la #Galleria Beram., d d o  sviluppo di SO m. 

Sul fundo della aCaverna L i i er l r  scorre iI Fiume Timavo, alla profonditir 
di 329 m daI p.c. e cio& a 12 metri (live110 di massirna magra) s, 1. m. I1 Fiume 
entra nella uCaverna3 da una galleria ( a )  ubicata alla base delh prete S e ne 
esce scornparendo sotto la parete NO in un sifone inesplomto. 

L'Abisso di Trebiciana ha uno sviluppo planimetrim di 706 metri, riferito 
ai vani finora esplorati (a). 

L'Abisso di Trebiciano 9 apre (Figg. 4 e 5) in un cornplwso roccioso carbe 
natico (F. F.cigrai 1977) e costituisce una sezione stratigrafica naturale in cui la 
successione & devabile in perfetta continuith litologica. Le caratteristiche Litole 
gicepetrugmfiche dei singoli campioni sono Illustrate schematicamente nella Ta- 
bella 1. Come si pub notare si tratta di dolomie, con livelli anche intensamente 
d e d o l o m i h t i  (nel quadm di processi paleocarsici), b m e  dolomitiche e calcari 
per la definizione dei quali si k seguita la chssificazione di R. Folk (1959). La 
successione inizia, &I bassu in alto, con i termini superiori del a ~ ~ m p p h s o  dole 
miticon, comprende i ucalcari nerastri e gigir, il acalcare brecciato di Monrupino* 
e termina in corrispondenza della base deI ucalcare m-adiolitico principale*, La 
citate denominazioni formazionali si riferiscono ad Unith Litos tratigrafiche non 
Porrnali definite rispettivamente da M. Wsoli e F. UIcigrai (1969), F. Forti e T. 
Tomrnasini (1%7), C. D'Ambrosi (1961) e riportate nello schema di suddivisione 
litostratigrafica e cronostratigraEica del Carso Triestino gmposto da P. Forti e 
M. jMasali ( f 969). 

L'assetto struttwde delle Frmazioni geologiche in cui si apre SAbisso si pub 
considerare pmticamente suboriuontale. In un contest0 piit ampio Sarea di Tre 
biciano k c o m p m  nd'ambito dell'anticlinale del Carso Triestino che localmente 

I1 dewmento geomorfohgico di dethglio eseguito nelllAbisso di Trebi- 
dano ha consentito il riconoscimento di diversi morfotipi, caratterkaii da p m  
cessi speleogenetici differenziati: i p d  (41, le forre, fe gallerie in zona vadosa, 
le galferie in wna epifmatica ed inf ie  la Cavema Lindner. 

(2) L'aegua vi scorn in park a pel0 libem ed in p r h  in pressione: la galleria mette 
b comundcazione la -Cavema Lindneh c w  due grandi laghi, il #Lago Timeus. 
d il *hgo  Boegan.. 

(3) Lo -mato e k planimebria della erotta illustrati in Figg. 5 e D sono .fl compendia 
dei ~ v a m e n t i  topografici dl E. Bmgm e S. &vdU (I896-91), A. &am (1915), S. 
Barhili e W. A&aueci (1952-531, R. Semeraro (19731, G. Crevatin e P. MarteUani 
(10'77,. Detti ritkvi sono wpmribilf preso il C 9 W  Regionale deUe Grotte della 
Regime Autonoma Friuli - Venezia Giulla. 

(4) Per pmUcitA d mi & state ettnlbuita Is sigh *pa agsociata ad un numrm pra- 
m v o ;  le gallerie e ie forre sono state indicate con la lettera a g ~  essociata ad 
una lethra rnduscola (Fig. 3). 



FIG. 4 - Cartn geologlca schematics dei dintorni dell'Abisso di Trebiciano. 
*Formazione di Aurisina. (Cretacico superiorel: 1) cafcari in genere cornpatti, da grigio 
chisri  a grigio scuri, p i i ~  o meno fossiliferi (Rudiste), con stratificazione decimetrica- 
metrica; 2) calcari in genere cornpatti, gl-igio scuri c nerastri, ricchi di Foraminifcri, 
con stratificaaione centimelrica-decimetrica; 3) calcari da compatti a poco compatti, gri- 
gi, localmente grigio scuri, rjcchi di frammenti di Rudiste ed altri Lamellibranchi; la 
stratificazione 6 in gcnere indistinta; 4) strati orizzontali; 5) giaci tura degli strati incli- 

mati; 6) dolinc; 7) ubicazione dell'Abisso di Trebiciano. 
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6.1. I pozzi 

I .pami hanno in massima parte un andamento verticale; soltanto alcfmi 
risultano pih o meno inclinati (p8, p13); sono spesso irnpostati su pih fratture, 
in genere ~ubpa~mllele (pl, .p5, p6, PIS), o in corrispondenza dell'intersezione di 
sistemi di fessure n o m l i  tra di Ioro (pa, p13); rari sono i pozzi (p3) che si svi- 
luppano secondo un'unica g m d e  frattura (Foto 14). La sezione trasversale varia 
da subcircoEare (p4, p9) e subdlittica-fessuriforme (pa, p5, p6) e J'asse mamiore 
trasversale coincide con i giani di discontinuith lungo i quali la cavitl si & i m p  
stata. I pozzi sono spesso caratbrimti da picme sogIie di cascata (p8, p13), da 
solchi di erosione-dissoluzione vertlcali (p5, pI1, p13) e si estinguono con un ca- 
mino di percoiazione pit o meno sviluppato; in corrispondenza dei terraui si 
rinvengono spesso delle piccale rnarmitte (p8, p16). 

Le pareti dei pozzi pmentano marcate erosioni subcircolari regressive Ips, 
p9, p13, p15) lnei punti in cui sono stati interessati da cascate (Fig. B e Foto 1); 

FIG. 6 - Sez:onl traweW -a- e *dm dei poui p 8  e pi5 di fig. 5. 
1) erosion@ regressha; 2) httuxe incarsite strutturanti. 

a voIte su,lle pareti sono presenti ~Iustraturer (Foto 13) con sottili striature $1- 
lutive (pa). 

Le pareti aggettanti internsate da acque scarrenti sono talvolta caratteriz- 
xate da .impronte di c o r ~ n t e  emisferiche (Fcta 3) centimeteriche (p8), che testi- 
moniano fasi in cui, per l'esiguith della cavith iniziale, le acque ciwlavano in 
alcuni tratti .in pressioner. 

I,l fondo dei pazzi & coperto da detriti ma si intrawede spesso la roccia in 
posto nella qude si sono talvolta sviluppate marmitte di erosione (p9). Dalla Fig. 
10 risulta widenre come il sistema di pozzi si sviluppa in corrispondenza del corpo 
m i o s o  esattamente sottostante alla dolina in cui si apre I'Abisso. 



Questo morfotipo k rappresen tato da piccole gallerie, taIvol ta leggemente 
meandrizzate, spesso inclinate (con pendenze attorno ai 1P), tutte di snccordo tra 
due pozzi IgA, 0, gE, gF, gG1. 

MorFologicamente le forre appaiono ccme cnnali di erosione giovanili (Fig. 
7 ) ;  possono presentare brevi terrazzi a varie 3Itez;r.e (gC) e microcanali di volta 

FIG. 7 - Sezioni tmsvers3.li di gallerie in zona vadom. 
I )  c a n d i  ddi volta; 2) anse d'erosiene con impronte di corrente n~est3te; 3) marmitts di 
erosione; 4) erosione gcavitativa in mpozzo cnscats-; 5) mensole di erosione. Le sezioni, 
che sono viste dall'esterno verso l'interno, sono indicate nella fig. 3 con le lettere -b*, 
a t * ,  u c - .  Le sezioni b, c, si riferiscono alla galleri,~ gE in calcari; la sezionc c, alla 

galleria gC in dolornie. 

(gE, gG) il cui anclamento risulta talvolta (gE) pitatato da Fratture ( F o b  4) e 
giunti di s t  rato. Sonw spesso presenti argille rosse di riempimento, concrezioni 
csllcitiche (gF) e piccole rnarmitte (Foto 12); nella gE son state rinvenule impronte 
di corrente (Foto 5 )  rappresentate da  uonde crestatem (lunghe circa 20 crn) con 
rmquenza d'onda di circa 10 cm; le creste sono rivolte controcorrente. E' irnpol-- 
tante rilevare che  queste impronte, che si sinvengono in corrispondenza delle anse 
della Form gE si ritrovano anche ~sospese* sopra il pozzo p9, a testimonianza 
dell'erosione regressiva subita dalla uparete versan ten del pozzo chc ha eroso 
progressivarnente i l  €ondo della rorra. 

6.3. Le gallerie in zorm vadosn 

Questo morfotipo i: rappresentato da ampie gaIlerie (gB, gC, gH), pih o 
meno indinate, retitti di sistemi ben p i t  ~stesi; sono chiuse alle estremit5 da 
depositi di riempimento. 

Le gallerie appaiono rnorr~!ogicamenre senili e presentano spesso la volra 
a profilo pambolico o a cuneo (gR, gC), talvolta perforata da camini di perco- 



lazione. I1 fondo pub essere costituito da un crostone calcitic0 sotto a1 quale si 
trovano depositi argi l l~si  o deiriti legati da una matrice argillosa in vja di assor- 
bimento, .it chc prGvoca spesso iI cedimonte del crostone stesso (Foto 6 e 7).  
Frequenti anche le mensole di concrezione che si rinvengono a varie altezze a 
restimcnianza del dimitc raggiunto dalle arpille di riempimento (Foto 8). 

Si tratta della galleria gI (Fig. 8) a1 fondo della qua?e scorre un rame del 
Fiume Tirnavo; la galleria risulta impostata su fratlure orientate seccndo N-S; 
sulle pareti vi seno profonde incisioni erosive e la vc4ra k foratsl da numerosi 
camini. La galleria e del tipo .a peIo liberor Fino a1 .Lago Timeusw: nel tratto 
compreso tra i I  .Lago Timeus. ed i l    la go Bcegan* la galleria k invece in parte 
sommersa e si hanno scarse notizie della sua rn~rroiogia a causa della limitatissirna 
visibilitb che caratterizza queste acque (a1 massirno 2 m). Da quanto k stato osser- 
vat0 da W. Maucci (1953) e e da G .  Crevatin e S,  D'Ambrosi (-1, che hanno per- 
corso parte della cavi t i  sommersa (sifone) , I'ambiente risulta in alcuni t rat ti molto 
vasto; la volta i. spesso caratterirzata da grandi lame di rcccia e vi sono brevi 
tratti in cui Ikcqua scorre a pel0 Eibero. 

11 .Lago Boegans 1: una grande caverna con la volta lorata da carnini; dalle 
pareti scendone piccole cascate dkcqua. Nel corso dell'ultima spedizione (G. Cre- 
vatin e S. D'Ambrcsi, (-1 t stato constatato che i l  ~ L a p o  Bceganr si chiude a 
circa un centinaia di metri dall'ingresso del sifonc del aLago Timeusn e sappre- 
senta un mrnc cieco det complesso sommerso. I n  base a quanto osservato I'ipoiesi 
piir accrcditata 11 quella che il Eiume eniri nel sisfone da un'altra galleria, forse da 
una di qudle  intravviste da W. Maucci nel corso della sua spedizione dcI 1953. 

Si tsatta di una cavjth di grandissimc proponicni; per ampiezxa t 'la se- 
conda del Carso Triestino dopo la G r ~ t t a  Gigante. L'asse rnaggiore rnisura circa 
150 m, la massima altezza si aggira sui 50 rn. 

L'andarncnlo della volta e l'asse della caverna seguono I'irnmersionc e la 
direzione della stratificazione, che nel luogo pende di pochi gradi verso SO. L ~ s -  
setto degli strati condiziona anche la morraIogia della volta che k caratterizzala 
da una sequenza di grandi mtettin ( F o t ~  24) czrrispondenti ai diversi banchi dolo- 
mitici; questa struttura della volta rappresenta un bellissirno esempio di renomeno 
graviclastico. Snlla volta si notano frequenti venute d'acquo che formano piccole 
cascatelle i n  corrispcndcnza deIl'intersezicne tra piani di fessurazione e giunti 
di s t ra ta  1 , 1 1 # 1 , ' !  

Le pareti della c a v i t ~  semono le direziani dei principali sistcmi di Fessura- 
zicne; tutta la part;:! N (ad Est dello sbocco dei pczzi) ncnchk la parete E. nella 
parte superiore della caverna, sono interessate da numerose vie d'acqua saltua- 
riamente attive rappl-csen tate da cunicoli e camini. La pnrte inferiore delIa caverna. 
ave scorre il fiurne, P carat terizzata da evident; morfclogie erosjve suborizzontali. 
11 fondc della caverna i: coperta da grandi bbccchi dolcrnitici (Foto 22) a Joro 
vol ta parzialmente ricoperti, net !a parte inferiore clella cavitj, da depositi sabbiosi. 
Su queste sabbie sccrrono, in profonde mincisioni, picco!i ~uscelli ( Foto 25) alirnen- 
tati da punti di Pcrte stillicidio della voIta, che 'farmano talvolta piccoli laghetti. 
Le sabbie presentano spesso tipiche strutlure poligonali a #mud crack*; in corri- 
spondenza a punti o awe di stillicidio della volta si Eormano Fr-equentemente cra- 
teri e piramidi di sabbia. 







FIG. Q - Pianta e schema carsico-sirutturale dell'Abisso di Trebici~no. 
Diagrammi a-  Ct: I-appresentazione per m n d i  cerchi su reticolo di Schmidt ernlsfero 
inferiore, dei principali piani di discontinuith o sistemi di piani incarsit1 e strutturan- 
ti Te diverse parti ilell'Abisso, second0 il segusnte schems: a = pi, gA; (j = p3; y = 

gB,p4; ~ = p 7 ;  g=p8,gE' q=p9;  ,?=piO,pil , l2; j=p13,p15: K =  
p16; X eCaverna Lindner-; Cl = gI. 

1) sill e sabbie; 2) ghiaic grosmlane e blocchi; 3) cav:t8 con acqua a pelo libem; 4) ca- 
vitj  sommerse: 5/a) sistemi principali di fratture incarsite; 5/b) poIo pirani ss; 5Jc) si- 

stemi secondari di kat ture incarsite. 



7. LE UNITA' GEOMORFOLOGICHE: 

I1 rilevamento geomorfologico di dettaglio eseguito ne1I'Abisso ha permwo 
di acquisire i dati relativi aalle micmfarnle di corrosiane, aIIe cmttwistiche mor- 
fologiche delle u~uperfici rwciosa* &la mith ed al @ado di incarsimento delle 
soluzioni di continuith d e b  roccia. Tn base a queste osservazioni, associate a con- 
dderazioal sul18andamento e sullo sviluppo di pozzi e gallerie e su1le carattenistiche 
litdogiche e strutturdi della roccia (vedi Cap, 8) sono state distinte quattro Unitil 
GeomorfoIogiche (U. G.) costituite da Jivelli rocciosi caratterizati da un diverso 
grado di c@Eoahiliti, espresso dalla presenza e ddla frequenza di particohi 
forme carsicbe, legate aIIa dif ferente li.tologia (Fig, 5). 

Qui di -to sono desoritte de caratteristiche morfologiche e litologiche 
di ciacuria Unit$. Va rnesso in evidenza che il criterio di studio e di distindone 
deUe diverse Unith b essenzialmente morb1ogica e quindi le corrispondenti assise 
rocciose non sono sempre wmprese in una sequenza stratigraficamente conti- 
nua (Fig. 41. 

Cnratterisiiche geomorfologicha 

Questa UnitA b p a c ~  carsificabile. Le pareti dei vani sono in genere liscie, 
COJI solchi dl emione di vark ampiezza; in mrrispondenza di m e  a struttura 
mm ritmica appaiono evidenti gli efEetti di una dialuzione selettiva (Foto 9) .  
Le fratture non sono molto incarsite ad eccezione di quelle di grande estensione e 
pdcobrmente beanti. Le microforme dl comione ~ l n o  pressochk assenti; 
frequenti invece quelle erosive, sie nei pozzi cbe nelle av i th  ad andamento sub- 
orizmntale, w n  Frequenti forme di aerosione verticalen .& dove vi & stata o vi b 
attualmente, una caduta d'acqua. 

Caraiferisticka litologiche 

Questa Unith t caratterizzata da rocce dolomitiche, grigie,  pi^ o meno com- 
patte, spesso mm ritmiche, con rari filoncelIi carbonatid e porasith intergmnuhri 
riempite da calcite. La dclornimone  & secondaria e Palvolta si rilevano plaghe 
residue del mosaico oalcitiw orlginario. 

I fitotipi di questa Unita Geomorfologica sono wmpresi nei Mernbri 1V e IX 
delh suddltrisione groposta da F. Ulcigrai (1977) nel suo studio della succession@ 
stratigrafica di Trebioiazlo. 

Le caratteristiche dei singoli campioni sono illustrate schematicamente Gn 
Tabella 1. 

Quesra Uniti t nel complesso abbastanza carsificabile. ,Le microforme di 
co&one sono peraltro ancora scarse e la disduzione agisce in mod0 piuttosto 
difforme. La morfologia delle pmti  2 caratterhata da pmfonde micmriature 
passanti a macnmriature o incavi tFoto 10); appaiono invere in d i ~ o  de vene 



e le zonule di calcite spatica. Sono inolhe prcsenti ampi vani determinclti dalta 
concenlranione locale di nurnerose vie dkcqqua che hanno cosi esaltato la dissolu- 
zionc (~corrosione acceleratan cli I. Cams, 1985), di narrna aitenuala in questa 
Unit l .  ma sapratlutio hanno contribuito alI1ampliamento dei vani sfessi per effetto 
di un intenso Fenomcno emsirro. 

Crrralrel*ist icltc l i fo lo~ ic f i e  
I ;'"" . 

Qucstrl Unit j  comprei~de in prevaleilza Iitotipi rlenominati ucledolomiti~, ciok 
di delomic metasomatiche i cui crislalli, nei quadro di un processo secondado di 
calci tizzazione, sono stali pamialmenle o lotalmentc sostituiti da calcite; si deter- 
mina quindi un mosaica che vedc la prevalenza delIa dolomite o della calcite e 
seconda delI'in tensiti con cui si sia esnlicata la dedalomi tizzazione. I n  alcuni 
01-izzonti sono inoltre presenti nsacche erosiven riempi te da micl-ite con una fra- 
zione terrigena piu o meno abbondante. 

La dissoIuzione agisce sulk rocce di questa Uniib ,in modo selettivo: i: molto 
intensa nei conlronti della calcite a grana rine, pih riclotta nei confronti della cal- 
cite spatica e della dolomitc (F. Forti, S. Stcfanini e F, Ulcigsai, 1975); ne consegue 
chc le dedolomiti presentano superfici vacuolari (Folo 201, con cariature pih o 
meno ampie rnentrc i Piloncclli di calcite spatica appaiono spesso rilevali, i n  
quanta, corn% noto, la calcite spalica a grana grassa e la l~~ol la  ancor mena solu- 
bile della cIolom ite. 

Son presenti in questa Unit& GeornorTologica anche alcuni livelli rli brecce 
costituite da clasti clolomitici, spesso intensamente dedolomilizsati, i n  cerneilto 
calcitic0 spatico. dgli eFlelti dcl carsismo questo litotipo ha nn comportamento 
simile a quello dclle dedolomili. 

Nella suddivisione stratigrafica della successione di Ti-ebiciano proposta da 
F. UIcigrai (1977) alle dedolomiti corrispondono i Membri J, IT, TII, VI, e YIII, 
alle brecce i rnembrf V e VIZ. LE caratterisiiche dei singoli campioni sono illu- 
slratc schematicarnenie in Tab. 1. 

L 'Unit i  GeomorfoIogica 3 t mollo carsiricabile. Le pareti dei pozzi sono caratterit 
za tc da microcariature, frequen ti spccialmente i n  cor-rispondenza delle I-occe spa- 
tico-allochimiche. Pih liscie sono invece le pare t i  in corris~oltdenza de1,le micriti 
e delle rocce micro-aIlochimiche carat terizzate talvolta da *lame slmtturaIi erl 
astrutturali* (Foto 17 e 18)  nel senso intenso da R. Semeraro (1975). Sulle pareli 
di cavith suborizzontali o poco inclinate sono frequcnti i solchi di erosione verti- 
cali e le impronte di corrosione. 

L'UnilA Geornorrologica 3 .i: costiiui ta da rocce in prevalenza spat icmallo- 
chimiche (in traspariki e in trabiospariti) e suberdina tarnen te micl-oallochimiche 
{biomicriti bioclastiche). Sono rocce molto compatte dn grigia a grigio scure, 
con tenori di calcite dal 93% a1 49%. I1 ,residuo insolubile C spesso infcriore all']% 
{in un solo campione raggiunge i l  valore del 5%).  

TI masaico dj fonilo dellc biomicriti i: talvolta calalterizzato da una sincri- 



stallizzazione anche piuttosto dififusa. La prevalenxa della sparite, come cemento 
primario o come prodotto di sineristallidone, spiega come molti oriezonti di 
qucsta Unit& siano contraddistinti dal ,predomi~o di rnorfologie erosive sulle 
Eome dissolutive. 

L'unitP in questione comprende i Membri XV e XVII della sucmssione stm-  
tigrafica descritta da F. Ulcigrai (1977). Le caratteristiche dei singoli campioni 
sono illustrate schematicamente in Tab. 1. 

Carafteristiche gwmorfologi~he 

Questa Unit& & rnolto carsificabile. Le pareti dei pozzi hanno gemmhente 
supedici levigate; sono invece scabre q d e  wrrispondmti a degli oriazonti roc- 
ciosi caratterjz~ati da una certa s i n c r i s t a l l i o n e ;  fossili sspatizzati e e l o m  
di calcite spatica appaiono in rilievo. 

Le fratkure sono ben incarsite, con frequente presenza di alame stnttturalin 
e di macrosfaccettahtre impostate sui piani di fessurazione. Frequenti anche Ie 
impronte di corrente. 

In complwso questa Unith presenta una grande varieth di microforme (Foto 
19 e 20) che stanno ad indicare una notevole solubilitl debla roccia. 

Questa Uniti Geomorfologica comprende rocce rnicroal.lochimiche e subor- 
dinatarnente micritiche; si tratta di intmicriti, biornicriti, inbrabiomicriti, bio- 
clastiti a rnosaico di fondo micritico a rnicriti, quest'ultime limitate ad un mim 
JiveIb non molto ptente. Sano grigiastre, molto compatte, con tenori in 
calcite compresi tra 81 94% ed il 99%. La sincristalfizzazione in genere non k rnolto 
intensa e, ove presente, inte~essa piit gli allochimici che B mosaico di fondo. 

Appartwgono a questa Unith i membri X, XI, XII, XIII, XZV, XVI della 
suddivisione litostratigrafica proposh da F. Ul-i (1977). Le caratteristiche 
dei sinploli campimi SORO Lllustrate schematicarnente in Tab. 1. 

Da quan to e s p t o  in p d e n z a  la U. G. 1 & costituita da rocce .podrissimo 
solubili: infatti le dolomie del ~complesso dolomit im~ costituiscono, .nella SUG 
cessione stratigrafica deI Carso Triestino, un orizzonte generalmente com-ispon- 
dente ad una Nmna di rarefazione delle cavitl* (E. Merlak a R. Semeraro 1969, 
1970; R. h e r a r o  1975) : cib conferma che nelle dolomie & assai soarso i l  apoten- 
zide carsqeneticos (F. Forti, R. Semeraro e F. UIdgrai 1979) Inteso come la pre 
dispaizione gmei ed dl'evoluzione del fenomeno ca&m usensu strictom, 
determinate cid da fatti dissolutivi. Cib non significa peraltro che talvolta non 
possano fomarsi delle cavitA, anche di ampie prowrzioni, connesse con fenornevi 
paracarsici. 

La U.G. 2 mrrispoude come si e detto, ad una Eacies assai particolare 
per h prevalanza delsle dedolomiti; in questi litoripi infatti 3 rpotenziale caw 
g e n e t i c o n  k sleggermente supmiore a quello delle dolomie pure, speeidmente in 



corrispondenza di quegli oriuonti  in cui (la cledolorni lizzazione si k esplicata con 
maggiore intensifi e la rcccia risulla quindi costituita da un rnosaico di fonrlo 
a forte cornpoiiente o a prevalcnza calciticn sull'originaria dolomite. M a  I'erferto 
principale del fenorneno della dedolomitizzazione i n  riferimento alla carsogenesi, 
P che l'azionc dissolutiva sulla frazicne calcitica mindeboliscem la compattezza della 
roccia che risul ta cosi meno resis tente all*azione erosiva delle acque. Nell'Abisso 
di Trebiciano i l  diverso comportamento carsogenefico delle dedolomili rispetio 
alle dolomie i: piuttasto evidente nella genesi di marlologie dirfcrenti: la ({Caverns 

Lindncrn, ad esempio, si apre proprio in corrispondenza dci livelli pih intensamente 
rledolcrnitizza!i men t re le dolornic non in te~xssa te da quesio Tenomeno costi tuf- 
scono parte rFeI hcito dells cavith e I'ultimo della successione ~Iei  quindici pozzi 
che sbocca nclla Caverna (Fig. 5). 

Le U. G. 3 e 4 corrisponrlono a titotipi calcarei che risultane molto carsiii- 
cabili. con un alto apotenziale carsogei~elico.. E' pcraltro pussibire notare tra ,le 
due U. G. una certa dirfcrenziazione: i n  fat t i  entrambe sono caratterizzate d a  mor- 
lologie ..a porslo~ ma ncll'U. G. 3 prevalgono le rorrne el-osivo-dissolutive, mentre 
nell'U. G. 4 si ha i l  contrasio, con la prevalenza delle morfologic dissolutivc. Cib 
t dovuto al fatta che nelIJU. G. 3 prevalgono i litotipi sparitici rncntre 1'U.G. 4 
comprende rocce micritiche c microallocl~irnichc cd C nvto (F. Forti, S ,  Stefanini 
e F. Ulcigl-ai, 1475) che Ee spariti sono di norma meno solubili deIIe micriti e dei 
litotipi micmallochimici. 

8. RAPPORT] TRA CARATTERISTTCHE STRUTTURALI DELLA ROCCTA 
E CARSISMO TPOGEO 

E' slntn eseguita tutta una serie di indagini adoitando rnetodi analitici stat i-  
slici gij. sperimentati in altre zone c cavilh deI Carso TriestIno (F. Cucchi 1975; 
F. Cucchi, F, Forti e R.  Serneraro, 1876) onde acquisirc i dati ncccssari pcr uno 
studio dei rapporii intcrcerrenti tra le carat teristiche stiultul-s~li delle 1-occe in 
cui si ,apre I'Alsisso cd i l  process0 carsogenetico. 

Sono slate stssunte, in un'area di qualche Km2 circostante l'imboccatura 
dell'Abisso, misure delEa giacitura clegli strati e [lei piani < I f  fessurazione per cono- 
scere l ~ ~ q u e n z a  ed o~ ; ien tan~en~o  przrcrcnriale dei piani di disconlinuith presenti 
nella massa rccciosa. Sono stali quindi rilevati I'assetto spaziale delIe Frsltture 
pih incarsite e te progressioni di sviluppo di pozzi e gallerie dell'Abisso c d'i al lre 
cavitA minori (5) presenti nell'area considerata. Tutti i dali sono stati riporlati 
in  appositi diagrammi (reticolo di Schmict!, ernisfero inferiore). 

Nel diagramma Dl sono riportatc Ie giaciturc di 50 piani di strato, rilcvati 
sia in superficie che in  cavit5; risulta evidente che il cornplesso I-occioso i n  cui 
si apre I'Abisso t caratterizzato da un assetto deIln slratificazione praticarnente 
suborizzontale. 

I diagrammi 132 e D3 illustrano la posizione spaziafe dei piani di fcssura- 
zione rilevali in d u e  stazioni ubicate nei pressi delE'imboccalura della cavith. In 
ciascuna slazione sona slali rnisul-ati 100 piani. 

15) Sono state considel-ale le seguenli caviti indicate con i l  corrixpondente numere 
dcl  Cal3slo Regionale delle Grotte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia: 
n. 32, n. 40, n. 41, n. 58, n. 65, n. 288, n. 378, n. 381, n. 563, n. 782, ,n. 783, n. 784, 
n.  882, n. 935, n.  952. n. 1423. n. 1451, n. 1893, n. 1928, n. 1934. n. 1976, n. 2168, 
n. 2403, n. 2878. 



Dall'esame dei massirni del diagramma D2 risultano widenti quattro d i m  
donmi prefereneiali orientate sewndo: N-S/subvert., NNE-SSO/subvert e SQ" verso 
ONO, NESOjsubvwt, QNO-ESE/subvert. 

Nel diagramma D3 le d i r e z i d  preferenai, sempre riferrite aai massimi, sona: 
PI-S/subvert., NNE-SSO/subvert e 500 verso ONO, da ONDESE/subvert, a EO/ 
subvert., suborizzontale. Per comdith 'di trattaziont: abbiamo attribuito ai d i v e d  
sistemi (8) una sigIa a h  con un numero progressive, second0 il seguente schema: 
f l  sistema N-S/subvert., f2 sistema NNE-SSO/subvert o inclmato di 50" verso ONO, 
f3 sistema NE.SO/subvert., f4 sistema M/subvert., f5 sistema ONO.ESE/subvert., 

Dall'esame del diagramma D4 che riporta le giaciture di 400 fmtture incar- 
site in inKluftkarrenn (rdativi a quattro diverse aree di affioramento), si & con- 
stahto che i piad & frattwa maggiomente interessati dalla dissoluzione c a d c a  
sono quelli c0rrispondent.i ai sistemi f l  ed f2. 

L'analisi a l e  .prcgressioni di sviluppo (7 )  di 20 grotte minori ubi~ate nel- 
learea &costante 1'Abisso di Trebiciano, ha widenziato &e i pozzi (vedi D5) sono 
in g m l e n z a  impostabi sd shtema f l  t subordinatamente sui sistenri .E? id fS ed 
hanno &ento verticale; il diagramma D6 mostra come neIle stesse cavith Je 
gallerie risultino pow hclinate e sviluppate second0 dimioni preferenziali w n -  
nesse con i sistemi £1, f2, f4 ed f5 e con i l  piano di immersione dei giunti $i strato 
(verso SE). 

XI diagramma D7 si riferisce invece Ale d m r e  (100) della giacitura delle 
maggiori frattum incarsite rilevate 4mga tutto .lo sviluppo del18AErisso di Trebi- 
oiano; sisulta evidente dal diagramma che esse si identificano con i sistemi dei 
piani di fessurazione f l  e f2. 

Id diagramma D8 (eseguito con le stesse r n h l i i h  del D5) si riferia a3 pozzi 
dell'Abisso; tutti haam assi subverticdi e risultano impostati s w n d o  direzioni 
legate ad f l  e subdinatamente act f2; minima k invece la drsquenza dei lpozzi w n  
uno miIuppo wnnasso con il sisterna .f5. 

I1 diagramma D9 analma le progressioni di sviluppo ddle gallerie del,l1Abis- 
so: sono state dktinte le gallenie (rappresentate nel diagram- ew le stesse 
modalit8 usate nd D6) che si inmntrano lungo la serie di pozzi da quelle della 
park bassa delleAbisso (rappresentate nel diagramrna stellare), nelie qudi scorn 
il F. Timavo. k prime mostrano due d irea id  principali connesse cun i sistemi 
di pimi di f a d o n e  fl ed F2; le gallerie inferiori si dispongono con maggior 
frequenzzl m n d c  la dimione corrispondente d ssistma fl (a), Nel &tagramma 
D9 le d i d o n i  di minor muemme indicate sul diagramma con x ed y, sembmno 
non coincidere con alcuna dei sistemi di .piani di dimtinuit# deUa roccia, ma cib 

(6) Qusti ohtamenti preferenzhli dei sistemi di p h i  dl fegsl~razione bene d ime- 
rhono ael gwdro defoft~ativo xbultante de uno studio di F. Forti e R Semer&rO 
(actualmente in avanzata h e  di diemione)  mlativo ad una vast% area ub- 
inrmedhhenh a Sud-I!& di Trebichno. 

17) Poichb tutu i pmzi rUeva?d ham0 uno sduppo praticammte w r t i d e  nel dfa- 
mmma D5 c:ascun porno & rappresentato mediamate 11 WID del piano vertide 
gassatate per Passe maggiore della sezione trasversale del @orno st-. 
M d  diagramma DO laorientamento deWe galterie 6 invece m p p r d t o  dai pofi 
d d e  retk c h  esprimono le &edoni dei vettori corrispondenti a1 vari h k t i  .petti- 
b e i  pamiall d d e  gallerie. 

(8) Essmdo qu& gdlerie praticamenb #uborizzonIali si I! tenuto conto del y e w  
ddrt comnk del Fiurne. 



si puh Corse attribuire a degli error! nel tilevamento topograrico dei tl-atti some 
mersi cli queste gallerie ccn conseguenle i,nesatta valutazione clel lorn sviluppo 
ed assetto. 

ConFrontando tra di loro i diagrammi sopradescritti si ha un quadro com- 
pleto, su basi statistichc, degli orientamenti preferenziali dei sistemi di piani di 
discontinui th della rnassa rocciosa e delle direzi~ni  preferenzinli di incarsimento, 
espl-esse dalla giacitur-a delle 8Frattul.e pih incarsite e dalle progressioni di sviluppo 
dei pozzi e delIe gallerie del sistema ipogeo cIell'Abisso di Trebiciano e di altre 
cavith mad esso circoslanti. 

Da questo quadro risulfa che in generale nell'area di Trebiciano le direzioni 
prclcl*cnziari ddl'incarsimento sono quelle attorno N-S ed in misura subordinata 
secondo NNE-SSO ed ESE+ONO, direzioni corrispondenti ai sistemi di piani dd 
fessurazione C1, f2, e f5; per sicune gallerie assume una certa irnportanza anchc 
la stratiricazione che, pur assai poco inclinata, plxsen ta Iocalmente sirnmersione 
verso SE. 

Tn particolare per cib che riguarda 'i dati relativi all'hbisso esso risulta chia-8 
ramente impostato su lincamen t i st rulturali oaientati secondo N-S c subordinata- 
rnente NNE-SSC), riferibili ciol: ni 9istem.i FI e E. Questi sistemi di fessurazione 
hanno quindi condiaionato localmente il drenaggio delle acqde di percolazione 
e circolazione ipogea, dando origine, nella rnaglia dcFinita da tutti i piani di 
discont.inuit8 present.i nella massa rocciosa, ad un rcticolo carsico a sviluppo 
anisot ropo, 

Diagramma Dl. 
Frequenxe: 0-3';5,, 3-15"/;,, 15-30%, > 30% 





Diagramma D4 
Frequenze: 0-0,25';<,, 0,25-5%!, 5-10'A, > 10% 

Diagramma D5 
Frequenze: O-Z,5%, 2,5-107&, 10-20%, > 20'h 



Diagramma D6 
Freguenze: 0-1,751, 1,75-5%, 5-lo%, > 10% 



Dia,gramma DD 
Frequenze: 0-S'X,,, 5-lo%, 10-20V,:r, > 20% 

N 



In vari punti dell'Abisso di Trebickno sono stati rinvenuti depositi di riem- 
pimento; essi smo stat; distinti in base dla lorn genesi in sedimenti clastici e 
sedimenti chimici. 

9.1. 1 sedimenti clastici 

ArgiUe rosse (prodatto della dissoluzione delle rocce carbonatiche) sono 
state rinvenute in qualche nicchia deUe gall& gB, gC e gH, nella aCaverna Lind- 
ner:. (B) quale bzione fine di un deposito prewlentemente ssabbioso e nei sedi- 
menti sommersi della galleria gT. 

Silt e sabbi, prevalentemente quarzose, son presenti neI.la aCaverna Undner* 
e nelle gaLEwie gH e g1; derivano ddl'erosione dei terreni marnso-arenacei del 
bacino ddl'alto Timava. Neb uCaverna Lindner:. guesti depositi som mi abbon- 
danti che la caverna appare in park riempita da una ucollinettan di sabbia. Nella 
*Cavema Liidner~ si rinvengono .a& delle ghiaie: si tratta di elementi gmu-  
lometricamente comprpi tra 10 e 40 mm, costituiti da rocce caIcaree, dolomitiche, 
spesso con una intens@ pigmentgzione limwitica (M. Bussmi, 1970); sono scam- 
mente arrotondate e si possono ritenere autoctone. 

Mtri detriti mcimi, a spigoli vivi, sona d i s~bui t i  un pb davunque nella 
caviti e derivano da fenomeni di f.ipo clastico. Di particolare importanza gli 
enormi blocchi, con v~Iumi di piu m3, devabili a1 fondo della .Cavema Lindnern. 

Sono rappresentati da concrezioni calcitiche. Questi depositi sono in gonere 
molt0 scarsi e totdmente assenti nei pad, ad eaxzione di alcuni refitti di picwle 
p l a d e  con spessore millimetrico rilwate nel plb. 

Nelle gallerie gC e gB si osservano crostelli, con spessori di IS -20 cm; sulla 
parete NB della uCaverna Lindnera & presente una p n d e  ed mica colata calcitica 
(Foto 11). La wncezione presents strati sottill, a volte marcati da veli plitici; i l  
wlore varia dal brun~ssas tro  d giallastro. Si ritiene che attualmente questa 
concrezione non sia in fase di .accrescimento. 

10. EVOLUZIONE DEL COMPLESSO IPOGEO 

Le gallerie gB, gC e gH, attualmente utxicate in zona vadosa (fase warn di 
Fig. 10) s m o  le cavith pih antiche dd complesso ipugeo dell'Abisso & Trebiciano: 
10 si deduce dalb smembramento che tali gallerie hanno subito in una fase suc- 
cessiva aLla Ioro attivith di mnalizxazione carsica, daUa p n a  di depositi di 
riemphento clastici e chimici, quest'ultimi prattiaente assenti ne& altri mor- 
fotipi, e dalla rnanifesta sedlitk morFoIogica. Delle tre gallerie bh gB e h gH sem- 
brano pih recenti deIla gC (fase u b ~  di Fig. 10) -in quanto carakterkate da mor- 
fotogie rdativamen te pih giovanili. 

(#) P. Comb ChiaramonU e M. Bwani (1973) hnno  riscontrato in gue& wgille un 
tenore I illfte del 16%. 
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FIG. 10 - Schema dell'cvoluzione idrogeologica deLl'Abisso di Trebiciano e sua attuale 
funziane idrologica. 

1 = deflussi in sistemi di gallerie tattualmente ~nattive): 
2 = deflussi in sistemi di pozzi c forre (attualmente inattivi): f r~$v*)  



3 = intense percohzioni localizmh e ruscellamentl (altusllmente attivi); 
4 = prhcipali camhi di pemlazione (attudrnente attivg; 
5 = & W e  d d w  del I?. Timglvo Sgogeo; 
6 = c o d t t e  .idrologicamente attive (rehtivamente alla fase eonsidemh); 
8 = area della d&na di Trebichci; 
g = area delh cavith. 
fase el Soxanazione delle grime @bie  sulmrizzontaU IgC di Hg. 3) impostate wondo 

le fnatture Incarsite; le .portate d'acqua ximltano notevoU per h ridotta disper- 
sions deIle acque nel corn roccioso. 

f e  b) progressiva migrazione verso i basso dei corsi d'acqm ipogei h co-uenza 
di un probablle abbamame~lto del Ivello di base genede (gH df Fig. 3); il 
-0 -dude dai flu& In p-one agli scorrimenti a gelo libero de- 
ter&, nelliambi6o di stem cavitA, l * m i a r s i  di fenomeni erwdvi a quuelli 
diwlutid. 

fase c) la g r o g d v a  diffusione del oarsiwm determina la formsxione di powi e forre 
che hbmettano, interrompono e troncmo le @!Cadi gallerie format& W e  
w precedemtt 

fage d) b h fa= aituale; d'aitivitb Idralogica & legah ad una percolazione estrernamenC 
Mfnsa con locali concentmzioni h corriqmndenza dei m i  che si aprono 
soprtattutto a1 di &to &Me &r e  di Imp1uv:o delle doline. U F. T m  W m  
scorre $1 &ted di grmdi gdlerie e drena gli ampparti idrici W a  massa roc- 
ciosa immedhtamente circosbante. 



Le gallerie dells zona vadosa, anche in base a q r ~ a n t o  osservato pcr lo 5tesso 
morfot ipo sin a l t re  cavith circostanti 1'Abisso si sono sviluppate secondo un sistema 
reticolare cmdizionato da denussi iclrici impostatisi sui principali sistemi di ressu- 
razione e soccndo .iI piano di immersione della stratiricazione (10). I1 renomcno ha 
avuto inizio nelle Units Geornorfologiche 3 e 4, le piu carsiFicabili, ereando i n  taI 
mcclo i presuppas1.i per una successiva penelrazione defle acquc nelfe sot tostanli 
Unitti 1 e 2, mena carsiricabili. 

I pozai sj sono rormati i l l  una rase carsogenetica (fase cccx cli Fig. 10) suc- 
cessiva a quella rclntiva alle gallcrie 'in zona vadosa; lo dirnostra il fatto che .i 
pozai smembrano le gallerie in tronconi, sono caratlerizzali da rnorfo:olegie estl-e- 
mamente giovanili e sono collegati tra di lor0 da brevi rorre. L'ovigine dei pomi 
2 connessa *ad una esaltaaione dell~incarsirnento delle Pratture del sistema TI cd 
il Iaro sviluppo C dovulo ad apporti idrioi anche modesti i n  par te  rileribili aIla 
azione clrenante della profonda dolina in cui s i  apre 1'Abisso. 

1 pozai p5 e p6, che cos~ituiscono un sistema secondario lateraIe rispetto al  
complesso principale clei poxzi, possono rappresentare ~E'eSfcttu di una rnigrazionc, 
net tempo, dci punti drcnanti di rondo delln dolina cd cssere srari ~catturatirr suc- 
cessivameilte dal sistcma principale. 

La progressiva penetl-azione dei pozzi nel ctc~mplesso dolomiticon e svve- 
nuto a seguito di pmcessi prcvalentementc erosivi: lo confclmit In presenza nel- 
1'U. G .  2 (al rli sotlo del p t3) di una cauernosit8 dovula alla confluenza di tse vie 
d'ncqua clie I~anno dapprima defermlnato una v.ia cl'accesso alla mCavorna Lindnera 
attravcrso la breve galIeria gF ed i l  pozzo p14 e successivamente hnnno pol-tato 
all'apcr-ttara dello stret to pozzo p15. 

Lo s~ilLIpp0 dd le  forre, geneticamentc legato ai potzi (Foto 21 ), completa 
i l  quadro rnorrologico cIi quesla lase la cui successione carsogenetica concorda 
pienamcnte con quella riscontrata da  R. Sernernro (1975) nelle ctlvith di una zona 
poco pib a NO dell'hbisso di Trebiciano. 

RisuIta invece assai pib rIiCficile detlnirc i rapporti cronologici Ira i rnorfo- 
tipi sopradcscritti e le gallerie in zona epifreatica. Dalln morfologia delle sezioni 
trasversali nisulta che tali gal lerie presen lano un nolcvole ~insoicamento gravi- 
tativon; le genesi di quesia par~icolare marrologia crosiva (Fig. 8; sezioni 1, m, n )  
va messa in se laz ion con un abbassamento rlel livello cl i  base connesso con la 
regressione tvurmiana, duran te la qurtle .il livello marino ha r-aggiunlo quote sen- 
sibilme~lte inferIol-i a queHa media attualc (11). E' slssai probabilc, anche se non 

(10) Negli stereogrammi di Fig. 10 sono mppresentati, in modb schematico, .i principal; 
sistemj di piani d i  discolltinuit5 del corpo roccioso (non si 6 tenuto conto dei 
giunti di  strato per la loro scarsa incidenza nel1:ambito d e l  fenornene carsico) in 
cui si apre 1 'Abissc e gli orientamenti prefe~enziali ddle  princimpali canaiizzazioni 
oarsiche (gallerie e pozzi) quali risultana da i  diagrammi ,illustrati in Cap. 8. I 
qua t t ro  sstercogrammi ilIirstrano djversi =momenti cal'sici* (F. Forli, 1976) che cor- 
rispondoncr alle f a d  principali dell'evoluzione carsogenetica della caviti. 

(11) I1 $:sterna ipogeo del F. Timavo sembra aver  pisentito di questo fenomeno in modo 
diverso nei tratti rispettivamente a monte ed a valle di Trebiciano, tratti che  sono 
caratterizzsti da una differente situazione litologico-struttusale: tra Trebiciano e 
la focc del F. Timavo la success:one stratigrafica locale 6 tutta caIcarea mentre a 
monte la sequenzn calcarea i: intclrrolta dall'intercalaziene del ~complesso dolomi- 
ticow. A seguito della regrcssione wiirrniana, a valle di  Treebiciano la canaliz~azione 
carsica si i. approofondita e nci pressi di Duino risuIta ben a1 di solto (una cin- 
quantinn di rnetl-iS del 1 rnm attuale; lo testirnoniano le indagini geoelettriche ivi 
eseguik (I?. Mosetti c C. D'Arnbrosi, 1967) e lc numerosc r;sorgfvc sottomarine 



se ne pub avere la certezza, che durante .la regressione w i i r m h  b galleI5e attud- 
mente in zona epifreafica dano state percorse & acque; k stat0  comunquc accer- 
tat0 dai did gravimetrici di C. Morelli (1954) che ease appartengono ad UII 

sistema i(p0ge.o ass& vasto. 
In stretta collaborazione con d sisterrva di & M e  del I?. T W v o  va messa 

la genesi d e b  *Cavema Lindnern, formatasi con il concorm, forse .preponderante, 
di tutt~l una serie di apporti idrtici prwenienti da N e NE che hanno determinate 
un c~mplesso reticolo di av i t8  (di mi la gaUenia gH e la stessa successione dei 
p z i  che hesboca nella carerna costituixono gli elementi pih importanti attual. 
m a t e  risibiki) drenanti e convergenti verso un'unica zona (B). 

L'esisteaza di questo reticdo di cavid & comprovato andie ddla m n t e  e 
fortmta scoperta, in corrispondenza del'la parete HE, di uno sb-o normalmente 
htasato che attivatosi improwisamente, ha ernesso, per un periado non precisato, 
una colorma d'acqua. 

L'assetto strutturde e rnorfologico della aCaverna Lindnern rivela l'instabilit8 
geostatia delh vdta e delle pareti; in particolare la volta appare ben lantana dal 
profiIo ua battern tipico d d e  fome che hanno mggiunto 1'quilibrio geustatico: 
10 confwrna .la p w n z a ,  a1 h d o  deUa mvitb, di ammassi di matedale dastico 
d i  crollo, fenomeno certamente favmito dalle wpiose infiltrazioei idriche. Ease 
innwxno infatti processi dissoluhivi non solo in corcispondenza dei piani di discon- 
tinuitb della rocck ma anche n d a  struttumra stessa deIla compagine rocciosa, 
wstituita cia prwalmza da dedolomiti; .il distacco dei graudi blocchi & infatti attri- 
buibile d~l'inmrsimento di fmtture e giunti d strato nm lun contrjbuto importante 
allfamphento della cavith vjene anche prcdotto da d i s w  cornminuti, anche 
a live1,lo dstallino, deteminati dall'azione dissolutiva delle acque sulh Erazinne 
calcitica delle dedo10omiti wssociata ovviamen te alla dissoluzione diret ta dei livelY 
ormai totalmente calcitiuati. Lu dirnostm il fatto che in cornispondenza dei I tu  
tipi dell'Unit& Geomorfologica 2 tutte Je pareti della caverna sono internsate da 
hbrosith, micro e mslcmcariature ed incad  pit^ o meno profondi. 

Inte~ssanti considerazid .porno esser fatte idnine in riferimento ai dew 
siti di hempimento: k presenza di argille, rinvenute a diversi Iivetki neUe g&Imie 
della zona vadosa, confermano che queste caviti hanno subito in passato un forte 
dlu~onmmto folse ~ b o  a totab ostmbne (vedi i m a l i  di volta rinvenuti nelfa 
galleria gB). hche le mensole di mncrezione calaitica costituiscono una test im~ 
nianza dell'awenuto rimpimento delle cavith ed indicano i.1 live110 ,Iocale raggiunto 

h&viduak, a h v e  dktanza klla aka, tra AuriQliaa e Dufno. In- a monk di 
Trekciano f .Complesso dolorrdttcom, rappresentmdo un live& di base SOQESO 
(sikuolzi~ne di  meroca rm di F. Forti 1978) e a s a r n m t e  weificablle, ha i-20 
Y.gprofondheato per carsismo del corm ipogm del F. Thmvo, che morre at-- 
mehe nelle dolomie che appaiono hteressate da moflologie qumi mclusivmente 
erosive. Cid B evidente sia nell'Abjsm di 'X$ebicho che neU'Abism dei Sapen,& 
in M M o  jugoslavo, recenkmente esplomto e sbudiabo da G. lkarabo:ch%a (19753. 

(12) La p-za di bUboCipi con -ti ~ r c e n t W  di a C O  potrebbe anche aver 
condhionato mIuzioPli bimboniche a dive- tenore di cadomto, il che a-bbe 
Wescab mile zone df anstornosi dei condotti, .una di8801done amelera@ dovuta 
d fenomeao chimtcm deMa =corrasione per &ela d'acque* (A. IEoegIi, 1964) per 
cul. iu .base a wcenti cdcoli di A. A. Cigna (L9?6), acque mehe sopre- o in 
equilibria ma con diveme concmbzioni di CP~HCOJ, nidlvmgono m v e  h 
caso di rnkela, con poime dissolutivo p i u t m  elevatu. 



dai sedimenti. Fasi di riernpimenlo totale hanno anche interessato le fan-e come 
nisulta dalla pr-esenza del canale di voila rilevabile nella galleria gE. 

Va segnalala ancora .la presenza di condot'te suborizzontali, sovrastanti ?I 
p16, completamcnte sovraescavate al fondo e con voltn a canale largo e piatto. 
Nan risulta chiaro se anche i poxxi, durante 1,a fase di riempirncnto delle forre, 
siano stati completamente intasati da sedimenti argillogi. 

Si pub comunque afferrnare che le fnsi di riernpimento che hanno Meres- 
sato E'Abissa di Trebiciano sono state sicurarnente due, entrambe attribuibili, in 
base aIIe attuali conoscenze sul fenomene (P. Forti, 1974) al PIeistacene superiore. 
La prima rase corrisponde a l  ricrnpimento delle gallerie ,in zona r.adosa; la seconda 
i: riferita all'alluvionamento dclle forre. Tra le clue rasi 6 certamente intercorso 
un notevole intervallo di tempo. 

Resta da osservare che malt0 p~*obabilmente questi depositi argillosi hanna 
avuto un ruolo ben precis0 neIl'evaulzIcne dell'Abissa: ad esempio le grandi men- 
sole di concrezione calcitica nilevate su entrambe le pareti della galleria gC sono 
in corrispondenza deIla quota di arcesso del cunicolo che pork a1 p7. Da cib si 
pub dedurre che iI rleposita argilloso, espletando una Funzione rIi ritcnuta locale 
abbia deteminato il drenaggio delle acquc provenienti dal p4 (vedi Fig. 3) convo- 
gliandole ne! p7 ed  inst tau^-ando in tal rnodo una continuith idrica tra le vamrie parti 
dell'Abisso. 

In conclusione I'tlbisso di Trebiciano appart: formato dal conco~so di due 
sistemi carsici distinti: il .prim0 k rappresentato dalla successionc di pozzi che, 
datta s u p e ~ ~ i c i e  portano alla uCaverna Lindnern; il secondo da!la caverna stessa 
c daI complesso di gallerie della zona epifreatica che ad cssa I'anno capo e che 
apparlengono a1 sistcma ipogeo clel F. Timavo. 

Si tratta i n  ultima analisi di due cavith distjnte non solo rnorSologicarnente 
ma anche in funzione cronologica. Si pub sicuramente affermarc che la p a r k  della 
cavi t L  costituita dai pazzi ha cinterceltatoa i l  sitema jpogeo dcl F. Timavo, indub- 
biamente preesistente. Sccondo il concetto espresso da F. Forti (1977) la genesi 
e ~l'evoluzione dsi pmti sono connesse con i l  ~cars ismo direttor, rnentre quelle 
detla Caverna Lindner con il acarsismo indiretton. 

L'instaurarsi e lWevolversi dei pozzi scno fenorneni condizionaki dall'intensa 
fessurazione del cornp1esso carbonalico (con particolare rifer,imen to ai sis temi 
orientati sccondo N-S c subordinatamcnte secondo NNESSO, elrtrambi subverti- 
cal i ) ,  da un drenaggio assai attivo (connesso con I-a dolina ma1 ronrlo della quale 
si apre 1'Abisso) e dall'alta carsirica'bilitg delle roccie le cui diverse caralteristiche 
li tologico-pet rograFiche determinano, sulle pareti dei pozzi, 10 slriluppo rIi S a m e  
dissoIutive (nelle micriti e nellc roscie microallochimicl~e) o erosivo-dissolutive 
(nelle spariti c nelle dolomie). 

La ~Caverna Lindnern appartiene invece a1 sistema carsico mipogco del F. 
Tirnavo: 'la szla genesi E dovttta all'azione delle acque del fiume e dd altre impor- 
tanti vie d'acqua rhe  hanno agito sulle dolomie e sulle dedolomiti con morlalith 
erosivo-dissolut,ive. In part icolare nelle dedatomi ti I'azione dissoIutiva si esplica 
soprattutlo sulla parte calcitica del mosaico cristallino costituente la roccia, ne 
indebolisce la coesionc e la rendc meno resistentc all'erosione. Lo dimostrano la 
precaria situazione geostatica dclla voIta e delle pareti della cavith ed i grandi 
accurnuli di rnateriasle clastica al Fondo della caverna. 

Primaria importanza ha assunto, .nell'evoluzione carsogenet.ica rl;l questa 
parte delEa cavita, i l  .complesso dolomiticos; nel corso del generale approfondi- 



mento del &sterna ipogeo del F. Timavo, connesso con 1,a r-sione wiirmiana, 
k m a  carsifioabiJita di quest0 a b n k  dolomitico ha fatm si che esso fun- 
gesse da locale Jivello di base wpeso ostacolando pm abbassamento per carsismo 
del percorso sottemeo del fiume che peraltm ha inciso ,It dolomie per erosione 
come &mostrat# d d k  particolari morfoiogie deUe gdlerie attualmente i n  zona 
epifreaticca 

La si-one idrologica attuale ddl1Abissa, schematizrata .in Fig. 10 - Ease 
d r  - & c m a t t h t a  d d  corm ipogeo dd F. llmavo a quote prossime all'attuale 
livello di base (mare Adriati-), da tutta m a  serie di appoci idrici minori che 
confluismno nel Hurne e da attive .percol&ani provenienti Mi a m h i  e dai poui 
che drenano le acque dalla massa m i o s a  aircostante I'Abisso. 

Istituto d i  Geologia e Paleontologiu dell'Universilk di Triesfe 
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. . .  
F03'0 5 - 0!1:lc di c-osiunr. cl-cstste szcondo il verso dells cor- 
re:ltc t indicato dalla frecciat n-l solco erizzontale d'erosione .so- 

speso= sopra il pozzo p9. 

.- - pv -.---T7. .. . ' 

1 

I 
1 8  

I 

I ! 

.- ~- I .  

FOTO 7 - Gzlleri;: gC. Cedimento del pavimento, costituitu d,a 
un crostello calcitic0 Cj, per evacuazione deIle argille sottostsn- 
ti: si noti l'inclinazione del1a grossa stalagmite al centro della 
foto. Cio dimostra la fase ,attuale di  er0sion.e dei  sedimenti del 

t a *  dl concrezione calc~tica a copel-tura del rlempimento argilloso 
attualmente In fase di  assorbimento. Dalla foto risulta evidente 
l'esiguo sprzs3:e d d l z  concrez.one e l 'abbess~rn~nto del sottostan- 

te deposito di riempimento. 

- .  

FOTO 8 
periore c 
ta  di  un . . 

- Galleria gC" Mensol3 d l  concrezlc~llc nul? 
lells gal ler~a,  a l la  quota dl  imbocco del pozza 

relitto di ccpertura czlcitics dei sediment1 

, , 
. . . --  .,, - .. 
a pa:.:e su- 
p:. S1 trat- , 
argillosi di 





F01'0 12 -- Forra gE.  Picrolr marmit te  dl clmslonc. ( 1 1  I>o~dtl  indic;~to r la l lr  frcccc) 
sul rondo della lor1.n. 

FOTO 13 - Pozzrr 118. -Lustlw- 
ture. inlerrotte da sottilissime 
crestine verticali (spart:acque 
di attuali scarrimenti di acque 
di infilttazione e di candensa- 
zione internal sulla parete ver- 
santc del pozzo, poste esatta- 
mente in corrispondenza delle 
impronte di corrente illustra- 
te nclla foto 3. L'apparentc cri- 
brosita della parete I! dovuta 81- 
la deposizione d i  veli di fango. 



FOTO 14 - Pozz:, p3. I1 pozzn c l ~ ~ ~ p o s t a l o  su di 
una sola grande irattktr-a ( in  bnsso); su l  piano del- 
la stess3 fratlura si i: sviluppato un camino (in 

alto della folo). 

FOTO 16 - I1o//o plfi, a1 rondo. Superfici cribro- 
se, con carialul-e, per d~ssoluzione dilfclrnziata 
delle dedolomiti della Unit i  Geomorfologica 2. 
A1 centro della fnto una frattura incarsita ~d 

andamen to irregolare. 

FOTO 15 - Pozi.r> 118. Ponte nat~a~'a le  nella park 
sul,r-Iiorr dcl puzzo Si moti la grande Irattura 
su cni si i: impostata questa parte del pozzo e le 
cavita verticali originatesj separatamente. 5i trat- 
ta di un esempio aasai significativo di come possa 
procedere. nelle fasi iniziali, I'evoluzione dei pozzi. 

FOTO 17 - Pvzzo 114, alla sornmiii. Irtlzio clclla 
Formazione di lame slruttirrali ed asl~.l~ttttr.al~ nei  
calcari piu fortemente spalizzati dclla Unitl Geo- 

rnorfologica 3. 



FOrrL3 18 - I'o/Y.L~ ] A .  : j I l , ~  .* >tn111it:1. I .  > I I ) ~ >  hi1.111- 
1~1ral1 CCI nst11ltLu1.;~ 1 I :  ~ ~ s ~ t s ] ~ c t ~ ; ~ % ~ o ~ ~ < ~  r~lurl'nlogira 
dci p r o c ~ s s i  erosive-rlissoluli\ti r~ci cnlcari piil lor-  
telnen te spatiaznti dcIl'Uni td Geomorfoloaica 3. 

cl ,n[~>~-mr c s ~  noli i l  ioro dl dissol~ixionc inrlicato 
da l l a  frcccia) ncll'Unitii Geurnorfologicn 4 a cli- 

mostrazione dell'intensiti della dissoluzione. 

I ~ > O ~ I > O  20  - P O Y / C >  ])[I .  < ~ I I : I  h ~ ) ~ ~ ~ l t l l ~ ~ l  r l  ] ) O X Y ( ~  sL 
e irnj~r~sl:~lo sccnnrlo una grnnrlr Ir:~itr~r.a SI noti 
i no l tw  l a  lamn a ~ ~ c c l ~ ~ n c o l u  (indicala dalln free- 
cia1 c I'alta i~*equenza (sulla sinislral di scansla- 
Lure c k t  dimoslrano I'intensiti della di~ml~rzione 

nelle inicriti rlp1lTJnit:i C~nmnr fn lnv i~a  P 

FO'L'O 2 1  - l'nxx~j ] ) [ I .  : i I 1 ( 1  ~ ~ ~ n i ~ ~ i i t i  S I  t i o 1 t 1 1 4 >  i 
terl-nezi r l J ai la1 i tlcl 1101.1.0 l cl lc  tcsliln~~ii i;qno 
l 'crosione regressiva subitn dalla suglin cli  cnsca- 
ts  post3 a1 terrninc drlla forra gE - vedi fig. 7c) 
ed i l  canscguenle arrctramento dclla parete vcr- 

xante APT nnv7n ~ ~ + l n ~ i n n l n  



FOTO 23 - Caverna Lindner. parete S, park infetiore. L'irnbocco del,la 
Wba (indicatg dalla freccia) del F. Timavo & totalmente sommersa; si noti 

dalla precedente piena. 

,galleria d'en- 
i se~ni .lasciatt 




