
DOTT. G I U S E P P E  1MBO 
DIItETTOI'tE DEL 1~. OSSERVATOrtlO GEOIelSICO DI CATANIA 

Parossismo di Stromboli nel settembre 1950 *) 

(con 3 Tetvole) 

P r e c e d u t o  dal la  sol i ta  m o d e r a t a  a t t i v i th  il 3 feb- 

bra io  1930 a 17h si videro sol levare dal  c ra t e re  a l te  co- 
lonne di fumo scuro  con successive cadu te  di cenere su 

t u t t a  l '  isola.  Qualche  ora  dopo  si ebbe effiusso di una  
co la t a  di lava  che,  seguendo  la Sciara  del  F u o c o ,  glunse 

sino a mare.  Al t r i  t r abocch i  vi fu rono  nei giorni  succes- 

sivi sino al 6. 
Subi to  dopo  ques to  breve  per iodo di r ec rudescenza  

l ' a t t i v i th  r i to rnb  nella sua f~tse normale  che con lievi va-  
r iazioni  in in tens i th  durb  sino al t u t t o  il 10 s e t t embre  1). 

P o c o  dopo  le 85 del g io rno  l l ebbe  luogo una  fase 

esplosiva di brev iss ima d u r a t a .  Secondo  il CVRULLI si for-  
ma rono  t re  colonne di fumo scuro  a quo te  diverse della 

Sciara  di Fuoco .  Nella fig. 1 del la  T a v .  I I  sono ind ica t i  

con le le t tere  A, B, C i pun t i  da cui vedevansi  so l levare .  
AI pih basso  cor r i sponde  una q u o t a  compresa  t r a  i 300 

ed i 400 metr i  sul livello del mare .  Scarsa  quanti tb,  di 

cenere cadde  su t u t t a  l '  isola. P a r v e  success ivamente  che 

fosse s u b e n t r a t a  la sol i ta  a t t iv i th .  I m p r o v v i s a m e n t e  a circa 
9h 5~,n vi fu rono  due violente  esplosioni .  D a  Ucr i a  (Sici- 

lia) fu v is to  un pino la cui a l tezza  fu  s t i m a t a  non  infe- 

*) Lavoro eseguito col eoncorso del Bureau Central International 
de Volcanologie de l' Union G~od~sique et G~ophysique internationale. 

1) L' attivith nell' aprile ~ stata descritta da BERNaUER (F.)-Zum 
Kenntnis der periodischen Ausbri~cke des Stromboli in April 1930- 
Zeitschrift fiir Vulkanologie- Band XIV, tteft I-p. 38 ; e quella del- 
l' agosto da RITTMAN'N (A.)- Der Ausbruck des 8tromboli um 11 Sep- 
teTnber 1930-Zeit. fi~r Vulk.-Band XIV, Heft I -p  47. 
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riore ai 4 Km. I] parossismo durb ancora  per circa mez- 
z '  ora.  Suecessivamente si formarono rigagnoli  di lava scor- 
rent i  lungo la Sciara del Fuoco di cui alcuni raggiunsero 
il mare.  Nella notre successiva anche l '  a t t iv i th  effusiva 
ebbe termine.  

L '  a t t iv i th  normale  suben t r a t a  fu in te r ro t t a  da una 
for t i ss ima esplosione alle 19h del ~ o t tob re  con forma- 
zlone di un enorme pino seuro incl inato a S E e  lancio 
abbondan t i s s imo  di mater ia le  incandescente  che si r iversb 
ancb '  esso preva len temente  a SE (Pun ta  del l '  Omo). 

Ed  ancora  l ' a t t i v i t h  nortnale fu i n t e r ro t t a  da una 
breve fase effusiva t r a i l  giorno 1 ed il ~ dicembre.  La 
cola ta  p iu t tos to  copiosa ebbe inizio verso le 18h del giorno 
1 e cessb nelle prime ore del ma t t ino  del due. 

Per  incarico del Prof.  A. MALLADRA, Presidente  della 
Sezione di Vulcanologia del l '  Unione Geodet ica  e Geofisica 
Internaziona]e ,  mi sono recato a Stromboli  nel novembre  
( l ~ - 1 9 )  sia per osservazioni diret te ,  sia per assumere in- 
formazioni relative al parossismo del se t tembre .  Duran te  
la mia permanenza  ho eseguito varie escursioni e al cra- 
tere e nei vari  punti  del l '  iso]a. In ques t '  interval lo l ' a t t i -  
vith si mantenne  presso a poco cos tante .  Dis t inguo ]e boc- 
che nei soliti tre gruppi  : Torr ione ,  Filo dello Zolfo,  Sciara. 
Una  tale distinzione a p p a r e  anche dal rilievo del terrazzo 
crater ico eseguito dal RITT.~tAS~ 1). 

Del pr imo g ruppo  faceva par te  (vedi figura della T a r .  
I ,  le t t .  A) un conet to  svelto e s lanciato che soiliava quasi 
con t inuamente  molto forte con fumi di colore azzurrognolo,  
dando rari  e scarsi lanci di scorie incandescent i .  A lato un al- 
tro conet to  ancora  pih snello (non  visibile nella figura 
perchb occul ta to  dai fumi esalant i  da un campo di filmarole 
s i tua to  alla base) soffiava r i tmicamente  con fumate  bian- 
co-azzurr ine  Da bocche non visibili aprent is i  al ia base di 

1) Vedi lavor, citato, Tafel VI-VII. 
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questo  conet to  si avevano rare esplosioni a c c o m p a g n a t e  da  
copiosissimi lanci di seorie raggiungent i  altezze di circa 
~00 metr i .  Con temporaneamente  alle esplosioni si ~ sempre  
osservato  un '  intensificazione nell ~ a t t iv i th  delle fumarole  

del g ruppo .  
Del g ruppo  del Tor r ione  aveva  pa r t e  pr ineipale  ( let t .  

B) un cono addossa to  alla pare te  SE del Cra tere .  Alia 
cima di questo  si apr ivano t re  bocche da cui esa lavano 
cont inuamente  fumi giallo-cinerei.  A1 piede SE vi erano 
al t re  due picco]e bocche che esplodevano r a r amen te  con 
sore prolungat i  accompagna t i  da lanci di scorie incande-  
scenti. Quasi addossa to  a questo cono v e n '  era un a l t ro  
tozzo e basso in cont inua a t t iv i th  fumarol ica .  

I1 g ruppo  della Sciara era cost i tu i to  da unico cono t ronco  
|et t .  (C) a circa un terzo della sua presunta  aItezza.  II e ra te re  
era a forma di caldaia  senza che sul fondo vi si scorgesse 
a lcuna boeca. L ' a t t i v i t h  era ese lus ivamente  so l fa tar ica .  

L ' o r l o ,  specie a SE, era t appezza to  da  sublimazioni.  Un 
confronto t r a  la Tavo la  I e la figura 4 de lavoro c i ta to  
del RITTr~ASN, la quale r iproduee una fotografia esegui ta  
verso la fine di se t tembre ,  mos t re rebbe  ehe ques to  cono 
fosse a l lora  completo  o quasi.  Si po t r ebbe  quindi suppor re  
c h e l a  perd i ta  della sua altezza sia avvenu ta  du ran te  la 
fase esplosiva dell '  o t tobre .  

L '  a t t iv i th  nei t re  g ruppi  p o t r e b b e  considerarsi  del 

t u t t o  indipendente .  

P u r  essendo trascorsi  ol t re  due mesi dalla fase paros-  
sismale del se t t embre ,  ancora  e con a b b a s t a n z a  evidenza 
era possibile stabil ire la var ieth,  dis t r ibuzione e succes- 
sione del mater ia le  e ru t t a to .  II RITTMANN ne dh nel suo 
[avoro una ca r ta  indicat iva  che r ipor to  per genti le au to-  

rizzazione del l '  au tore  (Vedi T a r .  I I I ,  fig. l ) .  
Essa  presso a poco si accorda  con le osservazioni e 

notizie da me raccolte.  Vi a p p a r e  evidente  1 ~influenza della 
Serra  Vancora  sulla distr ibuzione del mater ia le .  E p a r r e b b e  
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di dover del pari ammet te re  una obl iqui th del condot to  
vulcani te  verso WNW. Sulla distr ibuzione del materiale 
leggero e ru t t a to  avrh anche influito la direzione del vento 
spirante in alto,  p robabihnente  SW, se la si fa coineidere 
con 1' asse maggiore dell '  ovale r appresen tan te  la superficie 
coperta  da esso. 

Vi sarebbe s ta ta  quindi proiezione di materiale antico 
sot to  forma di grossi bloechi e materiale eoevo : eeneri,  
seorie, bombe,  brandelli  laviei. 

I proiet t i  di lava antica ehe nella figura appar i reb-  
hero distr ibuit i  uniformemente  dalla cima alla base nelle 
due direzioni : Ginos t ra  e Labronzo,  si r invengono effetti- 
vamente solo nella par te  bassa. Pare  per6 ehe essi si siano 
riversati  uniformemente t ra  le due det te  direzioni e ehe i 
bloechi eaduti  a quote  maggiori siano andat i  seomparendo 
sot to  la coltre del materiale eoevo (come ~ ben visibile 
per aleuni blocehi parzialmente tappezzat i  da focacce la- 
viehe) ehe va g rada tamente  infittendosi man mane ehe si 
precede verso 1' al to sine a formare da una quota  di circa 
400 metri  delle pseudocolate nelle zone non ombreggiate 
dalla Serra Vaneora (vedi Tav.  II ,  fig. 2). 

Sot to  il bombardamento  di questi  proiet t i  di grosso 
calibre si sono t rovat i  dal la te  meridionale aleuni fab- 
bricat i  della frazione Ginostra  ehe vennero seriamente dan- 
neggiati e dal la te  se t tentr ionale  i] Semafbro di Labronzo 
la eui parte  r ivol ta  al eratere venne comple tamente  di- 
s t ru t t a  (vedi T a r .  II ,  fig. 3). Probabihnente  per effetto di 
questo t i re  venne demolita par te  del ciglio del File dello 
Zolfo (vedi T a r .  I I I ,  fig. 1) 1). 

Dunque,  in ordine di tempo,  sl ebbe prima l' esplosione 
a materiale antico e poi quella a materiale coevo. A que- 
sta segul una proiezione di cenere ehe si rivers6 in gran 
eopia sulle pendici del Liseione. Questa notevole massa 
instabile ed anehe per propulsione der ivante  dalla tensione 

1) A dare un'idea della variazione topografica che ne segut ed 
anche della quantit'~ dol materiale asportato, il RrrTMANN nel sue la- 
voro pih volte citato d~ nel testo due schizzi indicativi (fig. 4 e fig. 5). 
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dei gas racchiusi e sviluppati durante il rat~reddamento ed 
ancora fornito per tri turamento delle scorie (come pensa 
anche il RtTTMANN) seguendo i fianchi del monte, dirigevasi 
verso la base a guisa di colata tbrmata dall '  insieme delle 
ceneri e del materiale incontrato dalla massa in movimento. 
Si formarono brevi rami nella parte superiore, uno per6, 
incanalato nel vallone Moligiaro, raggiunse in brevissimo 
tempo il mare (Piscith), spingendosi anche oltre. Altra ra- 
mificazione si ferm6 a circa 100 m. dalla chiesa di S. Bar- 
tolo. Queste colate avevano una temperatura abbastanza 
elevata in quanto the hanno carbonizzato la vegetazione 
incontrata, incendiate deUe barche, bruciacchiate delle altre 
appena sfiorate dalla corrente. Un marinaio investito dal- 
l 'onda di maremoto in prossimit~ del punto in cui la co- 
lata s' era spinta, nel mare, riportb scottature che ne pro- 
vocarono la morte. 

In ultimo si formarono alcuni rigagnoli di lava lungo 
la Sciara del Fuoco. 

Di modo che il parossismo dello Stromboli dell' 11 
settembre pub riassumersi nelle seguenti fasi :  

la esplosione a materiale scuro a circa 8h 

Sa esplosione violentissima a materiale prevalente- 
mente od esclusivamente antieo a circa 9 h 5~m, seguita da 
altra 

3a violentissima esplosione a materiale coevo, seguita 
ancora da a l t r e d '  intensitk sempre pih ridotta sin poco 
dopo le 10h 

4 a attivit~ effusiva. 

1 colpi delle due esplosioni furono uditi con maggiore 
intensit~ a distanza anzich~ nelle immediate vicinanze. Questo 
fatto,  d'  accordo con il RITTMANlq, Si pub mettere in re- 
lazione con la posizione degli abitat i  di Stromboli situati 
nella zona d' ombra derivante dalla presenza del Liscione, 
Serra Vancora. A Lipari i due colpi si distinsero netta- 
mente e forti. A Tropea (6~2 Kin.) furono notati tremiti 
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di vetri tali da simulare una breve e leggera scossa di ter- 
remoto (C.  Sera-  15 sett. ). Le onde acustiche perb non 
furono registrate n$ dai barografi (Messina, Ganzirri) ; n$ 
dallo statoscopio in funzione presso 1' Osservatorio di Gan- 
zirri ; n~ dai sismografi di Messina, Trenta,  Catania i quali 
registrarono inveee le onde sismiche 1). 

Come si osserv6 anche in altre simili oeeasioni, la fase 
eruttiva fu aecompagnata da maremoto. Seeondo concordi 
affermazioni si ebbe prima un abbassamento e poi un sol- 
levamento del livello del mare. L '  altezza totale massima 
dell 'onda fu certamente di poeo oltre i m. $,50 (Spiaggia 
della Lena). I1 DE FIoRE (1' E c o  de l l e  E o l l e  - 80 sett. 1980), 
riferendosi ad osservazioni eseguite a Ginostra, assegna 
un' altezza d' onda di m. ~,$0. 

I1 fenomeno venne anche nettamente osservato a Li- 
pari. Esaminando il lucido del mareogramma ottenutosi 
nella stazione di Porto d' Ischia (cortesemente inviatomi 
dal Direttore della Sezione Idrografica del Genio Civile per 
la Campania, che sentitamente ringrazio) tra le onde se- 
eondarie non vi si diseerne alcuna minima perturbazione che 
possa attribuirsi all' arrivo delle onde di maremoto. 

q- q¢ 

Una facile interpetrazione del meecanismo del paros- 
sismo si ha con 1' Cmmettere la formazione di una fendi- 
tufa interessante il lato della Seiara, della quale si pub 
ritenere una prova la presenza delle tre eolonne di fumo 
seuro a quote diverse della Seiara (8n). 

Per iniezione magmatiea in essa, ne consegul un ab- 
bassamento della colonna magmatica con franamento o 
eollasso dell" impaleatura craterica (1~ fase). 

Tra le 8h e le 9h 5~m la squarciatura si propag6 a 
quote sempre pih basse sino a raggiungere quote sotto il 

1) I~Bb ( G . ) -  Dati sismiei relativi alia fase e#plosiva dello 8trom- 
boll del settembre 1930. Boll. della Soc. Sismologica Italiana. Vol. XVIX, 
fast. 6. 
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livello marino. La tensione sulle pareti fu probabilmente 
favorita dalla parziale ostruzione delle boeehe. 

Alle 9h 5~m la squareiatura bruseamente apertasi dette 
luogo ad una prima irruzione di aequa con eonseguente 
istantanea evaporizzazione, ehe provoeb la brusea risalita 
della eolonna magmatiea (la esplosione a materiale preva- 
lentemente antico). 

Per ulteriore allargamento de|la fenditura, proba- 
bi]mente da ritenersi quale effetto della prima esplosione, 
avrebbe avuto luogo una seeonda irruzione di aequa e 
quindi altra violenta esplosione, esclusivamente per6 a 
materiale coevo. 

I,a fenditura indi dovette suturarsi per eonsolidamento 
del magma iniettatovi od anehe pei franamenti dipendenti 
dai movimenti del suolo susseguiti. 

Le vedute del RITTMANN si distaceano dalle mie so]- 
tanto nella diversa interpetrazione del brusco gonfiare del 
magma che vorrebbe spiegare esclusivamente come conse- 
guenza della degassificazione dipendente dalla diminuit,~ 
pressione per l' abbassamento della colonna magmatica 
(]egge di Henry). 

Se rib a mio parere non dh una spiegazione esauriente 
del fenomeno, b da tenersi eguahnente in considerazione e 
come causa determinante del prolungamento della fendi- 
tura, e per interpetrare le variet~ del materiale eruttato 
e per spiegare ancora la continuazione della fase eruttiva. 

Le tre registrazioni sismiche ottenutesi a Messina alla 
componente verticale del microsismografo Vicentini, di cui 
do una riproduzione a mano, ingrandendo 6 volte l' ori- 
ginale per una maggiore chiarezza (vedi Tar .  I I I -  fig. ~), 
sarebbero quindi dovute : 

]a alla formazione decisa della fenditura. 
~a_Sa alla" istantanea evaporizzazione dell' acqua. 

Ciascuna delle registrazioni, ben nettamente nella se- 
conda e nella terza, consta di due gruppi di onde : il primo 
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di quelle partent i  dall '  ipocentro, il secondo invece di onde 
partent i  dai vari punti  della superficie del cono emersa o 
sommersa ed anche di origine strumentale.  Nel primo gruppo 
ho distinte le onde R1P, RIPS, RIS, R,~P. Giovandomi 
anche de l l ' i s t an te  R1 ot tenutosi  a Trenta ,  ho avuto la 
possibilith di dedurre la velocith sia delle onde longitudi- 
nail che delle trasversall,  le quali r isultarono rispettiva- 

Km. Km. 
mente di 4,94 e 2,88 

s e c .  s e c .  

Per la particolare configurazione di Stromboli furono 
escluse le P e le S propagantis i  nel mezzo solido. 

I1 secondo gruppo ~ scindibile in tre t ra t t i  : il primo 
ad ampiezze costanti  o leggermente decrescente, il secondo 
invece ad ampiezze crescenti flno ad un massimo;  il terzo 
quasi regolarmente decrescenti e di origine quasi esclusi- 
vamente s t rumentale .  

La variazione di ampiezza nei primi due t ra t t i  fil messa 
in relazione ad una variazione delle componenti  normali per 
le varie inclinazioni dei raggi. Questa osservazione portb 
alla determinazione approssimata della profondit~ ipocen- 
trale di circa 700 metri sotto il livello del mare. Per le 

Km. 
suddet te  onde si dedusse una velocith di circa 1,6 

s e c .  

Data la prossimit~, di ques to  valore a quello delle onde 
longitudinal i  nel mare, si potrebbe anche pensare alla pro- 
pagazione di esse per la massima parte del toro percorso 
nel mezzo acqueo. 

Alia fine del secondo t r a t to  spicca un '  onda di mas- 
sima ampiezza da porsi in relazione alla reazione del suolo 
nell '  istante in cui il proiettile (materiale erut ta to)  lascia 
il condot to  vulcanico. 

Si potet te  quindi stabilire per ciascuna delle due re- 
gistrazioni (~a e 3a) corrispondenti  alle due esplosioni 1) 

1) Nel lavoro citato viene considerata come dipendente da esplo- 
sione anche la prima registrazione. 
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un dopp io  i s t au t e  : quel lo  i pocen t r a l e  e quel lo  in cui sa-  
r e b b e  a v v e n u t a  la proiezione del m a t e r i a l e ,  c io~ :  

Diff. 
la  91, 51,,, 07s 9h 5 lm ~25'~ 18~ 

~a 34 56 ~ 

L a  differenza pub da re  u n '  idea  del la  rapiditb,  con la 
qua le  il livello m a g m a t i c o  si sol levb nel c o n d o t t o .  

Yr 

Volendo fo rmu la rc  una  conc lus ione  nei r i gua rd i  del 
m e c c a n i s m o  e r u t t i v o  dello S t r o m b o l i  io penso  di p o t e r  ri- 
t ene re  acce t t ab i l c  in pieno cib che scrisse il DE FlOaE e 
cio/~ che (( 1o S t r o m b o l i ,  p r e s c i n d e n d o  dal le  condiz ioni  to -  
pogra f i che ,  le qual i  gli d a n n o  a p p a r e n t e m e n t e  un mecca-  
nismo specia le ,  nc ha  uno che in nu l la  differisce da  quel lo  
di t u t t i  i vulcani  a m a g m a  bas ico  )) 1). 

E ques t a  op in ione  viene oggi  condiv isa  da  t u t t i  i vu l -  
cano log i .  

A fa lsare  le idee hanno  c o n t r i b u i t o  o l t r e  le scarsc  c 
non c o m p l e t e  conoscenze che si h a n n o  de l l '  a t t i v i t h ,  anche  
due f a t t i  sui qual i  i n t endo  f e r m a r e  l '  a t t e n z i o n e ,  non  es- 
sendo  s t a t i  g e n e r a h n e n t e  presi  in g ius t a  cons ide raz ione  : 

1 o p lu ra l i th  di g r u p p i  di bocche  con a t t i v i t h  indi-  
penden t e  ; 

2o che una  p a r t e  no tevo le  del l '  edificio vu lcan ico  
(c i rca  i ~/3) r imane  so t to  il l ivel lo del m a r e  donde  la igno- 
ranza  di a lcuni  fenomeni  ed anche  la causa  c o n c o m i t a n t e ,  
se non di t u t t i ,  a l m e n o  di a lcuni  dei suoi effimeri ma  
v io len t i  pa ross i smi ,  come quel lo  del s e t t e m b r e .  

R. Osservatorio Geofisico di Catania-novembre 1931. 

x) DE Fio) tE- - I I  meecanismo dell 'esplosioni e i perlodi e ru t t i v i  
dello Stromboli .  Memorle della Classe di Seienze delia R. Ace. degli 
Zelanti - Acireale- 3 a Serie - Vol. I I l  - 1911- 1914. 


