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Contributo alia Vulcanologia del Brasile 

I .  

P r e m e s s a  

Nella mia memor ia  sul la  sismicit~, del Brasile 1), di- 

mos t ra i  l ' e s i s t e n z a  di a lcune aree di sp icca ta  sismicit~, in 

ques t a  pa r t e  del con t inen te  Sud Amer i cano ,  conc ludendo  
come il Br~sile dovesse essere escluso dalle zone asismiche 

del la  T e r r a ,  per classif icarlo,  allo s t a t o  a t t ua l e  delle nos t re  

cognizioni ,  f ra  ]e regioni  di media sismicith 2). 

Le r icerche sulle condizioni  sismiche di ques to  vas t i s -  

s imo t e r r i to r io  si r icol legano allo s tudio  vu lcanolog ico  della 

regione per dedur re ,  dalle formazionl  geologiche  e da fe- 
nomeni  palesi ,  se, e in q u a n t o ,  i fenomeni sismici r i s p o n d a n o  

a mani fes taz ioni  di or igine vu lcan ica  per  ]a presenza  di 

focolai l a t en t i  a noi igno, ' a t i ,  aven t i  sede in regioni  meno 

esp lo ra te  del Brasile o in formazioni  vu lcaniche  s o t t o m a -  

rine 3). 

1) U. MONDELLO. Ricerche sul la  s i smic i t~  bras i l iana .  Atti Congresso 
Soc. Ital. Progresso delle Scienze, 1912. 

2) Nella memoria succitata ho fatto presente che lo stato di sismi- 
cit{~ del Brasile non ~ definitivamente accertato, sia per la vastit~ del 
territorio, sia per il periodo relativamente breve di esplorazione nell' in- 
terno del pae~. 

3) Sulla esistenza di focolai sismici sottomarini che possono avere 
origine vulcanica ho accennato nelle mie memorie: T e r r e m o t o  del  29 

germ. 1909. nel  l i t tora le  del Bras i l e  Mer id ionale .  Boll. Soc. Sism. Ita- 
liana, 1912 e Not i c ia  sobre $l Ter remo to  del 30 Marce de 1911 en el 
2 tado de Rio de Jane iro .  Rivista Astronomica de Hespai'ta y America. 
Barcellona, 1912. 
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La scarsezza di esplorazioni geologiche, se si esclu- 
dono quelle di H a r t t  e Derby  1), qualche notizia helle opere 
del Branner  z) e del Reclus a), l' incertezza sui r isultat i  dei 
vari accer tament i ,  lo s ta to  a t tua le  degli archivl e, sopra- 
tu t to ,  la vastit~ del te r r i tor io ,  che si sviluppa su una su- 
perficie di 8.5~5.0~4 Kmq. 4),  hanno l imitato il campo 
delle ricerche allo studio di quelle regioni di pih facile 
accesso e al rilievo dei fenomeni pih notevoli.  

Ricerche coordinate suile formazioni vu!caniche de! 
Brasile si prospet tano  di sommo interesse per la vulcano- 
logia generale del Globo, quando si consideri che appena 
qua t t ro  secoli ci separano dalla scoper ta  del Sud America 
e che ancora oggi pub considerarsi non del t u t to  esplorato 
questo vasto continente.  

Non h quindi da escludersi che successive esplorazioni 
possano met tere  in luce, anche in questa regione, focolai 
vulcanici estinti  e latenti .  La  posizione de|  Brasile r ispet to  
alia ca tena  Andina ;  ai vulcani a t t iv i  del Centro America ;  
le formazioni erut t ive  sommerse, o in prossimith della costa 
o nell '  At lant ico Brasiliano ; la presenza di lave ~ di ceneri 
vulcaniche ; la fisonomia delle rocce e dei picchi costitui- 
scono un insieme non t rascurabi le  di elementi ,  ma non suf- 
ficiente per stabilire la formazione vulcanica di varie zone 
di questa par te  del cont inente Sud Americano.  

I1 mio cont r ibu to  si l imita,  quindi,  pih a un r iassunto 
di constatazioni  diret te e di notizie at tendibi l i  pervenutemi,  
che a uno studio sullo s ta to  vulcanologico del Brasile. 

t) A. DERav. Contr ibuto  per  la geolo.qia del basso A m a z o n a s .  - -  G. 
H. FRED HAR, TT. R, e laz ion i  Commiss ione  geologica della prov .  di Per-  
nanbueo. (Diz. Geographico das Minas do Brezil). 

2) BRaNNER, Geologia. 

3) ELIs~o RECLUS, La T e r r a  e altre opere. 
~) Superficie data dall' Istiluto Geografico Brasiliano. 
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I1. 

F i s o n o m t a  vu lcan ica  del mass i cc io  pre-andlno 

II massiccio pre-andino, costituito dai tre sistemi prin- 
cipa]i e fra loro pressochb paralleli, Serra de Espinha(o, 
Serra do 3lar Orientale, e Serra das Vertentes, dalle quail 
si ramificano numerosi importanti  contrafforti ,  (cordilliere), 
occupa tu t t a  la regione Nord Orientale del continente Sud 
Americano dal 5 ~ al 30 ~ di la t i tudine Australe. II sistema 
appartiene al tipo Andino, con alt i tudini elevatissime, spe- 
cialmente nella Serra Mantigueira e nella Serra das Velhas 
(Ca tena  delle vecchie),  che da Nord a Sud traversano i 
terr i torl  degli stati  di Minas e di Rio, con alt i tudini massi- 
me nell'Itataia (rnetri $71~) 1) nell'ltacolumi (metri 1739) z) ; 
nel Carafa (m. 1955) 3), neJl' Itabira (m. 15~29) 4). 

I1 t r a t to  della Serra do Mar, compreso tra Cabo Frio, 
a Nord, e Capo Martin, a Sud, ha carat ter is t iche eminen- 
temente vulcaniche, con picchi aguzzi, conici, i rregolarmente 
collegati fra loro. Ne]la baia di Rio de Janeiro, come negli 
isolotti che frastagliano la baia, la na tura  erutt iva ~ vi- 
sibilissima. 

A Sud della baia di Santos la catena l i t toranea va 
perdendo quella fisonomia propria della montuosith a for- 
mazione erut t iva,  disperdendosi gradatamente  a l l ' incont ro  
dello stato di Santa Catharina per scomparire in quello 
di Rio Grande do Sut, nonostante che anche in quest 'ul- 
timo non sieno del tu t to  escluse origini eruttive. 

Alla stessa formazione appartiene il sistema insulare 
nel gruppo della Trindade e nelle isole a Nord di Capo 
S. Agostino. 

Riferendomi al giudizio di esploratori e geologi che 

1) Altitudini dated~lgeografo HOMEN DE MELLo,Atlante del Brasile. 
2) id. 
3) id. 
4) id. 
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mi h a n n o  p r e c e d u t o ,  r icordo che HARTT e DERBY I) as- 

s egnano  a formazione  e r u t t i v a  recen te  quas i  t u t t o  il s i s tema 

cen t r a l e  p r e - a n d i n o ,  ma con speciale c a r a t t e r i s t i c a  nel t r a t t o  

me r id iona l e  della A/iantigueira.  Il geologo b r a s i l i a n o  Da 

Silva a m m e t t e  l ' o r i g i n e  ignea  del g r a n  picco dell" I ta ta ia  2). 

I1 BRANNER ascrive a formazione  e r u t t i v a  r ecen te  i 

g r u p p i  i sular i  di Fernando  di Noronha  e del la  T r i n d a d e  3). 

Sever ino  D a  Fonseea  4), in u n a  sua memor ia ,  i l !us t r a  al-  

eune  roeee di f o r m ~ ;  . . . . . . . .  . . . . . . . .  ..u~,v~**" . . . . . .  , , ~  2datto Grosso ed il 

Rec lus  5) r i t i ene  che a l ia  s tessa formazione  dell" I ta ta ia ,  

ma di epoca  meno r ecen te ,  a p p a r t e n g a n o  i mon t i  di Caldas 

hello s t a to  di ~i inas  Geraes. 

L '  esame d i r e t t o  sul la  fo rmaz ione  del le  roece, i pa r -  

t ico lar i  a spe t t i  del la  cord i l le i ra  Cesandina  ; le s t ra t i f icaz ioni  

di lava e i deposi t i  di lapi l lo  vu lcan ico ,  che si c o n s t a t a n o  

in mol te  ] oca l i t~ ;  a l cun i  f enomen i  sospe t t i  su l l '  o r ig ine  

delle rocce ; a lcune  man i f e s t az ion i  di a t t i v i t k  vu l can i ca  ~, 

fino ad oggi,  t u t t o  quel  che si conosce per  formarc i  un 

giudizio  sullo s t a t o  di w d c a n i c i t h  del Brasi le .  

1) DERBY, OP. citata. DEr~BV avanza 1' ipotesi che 1' oceano A- 
tlantico fosse tutt 'uno con il Pacifico e the il continente Sud Americano 
sia dovuto all'emersione di terre sommerse. Secondo la teoria del geo- 
logo americano due isole sarebbero emerse dal vasto oceano : una rap- 
presentava la parte meno elevata del grande massieeio eentrale del 
Brasile e 1' altra, pill a nord, rappresentante 1' attuale altipiano della 
Guyana. Piil tardi sorsero le Ande: ]o spazio intermedio tra la catena 
andina e la preandina rappresentata dal bacino dell'Amazonas, avrebbe 
costituito per un lungo periodo un grande mare Mediterraneo. L'emer- 
sione graduale dei due massicci, contemporanea al sollevamento della 
costa, costituendo il fondo del mare mediterraneo amazonico, avrebbe 
dato origine alia vallata dell' Amazonas. Le formazioni geologiche del 
territorio amazonico non confermano completamente questa teoria del 
DERBY, trovandovisi sedimenti recenti e fratture che darebbero ragione 
all' ipotesi di abbassamento del suolo. Molto probabilmente i due fe- 
nomeni si sono alternati nella formazione marina costituente la parte 
Nord det Continente Sud Americano. 

2) DA ~I'.VA. Memorie. 
3) Bl~ANNER. ,, Geologia ~, pag. 99 e seg. 
a) SEVEaINO DA FONSECA. Esbe~o Chorographico da provi~cia de 

Matto Grosso. 
5) ELISEO RECI,US. (' Geographia Universal ~), vol. XIX. 
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III. 

Tracce e f e n o m e n i  di origine vu lcan ica  

Per  un or ientamento  sulle condizioni di vulcanicith 
del Brasile gli elementi di maggior affidamento fino ad 
oggi cons ta ta t i  si riassumono in :  

a) depositi  di lava e di cenere vulcanica ; b) forma- 
zioni cra ter iche e fenditure ; c) immersioni e sollevamenti 
cos t ie r i ;  d) gett i ,  rombi,  fenomeni t e l lu r ic ;  e) rocce di 
formazione eru t t iva .  

a) Depositi di lave e lapilli. 
II deposito di cenere vulcanica o lapillo di maggior 

importanza che si consta ta  nel Brasile ~ quello di Agua 
Suja (acqua sudicia), nel massiccio Cesandino, che costi- 
tuisce il te r r i tor io  di Minas Geraes a Nord dello s ta to  di 
Rio de daneiro; un secondo deposito,  meno diffuso del primo 
ma sempre di notevole importanza,  si trowt nella stessa 
regione nella localith Polos de Caldas. Fo rilevare che la 
regione di Minas Geraes ~ fra le pih soggette a manife- 
stazioni sismiche e tellurlche in genere. Le ceneri  vulcanich(~ 
di Agua Suja appar tengono,  molto probabi lmente ,  a fe- 
nomeni re la t ivamente  recenti ,  constatandosi  completa as- 
senza di agglomerazioni e coesione t ra  le part icel le,  cib 
che generalmente si osserva invece in lapilli provenienti  
da fenomeni pih remoti .  

Altr i  depositi  di minore impor tanza ,  o, per essere pih 
esatt i ,  quasi allo s tato di t racce,  si cons ta tano  intrusi t ra 
le rocce dell '  Ipanuma e in quelle del Botupoca, nella cor- 
dilliera Nord Orientale del ter r i tor io  di S?to Paulo. 

Nello stesso Ipanuma, si vedono pih d is t in tamente  de- 
positi di lava e altri  deposit i ,  pure di lava,  si incontrano 
nella cordill iera di Minas Geraes, mai l  pih importante  de- 
posito che si conosca nel Brasile si consta ta  a Nord del 
Capo S. Agostino e precisamente nel promontor io  costiero 
di Pedras-Pretes. Riferendomi a notizie di sicuro affida- 
mento,  alcuni esploratori  accennano a depositi di lava e 
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di eenere nei mont i  del Paranh e in quelli  di Goyaz (Nord  
del Brasile 1). Al t r i  lenzuoli  di lava  e deposi t i  di cenere 
vulcanica ,  dovut i  a fenomeni e ru t t i v i ,  si t r o v a n o  nella pa r t e  

cent ra le  del l '  isola di Santa Catharina. 

b) Formazloni Crateriche. 

Molt i  picchi del la  Serra do Mar si p r e sen t ano  con 

quella forma conica ,  mozza ta ,  caratteristic~L di m o n t a g n e  
vulcaniche ,  ma la fisonomia e l '  a s p e t t o  esteriore non pos- 

sono cos t i tu i re  per  s6 soli e lementi  di giudizio per after- 

mare se si t r a t t i  o no di formazioni  a p p a r t e n e n t i  ad  un 
d a t o  ordine .  

Cons ta taz ion i  favorevoli  a l l ' o r ig ine  vuleanica  sono da te  

da l l '  es is tenza di un c ra te re  nel mon te  Botupoca, a p p a r -  
t enen te  al ia  eordi l l iera  dello s t a t o  di Sho Paulo, monte  

s i tua to  in pross imi th  del flume Ribeiro (Munie ip io  el' Iquape), 

e ehe a b b i a m o  r i eo rda to  per averv i  e o n s t a t a t o  in t ros ione  
di lave e ]apilli in wtrie roeee del la  e a t ena  mon tuosa .  

11 Botupoca appa r t i ene  a leormazione e r u t t i v a  reeente  

ed ha t u t t e  le ea ra t t e r i s t i ehe  di un eono vuleanieo : il ver-  
flee mozza to  t e rm i na  con un lago a forma r o t o n d a .  I1 F e r  

reira 2) ed a l t r i  geologhi  bras i l iani  1o d a n n o  quale e ra te re  di 

un vu lcano  es t in to .  II s ignif ieato e t imologieo  del home con-  
fe rmerebbe  1' ipotes i  : due filologhi bras i l iani ,  il de Senna 
ed i[ Pires  de A l m e i da  .~)spiegano 1' or igine del nome  ehe 

ha ques to  monte  d a t o  dagli  indigeni ,  pel-ch~ in l ingua  

guaran.!], Botupoca s ignif ieherebbe montagna di fuoco o p p u r e  
monte the brucia, p r e s u p p o n e n d o  ehe Botupoca sia una  eor-  

ruzione di lbitipoca, der ivan te  da l l '  an t ieo  nome ind igeno  

Vutopoca. Ii G a m a ,  s tud ioso  della geo log ia  b ras i l i ana  e a 
eui si devono  mol te  not izie  4), t r ova  ehe le due deduzioni  

1) ORV. DEB.BV. As ]nvestiga~oes geologicas do Brezil : BRANNEIr 
op. cit. 

2) FI~ANCISCO I(;NAZIO FEatCFIaA. Diciouario Geographico das Mi- 
nas do Brezil, pag. 320 c seg. 

8) NELSON DE SENNA in Annuario de Minas Geraes (1906) pag. 198. 
Pires de Almeida id. (pag. 371) 

4) ALIPIO GAMA (t 08 Fenomenos vulcantcos do Brezil ,. 
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filologiche confermerebbero la na tura  ignea di questa mon- 
tagna.  

Ta le  spiegazione etimologiea mi fa sospet tare  che fe- 
nomeni erut t iv i  debbono essersi verificati in tempi molto 
remoti ,  se gli indigent (guarany) hanno da to  un home in 
relazione a fenomeni ignei. Aggiungo che il Botupoca desta 
agli indigent un senso di te r rore ,  eonsiderazione anche questa 
in favore della fesi sulla na tu ra  vulcanica di questa  mon- 
tagna e del tempo non molto lontano dalla sua a t t iv i th .  

Nella stessa eordilliera di S. Paulo esistono al tre  zone 
di na tura  ignea. L '  ing. Caminada mi fete pervenire u,J 
eampione di te r ra  pulverulenta  che fu da lui raecolta  nell.a 
cordilliera Nord Orientale dello s ta to  di ~'?,o Paulo. Questa 
sostanza brueia con emanazioni solforose, dist i l lando olio 
minerale ; all '  analisi mi 6 r isul ta to  uno sehisto bituminoso 
con elevata percentuale  di materie volatili e per nulla ap-- 
par tenente  a sostanze di origine vulcaniea. Le alte tem- 
perature  tropicali ,  favorendo la distillazione spontanea degli 
oH leggeri, molto probabi lmente ,  questi oil, in presenza di 
fenomeni natural i ,  subiseono eombustioni spontanee che 
danno la sensazione di un monte ehe brucia : ~ quindi pru- 
dente  non raceogliere,  come s t re t tamente  eollegati  a fe- 
nomeni vulcanici,  t u t t e  le notizie sull' esistenza di fumaioli, 
di lingue di fuoco, etc . ,  che provengono da queste regioni, 
e che per ignoranza sono r i tenute  pert inent i  a fenomeni 
vulcanici.  

T r a  i crater i  di vulcani estinti  va r ammenta to  il Monte 
di Mestre Alvaro, montagna circolare terminante  a cono, 
di formazione erut t iva  e c h e s i  incontra nella regione co- 
stiera di Espirito Santo, e nota ta ,  nella corografia brasi- 
liana di Ayres de Cazal 1), come vuleano est into.  Veduto 
dal mare, dh l' immediata  sensazione di una montagna vul- 
caniea. Lo stesso Ayres de Cazal afferma che ne l l ' i n te rno  
della Guyana portoghese si t rovano indizi craterici  di vul- 

cant estinti .  

1) PADRE AVRE.~ DE CAZAL. Corographia Brazilica, Vol. 2, pag. 59, 
e pag. 382. 
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In prossimlth della cit th di Simon Diaz,  s ta to  di Ser- 
gipe,  csiste una mon tagna  che te rmina  con una grande  
aper tu ra  r i t enu ta  quale cra tere  di un vulcano si)ento 1). 
L '  attivit~, vulcanica ~ pure manifes ta  nella par te  insulare.  

Ricorderb il g ruppo delle isole Fernando di Noronha 
__ 3o 60' La t .  S u d . -  Le isole della Trindade,  di t'ronte 
alla costa di Esl~irito ~S~anto. ITI questo  grt ,ppo 1' isola di 
,~anto Mlexo e il gruppo delle isole di Abrolhos sono di 
origine vulcanica.  Anche ~11 largo della costa  l)rasillana, 
inol t randosi  nell" oceano At lan t ico ,  secondo Krusens te rn  '~) 
che nel 1806 studib i banchi  oceanici,  es is terebbe,  a 300 
kin. circa dalla costa ,  un vulcano a t t ivo  sommerso .  

Il Fergusson esprime la s tessa ipotesi  del Krusens te rn  
su l l ' e s i s tenza  di wllcani so t tomar in i  n e [ l ' A t l a n t i e o  brasi-  
lia.rlo. L ' H a r t t ,  nelle sue relazior~i, r iferendosi  a banchi  ma- 
drepolici dell '  isola Fernando di Noro~l.ha, deduce che essi 
si sieno formati  nel i)eriodo di im,l~ersione de l l ' i so l a ,  pe- 
riodo che stJssegul al l '  estinzione della su'~ qt t ivi th vulcanica.  
Conclude che 1' isola fu 1in wllcano so t tomar ino ,  e the  

subl periodi di sol levamento e abbas samen to .  D a l l ' e s a m e  
delle rocce deduce pure che i l  p e r i o d o d i  immersione ebbe  
lunga (lurata e che l'tl in quest 'e l)oca che si svolse la stla 
massima attivit~, vulcanica (Op. c i ta ta ,  4). 

c) Immersio~i e sollez, amenti  
L '  incostanza delle profondith marine in vicinanza della 

costa bras i l iana ci b, nno sospe t ta re  che il massiccio del 
cont inente  Sud Americano,  che a Nord  si ramifica in banchi  
e isole oceaniche,  sia t u t t ' o r a  in i s ta to  di instabi l i th re- 
la t iva  con fenomeni di abbassamen to  e di so l levamento ,  
confermandoci  alcuni fa t t i ,  da noi r i levat i  di recente,  l '  i p o -  

1) In una eomunieazione diret ta  nel 1858 al marchese DF OLINDA~ 
Ministro dell' Impero, Mons. Antonio FEItN.4DES I)~] OLIVEIRA parla di un 
monte esistente nella prossimit~ di Simon Dias la cui cim;t i~ aper ta  a 
forma di cratere ed (~ pcrci~ da ritenersi un vulcano estinto. (Arch. di 
Rio de Janeiro).  

2) KaUSENSTEn,W. GIov. ADA~fO, ,llemorie idrografiche. Viaggio l n- 
torno al Mondo. 

13 
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t e s i  di  D e r b y  su l l a  fo rmaz ione  del  c o n t i n e n t e  Sud  A m e -  

r i c ano  1). 

H a r t t ,  ne l l '  Op .  cir .  a c c e n n a  a d ivers i  casi  di so l l eva-  

m e n t o  di b a n c h i  h m g o  le cos te  b r a s i l l a n e .  I1 geogra fo  ba -  

rone  De  C a p a n e m a  ~-) ha  c o n s ~ a t a t o  che a due  pa lmi  s o t t o  

il p i ano  s t r a d a l e  di R u a  gisconde de I t a l m a ,  a R i o  de J a -  

ne i ro ,  s t r a d a  il cui  l ive l lo  ~ a un me t ro  s o p r a  que l lo  del le  

a l t e  maree ,  si t r o v a n o  s t r a t i  c o s t i t u i t i  d a  a g g l o m e r a t i  di  

conch ig l i e .  Lo  s t e s so  a u t o r e  r i fe r i sce  che ,  ne l la  l o c a l i t h  5". 

Cris tovam,  un t e r r e n o  b a g n a t o  a n t i c a m e n t e  da l  mare  si 

t r o v a  o ra  a 15 pa lmi  al di  s o p r a  del  pe lo  de l le  a l t e  maree .  

F e n o m e n i  de l l a  s t e s sa  n a t u r a  si sono c o n s t a t a t l  su l le  cos te  

del  P a t h  e ne l l '  i so la  di ~llarajo. I1 Rec lu s ,  che ha v i s i t a t o  

va r i e  r eg ion i  del  Bras i l e ,  ha c o n s t a t a t o ,  a l  c o n t r a r i o ,  fe- 

n o m e n i  di  a b b a s s a m e n t o  e dice  : c h e  da l  Pi auc hy  a l la  foce 

de lPAmazonas ,  1,~ cos t a  ~ i nvasa  da l  ma re  pe r  ef fe t to  di  

un p r o g r e s s i v o  a b b a s s a m e n t o  del  suolo ,  c i t a n d o  var i  f a t t i  

a c o n f e r m a  de l l a  sua ipo tes i  : la magg io r  p r o f o n d i t ~  de l l a  

b a i a  di B r a g a n f a ,  che o ra  si i n t e r n a  pe r  7 kin,  men t r e  

nel secolo  scorso  si a d d e n t r a v a  i n t o r n o  a due  kin.  e mezzo ; 

il fa ro  di  Vig ia ,  c o s t r u i t o  in t e r r a  f e rma ,  si t r o v a  a t t u a l -  

m e n t e  b a g n a t o  da l  m a r e ;  "invasione di a c q u a  n e l l ' i s o l a  

Caviana ,  la f o rmaz ione  di un gol fo  n e l l '  i so la  , l lara jS ,  in 

v ic inanza  di  S a u t e ,  dove  sbocea  l '  Ingarape  Graude a). 

1) Oltv. DErCBv. Contribufoes para a geologia do Baixo Amazonas 
(Archivos do Museo Nacional, Rio dc Janelro, Vol. I[). 

I1 DmtBv nella memoria sopra citata, rifercndosi alia farmazlone 
del Continente Sud-Americano, nyanza l' ipotesi di un'emersione pro- 
gressiva del Continente stesso. Abbiamo accennato al fenomeno di im- 
mersione e sollevamento che ci 5 palesato dall' isola FernaT~do di No- 
ronha, cib che ci fa ritenere pih attendibile che l' ipotc~i del DEI~BY, 

quella gi~ da noi avanzata di una scrie di sollevamenti e immersionl 
precedenti il periodo di stabillt~ del continente amerlcano. 

2) BAItONE DE CAPANE3IA. Quaex as tradicoes que ~os levam a 
certeza de ter hacido lerremoto no Brezil ? (Revista de Istituto liisto- 
rico e geographica (ln Brezi]. Vol. ')2 1854). 

:~) EL[~EO RECI.I~: Le.r ('ontil~el~t.r (pag. 748). L'A. cm~cludc "" Ce 
sont 1~t de fait~ qui rendent tri~s probable 1' existence d' un moviment 
de baseule soulevant toutes les eStcs oeeidentales de 1' Amerique, de 
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I1 B r a n n e r  ha  c o n s t a t a t o  f enomen i  di  s o l l e v a m e n t o  

ne l l '  e p o c a  a t t a l e  nel la  b a i a  di  Rio de Jan eiro e sul le  cos te  

di  Espir i to  ,S~nto : p e r s o n a h n e n t e ,  a b l ) i a m o  o s s e r v a t o  ehe 

m o l t i  banch i  a i f i o r an t i  lungo le cos te  m o s t r a n o  t r a c c e  vi- 

s ib i l i  di s o l l e v a m e n t o  r ecen t e  1). 

L ' H a r t t ,  gi~t r i c o r d a t o  nel c a p i t o l o  p r e c e d e n t e ,  s e m p r e  

in re laz ione  a l l e  i nves t i gaz ion i  d a  lui c o m p i u t e  n e l l ' i s o l a  

Feruando di Noronha, a m m e t t e  che l '  i so la  a b b i a  sof fe r to ,  

in u n ' e p o c a  r e l a t i v a m e n t e  r ecen te ,  un m o v i m e n t o  di sol-  

l e v a m e n t o  (Relatorio da commis'sho geologica da provincia 
de Per~tambuco). 

Le  osse rvaz ion i  geo log iche  r i f e r i t e  a wl r ie  r e g ion i  de] 

Bras i l e  c o n c l u d o n o  che q u e s t a  p a r t e  del  c o n t i n e n t e  Sud  

A m e r i c a n o  ~ in cond iz ion i  di s o l l e v a m e n t o  e che i f enomeni  

di a b b a s s a m e n t o ,  r i l eva t i  in a lcune  zone de l l '  i n t e r n o  o r i-  

fe r i t e  ad  epoche  r e m o t e ,  s ieno d a  a t t r i b u i r s i  ad un f e n o m e n o  

c o s t a n t e  di s p i n t a  da l  basso  a l l '  a l t o ,  a w m z a n d o  cosl  1' ipo-  

test  che le p ih  debo l i  a r ee  d e l l a  c r o s t a  t e r r e s t r e  si s i ano  

inabissa t ,  e pe r  f r a t t u r e  p r o d o t t e  in v i r t h  d e l l a  s p i n t a  al  

s o l l e v a m e n t o .  II f enomeno ,  t h e  in q u e s t a  r icerea  ~ l i m i t a t o  

al Bras i l e ,  ~ comune  a l l a  c o s t a  A t l a n t i c a  del  c o n t i n e n t e  

Sud  A m e r i e a n o ,  pe r  cut si a v a n z a  un '  i p o t e s i  p ih  a r r i s e h i a t a ,  

e eio~ ehe le t e r r e  immerse  n e l l '  A t l a , , t i e o  si t r o v i n o  in u n a  

epoea  d i s o l l e v a m e n t o ,  su s seguen t e  ad  una  di i m m e r s i o n e ,  

s e g u e n d o  eosl  un eielo geo log ico  non d iss imi le  d a  que l lo  ehe  

1' Ile Chilve ~ Callao et deprimant le versant oriental des Andes Ar- 
gentines, la Patagonie et le Bresil ~. 

1) BRANrVEm Geologia, (pag. 109, 113.). L 'A.  ammctte che le coste 
del Brasile subiranno nell' epoca attuale un fenomeno di sollevamento 
che segue quello di abba~amento sublto in cpoche pih remote. Cosi 
si esprime : (~ Le bale de Rio de Janeiro e Santos furono prodotte per 
depressione, nell'oceano, di vallate prossilne alle coste. A Santos le estre- 
mira superiori di molti dei bracci originali di quella baia furono for- 
matt per sedimenti di terra lanciata dalla costa. I laghi dello stato di 
Alagoas, Lagoa Maogaba, Lagoa di Nort, Posim e Figuih, sono le e- 
stremit'2 inferiori di wdli che affondarono sotto il livello del mare, in 
modo da formare bale. Esse hanno le loro bocche ehiuse per le arene 
gettate dalle onde del mare. 
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devono Aver subito le terre sommerse eost i tuent i  gli arei-  
pelagM del Pacifico. 

d) Getti, rombi e ,fenomeni tellurici. 
In diverse localith del Brasile si hanno manifestazioni 

arr ive  di origine o di concomitanza  vulcanica.  Le pih im- 
por tant i  si eons ta tano  rlel 3[atto Grosso, nel massieeio ehe 
eosti tuisee la ,gerra 5'eiada e le serre di Cag?/apes e Na- 
piteque. Nelle vieinanze del rio Iapa, uno dei monti di quella 
ea tena  d~. segni di attivit}t vuleaniea con rombi e deto-  
nazioni apprezzabi l i .  A distanza di 50 km. da questo monte 
si innalzano,  di quando in quando,  eolonne di fuoeo e densi 
pennacehi  di fumo. Nella zona mont.uosa t r a i l  confine di 
Gotja, s e quello di Minas la eatena delle Verte~tes 6 soggetta  
a rombi e de tonazioni  Nel Rio Gra,de del Sud,  te r r i tor io  
(li na tu ra  vulcanica,  come ho esposto in un mio saggio 
sulla tbrmazione geologiea di questo paese a), ho control la to  
come il monte Jaram, at)l)ia gett i  di fumo e pennaeehi.  
Nel te r r i tor io  di Minas (;eraes, nel tr'tt, to Nord ()vest, della 
ca tena  montuosa ,  si cons ta tano  em'tm*zioni di val)ori sol- 
forosi e si odono CUl)i rombi sot ter ranei .  I1 r i e o r d a t o B o -  
tui)oca, nel eontraf lbr te  della serra Baranal l'cqueno , w~lle 
del rio Iquape, in vieinanza del rio Xirir iea,  ebbe, nella 
pr ima meth del seeolo X I X ,  un p e r i o d o a t t i v o  con rombi,  
esplosioni e eolonne di fuoeo e fumo. II C'tzal riferisee ehe 
nel terr i tor io  di Para;qha do Nort ,  alle falde della eatena 
dei Cayl ir i s ,  la mon tagna  6 sogget ta  a rombi e fi 'equenti 
seosse sismiehe. F ra  i fenomeni vuleaniei va r ieordata  l 'e-  
splosione manifes ta tas i  nella laguna Dos Patos, in viei- 
nanza di Porto Alegre ,  esplosione ehe fu seguita dal sol- 
leva,nento di eolonne d '  aequa  funmnte.  '-') 

Rieorder6 :roche ehe aleuni dei ter remot i  brasi l iani ,  
avver t i t i  nel ter r i tor io  di Minas Geraes, ei t;anno sospet-  
t a re  la Ioro origine vulcaniea per la grandiosi t ' t  degli seon- 
volgimenti che ( 'oneomitarono con le seosse sismiehe. 

l) U. MONDELLO. ,~aq.qio di mi,~,ralogia del Rio Grande do Sul. 
~) Nel 1811 si verific?~ alle loci del Jaeuby, nel Rio Grande, una 

eslil,,si,me ~ub-aequea elm sollevb una eolonna d' acqua. I] fenomeno fll 
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e) Rocce Vulcaniche. 
Rocce  ehe hanno  c a r a t t e r e  t i p i eamen te  vulcanieo  si 

c o n s t a t a n o  in molte  local i th ,  sia nel Brasile con t i nen t a l e ,  
che in quello insula te .  Nel con t inen te  si h a n n o  esempi  di 

rocee vu lcan iche  in molti  t r a t t i  del la  Serra do lllar. In-  
t o r n o  alia baia di Rio de Janeiro vi sono var i  esempi di 

roece c a r a t t e r i s t i e a m e n t e v u l c a n i c h e :  uno d i q u e s t i  ~ da to  

dalla fo rmazione  roceiosa del l '  i so lo t to  Pgto de Assucre, 
sempre nelle vicinanze di Rio.  A p p a r t e n g o n o  pure  alia se- 

rie delle rocce vulcaniche  i massicci  delle Serre di 7'ingu?t 
e ~llendanha. I1 Reelus,  in ~ Geograf ia  Universa le  ,~ 1) af- 

fe rma : ~ I mont i  di Caldas a p p a r t e n g o n o  alia medes ima 
formazione ehe il massiceio d '  l tataia,  a fianco dei g ran i t i  
e dei gneiss si t r o v a n o  dei fonoliti  e dei tuff che t es t imo-  

n iano  an t i che  origini  vulcaniehe .  ~) 
Orv.  DERUY, in una  escurs ione negli  s ta t i  di ~lli.nas 

Geraes e S. Paolo e nell '  isola di Cabo di Frio,  r iferen- 
dosi allo s tudio  pet rograf ico  delle rocce di ques te  regioni ,  

ne r iconosce  il c a r a t t e r e  ind i scu t ib ihnen te  vulc:tnico.  '-')I1 

gih c i t a to  Branner  dh notizia di formazioni  e ru t t ive  con-  
s t a t a t e  helle varie regioni da lui v is i ta te  : Serra  el' l ta ta ia ,  

di Piclz, di Caldas, della Mantiqueira,  in quelle di Pa-  
nema, Jacupiranga,  Serra do 1liar de 8ul, e nei g rupp i  : 

Fernando di Noronha e della Trindade,  al la rgo  della 

cos ta  del Brasi le,  g rupp i  ehe h a n n o  fi)rmazione roeeiosa 

vuleaniea  e p r o b a b i h n e n t e  furono in ei)oehe r emo te  vuleani  
so t tomar in i .  3) 

L '  isola di S.  Aleixo,  al la rgo (]ella cos ta  di Pernam-  

buco, come la maggiore  delle .,llbrolhs, sono fo rmate  quas i  

ese lus ivamente  da roeee e ru t t ive .  M a  gih H u m b o l t  elas-  

accompagnato da fi~rti sco~e di terrcmoto una delle quali avvertita 
a Porto Alegre U. MONm'-'LLO (Saggio ,.ulla ,~.ismieith del Brasile), vedi 
F. I. FErtREmA: Diccionario geographico d~zs Minass do Brezil, pag. 150 

1) E. RECLUS. Op. eitate. 
e) ()1tv. DERBY. AS incestigafoes geologica do Brezi! (Revista Bra- 

sileira, 1895, Fast. IX ). 
3) I G. Br~ANNER. Geologia, ]lag. 99 e seg. 
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sificb ques te  isole f ra  quelle vulcaniche  de l l '  A t l a n t i c o  1). 

Anche  Da rv in  2); nel ] 831 ,  ne r i eonobbe  1' or igine vul-  
caniea  e giunse a deduzioni  non dissimi]i da  quelle del- 

l '  H u m b o l t .  

A n c h e  1' isola di Santa Chatarina e i mont i  del Pard, 
a p p a r t e n g o n o  al s i s tema e ru t t i vo .  Ho  r i c o r d a t o  i depo-  
siti di lava nel la  pa r t e  i n t e r n a  di q u e s t '  i s o l a ;  ma sulla 

cos ta  si s co rgono  segni dovu t i  ad at t iviUt  e r u t t i v a  con 

ammass i  tufacei  ehe p r o v a n o  come l ' i so la  abb ia  a t t r a v e r -  
sa to  un per iodo di intensitY, vulcanica.  I1 Cruls  r iconosce ,  

nella cordi l l iera  m a r i t t i m a ,  ves t ig ia  vulcaniehe  e forma-  

zloni e ru t t ive  recent i .  ~) 

Nel Rio  Grande del Sud,  la fo rmaz ione  e ru t t iva  
meno visibile, ma,  r i .ferendomi a q u a n t o  ho a c e e n n a t o  nella 

mia c i t a t a  memor ia  4), il quaternario della regione costiera 

nasconde, probabilmente, una Sor~nazione di epoca l~if, an- 

tica e apl)oggia su un letto eli rocce dl origine vulcanica 
eruttiva : ipotesi che I)rospetto, ri ferendomi a f enomeni  v~,l- 
cal,ici cite si sono man'ifestati uella Laf, oa Dos Patos. ~) 

La  zona m o n t u o s a  del lo s t a t o  ~ r a p p r e s e n t a t a  dal-  

1' a g g r t l p p a m e n t o  de l '  .41ta Serra Occidentale e della Bassa 
Serra Orientale : a p p a r t e n g o n o  e n t r a m b e  a formazioni  emi- 

nen temen te  e ru t t ive .  La Serra d$ t larval ,  ehe ho s tud i a to  

con maggior  di l igenza,  mi ha  c o r d e r m a t o  la n a t u r a  e ru t -  

t iva delle rocee ehe ne cos t i tu i scono  il massiceio e da cui 

ho d e d o t t o  la seguente  conclus ioue : 

(( La formazione  eruttiva ha dato luogo in que.~ta a 

1) FEDEItICO ENS HUMBOLT : C'osmo8. Vol. IV. 
2) CARLO ROBERT0 DARVIN'. Viaggio iT~torno al mondo. 
3) Lvm~ CI~IJLS fit direttore dell' osscrvatorio di Rio de Janeiro ed 

ha lasciato varii studi geologici sul Brasile, la maggior l)arte dei quail 
1)ubblicati nella Revista do Imperial Observatorio de Rio de Janciro. 

Sulla natura vulcanica dei monti del Brasile scrive: (r A regiao 
occupada pela nostra c ordilheira martima, e mesmo as serras mais pro- 
xima apresentam vestigios de antigo vvlcaes e mais ainda de forma~oes 
eruptivas recente, Revista do Imp. Observ. do. d. Janeiro, Giugno 
1886). 

4) U. MONI)ELLO. -~lem. citata. 
5) Mi riferisco all' esplosione alle foci dei Jacuchy. 
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processi di rnetamorfismo cou la formazioue di masse co- 
stituite da gneis, mica, seisti, elorifiei e quarzlti f r a  i 
quali la massa eruttiva appare sott.o forma di filoni. 1) 

Fra  le rocee erut t ive  di pih facile osservazione ricor- 
derb ehe esemplari di queste si hanno anche nei mont i  
in torno a Nictero~j (baia di Rio de Janei ro) ,  eonfor,nazioni 
non dissimili da quelle r i scontra te  negli iso]otti  a l l '  ingresso 

della baia.  
Dal l '  insieme di queste notizie e dai rilievi eseguiti si 

d e d u c e :  ehe dallo Sta to  di Go~qaz, a nord del Brasile 
sino a quello di Rio Gra~,le del Sud, le formazioni erut-  
t i re  e l' origine vulcanica delle roece si manifes tano in quasi 
t u t t o  il slstema montuoso di ques ts  parte  del cont inente  
Sud Americano,  con formazioni che vanno dalle pih re- 

mote alle pih recenti .  

IV. 

C o n c l u s i o n e  

Questa  no ts  the ,  come ho premesso,  non ha pretesa 
di racehiudere un '  indagine comple ta  sul g rado  di vulea- 
nieit~ del vas to  ter r i tor io  brasi l iano,  sintetizza quan to ,  
a t t r ave r so  esplorazhmi personali  e notizie provenient i  da 
fonti fedeli, serve a dare un '  idea del posto the  il Brasile 
occupa nella vuleaniei tg generale del Globo.  

Si 6 visto : ehe lenzuoli di lava e deposit i  di eeneri 
vuleaniehe si ineont rano  in molte zone del te r r i tor io  bra-  
siliano in loealith notevolmente  dis tant i  t ra  loro, Goyaz a N, 
Paranh a S u d ;  lllinas Geraes e Sao Paulo al c e n t r o ;  
5"anta Chatarina verso il Sud. Tracce  cra ter iche  e veri e 
propr i  crateri  si sono accer ta t i  hello s ta to  di Sho Paulo, 
(monte Botupoca); nel monte  di Mestre Alvaro hello s t a to  
di Espirito Santo. Diffuse sono le notizie ehe si hanno  
in torno a manif~stazioni vuleaniche e cio~: frequenza di 
rombi  nella ca tena  delle Vertentes, al confine t r a  Goyax e 
Minas;  l '  a t t iv i th  mani fes ta ta  dal Botupoca al prineipio 

1) U, MONDELLO, Mere. cir. Cap. II. 
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del secolo X I X ,  a t t iv i th  indubbiamente  vu lcan ica ;  pen- 
naeehi di fumo, fiamme ed esplosioni;  ]' esplosione alla 
l'oce dello Jacuhy nel Rio Grande; la frequenza dei rombi 
nei monti di 3linas,  di Parah?lba, ed in al t r i  massieei nel 
nord del eontinente.  

Si rieollegano infine alia vuleanologia del Bras i le :  i 
fenomeni di sollevamento e abbassamento aecer ta t i  nel 
cont inente e helle isole;  l' origine vuleaniea delle forina- 
zioni roeeiose sia nel massiceio eesandino,  sia nella parte  
insu la te ;  noneh~ t u t t a  una serie d i a l t r i  fenomeni sempre 
di earat tere  ne t t amente  vulcanieo. 

A questa somma di notizie por tano inoltre un note- 
vole eont r ibuto  a]lo studio della vuleanologia brasil iana le 
ipotesi e le opinioni dei geologhi e degli esploratori  ehe 
dal principio del seeolo X I X  hanno s tudia to  ]e formazioni 
geologiehe in varie regioni del Paese. Le opinioni de l 'H u m -  
bol t ,  del Krusenstern,  del Fergusson, del B r a n n e r ;  i fe- 
nomenl da me aeeennati per il Rio Grande eollimano sulla 
probabile esistenza nell '  At lant ico di vulcani sottomarini  
at t ivi  e su l 'or igine vuleaniea delle isole dell '  Atlant ico 
brasiliano ; eosl come le indagini de] Derby,  di l l a r t t ,  del 
R e e l u s e  del Cruls sui f'enomeni di sol levamento,  sulle 
formazioni erut t ive  delle rocee eost i tuent i  i massieci bra- 
siliani formano un complesso notevole di eonstatazioni  ehe 
non pu6 sfuggire allo studio della vuleanieiUa di questa 
par te  impor tan te  del eontillente Sud Amerieano,  fino a 
questo momento poeo esplorato ai fini della vuleano- 
logia. 1) 

T u t t o  questo insieme di materiale ei eonsente di for- 
mulare la presente conclusione : Che, senza alcun dubbio, 
il Brasile ha attraversato upt'epoca di alt ivi th vulcanica le 
cui traece sono pill manifeste, allo stato attuale delle no- 
stre conoscenze del paese, uella regione Word Orientale e 
Centrale (3linas Geraes e ,S'ho Paulo) ; nei grupp i  insu- 
lari, con l 'esis teuza di vulcaw; spenti o sospettati tall  
perch~ nulla esclude che il  presente stato di quiete in cui 

1) Per i diversi autori Mein. piit volte citate. 



�9 201 �9 

si trovano sia uno stato relati~o in rapporto al tempo in 
cui la quiete vulca~tica pub perdurare. E siamo por ta t i  a 
q u e s t ' u l t i m a  parte  della nostra  conclusione, considerando 
come non siano sumcient i , i  qua t t rocento  anni che ci sepa- 
rano dalla scoperta del te r r i tor io  e i due secoli, o poco 
pih, di esplorazioni scient.ifiche pet' garant i rc i  che ]' a t t i -  
vith vulcanic;( si sia esauri ta  in questa |)art e del globo,  
dove t u t t ' o r a  si hanno il,vece segai palesi di uno s ta to  
latent e di questa  attlvit~t, manifes ta ta  da commozioni tel- 
luriche, da vere e pro|)rie a t t ivi th  vulcaniche (fumaiole, 
rombi,  e t c . ) ,  dal lento sollevamento costiero e da quello 
dei banchi sommersi. 

T u t t o  ci fa sospettare che questo s ta to  di quiete non 
sia assoluto, ma che sussista, invece, un 'at t ivi t~t  la ten te ,  
se non nel massiccio cont inentale ,  nella par te  insulare 
sommersa. 


