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Terremoti della regione orientale etnea ") 

Le eruzioni etnee sono precedute ,  aecompagnate ,  se- 
guite da a t t iv i th  sismica variabile in intensi th,  secondo il 
posto che esse occupano nei cicli, i quali vengono de- 
finiti come 1' insieme dei fenomeni erut t iv i  e sismici svi- 
luppantisi  in un intervallo di circa 55 anni ed integrant is i  
helle lore manifestazioni x). Le  eruzioni del ciclo interes- 
sane par t icolar i  fendi ture  dislocate in uno o pih versant i  
e de terminate  grossolanamente duran te  interval l i  di r iposo 
che segnano il distacco t ra  due successivi cicli e che po- 
t r ebbero  riconoscersi sia per la dura ta  re la t ivamente  lunga,  
sia anche per intensi  periodi sismici con epicentr i  migrant i  
in varie direzioni, gi~ considerati  come ten ta t iv i  falliti  
di eruzioni. Di conseguenza,  considerando i fenomeni si- 
smici co]legati con la formazione e con i] successive asset- 
t amen to  delle fendi ture  e quindi unicamente  con le eru-  
zioni, ]a distr ibuzione dei vari  epicentr i  dovrebbe  a r igore 
coincidere con quella dei sistemi erut t iv i .  Un confronto  t r a  
la car ta  sismica e tnea  del BARATTA S) od anche del DE 
FIOR~. s) e la distribuzione per versant i  dei sistemi eru t t iv l  
da me eseguita 4) denota  effet t ivamente un legame t r a  
maggiore a t t iv i t~  sismica e minore robustezza dell 'edificio 

~) Estratto dalle Memorie della Clas#e di Scienze della R. Acea- 

demia degll Zelanti  di A e i r e a l e -  4. S e r i e -  Vol. IIL 
1) G. I~eb- -Var iaz ion i  eieliehe nella euccesslone dei periodi di 

riposo etnei - -  Bulletin Volcanol0gique- Communications pr~ent6es 
la Conf6rence de Stockholm (Ao~t 1930). 

9.) M. BAItATTA- I terremoti d' Italia ~ Torino, 1900. 
3) O. D• Fiesta. ~ Gome ~ #taro e come dot~rebbe essere studiato 

r E t n a - -  Catanla, 1919. 
4) G. I M e b -  8istemi eruttivi e t n e i -  BnlL Vole. N. ~ 15 ~ 18, 

1928. 
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vulcanico, ma mos t ra  ancora  un notevole  addensamen to  di 
epicentr i  nella regione or ienta le ,  quasi alia base de lPed i -  
ficio, laddove vi corr isponde un minimo od anzi assenza 
di centr i  e rut t iv i .  In tale  zona eminen temente  sismica,  rac-  
chiusa dal la  spezzata Giar re ,  S. Alfio, Milo,  Zafferana,  
Fler i ,  Ac ica tena ,  Acireale,  Giarre ,  t r a  il 1893 ed il 1911 
si ebbero  ~7 t e r remot i  avver t i t i  da  persone di cui 7 rovi- 
nosi. A quest i  ultilni dal 1911 ad oggi bisogna aggiungere 
il t e r r emoto  di L inera  del maggio 1914, p reeedu to  e seguito 
da  numerosissime seosse ; quello di Codavolpe  del se t t em-  
bre 19~0 ed ancora il t e r r emoto  di Ze rba t e  del 3 agosto  1931. 

~t 

Le numerose ear tol ine giunte  al l~Osservatorio Geofi- 
sico in occasione del t e r r emoto  del 3 agosto  1931 
a 2~h l~m e. hanno  permesso la determinazione de| la profon- 

dit~ ipocent ra le  previa  costruzione delle isosisme (v. figura). 
Le stazioni uti l izzate f igurano nelPeleneo seguente  a 

la to  del g rado  (secondo la scala MERCALLI) ad esse corri-  

spondente  : 
VII  - -  Pennisi  - -  Zerba te .  
V I m  Piano d ' A p i .  
V-VI m Guard ia  - -  S. Mar ia  degli Ammala t i .  
V - -  Aeireale - -  Fleri  - -  P isano - -  Linera .  
IV-V - -  Aci S. F i l ippo --- Valverde - -  Macchia .  
I V -  S. Tec la  - S. Gregor io  ~ Aci C a t e n a -  Aci Bo- 

naceorsi  - -  T reeas tagn i  m Zafl~erana __ Bongiardo ~ S. Ve- 
ner ina  - -  S. Leonarde l lo  q Mangano .  

I I I - I V -  Pedara .  
I I I  ~ Aci Castel lo --- S. Aga ta  li Ba t t i a t i  - -  T remes t i e r i  

E tneo  - -  V i a g r a n d e  - -  N i c o l o s i  - -  S. Alfio la Bara  m Nun-  
z ia ta  - -  Punta lazzo  ~ Daga la  di Giarre  w G i a r r e - -  Ripos to .  

I [ - I I I  - -  Milo. 
I I  - -  Ca tan ia  - -  Mis te rb ianco  - -  S. Giovanni  Galermo.  
Come per  gli a l t r i  t e r remot i  della regione,  le isosisme 

appar i scono  ell i t t iche con asse maggiore  presso a poco se- 
condo la direzione N E - S W  passante  all~incirca per  il Cra-  



. ~ 3 .  

"fete Centrale. Per6 ]a scarsezza di stazioni ad oriente del- 
l'epicentro per la vicinanza del mare, ad occidente per 
assenza di zone abitate lascia Un' incertezza sull'andamento 
delle isosisme, specie di quelle di grado pih basso, che per 
questo motivo nella figura appariscono aperte helle dette 
zone. Per la determinazione della profondit~ ipocentrale 
ho applicato la formola del KbV~LISOZTHt : 

j--~$ R- log e ~ = G - - G o +  $ 1 o g r  

in cui i significati delle varie lettere sono gi~ noti. 
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NelI'impossibilit~ di ealcolare le aree racchiuse dalle 
varie isosisme, ho considerato la sQla direzione SSW che 

la pih densa di punti di riferimento. E quindi la di- 
stanza epieentrale dell ' isosisma di grado G (secondo la 
scala del CA~CANI) 6 direttamente determinata. Lo stesso 
metodo seguii hello studio del terremoto calabro del 7 mar- 
zo 1928 z), ottenendo un valore pressoch~ concorde della 
profondith ipocentrale considerando due diverse direzioni. 
In prima approssimazione nella detta formola si sostituisce 
la distanza epicentrale a quella ipocentrale r. Procedendo 
poi per successive approssimazioni il valore che si deduce 
per la profondith ipocentrale h risulta di Kin. 1,17. 

Ed un valore poco diverso si ottiene applicando l a  
formola empiriea di INGLADA OR8 2) 

h------2 t /  p ' ~ - - ( l , 8 p ) ~  
8 V 

dove p e ~' sono rispettivamente i raggi della isosisma di 
grado massimo e di quella di grado immediatamente in- 
feriore. 

Considerando infatti anehe in tal caso la sola dire- 
zione SSW si ha :  

= Km. 0,8 p' = Km. 2,1 h = Km. 1,02 

Dalla formola del K6VESLIGHETHI si deduce anche il 
coefficiente di assorbimento ~ che per un t ra t to  eguale al 
raggio terrestre risulta eguale a 627,6 e per chilometro a 
0,10. 

L '  elevatezza di questi valori ~ probabilmente conse- 
guenza del disgregamento e del]e numerose fenditure de] 
suolo nella regione eonsiderata. 

z)  G .  I M s b  - -  II terremoto calabro del 7 ma t zo  1928 - -  Boll. della 
Soc. Siam. Ital. Vol XXIX, 1930. 

2) V. IrCOLADA ORS- Estudio de [as Erupciones Volcanicaa pot  

nzedio de Ins sacudidas xismico.~ que producen - - B u l l .  Volc. N.os ]3 et 
14-1927. 
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In t roducendo  i vslori  dedot t i  di ~ e di h hells for-  
mola gli errori  residui Go6m-G~lo per le varie isosisme ri- 
sul tano tu t t i  nulli. 

4t 

La  mancanzs  di un ne t to  legsme t r a  fenomeni erut -  
t ivi  e sismici gi~ a t t r ibu i t a  a psrziale ignoranza di essi 
s mio parere da ritenersi  reale e cio~ l ' a t t iv i t~  vulcanica 
deve ri tenersi  es t ranes  ne l l ' in te rpre taz ione  di slcuni feno- 

�9 �9 �9 �9 

mere slsmlcl. 
In occasione dei t e r remot i  di L iners  (1914) 1) e di 

Codavolpe (19~0) ~) gi~ il PLATANIA deducevs  ls  non esclu- 
siva dipendenza dei t e r remot i  della regione or ients le  con 
l ' a t t iv i t~  vulcanica,  collegsndoli  p iu t tos to  con la s t r u t t u r s  
t e t ton ica  della regione.  

Le osservszioni del GEM~ELLASO GAETANO 8), del 
LYELL ~) sul sollevamento della costa orientale e tnea  presso 
Acitrezza e del GEM~WLTARO CASLO 5) SU quello dells  costa 
t r a  Tao rmina  e S. Andrea  lasciarono dedurre  che il t r a t t o  
della Sicilia or ients le  t ra  Cs tan ia  e Tao rmina  fosse s ta to  
assogget ta to  ad un movimento bradisismieo di sol levamento,  
maschera to  in un breve t r s t t o  intermedio dalla presenza 
di t e r reno  alluvionale.  

1) GA~r. PLATaNIA- 8Ul periodo slsmtco dei maggio 1914 ndla 
regione orientale dell'Etna - -  Memorie dells R. Aceademi& di Aeireale, 
3. aerie, Vol. VII, 1915. 

2) GA•r. PLATASlA - -  Te~fernoto di Codavolpe - -  Bollettino Trime- 
St~ale del R. Oss. Geodinamico e Meteorico di Catania N. 3 e 4 -  
'Anno 1920. 

s) G. GE~MELLA~O - -  8Ul graduale #ollevamento di una paTte della 
costa di Sicilia da! Simeto all'Omobola - -  Atti Acc. Gioenia in Catsnia. 
8erie II. VoL XIV. 

4) C. Lv~LwJ-- Abstracts of  the p~'ocodiTtg of  the aeologycal So- 
ciety of  Lwndon--N. 11 Session 1857-58. 

6) C. G~M~R.~LaltO - -  La ~ulcanologia dell'Etna-- Atti Ar Gioenia, 
Serle II, vol. XV. 

15 
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Ulteriori  osservazioni del PLATANIA l ) ,  del D~. Fioa~. 3) 
confermarono il sollevamento per il t ra to  Aci Castello-Aci 
Reale. Anzi il D~. FIORE ha mostrato the  hello d e t t a  re- 
gione sono avvenut i  due grandi  movimenti di sollevamento 
dei quali quello generalmente noto di circa 13 metri  ed 
un altro di circa 1~0 metri  molto pib antico di cui si co- 
nosce il solo limite anteriore (formazione calabriana).  Inol- 
t re  il PLATANIA 8) ha messo in luce un sol]evamento geo- 
logicamente molto recente nel fianco NE d e l P E t n a  ed 
ancora un graduale abbassamento lento del suo]o p resso 
Giarre,  dedot to  da evidenti fenomeni d '  immersione consta- 
t a t i  nel t r a t t o  di spiaggia Riposto-Torre  Archirafi.  Alcuni 
scogli di conglomerati  vulcanici s i tuat i  in mare presso ]a 
spiaggia di Riposto gi~ emergenti  sono oggi completamente 
sommersi. E cosi per 1o scoglio det to a Maltese ~ ~) si hanno 
]e seguenti misure rJferite t u t t e  al livello del mare corri- 
spondente al l 'es trema bassa morea : 

188~ + m. 0,40 
1895 + 0,~0 
1900 + 0,05 
1909 0,00 
191'7 - -  0,~5 
1930 - -  0,87 

Ammesso che l '  abbassamento sia effettivamente di- 
pendente da movimento bradisismico e non da costipa- 
mento de] materials  alluvionale e che inoltre .esso sia da 
at tr ibuirsi  pure al t r a t to  di retroterra  corrispondente, le 

1) G~ET. PLATANIA~@ U• ~l~oto d~[fffrenzia[~ della spiaggia orlen- 
tale de l l 'E tna  ~ Atti V Congresso Geografico. Vol. I I .  Napoli 1905. 

2) F. ZAMBOm~X - -  Sopra ~n rapporto dcl Pro f .  O. DB FloRz in- 
torno ad un  sollevamento delle coste orienta.li dell" Etna - - R e n d .  delia 
g. Acc. delle Sc. Fis~ e Mat. di Napoli. Serie III. Vol. XXXI, 1925. 

s) GA~r. PLATaNXa- 8U un  moto dif ferenziale e t c . -  l. e. 
4) F. PALA and A. D'ARrt[QO- Protection o f  coasts against the 

sea, wi~h or without  preponderating coastal d r i f t  o f  m a t e r i a l s -  XV 
International Congress of Navigation, Venice 1931-  Brussels. 
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dette osservazioni laseerebbero dedurre che la zona della 
regione orientale in prossimit~ del t ra t to  di spiaggla con~ 
siderato (che potrebbe corrispondere anche in linee ge- 
nerali a quella zona gi~ delimitata raechiudente i vari 
epieentri sismici) sia soggetta ad un moto bradisismico di- 
scendente. Questo movimento d'altronde potrebbe interfe- 
rire con un bradisisma generale di sollevamento di tu t to  
Pedificio etneo o della sola zona orientale. 11 PLATANIA 1) 
ha constatato che alla Scala (Acireale) il sollevamento tut-  
tora continua, arguendolo dal fatto che aleuni scogli gi~ 
sommersi vanno ora emergendo. Se perb la continuit~ del 
bradisisma di sollevamento non pub ritenersi accertata per 
la mancanza di osservazioni d i re t t e ,  invece per il bradi- 
sisma di abbassamento la continuit~ parrebbe confermata 
sia dalle numerose fenditure del suolo osservabili nella 
detta regione (Macchia,  S. Leonardello, Mangano),  sia 
dalla frequenza con la quale vi avvengono terremoti.  

II LYELL 9) e successivamente il SAXTORIUS 8) ritennero 
c h e l a  parte alta della Valle del Bore, e precisamente il 
Piano del Trifoglietto, corrispondesse ad antico cratere del- 
l '  Etna ,  collocando nel centro di questo piano, ore con- 
vergono numerosissimi dicchi, la traecia di un antico asse 
eruttivo distante dall" attuale circa Kin. 5 , 5  Le lave di 
successivi eentri eruttivi, compreso 1 ' attuale,  hanno gra- 
dualmente coperto ed inviluppato i resti dell 'antico cono. 

]~ quindi lecito supporre che i l  movimento bradisi- 
smico discendente c~ella regione considerata (attigua alla 
Valle del Bove) deri.vi dalla contrazione per raffreddamento 
del magma racchiuso in camere isolate staccatesi precisa- 
mente per lo spostamento dell'asse. 

Le deficienze relative di massa dedotte dalle misure 
gravimetriche 4) eseguite nella detta regione potrebbero 

1 )  GAET. PI,ATANIA - -  Origine della ~ Timpa ~ della Scala - -  Boll. 
della Soe. Geol. Ital. VoL XXIV--1905. 

2) C. Lvex~ ~ ~l&nente de ~ o l o g i e -  Tome premier - Paris. 
8) SS,~Toazus V. W~TEaSHAUS~- Der A e t n a -  Leil~ig. 
4) A. R iccb-  Anomalie della gravit~ e del magnetiemo terre#tre 

in Calabria e 8 i d l i a - - A n n a l i  dell' Uftlcio Centrale Meteorologico e 
Geodinsmico Italiano. 8erie II. Vol. XIX. Parte I. 1897. 
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anche considerarsi come una prova dell'esistenza delle dette 
camere. Mentre ad Acireale l'anomalia di gravit~ ~ ~- cm. 
0,1~8, a Giarre ~ invece ~ cm. 0,061. E cio~ nei dintorni 
di Giarre veniva deIimitata una regione di minima ano- 
malia positiva che il D~.cE~. z) gi~ collegava con 1' esi- 
stenza di grandi vuoti formatisi precisamente in seguito 
allo spostamento dell'asse eruttivo. 

Se la camera si suppone unica e sferica il cui centro 
sia ad una profonditb di (1,7 ~ r) 105 cm., dove Kin. 1,7, 
come vedremo, esprime la profondit~ massima alla quale 
potrebbe esistervi una cavit~ sferica ed r il raggio in Kin. 
della detta sfera, la varlazione Ag nell' accelerazione di 
gravit~ per una differenza A0 tra la densit~ del materiale 
contenuto in essa e quella del materiale circostante ~ data 
da : 

4 r8 105 
Ag ----- -~- ~ k 9 (r -1- 1,7) 9- AO 

dove k~ (costante di gravitazione)----6,66 • 10-s.  
Quindi per 

Ag ---- cm. 0,067 

(differenza t ra  i valori delle anomalie dedotte per Acireale 
e Giarre) si h a :  

A0 ~ 0 , $  r---- Kin. l0 
40 ~-~ 0,8 r ~ Kin. 5 
A 0 ~ 1 , 9  r ~ - K m .  3 

I valori di r risultano alti anche per valori di 40  
molto aIti ossia per valori della densit~ del materiale con- 
tenuto nella camera molto bassi. Perb il calcolo eseguito 
suppone Punicit~ della camera e che ancora la densit~ del 
materiale al disotto della superiieie dello sferoide, alia 

1) W. DEgCK~ ~ Der Geologische Bau der Apenninenalbinsel  und  
die 8ohwer~ze#sungon - -  Neues Jarbuch far Miner. Geol. und Palaent. 
Festband, 1907. 
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quale le misure erano state ridotte, siano eguali per am- 
bedue le stazioni, mentre quest" u| t ima condizione proba- 
bilmente non si verifica, ma d 'a l t ro  canto da sola non 
sufficiente ad interpetrare la notevole differenza delle ano- 
malie. 

Se difatti  consideriamo un disco di diametro ~ ,  spes- 
sore H, per una differenza di densitk AO la differenza di 
attrazione Af per un punto sulla superficie viene dato da :  

Af = s ~ h~ H ~0 

H 
avendo considerato trascurabile ~ .  

E per mettersi anche in condizioni svantaggiose, ri- 
tengo AO --~ 1,4. 

Per vari spessori H si hanno i seguenti valori : 

H Af 

m. 50 era. 0,005 
,, 150 ~ 0,009 
,~ s ~ 0,015 

Ma perehh alla contrazione corrisponda un continuo 
abbassamento ~ necessario c h e l a  volta della camera sia 
situata ad una profonditk maggiore di quella eui eorri- 
sponde una pressione (derivante dal materiale che la so- 
vrasta) eguale alia reazione allo schiacciamento opposta da 
essa. 

La detta profondit~ si pub ottenere mediante ]' ap- 
plieazione di alcune formole suggerite dal BouAssE 1) e gik 
adoperate dall '  ODDONE r in uno studio sulla probabile 
causa a cui devonsi attribuire i terremoti laziali. 

1) H. BouAsB ~ 8diames et sim, ographes-- Delagrave. Paris 1927. 
2) E. ODDONE--.,4 quail profondittt #ono attivi 9r ipoeentrl dei 

terrcmoti laziali ed a quali ~use devonsi r quei sismi. 
Rend. R. Ave. Naz. dei Lineel--Vt.L XI, serie 6. 1980. 
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II problema da applicarsi concerne la determinazione 
delle forze e]astiche nei punti di un solido sferico di rag- 
gio Rt nel quale trovasi una cavit~ sferica coneentrica di 
raggio R0 sulla cui superficie esterna la pressione sia P ed 
internamente nulla. Indicando con N e con N' ]a pres- 
sione radiale e tangenziale di un punto alla distanza r dal 
centro si ha : 

P ( R o 8 ~ N '  = - -  
N = I _ _ ~ a  1 - -  r S /  

P R0s~ 

dove : 

R 0  

La  tendenza alia r o t t u r a  o alia deformazione del so- 
lido viene misurata  dalla differenza : 

P 3 Ro s 
N ' - -  N -~ 

Alia superficie della cavi tk si h a :  

r = R 0  N =  0 
e quindi  

d a  c u i  : 

P 
N t ___~ 

i 1 - - ~ 8  

N' p=-g- (1_ 

Nel caso di una cavitb cilindrica, si ha invece : 

1 N, P=X- 

Le due ult ime eguaglianze fissano quindi i valori  mas- 
simi delle pressioni e di conseguenza quelli dells profon- 
ditk in relazione alla resistenza allo schiacciamento opposta  
dal materiale omogeneo cost i tuente  la volts sferica o ci- 
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lindrica al di l~ dei quali si avrebbe per la contrazione del 
magma un continuo moto bradisismico discendente. 

Per pressioni minori la cavitk potrebbe sussistere e 
nel caso di eguaglianza o quasi vi potrebbero essere rot- 
ture discontinue delle pareti con successivi ricementamenti 
per conseguent] iniezioni magmatiche. 

Perb l'applicazione delle dette formole al caso consl- 
derato esige che ease siano valide anche per calotte sfe- 
riche o cilindriehe. 

Ed in approssimazione si pu6 anche trascurare ~, cio~ 
si pub ritenere che R0 (raggio di curvatura della volta 
formatasi per contrazione del magma) sia piccolissimo ri- 
spetto alia profondit~ RI alia quale essa si trova. II valore 
della resistenza allo schiacciamento della lava ~ variabiie 
da 0,~5 a 0,60 tonnellate per cm.s, corrispondente a va- 
lori compresi tra ~50 e 600 atmosfere. 

Per una probablle maggiore compattezza del magma, 
assumendo l'ultimo valore come pih vicino al vero, i valori 
della pressione P risultano di 400 atmosfere nel caso di 
una volta sferica e di $00 se cilindrica. Ritenendo ~,5 il 
peso specifico del materiale che sovraincombe la volta e 
che corrisponde presso a poco alla media dei valori osser- 
vati per le lave e non molto elevato rispetto ai valori cor- 
rispondenti al sedimentario che con rnolta probabilit~ tro- 
verebbesi interposto tra volta e superficie, le pressioni 
idrostatiche eguali alle critiche si hanno rispettivamente 
alle profondit~ di circa m. 1700 e m. 1500, in media m. 1500. 

Questo valore oltrepassa di circa $00 metri la pro(on- 
dit~ ipocentrale calcolata per il terremoto di Zerbate deI 
5 agosto 1951. Perb la profondit~ critica potrebbe ancora 
ridursi : per aver assunto il massimo valore della resistenza 
allo schiadciamento delle lave, per aver assegnato un va- 
lore del peso specifico del materiale sovraincombente la 
cavit~ probabilmente inferiore a quello medio ed ancora 
per aver trascurato ~. 

Si avrebbe quindi una eguaglianza o quasi tra la pro- 
fondit~t critica e quella ipocentrale, la quale eguaglianza 
permette di concludere che il terremoto di Zerbate e, vo- 
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]endo anche generalizzare, che almeno alcuni terremoti 
della regione orientale etnea siano connessi con i'esistenza 
di camere magmatiche isolate in continuo raffredamento. 

~t 
4t 

Tale interpetrazione porterebbe perb ad escludere una 
relazione tra l 'at t ivitb eruttiva ed i terremoti della regione 
orientale, ]addove molte coincidenze da non potersi rite- 
here casuali rivelerebbero invece una connessione. 

I fenomeni dinamici che chiudono ]a maggior parte 
dei parossismi eruttivi ethel furono da alcuni attribuiti al- 
I 'assettamento dei materiali solidi rimasti in equilibrio in- 
stabile. Ma tale spiegazione non risulta soddisfacente a 
causa della localizzazione delle aree mesosismiche quasi 
sempre nella regione orientale, laddove i teatri  eruttivi 
interessarono altri versanti. D'altronde essa non si presta 
all' interpetrazione dei terremoti della detta regione che, 
put  collegati con l'attivit/t del vulcano, non sono perb post- 
eruttivi. Quasi tut t i  sono quindi d'accordo nelPattribuire 
ad essi un'indole dinamica e cio~ nel ritenerli causati dalla 
pressione esercitata dalla colonna di magma elevatasi nel 
camino vulcanico e dalla tensione dei vapori che ne hanno 
determinato l' inna|zamento 1). 

Secondo il BARATTA nel caso di terremoti post-eruttivi 
l'azione della colonna magmatica sarebbe indiretta, e cio5 
la formazione di una fenditura potrebbe provocare movi- 
menti tendenti alia riapertura di un" altra fenditura gi~ 
teatro di precedente eruzione. Cosi il FouQt~ s) voile spie- 
gate il terremoto di Macchia successivo all '  eruzione del"  
1865. Difatti  il SILVEST~I S) fece osservare che molti vil- 
laggi maggiormente colpiti trovavansi presso a poco lungo 

1) M. BAItATTA- lntorno ai recenti fenomeni endogeni awenuti  
nella regione et .nea--Bol l  della 8or Geog. Ital., 1894. 

s) F. FouQui~- Sue l' druption de 1' Etna du lr fevrier 1 8 6 5 -  
Comptes R e n d u s -  Ace. Sc. Tome LX. 

3) O. StLVEST~t- I fenomoni vuloanioi pre#entati dall' Etna nel 
1863-64.65-66 considerati in rapporto atla 9rande eruzione del 1865. 
Atti dell'Ac~. Gioenia Set. III. VoL 1867. 
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una linea che prolungata  a t t r ave r sava  la Valle del Bore  
e coincideva nel t r a t t o  superiore con la l inea di f r a t tu ra  
del l 'eruzione laterale  185~. 

Negli  al t r i  casi ]o stesso BARATTA in te rpe t ra  i de t t i  
t e r remot i  come veri tenta t ivi  di eruzioni.  

Non molto diversamente  il Rxccb ri t iene che essi 
siano da  porsi in relazione ella tenslone dei fluidi iuterni  
che reagendo sui fianchi del vulcano possono produrv i  delle 
spinte la quell helle loealit~t meno resistent i  e meno s tabi l i  
abbiano  per effetto moviment i ,  f ra t tu re  e scat t i  che alla 
superficie si manifestano come te r remot i  1). 

Tal i  spiegazioni se si p res tano  all '  in terpet raz ione  di 
solo qualche case non reggono in generale sia per la lo- 
cal~zzazione di quest i  epicentri  in una regione ef fe t t ivamente  
f r a t t u r a t a ,  mai per6 t ea t ro  di eruzione etnea nora ,  sia per 
assenza di eoneomitanza cox veri  perossismi sismici che con 
varia  intensi t~ preeedono ]a to ta | i t~  delle eruzioni e tnee ,  
laddove le azioni d i re t te  od indi re t te  della colonna mag- 
matica ,  come sono s ta te  enuncia te ,  dovrebbero  essere pre-  
c isamente in quel case maggiormente sent i te .  

N~ lascia in t ravedere  una relazione con l ' a t t iv i t~  eru t -  
tiva I' ipotesi del PLATANIA 2) e cio~ ehe essi abbiano 
luogo lungo fl tratto di separazione delle due zone dotate 
di moto bradisismico inverso per laeerazione del materiale 
non appena viene superato (in conseguenza del moto) il 
limite dl elasticitY. 

A mio parere il legame tra attivit~ sismica ed eruttiva 
da ricercarsi nei probabili contorcimenti del suo|o con- 

nessi con le fluttuazioni magmatiche. 
Per il Kilauea tale eovnessione ~ stata ampiamente 

dimostrata dal JAOOAr s) che ha posto in raffronto Patti- 

1) A. R l c c 6 -  Terremoto di Fondo Macehia del 15 ottobre 1911. 
Boll Ace. Gioenia Fast. XIX. Serie II, nov. 1911. 

s) Gap.  PLaTamA- Terra, note di Oodaeolpe- -  ]. c .  
2) T. A. JaeoATt -- 8eismometrio investigation o f  the Hawai ian  

column - -  The  Bulletin of the Seismological Society of America-- Vol. 
X. 1920-- Cf~. Volcano Letter. N.ri 41, 61, 74, 86, 130, 143, 177, 189, 
193, 256, 264, 276, 28S, 349, 356, 366, 369, 370. 



�9 ~,~4 �9 

vith vulcanica con le variazioni dell'angolo d'inclinazione 
del suolo (deviazioni apparenti della verticale)indicate da 
un clinometro installato all '  Osservatorio a circa ~ miglia 
dalla platea lavica (Halemaumau). Ad un abbassamento 
della colonna magmatica corrisponde uua deviazione della 
verticale verso la platea ; ad un innalzamento una devia- 
zione in senso oppos~o. L' ammontare delle deviazioni ri- 
sulta proporzionale alle variazioni di livello della colonna. 
In corrispondenza all'abbassamento di circa 80 metri ira 
il ~6 marzo ed il 19 aprile 1918 la componente EW del 
clinomctro indic6 una deviazione di 9". Al notevole ab- 
bassamento nell'intcrvallo 19~I-19~4, tale da non riuscirsi 
ad osservare pih la colonna, la deviazione complessiva fu 
di 1' 8~". 

Queste deviazioni sono inoltre variabili con la distanza 
dalla platea. Infatt i  in oeeasione del recente parossismo 
t r a i l  ~8 dieembre 1981 ed il 5 gennaio 198~ mentre al- 
l 'orlo della platea lavica la deviazione risult6 di 50", al- 
P Osservatorio si ridusse a 5",4. Con 1' allontanarsi ancora, 
i movimenti del suolo si riducono sempre pih. Non si co- 
noscono con precisione le distanze alle quali essi sono an- 
cora sensibili. In conseguenza dell 'abbassamento della 
colonna magmatica gih notato (19~1-1924)a ~0 miglia 
dall 'Halemaumau il suolo subt un abbassamento d i $  era., 
mentre all' orlo della platea l 'abbassamento fu di circa 4 
metri. 

Abbassamenti di suolo sono stati osservati in Giap- 
pone su superficie abbastanza estesa successivamente all'e- 
ruzione dell'Usu (1910) e da quella del Sakurazima (1914). 
Per quest' ultimo l'abbassamento risult5 ancora sensibile 
a circa 80 miglia di dlstanza dall'asse craterico. 

Il clinotaetro dello stesso osservatorio Hawaiiano re- 
gistra con le medesime modalith osservate per il Kilauea 
le variazioui di attivith del Mauna Loa, distante ~4 miglia 
circa e situato presso a poco ad W dell' Osservatorio. L'e- 
ruzione del 19-24 aprile 19~6 fu infatti preceduta da una 
sempre crescente deviazione della verticale verso E du- 



* ~$5 �9 

rante gli anni 19~5-19~6 ed accompagnata e seguita per 
tu t to  il mese di maggio da deviazione in senso opposto. 

Per il Kilauea ~ stata inoltre sospettata una relazione 
tra le variazioni nelle deviazioni della verticale e quindi 
tra le fluttuazioni magmatiche ed i terremoti. 

Per l 'E tna  sono state quasi sempre osservate recru- 
descenze sismiche precedenti le risalite del magma nel con, 
dotto vuleanico, laddove, secondo le osservazioni eseguite 
al Kilauea, dovrebbero corrispondere eccezionali movimenti 
del suolo. 

Le osservazioni del DE FzoR~. 1) per il periodo 1919- 
19~23 e le mie 9-) per il successivo 1933-19~8 mostrano 
difatti  un nesso tra l 'a t t ivi t~ sismica dell 'epicentro Pie- 
dimonte Etneo e gl' inizi delle risalite del magma nella 
gola di NE. 

Nel 1931 i bagliori osservati durante il luglio-agosto, 
da potersi Considerate come indizi di un'ascesa della co- 
lonna magmatica, furono preceduti ed accompagnati da 
un periodo sismico (del quale fa parte il terremoto di Zer- 
bate considerato) incominciato il $0 marzo e chiusosi il 
1~ agosto. Vi furono in tut to  nove scosse con epicentri 
localizzati nella detta regione orientale. 

Ed analogamente nel marzo 1933 un comunicato alia 
stampa del Prof. PONT~ ed anche notizie giunte diretta- 
monte all'Osservatorio annunciarono la ricomparsa di b a -  
gliori notturni,  la quale risulta anche preceduta da una 
breve recrudescenza sismica con debolissime scosse avver- 
rite a Trecastagni tra le ]h e le Sh del lo febbraio. 

Dunque sembrerebbe Iecito concludere che la connes- 
sione dei terremoti della regione orientale con l ' a t t iv i tb  
vulcanica dipenderebbe dai movimenti del suolo connessi 
con h fluttuazioni magmatiche. 

z) O. D~ FzoRE- - I  fenomeni r e sismici awenuti  all' Etna 
dal  1919 at 1923. Annali dell' Osservatorio Vesuviano. 3 ~ Serie. Vol. II. 
Anno 1925. 

~) G. IMV~ -- O##trrvazioni e rice'rche in ~'elaziono alt'eruzione 
et~ea 9-20 novmnbre 1928. Bull. Volcanologique, N. os 15 '~ 13, 1928. 
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Questi movimenti darebbero origine ai terremoto pro- 
vocando il ripristino dell~equi]ibrio nel caso che blocchi 
costituenti la zona superficiale considerata, rivelati dalle 
numerose fenditure c h e l a  interessano, non abbiano egual- 
mente partecipato al moto bradisismleo discendente in modo 
da dare luogo a condizioni di equilibrio instabile. L 'ab-  
battersi di un solo blocco potrebbe causare successive 
cadute. Verrebbe in tal modo anche interpretata la plu- 
ralitk degli aUineamenti di massima intensitk sismica corri- 
spondente a linee di frat tura del suolo, come pub osservarsi 
sulla carta sismica tracciata dal PLATANIA 1) per il terre- 
moto di Linera del maggio 1914. 

L'instabilit~ della det ta  regione potrebbe anche de- 
dursi dagli epicentri secondari che vi si formano al pas- 
saggio di onde sismiehe di altrl terremoti ethel o anche 
di altra provenienza. 

Una seconda interpretazione ~ che i detti  movimenti 
possono determinate la rottura di volte esistenti a profon- 
dit~ quasi prossima alia critica, come potrebbe spiegarsi 
ad esempio il terremoto di Zerbate per la contemporaneitA 
con Pincremento di attivit~ vulcanica ed anche per la pro- 
fondit~ appena inferiore a qtlella critica. 

Ed in ultimo i terremoti potrebbero considerarsi de- 
rivanti da fratturazioni prodotte (pih facilmente, laddove 
i l  materiale ~ meno resistente)in seguito ai contorcimenti 
del suolo non appena viene superato il limite di elasticitg. 
Questa spiegazione si presta anche all ' interpretazione di 
terremoti ethel che interessano altri versanti. 

Qualunque sia 1' interpretazlone, la profonditg ipocen- 
trale dei terremoti della regione orientale connessi con 
l ' a t t iv i tk  vulcanica deve risultare inferiore a|la critica, 
come difatti si osserva per qtJei terremoti per cui ne 
stata possibile ]a determinazione. Per il terremoto di Li- 
nera (1914), applicando il metodo semplificato delI'I~oLAVA 
ORs, la profondit~ ipocentrale ~ risultata di circa 500 metri; 
per il terremoto di Guardia (1911) da]lo stesso INGLAVA 

1) GAET. PLATANIa - -  8~l periodo s4smico del maggio1914, ece - - I .  c. 
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Oas 1 ) f u  calcolata di metri 850 e per il terremoto di 
Macchia successivo all 'eruzione del 1865, il MERCALLI ~), 
applicando il metodo del DUTTON, la valut6 di circa 700 metri. 

Connessi con l'esistenza di cavit~ ad una profonditi~ 
presso a poeo corrispondente alia critiea (4 Km. circa), 
come gi~ ho detto, furono ritenuti i terremoti laziali. 

E con camera magmatica potrebbero considerarsi con- 
nessi i terremoti dell' isola d'  Ischia che interessano la parte 
oecidentah dell 'isola ed in particolare il terremoto di Ca- 
samicciola del ~8 luglio 1888. La zona orientale ~ dotata  
di moto bradisismico eontinuo diseendente ehe dipende 
probabilmente dalla contrazione per raffreddamento de1 
magma racchiuso nella detta camera trovantesi ad una 
profondit~ maggiore della critica. 

Per tale abbassamento si verrebbero a creare condi- 
zioni di equilibrio instabile derivante da perdita di sostegno 
da parte della zona occidentale immune da moti bradisi- 
smici. II terremoto sarebbe quindi eausato dal ripristino 
delle condizioni di equilibrio stabile. 

Si potrebbero quindi formulate le seguenti conclusioni : 
relazione dei terremoti della regione orientale etnea 

con camere magmatiche la cui esistenza permetterebbe di 
spiegare anche il moto bradisismieo discendente della re- 
gione ; 

legame tra attivit~ sismica ed eruttiva dipendente 
dai movimenti del suolo counessi con le fluttuazioni mag- 
matiche. 

1) I s e L A o a  O R s  - -  Estudio de las Eeupcione# etc. - - 1 .  e .  

2) G. M m t o A ~  ~ I vulcani att ivi  del/a teeea, p. 209-- Hoepli, 
Milano, 1907. 
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Gli esempi riportati per i terremoti dei vulcani laziali 
e den'isola d'Isehia permetterebbero di estendere la eon- 
elusione sulla dipendenza dei terremoti dalla eontrazione 
del magma raeehiuso in eamere anehe per altri distretti 
vuleaniei. 

La profondit~ ipoeentrale eritiea varierebbe seeondo 
la natura del magma ed il peso speeifieo del materiale 
interposto tra camera e superfieie. 

Come pure ]a rela~.ione tra i movimenti del suolo e 
que]li magmatiei permetterebbe d' interpetrare terremoti 
ehe hanno origine sui ~anehi dei vuleani attivi. 

Una eonferma deUe eonelusioni alle quail sono perve- 
nuto potrebbe essere data da continue livellazloni di 
preeisione, misure elinometriehe, mareogratiehe, gravime- 
triehe da eseguivsi presso i vari vuleani ed in ispeeial modo 
alp Etna il quale per le sue varie manifestazioni sis,nlehe 
ed eruttive probabilmente pi~ si pvesta a tale genere di 
rieerehe. 

Catania, R. Osservatorio Oeofi, ico, maggio 1932. 


