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Sul elorammonlo di alcune fumarole della lava etnea del 1923. 

(eon 11 fig. nel testo). 

Le fumarole  con persi~tente produzione  di e l o r a m m o n i o  
si presentarono  numerose  nel la porzione ini'eriore della eo-  
lata  laviea del g iugno- lugl io  19~3, nelle vieinanze di Lin-  
guaglossa .  Gli estremi lembi della colata  medesima hanno  
ofl'erto eireostanze par t ieo larmente  favorevoli  al prodursi  
di belle sublimazioni di questo elortlro ed e s so ,  sin() ~tl- 
l 'u l t ima mia visita (maggie 1925), contint ,ava a depositarsi  
ilitorno ad aleulle fumarole che eonserv~lvano una tempe-  
ra tu ra  sttflleiel~temente al ta .  Fra  qll,,ste, sia per I 'abbon-  
danza dei depositi  di elorammoTlio e per la I)elh, zz.t tlegli 
e sempla r i ,  sin per I ' . t t t iv i t ' t  regol'tre ed a lenta (lecre- 
seerlz,'t dell '  os.tlaziono, sono da segnahtre le fumarole del 
piano di I'allamel.tt:a e, sl)eei.'ilmonte , qi,ella ben nora,  a 
gas comhttstibili  (1), prossim't all't strad.t  di Cerro.  Qtl~r- 
s t '  ultima theev:t par te  d 'ul ,a  serie (li fi,marole .t cloruro 
d 'am,nonio,  alline.tte hinge il margiH~, orientale dell:t co- 
lata l av iea ,  per un.'t ItJ,lghezz~t di ql,alche ce)ltinaio di 
metri .  Ment re  l)art,cchie di esse ebbero vita etlimera e si 
estinsero ne l l ' es ta te  stessa (lel 19(2;~, a l t re  altcora siito ~tl 
ntaggio 1925 er'tno il, sensilfile a t t iv i th .  

1)~t (lt,esto grul)pO di fumarole ,  ogge t to  (li diverse mic 
visite,  el)l)i eura  di preh, vare a riprese ((hlrante gli anlti 
19"24 e 19r e~tmpionl di wtri prodot t l  so l id i ,  cost i tu i t i  
pr ineipalmente da clorqmmonio.  (~li esemplari  del elor'tm- 
menlo si laseiano dividere in due serie : quelli  p re leva t i  
sine a l l 'es tate  del 1954, da una parte ; quelli  raeeol t i  nella 

( 1 )  G. PLATANIA - -  L'attivit~ dell'Etna nei primi anni del secolo i X  
Bull. volcanologique--Annde 1924, p. 23. 
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primavera del 19~5, dall 'altra ; questi ultimi provengono 
solo dall 'ambito della fumarola a gas combustibili (1). 

La prima serie di campioni ~ costituita da croste e 
druse di cristalli in tut t i  gli stadi del loro sviluppo; essl 
hanno costantemente od abito piramidale od icositetrae- 
drico ; prevalgouo le forme scheletriche, dendritiehe ; i 
eristalli irregolarmente sviluppati, con facce striate, a gra- 
dinars etc. ; meno frequenti sono quelli con sviluppo re- 
golare. Quando maggiore ~ l ' i rregolarit~ di sviluppo, si 
osservano i crlstalli intorbidarsi e .prendere l 'aspet to bianco 
niveo ; ess i ,  per6, si mantengono di modeste dimensioni. 
Quando,  po i ,  domina una certa regolarit~ nell' aecresei- 
mento ,  i cristalli possono presentarsi diafani e raggiun- 
gere la limpidezza pih tersa, Questi ultimi ebbero a For- 
marsi attorno a fumarole tranquille, a lenta estinzione. 

I campioni della seconda serie sono earatterizzati ,  in- 
vece, da eristalli di dimensioni un po' maggiori dei pre- 
cedenti ; offrono spesso alia v i s t a ,  dominanti sulle altre, 
le facee del eubo che manes fra i eristalli della serie pre- 
cedente. Gl'individui sono di solido Umpidi, incolori, op- 
pure colorati in tu t te  le gradazioni del giallo: dal pa- 
glierino chiaro ul giallo vinato pih intenso. ]~ notevole la 
variabilit~ d 'aspet to  e d 'abi to del clorammonio di questi 
campioni che, a pochi millimetri di distanza, possono pre- 
sentare cristalli col eubo, regolarmente sviluppato e pre- 
dominante, o coll 'icositetraedro deltoide ; eristalli che, per 
irregolare sviluppo, assumono aspetto trigonale ; geminati  
che affettano la simmetria della classe diesagonale bipi- 
ramidale. Mentre , poi, nei cristalli degli esemplari della 
prima ser~e si notano le tracce d 'un rapido accreseimento, 
e frequenti forme seheletrdche, queili della seconda serie 
sembrano testimoniare l'azione regressiva di solventi. Essa 
si manifesta eolla frequente perdita del contorno dei cri- 
stalli, ehe va dall '  arrotondamento degli spigoli e vertici 
sino ad uno stadio in cui i primitivi individui sono ridotti  

(1) In essa, perb, nel maggio 1925, non si osservava pill il fenomeno 
della combustione spontanea dei gas. 
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a nuclei ,  limitati da superfiei curve;  tali nuclei conser- 
vano spesso la limpidezza originaria dei cristalli di clo- 
rammonio e sono impiantati sulla drusa a mezzo di pe- 
duncoli della stessa sostanza. 

Fossette di soluzione sono ben pronunziate sulle facce 
del cubo. L'azione dissolvente ~ presumibile che sia stata 
esereitata da una fase l iquida,  t ransi tor ia ,  costituita da 
soluzioni acquose, pih o meno pure e concentrate, di elo- 
ruro d'ammonio. L 'aequa potrebbe ripetere la sua origine 
dalla pioggia, capace (nel caso di abbassamento della tem- 
peratura de l l ' appara to  fumarolieo esteriore) di raggiun- 
gere in qualehe punto le eroste di clorammonio. Potrebbe 
attribuirsi, altrimenti, al vapor d 'acqua esalante dalle fu- 
marole s tesse ,  venuto a condensarsi sulle croste di elo- 
rammonio fin lh dove 1' azione refrigerante dell" ambiente 
esterno, da an canto, e le correnti di gas fumarolici, caldi, 
dall '  altro, determinavano condizioni d' equilibrio tali da 
rendersi possibile l 'esistenza di soluzioni acquose di elo- 
ruro d'ammonio. 

Gli esemplari della l)rima serie ,nostrano spesso sui loro 
collo sviluppo oloedrieo che cristalli l 'esaeisottaedro I 821 

compete alia fase ~ del cloruro d'ammonio. Assoluto pre- 
dominio ha, perb, l ' icositetraedro deltoide tl ~llJ~; poco 
frequente e poco sviluppato il rombododecaedro. 1)a un 
esame eondotto su 39 eristalli non si ~ notato alcun in- 
dizio delle thcce dal eubo (frequenti net eaatpioni della 
seconda serie) n~ dell 'ottaedro, lnvece, la I~211 I ~ pre- 
seute in tut t i  e di solito molto svilupl)ata. Se sola, gl'in- 
dividui possono presentare sviluppo regolare, di nmdelli. 
Le facee di I ~211 I , qualche volta plane e splendenti, in 
genere, si mostrano striate e la striatura decorre parallela 
all'asse di simmetria di ciascuna faecia deltoide. Una tale 
striatura b dovuta alia eombinazione oscfllatoria ira una 
ihecia dell ' ieositetraedro l $11 i  e una coppia difaeee,  con 
quella tautozonali, dell 'esaeisottaedro I 851 I. Su d 'una data  
faecia d'ieositetraedro~ al goniometro a riflessione, s'indi- 
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viduano bene le due serie di strie che riflettono simulta- 
neamente e corrispondono a faceette lineari di 1~21 I o 
dei due corrispondenti plagioedri,  destro e sinistro , in- 
sieme presenti.  

Di solito, quando alia 1211 } si associa la {~1.1, questa 
offre solo facee di pieeole dimensioni e, se i cristalli hanno 

FIg. 1 -- Combinazione di 1211 I '  1 321 1 e I 110 I' 

sviluppo isometrico, l '  abito icositetraedrico viene conser- 
vato, con leggiera smussatura dei vertlei rombiei (v. fig. l) .  

In casi meno frequenti le facce di 15211 possono assu- 
mere uno sviluppo sensibilissimo (v. fig. 2) uguagliando, 
quasi ,  quello di 1211 I" 

A queste due forme si aecompagna,  con minore fre- 
quenza,  la {110 1 ehe rimane subordinata alle altre. 

In alcuni eampioni la quasi totalith degl ' individui 6 di- 
stinta da un irregolare sviluppo dell '  ieosi tetraedro,  per 
allungamento seeondo uno degh assi quaternari  di simme- 
tria. Quando quest '  al lungamento 6 poeo pronunzia to ,  i 
eristalli assumono l '  aspet to  delia proiezione della tlg. 2, 
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nella quale l 'asse di maggiore sviluppo ~ normale al piano 
del disegno. Quando b pih pronunzia to ,  i cristall i  assu- 
mono abi to  piramidale e simulano la s immetria della classe 
d i te t ragonale  bipiramidale ; le facce meno inelinate r i spe t to  
all '  asse d '  a l lungamento otfrono maggiore estensione (v. 
fig. S e fig. 4), mentre  quelle molto inclinate sono ri- 
dot te  t an to  da divenire,  spesso ,  affat to invisibili. Anche 

F i g .  '2. - -  C o m h i n a z i o n e  d i  21!  ~ }" 

in questi  easi ~ eomunissima la s t r la tura  da eombinazione 
oseil latoria t ra  una faeeia de l l ' i eos i te t raedro  e una eoppia 
di fneee delF esaeisot taedro.  

I , ' identifieazione delle tre forme osservate  in questa  serie 
si basa sulle seguenti misure : 

ntis. talc. n. ~ spigoli 
(~11) : (I1~2) 6006 , 60 ~ 5 
(211) : (11 o) 30 3 ao 4, 
(3~1) : (~11) l o 5 ~ � 8 9  loo.~33s 14 
( ~ 1 ) : ( 1 1 0 )  1 0 3  19 6 ~ 7  9 
(an1) : (a u~-) a l  a a l  o lO 1 
(891) : ( ~ 8 i )  88 7 88 1~ 48 1 

]imiti de|le ntisure 
59048 - -  60o16 ' 
29 5 9 -  30 7 
10 ~ 6 -  11 ~ 6  

] 8  ~ 0  - -  1 9  1 7  
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Il elorammonio della seeonda serie di campioni ,  nel 
quale frequentemente si mostra (ed anche prevale) la ~, 100 ! 
oftre molto spesso individui distinti  da tendenza all 'al lun- 
g a m e n t o ,  secondo uno degli assi di simmetria ternaria ,  
cosl da assumere i| noto aspet to t r igona le ,  i l lustrato da 
F.  SLhV1~ (8) sul clorammonio vesuviano. Si pub after- 
mare ehe questa fbggia soppianti in questi esemplari quella 

3 

~S '/ \'.. 

.I 

Fig. 3-Coml)inazione di ] 211 I e I 3")1 [ con lor le a l lu .gamento  
Secon{]o tin asse ql laternarlo.  

Fig. 4--(~ombin3zio, le  (li 12[1 I '  I 321 I e i i10 ) coil ,orle alhi t |gamento 
secondo iin asse r 

carat ter is t ica per l ' a l t ra  serie, d is t in ta  dal l ' a l lungamento 
nel senso di un asse quaternario.  Essa $ eomunissima fra 
quei minuscoli ind iv idu i ,  con abito prismatico , the tap-  
pezzano di solito le rientranze e le sinuosith delle croste 
saline del clorammonio giallo. 

(3) F. SLAVIK- 0ber Salmiakkristalle vom V~suv a. d. J. 1906.--- 
Bull. intern, de l'Acad6mie des Sciences de Boh6me 1907. 
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Quando il eubo ha il predominio sulle al tre  f o r m e ,  i 
cristalIi si possono presentare  leggermente torbidi  ; la mas- 
sima limpidezza, indice d 'un  regolare processo d 'accresci-  
mento,  si aeeompagna con uno svi luppo pronunziato del- 
l ' ieos i te t raedro 1211 I. Del resto queste  due forme si no- 
tano spesso combinate.  Pih raramente  si unisce ad esse 
anche la I l l 0 1  (v. fig. 5). 

Sopra 83 cristalli  osservati  nei diversi campioni di ques ta  
serie non ho po tu to  identificare altre forme al di fuori 

Fig. 5. 

di l  11001 e ', 110: ;  ,,on ,l to osse, vare 
cet te  dls t inte  hi" de l l ' esae iso t taedro  ~,3~211 n~ de l l ' o t t a e -  
dro. Sulle fi~ccc del cubo non ho po tu to  r iscontrare la 
s tr iatura secondo le tracce delle ihcce alterne dl ~,.~P21 I ,  
no ta ta  da V. GOLDSC'HMH~T e R.  SCIlROI,:I)I,~R SU faeee analo- 
ghe dcl elorammnnio in ct,bi del Vesuvio (1). 

I"~ taro cl~: lc faccette di ',1001 siano l,erfettamente 
plane. Sono freq,,enti  le fi,ssette di cor ros ione ,  ora pic- 
cole, ora grandi e profonde ; qucste  ha,,uo eontorno in- 
definito e sono llmitate da superfici irregolari.  Spesso,  
ancbra,  le fi~cce mostrano rilievi a gradlnata ,  the  sogliono 
terminate  con un minuscolo cube t to  della medesima so- 
stanza, variamente orientato r ispet to al cristallo maggiore 
e che sporge appena  dall 'ospite .  

NonosLante i per tu rbament i  subi t i  durante  la eristalliz- 

(1) F.  ZAMSONINX- Minera log ia  V e s u v i a n a -  Napol i  1910 ,  pag.  37. 
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zazione (che si manifestano anche col l" in torb idamento  di 
alcuni cristalli), t u t t av ia  i cristalli s tes~ raggiungono di- 
mensioni considerevoli (spigoli del cubo sino a ram. 5). 
Quando u , o  di tall  cubi b impiantato su una delle sue 
facce, suole determinarsi  l 'abi to tabulate  (v. fig. 6) ; quando 
1o b su una faccia virtuale di I l l l  I, si ha sviluppo iso- 
metrico ; in generale, perb, alia porzione esterna,  l imitata  da 

Fig. 6, 
Co,,,binazioni di Ii 1,)~,' e I 211 I '  

Fig. 7. 

facce piane, fa riscontro una parte ,  r ivolta verso la drusa, 
che b {imitata da superficie i r regolare ,  curva ; mentre il 
tutf~o si a t tacca con an pcduncoto alia crosta cristallina. 

Questi individui cubici impiantat i  su una faccia ideale 
di o t taedro (v. fig. 7) ibrmano il primo termine di pas- 
saggio verso quell '  interessante tipo cosfituito da crista]li 
con aspet to trigona]e. Tale aspet to ,  gih noto nel cloram- 
monio vesuviano ,  come anche nei cristalli ar t i f ic ial i ,  di- 
viene spiccatissimo in alcuni individui del clorammonio 
etneo del 19~5, che presentano il solo icositetraedro I ~11 I' 
In essi l '  a l lungamento secondo un asse ternario b molto 
pronunziato,  cosl da assumere abilo deeisamente prlsma- 
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rico, a bastoncelli (v. fig. 8). Le sei faccette parallele al- 
Passe d 'al]ungamento prendono la funzione delle faeee d 'un  
prisma esagono ; le sei pih fortemente incHnate simulano le 
facee d 'un  romboedro; quelle intermedie, invece, di una 
scalenoedro. Quando l ' a l lungamento  ~ meno pronunziato,  

dist intamente l 'abito sealenoedrico. il eristallo presenta 

I 
i 
I 
I 

Fig. 8, Fig. 9. 

Fig. 8 1 211 I fortemenle al lunguto secondo tm asse ternario.  
l m 

Fig. !} Gemingto di individui icosilelraedricl (gli splgoli r lenlranl i  
sono disegnati a tratti pi{, finl). 

In uno di ta]i individui con abito prismatico il valore 
dello spigolo dell 'apparente prisma esagono, come media 
di 6 misure oseillanti ffa 59o58' e 60~ ', h risultato uguale 
a 60~ Per l'identificazione di ~ 1 1  I valgano i seguenti 
daft : 

mis. calc. 
(~iq) : ( ~ ] i )  700 so' 700 81' 44" 

: (21 ) +8 s o  11 
( I ~ T )  : ($11- )  S3 47 88 83 84 

All' ieositetraedro l ~11 1 si assoeia,  subord ina tamente ,  il 
rombododeeaedro. 
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Frequenti  sono i geminati secondo la legge: <~ piano di 
geminazione una faecia dell '  ottaedro )~. La fig. 9 ripro- 
duce un caso di tale geminazione, in cui i due individui 
che offrono la sola 1 ~11 I,  l 'uno e l 'altro di eguali dimen- 
sioni e sviluppo, sono parzialmente eompenetrati. 

La fig. 10 riproduce, inveee, il easo alquanto pih eom- 
plieato di due individui geminati seeondo la medesima 

t l  d 

q d 

\q ./ 

Fig. 10-- Geminato di due lndlv|dui eolla eoml,inaz;one {2,1 }, {nO 1 

legge,  compenetrati in modo da simulare un unieo cri- 
s tal lo,  eolla simmetria pertinente alla classe diesagonale 
bipiramidale e con abito che rieorda, in qualehe modo, i 
cristalli prismatiei di berillo, privi di I 001 ~. Gl'individui 
presentano la eombina~ione di I ~111 e 1110 I- Le faeee 
del prisma diesagonale sono d a t e ,  a l ternat ivamente,  da 
faeee di I 1101 (le pih sviluppate nel disegno) e di{ ~11 I" 
L 'apparente  bipiramide diesagonale risulta da eoppie di 
faeee eontigue d'ieositetraedro, con spigolo di 88 ~ 38 ~ ' ,  
appartenenti ad un individuo, alternanti  con eoppie di 
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facce analoghe dell '  altro. Faceette  di rombododecaedro,  
alternativamente appartenenti  ai due individui, costitui- 
scono la biramide esagona meno ot tusa;  mentre l" altra 
consta delle faceette di I~11 I pih inclinate sull'asse ter- 
nario, dell 'uuo e dell 'altro individuo, con disposizione al- 
terna. Ma, generalmeute, lo sviluppo dei due individui in 
geminazione non 6 perfettanlente uguale : 1' uno sporge in 
qualehe modo sull' altro. 

r',~ , , -A~s,~, ,o  ,o,,.-,go,,.~lo: ~.o,,,,,,,~i,,.~ ,,i I ,,~ I ,  I '-"' I .  ', . 0  I .  

Gli spigoli polari della bipiramide diesagonale offrono 
alternativamente i seguenti valori ,  ehe sono in sostanz'i 
identiei ai valori ealcolati : 

mi~. t a l e  n 2  sp igo l !  l . imi t i  de i  va lo r i  
osse rva t i  

s p i g o l o  m e n o  o t t u s o  3 3  ~ 2 9  ~ '  3 3  ~ 3 3 '  8 4 "  ,5 3 3  ~ 26 '  - -  I~B ~ ~B 

. l f ih  ~ 1 9  19  1 9  11 15  5 19  14  - -  1 9  27 

I,a fig. l l riproduee un aspetto raro nel clorammonio 
delle fumarole in esame. ~ otferto da un individuo in cui, 
eoll'ieositetraedro I ~11 I e col rombododecaedro, si aeeom- 
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pagna anche il cubo. H a  abi to  debolmente  blpidamidale ,  
per un aceen tua to  sviluppo seeondo un asse qua ternar io  
e simula la simmetria della classe d i te t ragonale  bipirami- 
dale. Esso r ieorda quei eristall i  delle fumarole vesuviane 
gi~ descr i t t i  da F .  Sr.AvIK ( 1 ) ,  daf t  pure dalla eombina-  
zione di { ~11}, I lO0}e  I 1 1 0 : ;  ment re ,  per6,  nel eloram- 
monio vesuvlano la ', 110 } prevale sulla {100 }, in ques to  
etneo la 11001,  dopo la {~11 I ,  6 la dominante .  Le t re  
forme esistenti  vi furono identif leate in base ai seguenti  

valori  : 

m i s .  talc. 
(100) : (~11) . . - . . ,85 ~ 15' . . . . .  35 ~ 15' 5~" 

,~ : (~T1) . . . . .  35 15 . . . . .  ~, 
cc : (011) . . . . .  90 5 . . . . .  90 

(0 1) . . . . .  8 9  . . . . .  , ,  

Anehe quest 'unieo cristal lo,  come quelli con aspet to  tr i-  
gonale ed esagonale,  proviene dalle cavit~ delle druse del 
c lorammonio tappezzante  i blocchi di lava della fumarola 
a gas combustibi l i .  La  lunghezza di ques t '  unico cristallo 
non 6 ebe di ~ ram. circa. 

Non ho po tu to  fare un esame completo sul clorammo- 
nio giallo e sulle cause ehe determinano la sua eolorazione. 
Tu t t a v i a  riferisco qui  alcuni dat i  d ' un  certo interesse the  

ad esso si riferiseono: 
I cristall i  p ih  intensamente c o l o r a t i ,  sciolti in acqua 

(soluzioni abbas tanza  concentra te) ,  dtmno un liquido asso- 
lu tamente  incolore. La  soluzione t ra t taLa con solfoeianuro 
potassico res ta  o debolmente  rosea o del t u t t o  incolore ; 
con ferrocianuro potassico resta ineolore. Bisogna escludere 
la presenza di quanti t t t  sensibili di Fe C13. 

Da un cristallo l impido,  di color giallo intenso,  profit-  

(1) F. SLAVIK 1. C., pag. 4. 
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t a n d o  di due fitcce ben l isee  e con buoni  r i f l e s s i ,  e cite 
f o r m a v a n o  Ira di ioro uno s p i g o l o  di 48 o zb' ( v e r o ) ,  eol  

m e t o d o  del ia d e v i a z i o n e  m i n i m a  e per ia luee del s o d i o ,  

ho p o t u t o  d e t e r m i n a r e  il valore  de l l ' ind iee  di r i frazione.  

n -~ 1,6,'381 ( - + - 0 , 0 0 0 ~ ) .  

Per  un p i cco lo  er i s ta l | o  di e l o r a m m o n i o  ineo lore ,  t r a t t o  

da un  e semplare  del la  pr ima  ser ie ,  eo l lo  s t e s s o  s i s t e m a  si 

o t t e n n e ,  inveee : 

n = ] , ~ 8 8 7  (+_ 0,000,~) .  

I va lor i  o t t e n u t i  da G r . ~ t r i c u  (1) per la r iga D di F r a u n -  
],ofiw, in due pr ismi  di c lo ruro  d '  a m m o n i o  non ferr i fero ,  
S O l l O  ; 

n - ~  1,(;'1.18 e , := 1,64~26 

mentre per I 'Eisensalmiak si h a :  

n = IJi-~ff9. 

I)al conf i 'onto  i ra  qul~sti valor i  o quelli  o t t e m . t i  per  il 
ch~ramu.mi(~ dell ' l '~ttm ~i r i leva ,  anzitutto, ('he ques t i  ulli,~,i 
sooo notev~dn'.,nte pih l)as.~i r ispetto a tu t t i  quell i  t rovMi  
da (;rAJutc'u. Si rib'va ancora c lw .  mel,tr,, dai v'Lhwi di 
(;~^ILWU I ' indicc  d~'ll'l".L~'e..~almh~k r i so l t a  a h l u a u t o  pih eh~- 
v .h)  di qn,'l lo ,h'l t'loruro d'am,nonio non ti 'rrif i .ro, al con- 
t.rario, i . . r  il , ' loram,uonio et.noo In varict'L gialla (eho, dato 
il nuo c~doro, potn,hh0 s.pporsi  fi,rrifi,ra) I,a il suo ind ice 
,li r i f razio.v quasi u~.:d,. (apl~*ll:t pih h:~sso) a quollo 
dolla v . r iv th  in('olor~,. I 'vr talc car: l t torc si von('[ude, p.r( ' ih. 
vhe la cojm'aziono ~ialla Pot,-oblw non essvre dovuta alia 
Pn,xenza di clorm'o forrk.o. 

II pes~ Slwcifico , determi,mto a c e u r a t a m e n t e  col  m e t o d o  

(11 G r t a l L l C l t  - -  Kryst. - -  opt. Untermwhungen, Wien 1858. - -  v. P. 
Gaoa-n--Chemisehe Krystallographie, I Tell, Leipzig 1906, p. 184. 
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della sospensione, per la variet~ gialla risulta uguale ad 
1,5~9 ; per la variet~ incolore, invece, a paritk di con- 
dizioni risulta uguale ad 1,581. Ossia, la colorazione gialla 
del clorammonio di queste fumarole si accompagna con 
un percettibih abbassamento, oltre che del potere rifran- 
genre, anche del peso specifico dei suoi eristalli, contraria- 
mente a quanto dovrebbe aspettarsi ore in queilo fosse 
presente del cloruro ferrieo. 

II clorammonio giallo sublima senza laseiar residuo, ove 
si eecettuino traece non rilevanti di sostanza bruna (car- 
boniosa ?). A. LACROIX (1) ha ammesso the la eolorazione 
gialla del clorammonio delle fumarole vesuviane del 1906 
dipenda, in alcuni casi, dalla presenza di prodotti idrocar- 
bonati. Tenendo conto ehe sostanze idrocarbonate pote- 
vano essere presenti fra i gas combustibili emessi per molti 
mesi da questa fumarola a elorammonio giallo (~) e te- 
nuto eonto, aneora, del fatto ehe attorno ad essa, ma non 
nelle altre fumarole della serie, ho potuto notare eristalli 
colorati, pub ritenersi probabile the la colorazione di questo 
clorammonio etneo dipenda appunto dal suo contenuto di 
prodotti  idrocarbonati, come accadde in effetti per la variet~ 
gialla, vesuviana, studiata da LACROIX. L'abbassamento del 
potere rifrangente e del peso specifico, notato per i cristalli 
eolorati, andrcbbe bene d'aecordo con quest ' ipotesi .  

l~ stato determinato, infine, il valore dell '  indiee di ri- 
frazione per un geminato dal l 'aspetto diesagonale, t ra t to  
da un esemplare della seconda serie. I1 eristallo b limpido, 
quasi incolore ma piuttosto piccolo ; tra una coppia di 
faece dell' apparcnte prisma esagono, formanti un prisma 
naturale di circa 1~0o, (60o valo~e vero), per la luee del 
sodio, si b rieavato con ogni possibile aecuratezza : 

n = 1,6378 (~.~ O,O001) (3). 

(1) A. LACROIX- Los mindraux des fumeroll~s de l'~ruption du V~- 
suve 1 9 0 6 . -  Bull. soc. franc, de Min6ralogie, vol. XXX, 1907, 260. 

(2) G. P L A T A N I A -  1. C. 
(3) Tutte queste determinazioni furono eseglfite a temperature oscil- 

hn t i  fra 32 e 35 ~ C. 
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Anehe questo valore, come i preeedenti, si discosta no- 
tevolmente da quelli di GaAILICH, rimanendone sensibil- 
mente pih basso. 

Dal punto di vista morfologieo , per le forme ehe pre- 
sen ta ,  il clorammonio delle fumarole delle lave del 19~$ 
non si allontana affatto n~ da quello vesuviano n~ dal- 
l 'altro delle fumarole etnee dell '  eruzione del 1910 (1). 
Tall forme sono le quattro eomuni : 

c = l l 0 0  1 d = { l l 0 1 ~  q = l ~ l l l  ' r ' = { ~ $ 1 1  

Per quest '  ultima si nora di regola lo sviluppo oloedrico. 
I a  I 110 I ehe l)t FrtANCO (1) nel 1910 riseontrb isolata, 

nel materiale the ho esaminato ~ presente solo in combi- 
nazione con altre |'ornm ed ill generale b subordinata a 
queste. 

La I 3~l I  dimostra notevole frequenza nei eristalli di 
clorammonio degli esemplari della prima serie,  raccolti 
nell'1 primavera del 19~24, quando le fumarole serbawlno 
ancora una vivace attivith ; ma non comparisce pih nelle 
sul)limazioni delht seconda serie o vi diviene eccezionale. 

La I 100 1 che non si notava nella fase iniziale dell 'atti- 
vit'~ fumaroliea, eomparisce helle sublimazioni del 19~5 
delht fumarola a gas combustihil i ,  mentre questa eutra 
nella fase d'estinzione. 

ehe si vuol dare per esistente nei elorammo- La t( 111 
nio vesuviano e ehe ZAM~OmNI (2) giustamente ha con- 
siderato molto dubbia, non si b osservata nb nel eloram- 
monio delle fiunarole etnee 19~3-19~5 nb. in quello delle 
fun,arole del 1911} (;~). Se quest '  assenza delht I 111 I si 
wmle spiegare eolla maggiore velocith d 'aeerescimento 

(1) S. DI F R A N C O -  I minerali  delle fumarole del i 'eruzione etnea 
del 1 9 1 0 -  At t i  Ace. Gioenia~ s. 6, vol. IX,  Catania 1916. 

(2) F .  ZAMBO~r162 - -  Mineralogia  Vesuviana - -  Napol i  1910, pag.  38. 
(3) $. DI F a x . ~ ' c o -  I. c. 
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helle direzioni delle normali aUe sue faece,  tale spiega- 
zione sa~ebbe resa pih plausibile, ove si tenga conto delle 
idee di VAL~.TO~ (1), secondo il quale la maggior velocitb 
di aecrescimento per il cloruro d '  ammonio 6 ,  appunto , 
normale ai piani di joni equivalenti ,  cio~ aile facce del- 
l '  ottaedro. 

Le combinazioni osservate sono: 

c eq eqd 
9d 9x  qd~v 

In quest'elenco risalta una spieeata incompatibflitZ fra 
la c e la ~ a coesistere in una medesima combinazione. 

I geminati seeondo ]a legge ~ piano di geminazione una 
faccia dell 'ottaedro z sono comuni nel clorammonio etneo, 
in opposto a quanto si conosce di altri giacimenti. Dx 
FIAsco non ne fa menzione per il ciorammonio dell 'eru- 
zione dell" Etna del 1910. SLAVlX, pi~ esplicitamente, af- 
ferma di non averla osservato nel clorammonio vesuviano 
della lava del 1906. 

Per quanto il clorammonio in genere e , quindi, anche 
quello deUe fumarole etnee del 19~q-19~5, tenda forte- 
mente allo sviluppo irregolare, pure ,  in quest 'ultimo, i 
cristalli con aspetto trigonale ed esagonale sembrano limi- 
tarsi soltanto alia fase serotina della vit~ delle fumarole, 
in dipendenza da circostanze finora indeterminabUi; da 
quelle stesse da cui ,  forse, dipende a sua volta la colo- 
razione gialla dei eristalli (s 

Istituto di Geografia Fisica della R. Universitb- Catania. 

(1) K. 8 ~ o ~ m ~ o  -- Wach~mraagesehwlndigkeitam~mmgen am 
Kallalaun. I.--Zeitscbrii~ fllr Kriatallographie, 61, pag. 226. 

(2) Devo alla cortaaia del Prof. DE Fxou (ehe mi ~ gradito ringra- 
ziare) l'aver potuto e~aminare una splendlda serie di esemplari di 
elorammonio della stessa eruzione, da lui raeeolti. 


