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D o p o  1' i n t enso  p e r i o d o  e r u t t i v o  1888-1890 le m a n i -  

f e s taz ion i  di  a t t i v i t ~  dell" i so l a  di  V u l c a n o  si r i d u s s e r o  a 

fo rme  s o l f a t a r i c h e  che si a n d a r o n o  a c c e n t u a n d o  nel  1910 ;  

q u e s t a  d a t a  segna  a n c h e  u n a  r i p r e s a  del le  r i c e r che  su Vul -  

cano  dove  d a l  19~1 al  19~3 p a s s a i  q u a t t o r d i c i  mesi  sud-  

dlvis i  in due  d ivers i  p e r i o d i :  il p r i m o ,  p e r  uno scopo  

s t r e t t a m e n t e  p ro fe s s iona l e  e s s e n d o  s t a t o  c h i a m a t o  d a l l e  
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~ Industrie Minerarie dell ' Isola di Vuleano ~, a svolgere 
un ampio lavoro analitieo sui materiali loeali, il secondo 
invece ospite (sempre molto riconoseente) del Car. Mario 
PIAC~zA di Torino, animatore delle I. M., caratterizzato 
da ricerche di puro interesse vulcanologico e di mia eselu- 
siva iniziativa. 

I dati da me raceolti rimasero inediti t~nch~ nel '37 
ebbi oecasione di ritornare a Vuleano (13). Fu quest 'ultima 
escursione, mostrandosi palese 1' affievolirsi dell' intensit~ 
dei fenomeni fumarolici, a farmi riehiamare il preeedente 
lavoro riferibile quasi ail'epoea della massim~ "attivit/~ sol- 
fatarica raggiunta dopo il 1910. Ho pensato perci6 di fare 
cosa utile con il portare a eono~cenza degli studiosi i rlsul- 
tat i  delle mie rieerche inserendole tra le altre condotte a 
Vuleano nel periodo 1910-1937 e ehe nel loro complesso 
eostituiscono un assieme di cifre e di note molto significativo 
ed un evitlente commento per un interessante intervatlo 
delltt vita vuleanica della nostra isola, forse corrispondente 
ad un ampio accenno delle tensioni interne. 

Per quanto le pagine seguentl si vogliono riferire pi~ 
partieolarmente al periodo anzidetto, ho trovato conveniente 
far preeedere una breve descrizione delP isol~t sufficiente ~t 
presentarne le caratteristiche pih salienti, appoggiandomi 
agli studi geologici e morfologici, ampi ed illustrativi che 
ne ha fatto il D~ Flo~.  e con acuto senso di indagine. 
Aspetti ed attivit~ del passato sono stati  ampiamente di- 
scussi sulle fonti dallo stesso A., al quale trovo utile rife- 
rirmi. 

I . - -  L ' i so la  di V u l c a n o  

Secoudo il M~RCALLX (1) ed il 1)l.: F l o ~  (2) nell' isola 
sl possono riconoscere quat t ro formazioni cronologicamente 
e morfologicamente ben distinte (v. ta r .  I). 

La parte pih antiea sarebbe costituita da quella massa 
roeeiosa detta di (( L e n . t l a  )~ che si distaeea a settentrione 
di M. Saraeeno, allungandos[ aneora in direzione nord 
aecosto ai M. della Fossa. Questo residuo della primtt for- 
mazione, unitamente alle I)endici settentl-ionali del Piallo 
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(seconds formazione) cinge il Gran Cono (terza formazione) 
proprio come il Somma abbraccia il Vesuvio. Isolata a nord 

la quar ts  formazione di Vulcanello. I1 Gran Cono di Vul- 
cano si 6 costruito quindi nell'area di sprofondamento di 
quel complesso vulcanico di cui la barriers lavlca di Lentia 

1' unico avanzo, molto scarso anzi per tentare uns rico- 
struzione di-questo edifizio vulcanico. 

I1 secondo apparato eruttivo o cratere del ~ Piano 

una formazione poligenetica molto complessa risultante 
di pih centri i quali avrebbero agito contemporaneamente 
o successivamente. Quando si compl lo sprofondamento 
dells formazione di I,entia, ia regione del Piano non solo 
era costituita ma entrata gih nel declinare definitivo della 
sua att.ivith: secondo il DE FlOltE dopo lo sprofonda- 
mento su ricordato (il quale interessb parzialmente pure 
]e pendici settentrionali del Piano) solamente il cratere di 
M. Saraceno (il pih recente del complesso del crateri del 
Piano) rimase ma per poco ancora attivo. Oggi chi percorre 
la valletta girante attorno al Gran Cono, pub osservare 
le pareti interne quasi verticali tagliate dallo sprofonda- 
mento e contro le quail dovette battere il mare eolico finch6 
non sorse poco alla volta il Grsn Cono. 

Quest'  ultimo detto pure lhronte della Fossa ~ oggi 
centro degli interess'mti fenomeni solfatarici dell' isola: 
esso avrebbe in tempi storici assunto gli aspetti  attuali, 
cio~ di un cono isolato la cui regolar]t~ ~ rot ta  solo a 
settentrione dai due crateri avveatizi della Forgia Vecchia 
(tar.  VI, fig. I) spalancati uno sopra l 'altro. I1 Dr. FioR~ 
riconosce pih recente 1' inferiore e pone la formazione del 
superiore a dopo il 1739 poich~ l 'apertura di quests bocca 
ha asportato parte della colata lavica delle Pierre Cotte 
cbe, secondo lo stesso autore, risale a quell 'anao.  Nono- 
stttnte la sua regolarit~ il cono rivela due diversi edifizi 
riconoscibili attraverso le corrispondenti formazioni crate- 
riche ben identificabili sull" alto del Monte, potentemente 
slabbrato nel succedersi delle varie manifestazioni eruttive. 

Del tut to storica ~ invece la formazione settentrionale 
dell" isola (tav. X, fig. 10). ~ | 'ulcauello ~ infatti  mancava 
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avanti il I[I sec., prima di Cr. ; il mare entrava tra la 
punta nord estrema di Lentia e gli a t tual i  Faraglioni di 
Levante in una insenatura insaccata verso sud formante 
il cosidetto Porto Punico frequente ancoraggio della squadra 
navale romana. Una serie di eruzioni sottomarine iniziatesi 
pare nel 188 av. Cr. e completatesi nel 126 della stessa 
era, port6 alla formazione di u n  basamento lavico quasi 
circolare con due coni craterici : i l  terzo cratere pih occi- 
dentale ~ di origine posteriore. L'editlzio vlilcanico si ac- 
crebbe successivamente con altre colate e continub a sorgere 
isolato tra 1' isola di Lipari e quella di Vulcano alia quale 
finl poi per unirsi. Vulcanello conservb fino al secolo pas- 
sato una discreta attivit~t fum~rolica di cui rintracciai 
nel ' ~  debolissimi segni costituiti da una lieve esalazione 
idrocarbonica a ~4o nel cratere dell' uitlma formazione. 

Si ~ accennato poco prima ai Faraglioni di Levante 
(tar.  VI, fig. 2): si t r a t t a  di un piccolo rilievo alto aleune 
decine di metri, fortemente corroso dai fenomeni fumarolici, 
ultimo avanzo di un edifizio vulcanico precedente forse la 
formazione dello stesso Grau Cono. 

Uno sguardo alla carta dell'isola sulle diverse form~t- 
zioni precedentemente tratteggiate rivela l ' importaaza che 
la direttrice N-S ha nello spostamento dei centri di atti- 
vit~. Ricostruita idealmente l 'ant ica  formazione di Lentia 
all" incirca sull' area della parte mediana dell' isbla si ha 
prima uno spostamento verso Sud (Cratere del Piano), poi 
un movimento verso Nord dopo lo sprofondamento della 
formazlone dl Lentia e su questa stessa area, con tendenza 
ad un ampliamento ancor pi~ settentrionale (Vulcanello). 

Si ~ detto che M. Saraceno ~ l' ultimo cratere attivo 
del Piano:  orbene ~ s tato notato c]al MALLADZA (6) e da 
DE FIoa~ (~) che quest' ultimo forma con la Fossa e con 
Vulcanello un unico allineamento sul cui ramo settentrio- 
nale, rispetto alla Fossa, si sono sviluppate le formazioni 
pih recenti : gli stessi fenomeni fumarolici pili importanti 
sono localizzati nel settore Nord del Cratere delia Fossa, 
sul cui fianco nord sono pure i due crateri avveutizi della 
Forgia Vecchia; il rilievo dei Faraglioni di Levante con 



, 8 9 ,  

tu t t e  le manifestazioni fumaroliche subaeree e sottomarine 
si sviluppa a Nord della Fossa. 

L '  allineamento nord-sud at traverso la Fossa ~ rico- 
nosciuto come una carat ter is t ica dell' apparato  erutt ivo 
dell' isola che manifesta ]a sua funzione non solo nell'av- 
viceridamento delle maggiori manifestazioni ma con una 
persistenza veramente singolare anche in fasi di minore 
ampiezza come quella di cui ~ oggetto il presente studio. 
Siamo percib in presenza di una f ra t tu ra  le cui manife- 
stazioni fenomeniche superficiali rivelano non solo un evi- 
dente legame locale profondo e non occasionale ma pure 
una spiccata tendenza della eausa ad agire soprhtut to  in 
un determinato senso. 

11 MAI, LA~RA (6) considera 1' allineamento nord-sud 
come la diagonale di un esagono regolare centrato  sul cratere 
della Fossa sede delle pih important i  manifestazioni fuma- 
roliche : le altre diagonali vanno a tagliare le zone termali 
della spiaggia di Pra ja  Longa ,  di Capo Grilio, di Punta  
Luccia, della Schicciola. Il MAr, r.ADRA ritrova cosl nell 'ap- 
parato erutt ivo dell' Isola di Vulcano un sistema di f ra t ture  
radiali ~c a tipo esagonale ~. 

In questo lavoro sono descritte e s tudiate le forma- 
zioai fumaroliche le quali nel periodo 1910-1987 haano 
avuto una funzione effettivamente preponderante sulle ma- 
nifestazioni termali che perb non credo siano rimaste in- 
sensibili a quel massimo delle tensioni interne che si 
verifieato verso il '~4 : sulla s'piaggia di Pra ja  Longa dove 
il DE FIoaE riscontrb temperature  da 84 ° a 40 ° sia nel 
1916 che nel 19~4, l,el maggio 19£~ io trovai invece valori 
da 50 ° a 54°; devo rammaricare di non aver visitato le 
altre plaghe che stando alle cifre r iportate da Dz Fiozlg 
possedettero in quelle epoche valori termici eguali od int'e- 
riori ai precedenti. 

Riporto intanto le carat terist iche delle tre zone di esala- 
zione fumarolica quali erano nel 19~8 ciob pressochb all 'apice 
dell 'att ivit~ solfatarica a t t raversa ta  da Vulc~tno (v. ta r .  II) : 

1.9 Zona di Len t i a :  debole esalazione idrocarbonica 
a lOO °. 
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~.o Zona dei Faraglioni o del Porto di Levante : me- 
diocre esalazione idro-solfidrico-carbonica a 100 °. 

3. ° Zona della Fossa: forte esalazione idro-solfidrieo- 
solforoso-carbonica ad alta temperatura con pochissimo 
acido cloridrico. 

Comune alle tre zone h l'emissione di traece di acido 
fluoridrico. 

Dopo le manifestazioni eruttive del triennio 1888-1890 
rimasero (1) solo alcune fumarole nell ' interno del cratere 
ed un'al tra  serie, gi~ preesistente all 'eruzione, si mantenne 
sotto 1' orlo del cosidetto Piano delle Fumarole (tar.  VI, 
fig. 1) a temp. massima di 100 °. Nelle zone periferiche 
oltre ]e manifestazioni termali helle localit& ricordate sono 
citate pih in special modo le fumarole dell' Acqua Calda 
sulla spiaggia a settentrione del Faraglione Piccolo sul 
Porto di Levante ( tar .  VII, fig. 3). Successivamente al 1910 
si inizi5 1' incremento della attivit~ fumarolica, particolar- 
mente neUa zona craterica dove nel 1924 si toccano i 615 ° 
(8) e si raggiunge o si sta per raggiungere 1' apice di 
questa manifestazione compiutasi attraverso aumenti di 
termicith e parallela estensione della distribuzlone fuma- 
rolica. A lato di questo sviluppo si formavano nuove fu- 
marole nelIa Zona dei Faraglioni di Levante:  si nora 
questo incremento nel 1913 (2) e nel '~I si raggiunge la 
massima ditfusione. NeUa zona di Lentia, la minore, le 
fumarole sono state le ultime a comparire (1915) laddove 
nulla fin' allora esisteva, e nella fase generale di decre- 
scenza sono scomparse per le prime giacchb, nel '30 non 
vengono pih segnalate (12) mentre ancora nel 1937 (13) 
ai Faraglioni si conserva una discreta distribuzione fuma- 
rolica. 

I [ . -  Le  z o n e  [ u m a r o l i c h e  m i n o r i  

Le fumarole  dei Faraglioni di Levante 

L'aspet to  topografico della zoner fumarolica del Fara- 
glioni di I,cvante, nel 19~23, b stato da me abbozzato hello 
schizzu disegnato nella ta r .  ]II in base ai miei diretti ri- 
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levamenti :  alle curve di livello equidistanti  di 5 metri 
s ta ta  aggiunta 1' isoipsa due per dare maggiore risa| to al 
rilievo rispetto alla parte piana (v. tav. VI, fig. ~). 

I due Faraglioni sono legati da una pih bassa sella 
allungata per un'  o t t an t ina  di metri t ra  f r a n e e  cunicoli, 
sprofondamenti  di grotte delle quali quella del Faraglione 
Grande ~ 1' unica ancora r imasta  ; nel 19~S vi era sotto il 
Faraglione Piccolo la Gro t t a  dell 'Allume, ricchissima di 
efllorescenze e solfati multicolori dove dalla volta stillava 
un 'acqua che in alcuni punti  ho t rovato che arrivava a 
contenere fino a ]4 gr . / l i t ro di acido solforico. Questa gro t ta  
crollb nel 1925. 

Scorrendo gli interessanti  stralci bibliografici r iportati  
dal D~ FloaE nel suo volume su Vulcano (~), il primo ac- 
cenno di un 'a t t iv i th  fumarolica sot tomarina nei pressi del 
Faraglioni ~ contenuto in una relazione del francese D'Oa- 
VILLE nel 1727. Da quell 'epoca tu t t i  i visitatori  dell ' isola 
lion mancano di menzionare questa plaga. II Dr: Lvc nel 
1757 riferisce che presso il mare la spiaggia fumava. 
DOLOr, lIEU nel 1787 parla di una gro t ta  nei Faraglioni apert,'t 
a W con -d fondo una pozza d 'acqua a 53 ° at t raverso l~t 
quale gorgogliavano gas tr.'t cui 1' idrogeno solforato;  fu- 
marole erano disseminate anche a t torno ai Faraglioni,  nb 
mancavano le manifestazioni sottomarine.  La  grot ta  che il 
Dr, FmRr: ritiene essere quella dell '  ~c Allume ~ nella qu'ale 
i franamenti  con il tempo nascosero il laghet to ,  6 ricor- 
da ta  ancora da TROVATINI nel 1785 (t ° = 56 ° ed esalazione 
solfidrica), nel 1787 dallo SPAI, t.ANZANI il quale aggiunge 
nou arrivare l 'acqua agli 80 ° e parergli esserne il liveIIo a 
pari di quello del vieino mare. Nel 1810 la stessa Gro t t a  
dal FI':RRARA ~ chiamata ~ Gro t t a  del Bagno , e dallo stesso 
si fa menzione anche dell' cc Acqua C a l d a ,  useente dalla 
spiaggia. ABmH nel 1836 parla di sorgenti sot tomarine t ra  
i Faraglioni ed il piede del Monte  della Fossa (Punta  Luc- 
cia). A meth circa del l 'o t tocento l 'Aequa Calda ~ ricono- 
seiuta solfidrica e a 94 ° (C^LcARA e P~s'rAswEA) e nel 1856 
S. C. DEVlI, LZ ne parla come di un bacino eircolare di qu , l -  
che metro di diametro con l ' acqua  a 820-84 ° da cui si svi- 
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luppavano mlmerose bolle di gas;  gas si svolgeva in mare 
presso la spiaggia ed entro terra a ~00 metri ad ovest del- 
l 'Acqua Calda in un bacino d'acqua a 25 °. Queste note 
sono confermate da FouQ~. nel 1865 Nel ]889 il Mg~cai, Li 
d~ all'Acqua Calda 95 ° ed accenna alle fum~role sottoma- 
rine. Nulla di pih ~ segnalato fino all ' incremento subito 
negli ultimi decenni. 

In complesso nei sec. XVIII e XIX pare che le ma- 
nifestazioni fumaroliche dei Faraglioni si siano mantenute 
su di una certa costanza:  fumarole sottomarine e presso 
la spiaggia, fumarole interne nel sottosuolo messe a giorno 
dagli scavi delle grotte fat t i  probabilmente per create am- 
pie superfici di aflloramento alle efltorescenze dei solfati di 
alluminio ricuperati a scopo industriale. Bisogna arrivare 
-fl 1916 per trovare un deciso ampliamento della fumaro- 
lizzazione specie a nord dei Faraglioni, allargatasi quindi 
sempre pib fino al 1921 senza quasi lasciar traccia del verde 
giuncheto della casa CONTI-FAvALoao n~ degli oleandri e 
delle agavi fiancheggianti il viale casa-mare ora ridotto ad 
un nudo e sterile viottolo. 

Nella tar.  III la punteggiatura indica la frequenza 
delle fumarole quale notai dal 1921 al 1928: nel '37 ho 
dovuto riscontrare (13) un decremento sensibilissimo per 
frequenza dei getti gassosi e ricchezza dell'esalazione in 
acido solfidrico m a l e  linee essenziali della distribuzione fu- 
marolica erano le stesse. Mi soffermo a descrivere pih par- 
ticolarmente gli aspetti raggiunti nel 1928. 

Nella tar .  III  l 'esalazione idro-solfidrico-carbonica a 
97o-100 o ~ limit~ta dalla curva A; la fascia minore AB 
contiene i valori termici di 97o-30 o ; oltre la linea B e fino 
aUa C si ha solo qualche debole esalazione idro-carbonica 
sotto i 30% 

Le prime fumarole si hanno al Porte di Levante 
(tar. III, a) a 80 ° a bassa marea ; poi quelle della Sella (b) 
a 99 °. Si scende quindi sulla piana e si trova il nucleo S 
(tar.  Vl, fig. 2) appena la brevissima parete nord della 
sella cede al pih dolce declivio. Qui pih frequenti sono i 
getti fumarolici ed i gas escono sibilando attraverso co- 
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netti alti lmchi centimetri costruiti dal successivo deposi- 
tarsi di cristalli aghiformi di solfo impastati con prodotti 
di alter,qzione ; questi conetti veramente singolari, resistenti 
alla base, pih fragili sull'orlo, si elevano all' incrocio delle 
numerose esilissime fratture che rigano la sottile crosta si- 
lico-gessosa ricoprente il terreno. 
una temperatura di lO0°: a due 
trovato 10~°. 

Le fumarole si fanno quindi 
t r a i l  nucIeo N dove la maggior 
in numerose pozzanghere fangose 

Queste fumarole hanno 
metri di profondit~ ho 

pih rade finehb si ineon- 
parte dei gas gorgoglia 
che formano un vero sta- 

gno. 11 gas esce dal rondo a 100 °, scuote il liquido melmoso 
il quale conserva a seconda dell'ampiezza e profonditk della 
fossetta una temperatura tra i 70 ° e i 90 °. In eorrispon- 
denza di questo, nucleo, per il cedimento dello s t rato su- 
perflciale del terreno, amora la falda acquifera dell' isola 
rilevata altrove da numerosi pozzi sparsi sull' istmo. Quando 
nei periodi invernali il livello della f~lda ~ pih alto, mag- 
giore ~ la distesa acquitrinosa ma con il cessare delle piogge 
rimangono visibili solo i pozzetti pih profondi : i gas fu- 
marolici possono svilupparsi pih liberamente, spruzzando 
il fango a maggiori altezze. In qualche parte l'orifizio di 
emlssione rlmane alPasciutto per cui si formano dei piccoll 
conetti fangosi attraverso i quali i gas sibilano pih o meno 
fortemente. Tut to  cib pub dare la falsa sensazione di una 
variazione di attivith. Un effetto analogo ma ridotto viene 
provocato dal fatto ehe il livello dell'afl~oramento risente 
dell'azione di marea : ho potuto controllare, con tre giorni 
interi di osservazioni, che l'ampiezza di oscillazioni del li- 
vello delle pozzanghere si aggira sul 10-15 ~/o di quella 
marina. 

Le fumarole pih settentrionali di questo nueleo si por- 
tano a 70°-80 ° e pih oltre v ib  solo qualche lento gorgoglio 
t~ ~6o_28 o che non sconvolge neppure il rondo limaccioso e 
bianeo di zolfo. 

Dopo queste manifestazioni riprende la vegetazione a 
giunchi e solo pih a nord vi sono le fumarole del Porti- 
cello (tar. VlI, fig. 8) a 100 ° e pih a settentrione ancora 
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(limite B della tavola III)  un gas poverissimo in idrogeno 
solforato a $70°40 °. Ri tornando indietro rimane da ritro- 
ra re  le fumarole dell'co Acqua Calda ~ ( ta r .  VI1) a nord 
del Faraglione Piccolo e sulla spiaggia, dove durante  i pe- 
riodi di bassa marea si assiste sovente alla formazione di 
un conetto fangoso del diametro anche di mezzo metro nel 
cui interno il gas a 99°-100 ° erompe proiet tando t u t t ' a t -  
to rno  sabbia fangosa ( tar .  VII,  fig. 4 ) ;  t rovandosi  la co- 
struzione t ra  i due livelli di marea la sua esistenza $ del 
t u t t o  ef/imera e quando la fumarola ~ ricoperta dall 'acqua 
del mare si rivela appena con un leggero gorgogliamento,  
del t u t t o  simile agli innumerevoli the  si scorgono nelle vi- 
cinanze della spiaggia sulla superfice marina.  

Tan to  all' cc Acqua Calda ~ che al c~ Porticello ~ si no- 
t ano  durante  la bassa marea dei r ivolett i  di acqua calda 
sgorganti  t ra  mezzo s t ra t i  di tuff e discendenti in mare. 
Questa  acqua ~ clorurata  ed ha t u t t e  le carat terist iche di 
acqua marina diluita. La  na tu ra  e 1' origine di queste cosi- 
det te  sorgenti termali non sono state  ancora suttlciente- 
mente studiate : per me ri tengo t r a t t a r s i  de l l ' acqua  della 
locale falda aequifera che viene ad afliorare nclla plaga 
dei Faraglioni e che risente, come si b. de t to ,  dell' azione 
di marea:  durante  1' a l ta  marea si pub benlssimo verificare 
una clorurazione per infiltrazione di acqua mar ina;  il de- 
fluire si verifica na tura lmente  durante  il periodo di bassa. 
I ,a cosa ~ perb da precisare con pih sieuri dati  special- 
mente chimici. 

Parallelamente poi alia spiaggia ed a t to rno  ai Fara- 
glioni sono visibilissime larghe fasce di fumarolizzazione 
sot tomar ina  : in tempo di bonaccia si scorgono sul rondo, 
meglio dall' alto dei Faragl ioni ,  i bianchi depositi di zolfo 
colloidale osservando 1' aprirsi di numerose bolle di gas 
sulla superfice marina. Per  certo i fenomeni solfatarici 
sot tomarini  sono i pih antichi  della zona giacch6 di essi 
si fa principahnente cenno in pa s sa to ;  in conseguenza, 
per il M:~rLADRA (6) anche il locale centro di a t t ivi th sem- 
bra da porsi in mare e vella parte  meridionale del Por to  
di Levante dove sarebbe esisti ta una ant ica bocca d is t ru t ta  
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poi da un 'eruzione  sot tomarina e di eui i Faraglioni 
sarebbero un avanzo. A parto questa interpretazione b 
eonvincente il ritrovare eome la deserizione fa t t a  della 
distribuzione fllmaroliea della zona verifieata sulla ear ta  
della t a r .  1II, riehiami con molta faeilith la tendenza allo 
sviluppo dei fenomeni vuleaniei lungo la linea nord-sud 
passante per la Fossa. Non solo la zona in questione sta 
intermedia i ra  il reeente Vuleanello a Nord e la non veeehia 
Fossa a sud ed anehe t ra  la quieseenza del primo e l 'in- 
tensa termieith della seeonda, ma, eosa singolare, in essa 
le manifestazioni fumaroliehe sono sviluppate aneora lungo 
la stessa linea nord-sud. 

Nel suo eomplesso mentre io d a l l ' a u t u n n o  del '21 
alia primavera del '2~ e nell '  inverno-pr imavera  '~3 ho 
osservato superfieialmente una temperatura  massima di 
1000 e solo di 102 ° a due metri di profondith nel nueleo 
S, il DE FIORE (con pirometro) trova nel 1916 (2) 104 ° 
all ' Aequa Calda, laddove il PLATA~IA (4) nella stessa 
epoea non trova temperature superiori ai 990; il Moax (5) 
• meora alle stesse fumarole trova 108 ° nel 1918; nell 'ago- 
sto '2I  il MALt, Ava^ (6) lungo la s t rada easa-mare trova 
100o-110o ed in un punto nei faugo a 60 era. di profon- 
dith 11~o. Parrebbe quindi dover supporre per quelle date 
delle temporanee eeeezionali eondizioni di na tura  partieo- 
lare ehe avrebbero por ta to  a far  affiorare quei valori termiei 
ehe presumibilmente esistono nel sottosuolo come b. leeito 
dedurre dalle trivellazioni eseguite da DEssAu nel 19,$4 (10) 
ma ehe ~ diflieile immaginare persistenti superfieialmente 
in una zona aequitrinosa. 

Nella tstbella 6 sono r iportat i  dei dati  analitiei raeeolti 
nel marzo-aprile 1923 per il pih alto e per il pih basso 
eontenuto in idrogeno solforato nei singoli nuclei. Come 
gik aveva constatato il Dz FmaE, 1" esalazione b affat to 
priva di ossigeno eccetto nel gruppet to set tentr ionale del- 
l '  istmo dow; il contenuto d'  aria ~ s tato con il caicolo 
eliminato giacchb parve ovvio ehe tale int-oduzione fosse 
legata alle condizioni di giaeitura.  Il contenuto  in azoto 

scarso e eompletamente assenti sono i gas idroearburiei 
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e 1' idrogeno, l' acido eloridrieo e 1' anidride solforosa. Ho 
potuto qualitativamente riseontrare l 'aeido fluorldrico per 
le alterazioni prodotte su frammenti di vetro lasciati sog- 
giornare a lungo nello stesso terrieeio presso qualehe fu- 
marola. Molto abbondante il vapor aequeo : 160-180 gr. 
per litro di gas anidro a eondizioni normali, pari cio~ ad 
un massimo eontenuto del 99,5%.  ~1 stata  pure studiata 
la radioat'dvitg dei gas di alcune fumarole del gruppo S 
misurando intensit~ di 15-I6 unitk Mache esclusivamente 
dovute ad emanazione di radio in base ai dati di disatti- 
vazione dell'emanazione stessa e del deposito radioattivo. 

La  deerescenza dell' attivitk solfatarica dell'isola colpl 
anche questa zona: nel 1987 (13) la distribuzione della 
esalazione era ancora a 99o-100 ° ma presentava delle va- 
riazioni hella composizione dei gas: nella stessa fumarola 
che nel 199.~ mi aveva dato 8,1 di H2S trovai 5,7 pur 
mantenendo il getto gassoso una modesta forza, e tra le 
pozzanghere, dove sempre nel 1958 avevo avuto 8,4, tale 
valore, aneor pih abbassandosi, s' era portato a 4,7:  in 
quest 'ult imo gruppo tra  le pozzanghere, il Principe GlsoRt 
COWTI (14 )ha  eseguito nel 1988 un 'anal is i  del gas tro- 
vando un tenore in H2S del 4,56 ~/o, in perfetto aecordo 
quindi con il valore da me trovato nell" anno precedente. 

Un almeno semplice eenno mi resta a fare relativa- 
mente alle copiose efflorescenze a solfati di ferro e di al- 
luminio ehe durante i mesi pih secchi vengono lentamente 
trasudando dal terreno: basta perb una ]eggera pioggia e 
spesso la sola condensazione notturna per fare pih o meno 
scomparire le variopinte formazioni. Che il ferro e 1' al- 
luminio di questi sali derivino dalle stesse rocce eib non 

dubbio come egualmente che il radieale solforico sia in 
definitiva una trasformazione dell' idrogeno solforato. Ma 
come esattamente eib avvenga non ~ facile a fissare anche 
se generalmente ~ ammesso il pih semplice meccanismo per 
eui l 'ac ido solforico, ovunque riscontrabile, intacca la 
roccia, f o r m a i  solfati-ehe trasudano poi all' esterno so- 
spinti dalla stessa esalazione la quale favorisce eosl il mo- 
vimento ascensionale derivante da azioni di capillarittt eui 
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sono soggette le soluzioni stesse ehe i sali vanno formando 
in equilibrio con ]a temperatura ambiente. Una sicura 
constatazione ehe mi 6 sembrato di poter fare ~ the i sali 
di ferro predominano helle zone pih calde eio6 pih vicine 
alle fumarole mentre generalmente il solfato di alluminio 
affiora da solo e purissimo nei terreni periferici meno ealdi 
e pill compatti come quindi se fosse questo il primo ele- 
mento :~d abbandonare la roccia seguito poi dal ferro. 

Le fumarole  di Lentla 

Si arriva al nucleo fumarolico di Lentia pereorrendo 
la rettilinea strada che dalle ease del Porto di Levante 
attraversa modeste eolture a vigna, e trasformatasi in 
viottolo, porta dopo 1000 metri alle fumarole situate sotto 
gli seoseesi dirupi del M. Lentia, al piede di NW del M. 
della Fossa. 

]~ per6 interessante strada facendo osservare la tern= 
peratura dell'acqua in alcuni pozzi che si trovano su quella 
direzione (tar.  II) :  Il primo pozzo (FAvALOaO) a 300 mr. 
dal nucleo S ed un po' spostato verso NW segnava (giu- 
gno 1928) una temperatura di 25°; 100 metri pih avanti 
si trova un altro pozzo con aequa a 28 ° 4 e proseguendo 
per altri 200 mr. un terzo (propriet~ JACA~O) con temp. 
26 ° ~: dopo ancora 400 mr. si arriva alle fumarole. Noto 
che altri quattro pozzi pih a Nord dei precedenti danno 
temperature di $1°-21 ° 3. Sarebbe quindi da constatare un 
crescendo termico da Levante a Ponente: 6 da attribuirsi 
ad un efl~etto di riscaldamento di origine profonda che 
collegherebbe le due zone fumaroliche o si t r a t t a  di calore 
asportato attorno alia zona di Lentia per certo lambita 
ad W dalle acque del sottosuolo nel cammino che queste 
compiono verso l' istmo ? I.a questione che non manca di 
interesse resta tuttavia insoluta. 

Le fumarole di Lentia si manifesttmo specialmente sul 
contorno di una colata lavica attr ibuita ve'.osimilmente alie 
prime eruzioni del Gran Cono quando questi era con ogni 
probabilitY, simile all" attuale Vulcanello, schema delle 

Bulletin volcanologique. S~rie II- ' .rome VII. 7 
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giovani formazioni, come il Piano lo ~ delle spente ed il 
grande cerchio di Lentia quello molto chiaro della futura 
sorte degli edifizi vuleanici anche pih complessi. 

Secondo il DR FxoR~ (~) ]e fumarole di Lentia si sa- 
rebbero formate nel 1915. Furono notate nel 1916 da 
PLATANIA (4) ; nel '18 i] MORI (5) trova 106 °, il DE FXORF. 
(~) nel 19~1 100 o ed il MALLADRA (6)98°. Nel '21-'~3 ho 
avuto sempre un massimo di 100o con una miscela idro- 
earbonica senza traccia di composti solforati ed altri gas 
salvo poco azoto ; analogamente erano assenti le solite 
eopiose effiorescenze a solfati salvo qualche minima traccia 
di solfato di calcio e qualche segno di incipiente altera- 
zione lungo ]e sotti]i spaccature della compattissima roccia 
attraverso ]e quali il gas usciva con un ]eggero rumore 
sibilante che denotava una certa pressione. 

Di giorno era ditficile vedere i pennacchi fumosi delle 
fumarole: pih facile al mattino presto. L'emissione piut- 
tosto lenta nel suo assieme, era costituita da anidride 
carbonica ed azoto (~-~,5 %) accompagnati da vapor 
acqueo (150-~00 gr. per litro di gas a condizioni normali). 
In alcune patti  la roccia 6 cavernosa e da queste aperture 
sortiva a 50°-70 ° un gas ricco d~aria : m a i l  gas genuino 
di composlzione come sopra, si poteva riconoscere dove era 
possibile raggiungere il vero punto di emissione. 

La radioattivith oscilla da 158 a 167 unith Mache ed 
dovuta ad emanazione di Radio. 

Queste fumarole diedero ancora 100 onel  1924 (8) ma 
nel '30-'32 (1~) e nel '37 (13) non mostrano pih alcun 
cenno di attivit~. 

IIL - -  Le fumarole  della F o s s a  

II C r a t e r e  d e l l a  F o s s a  

I.a cima del Gran Cono possiede delle marcate accl- 
dentalit& dovute a residui di altri anelli crateriei per cui 
l 'at tuale orlo craterico non ~ la distinta corona terminale 
del monte. 
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La  pih recente cartografia delia Fossa di Vulcano 
opera del l ' ing.  DEss^u (lI)  che ci ha dato un rilievo ben 
det tagl ia to ed al quale r imando avendolo io solo parzial- 
mente utilizzato nelle cartine delle tavole II  e IV comple- 
rate con i rilievi dell' I. G. M. che costituiscono la t a r .  I. 

L 'or lo  craterico ha uno sviluppo di circa 1600 metri 
e passa secondo il DEss^u dalla quota  pih bassa di 281 
(NW) a metri 891 (S-SE) mentre per l '  I. G. M. le stesse 
quote sono di mt 270 e 386. I,a forma di questo rilievo 
risulta dal fat to che il basso orlo dell' a t tua le  cratere a 
E-SE ~ tangente e si confonde ad altro pih antico dello 
s,*esso edifizio, rimasto potentemente slabbrato con un mas- 
simo da nord a owest. Parzialmente tra i due orli ne 
risultato un piccolo atrio che appunto da N verso W manea 
della vecchia parete e costituisce l 'ant ico piano delle Fu- 
marole (quota  242). 

Un altro anello craterico ~ riscontrabile pih a ponente 
ed interseca i due precedent i :  esso 6 il residuo di una 
formazione pih antica. Le particolarit~ morfologiche e 
geologiche, i rapporti  erut t ivi  t ra  i diversi assi vulcanici 
identificabili nell'edifizio vulcanico della Fossa ,  sono stati  
ampiamentc descritti e delucidati  da Dv FIOR~ (2), la cui 
opera ~ ricca di dettagli  in proposito, 

I1 D~ssAu segna il fondo craterico a mr. 208 ed una 
profondit~ craterica di mr. 73 laddove nel '23 con un 
barometro olosterico servito da un Fort in  come stazione, 
avevo t rovato  mr. 202 con una profondith di mr. 70. Il 
PLATAHIA nel 1910 e nel 1916 misura le quote  del rondo 
a 205 e ~01 mr. con profondit~ dl 65 e 70 rot. 

A parte il forte dislivello dell' o r lo ,  il cratere della 
Fossa he due altre particolarit~ che ne caratterizzano l 'aspet-  
t o :  l '  una ~ data  dal dolce declivio della met~ superiore 
della tazza mentre successivamente una pih ripida parete 
porta al fondo;  l ' a l t ra  s ta  nella forma di questo ultimo 
la cui regolarith nella parte di NW ~ ro t t a  dalla bocca 
dell 'eruzione 1888-1890 cen t ro ,  secondo D~ Flo~tg, delle 
attuali  formazioni fumaroliche della Fossa ( ta r .  VIII, fig. 5). 
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Cronologia delle  Tormazloni rumarollche 
e delle  variazionl  termlche.  

Nel 1913 epoca in cui si notano i priml sintomi di 
un sensibile risveglio dell" attivit~ fumarolica, il DE FIoRE 
raggruppb le Fumarole della Fossa in nuclei topografica- 
mente e morfologieamente delimitabili contradistinti con 
numeri romani ai quali suceessivamente altri autori si rife- 
rirono e che sono riportati nelle tavole I I e  IV. Le cartine 
sono integrate dalle mie fotografie riprodotte helle varie 
tavole. 

Per meglio seguire l 'evoluzione termica e morfologica 
della solfatara di Vulcano ho formato la tabella I dove 
sono riportate alla data di osservazione le principali misure 
di temperatura massima e le variazioni topografiche della 
ditfusione dell'esalazione cercando di dare anche a queste 
ultime il pih sicuro riferimento cronologico. Ancora a mag- 
gior complemento ho costruito un diagramma (tar.  V) dove 
sopra una sezione nord-sud della Fossa sono segnate le 
fumarole e riportate in corrispondenza le principali misure 
termiche eseguite fino al 1937: questo allineamento N-S, 
come si vedr~, 6 il pih importante ed il. pih interessante. 

Dopo l'eruzione 1888-1890 rimase una discreta attivit~ 
fumarolica distribuita entro e fuori il cratere ad una tem- 
peratura the nel 1898 era di 100 °. Nel complesso le notizie 
sono piuttosto scarse fino al 1913 quando cio6 il D~ FIoRd. 
ci d~ la prima relazione sul risveglio dell 'attivit~ solfatarica 
di Vuleano. 

I1 DE F I o ~  distingue nella zona craterica sette nuclei 
raggruppabili, secondo il MaLLADaA (6) SU due distinti 
allineamenti sezionanti il eratere attraverso la bocca 1889 
in due direzioni perci6 quasi diametrali:  di questi uno, 
nord-sud, con 5 nuclei, 1' altro SE-NW con gli altri due. 
Questi allineamenti gi~ interessanti per s6 stessi nei limiti 
della zona eraterica,  assumono un significato maggiore 
quando si rieordi che il primo, ehe possiede le manifesta- 
zioni fumaroliehe principali ,  viene non solo a coincidere 
con la idvntiea direzione lungo I~ quale si 6 verifieata la 
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deambulazione dei eamini eruttivi dei centri di attivit~ 
dell' isola, ma trova nella zona fumarolica dei Faraglioni 
di Levante un suo punto avanzato ; quanto al secondo, 
assai inferiore al precedente nelle caratteristiche fisiche e 
chimiche deU'esalazione, c'~ da rilevare il fatto dellTincontro 
del suo prolungamento con il secondo dei gruppi fumarolici 
esterni al Cono cio~ quello di Lent ia ,  analogamente iufe- 
riore a quello dei Faraglioni. 

Nel 1913 l'allineamento nord-sud ~ formato nell~interno 
del cratere da un gruppo V di fumarole a 11~ ° assai vigoroso 
ed esteso orizzontalmente sotto quota 300 lungo la parete 
sud sullo spaceo verticale di una serie di strati di pozzolana 
di diversi metri di spessore e su di una lunghezza di 150. 
Sulla parete opposta settentrionale a partire dal rondo in 
corrispondenza della bocca 1889 (rondo NW)si  arriva sul- 
l'orlo con un'ampia fumarolizzazlone a 110°-I1~ ° che il 
Dz FIORE suddivide in tre gruppi .(I-II-III) di cui ~ evidente 
la reciproca dipendenza : esternamente al cratere infine vi 
erano esclusivamente a nord le fumarole a 110 ° del VI 
gruppo in numero di t r e e  vicinissime ma che erano seguite 
da altre meno intense verso owest fino alla colata delle Pie- 
tre Cotte. 

Due fatti  sono da mettere in evidenza per il momento : 
l '  uniformitk di temperatura ed il ]egame della posizione 
dei gruppi fumarolici estremi con la forma strutturale della 
cima delP edifizio vulcanico. Per il primo non c '~  da ag- 
giungere in conseguenza c h e l a  constatazione di un equi- 
librio delP emissione gassosa attorno al suo centro; per 
il secondo bisogna riconoscere che nella distribuzione fuma- 
rolica ha la sua parte anche la nascosta zona di contatto 
the 1' esterno delP attuale cono forma con quella interna 
del precedente. In questa zona di contatto si ~ fa t ta  strada 
1 ~ esalazione del V gruppo a~orando in una allungata di- 
stribuzione orizzontale interstratificata nel materiale poz- 
zolanico delPultima formazione; alia stessa ntaniera a 
settentrione il gruppo VI si apre con forza immediatamente 
sul fianco esterno del monte dove cessa la cintura delht 
vecchia formazione e prosegue con minor vigore verso la 
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colata delte Pietre Cotte orizzontalmente steso come il 
gruppo quinto. 

II secondo allineamento ~ quello di SE-NW ed ~ for- 
mato da due gruppi ambedue a 100o: 11 primo interno al 
cratere sulla parete di SE ancora sotto quota 250 e l 'altro 
VII esterno aila stessa quota del VI del quale pare un 
proseguimento a ponente della colata delle Pietre Cotte. 

Ne] 1916 (DE Flogs e PLATANIA) la diffusione delle 

fumarole ~ in aumento sempre nell' ambito dei rispettivi 

gruppi e, cosa pih importante, all'uniformith termica del 

1913 subentra una pih spiccata localizzazione di alte tem- 

perature. Sull' allineamento nbrd-sud ii gruppo V scende 

a I00 o mentre tra i gruppi I-II-[II si formano clue grandi 

fratture che chiamo A e B: la prima ~ "dlungata nell' in- 

terno del cratere sopra quota ~50 ° con la temperatura 

massima di 416 ° ed ~ rappresentata da un assieme di , mi- 

nute fratture correnti da E ad W e da numerosi spiragli 

dai quali i gas erano emessi con violenza ~ (~). La sec0nda 

:, calcolando i livelli che gli estremi avevano esternamente 

ed internamente all'orlo craterico, evldentemente spaccava 

questo come un enorme taglio... Prolungandolo a sud si 

incontra il centro del cratere, a nord la batteria VI... La 

frattura era unica e distinta, poco ramificata, aperta per 

qualche centimetro... La ~emperatura era di $50 ° ~ (~). 

Esternamente il gruppo VI era passato a 140 o. Accanto a 

queste notizie b da richiamare che a questa data risale 

l' ampliamento della fumarolizzazione al Porto di Levante 

c la formazione del nuovissimo nucleo di Lentia al quale 
non eorrisponde nessun aumento termico nei gruppi dello 
allineamento NW-SF, ma solo un aumento di fumarole tra 
il gruppo VIi e Lentia lungo la slessa pendice del Cono. 

Cinque anni dopo visitano 1" isola il MALLADRA (agosto 
del 19~1) ed il Dz. FIoRE. Nell'ottobre del '~1 sono a Vul- 
cano e vi rimango fino al giugno 1 9 ~ :  durante questa 
mia permanenza ho eseguito aleune misure di temperatura 
con termometri graduati  /iuo a 6000 molto preeisi, ma 
incomodi tanto the mi dovetti limitare alia frattura B. 
Inoltre le mie salite al eratere furono piuttosto rade ira- 
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pegnato corn' ero nei lavori delle I. M. : comunque posso 
dare delle esatte notizie. 

L s  A, come not6 gi~ il DE FIORE nel 1913, ~ una fit- 
tissima fete di ]esioni che interessa entro il cratere sopra 
]a quota  ~50 una striscia di una cinquantina di metri di 
lunghezza per una quindicina di larghezza. L'esalazione 
abbondantissima : il gas emana da t u t t o  il reticolato ma pih 
forti  gett i  sono concentrati  dove l e  fessure si incontrano ; 
la densa nube s 'accomuna con quells della B e secondo il 
vento turbina nel cratere rendendolo spesso impraticabile. 

II gruppo B ha veramente t u t t o  l ' aspet to  di una grande 
f ra t tu ra  che tagli verticalmente l 'orlo craterico. Si t r a t f a  
anche qui di una striscia di terreno percorsa in tu t t i  i sensi 
da esili f ra t ture ,  complessivamente per una lunghezza di 
66 metri di cui 18 formano il ramo interno. Si inizia da 
Sud, entro il cratere, con una larghezza di due metri circa 
che si raddoppia sulPorlo allargandosi sempre pih fino a 
toccarne 8 a 30 metri sot to  l 'or]o, verso settentrione,  dopo 
di che prende a restringersi fino a 4 metri al l 'a l t ro estremo. 
Una caratterist ica di quests  spaccatura ~ quells di avere 
ogmmo dei due bordi, di ponente e di levante, segnati da 
un net to  taglio a labbra ben marcate.  H o  avuto anzi l ' im-  
pressione the si t ra t tasse  di una coppia di f ra t ture  che ha 
finito per interess~tre anche il tcrreno intermedio, f rat ture 
ravvicinate agli estremi ed al lontanate  al eentro:  quelht di 
levante b~ spezzata in corrispondenza a questo punto.  Que- 
s ts  supposizione mi sembra convalidata dalla stessa descri- 
zione che nc f a i l  Dv FloaE i] quale nel 1916 parla di 
un' uniea f ra t tu ra  larga pochi centimetri  siech6 6 da am- 
metterne all 'origine una sola (con ogni probabilith il bordo 
di ponente dove pilt a l ta  ~. la temperatura  del gas) con i 
due rami all' incirca eguali, f r a t tu ra  in seguito allungatasi 
esternamente non solo ma anche ampliatasi con un secondo 
ramo all '  incirca parallelo e discontinuo. Anche qui l 'esa- 
lazione sortiva con forza e si condensava in una bianca 
nube che con quells della A formava un de~lso pennacchio. 

11 gruppo VI 6 il pib periferico sull 'al l ineamento prin- 
cipale della zona craterica : su questo allineamento si t r o -  
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vano a quota 230 due grosse fumarole ad alta temperatura 
sul dirupo che immediatamente sotto il vecchio Piano delle 
Fumarole precipita nella sottostante Forgia Yecchia, dove 
il recinto della preeedente formazione eraterica della Fossa 

rimasto slabbrato. A queste fumarole perb altre ne se- 
guono di molto minore intensith verso ponente ma sempre 
sotto il Piano delle Fumarole seguendo l'orlo superiore del 
cratere avventizio della Forgia Vecchia, che ne ~ contor- 
nato anche verso il basso. La vetrosa colata del 1739 detta 
delle Pierre Cotte segna il iimite della fumarolizzazione dopo 
di che questa riprende con quel gruppo VII the assieme al 
IV segna il secondo e minore allineamento fumarolico della 
Fossa. Su questo gruppo VII c' ~ poco da dire trattandosi 
di fumarole al massimo a 99 o, formato da tre allineamenti 
che crescono di intensit~ ad est verso owest ed anche in 
lunghezza verso il basso; ancora pih in basso a|tre fuma- 
role sono rintracciabili quasi a mantenere una distinta con- 
tinuit~ fino al gruppo di Lentia che come s'~ detto sta 
sul| '  estremo dell'allineamento SE.NW. La foto 1 delia ta r .  
VI mostra con chiarezza sia il VI che il VII gruppo. 

Ne| quadro della tabella 1 sono riportate tu t te  le mi- 
sure termiche eseguite nell' intervallo 1918-1922 : aggiungo 
solo ehe le ultime del settembre 19~2 sono state eseguite 
sulla frattura B dai compianto Prof. ROCCATI il qua|e trovb, 
come eortesemente ebbe a comunicarmi personalmente, uno 
spiccato livellamento termico a 8750-3900. 

Si chiude cosl il primo decennio della ripresa attivit'L 
solfatarica di Vuleano. Riassumendo si h't in partenz~ un 
allineamento fumarolico diametrale della Fossa sulla dire- 
zione N-S termicamente uniforme,.che nel 1916 spezza tale 
uniformit~ con la formazione del nucleo A e della t'rattura 
B nella parte settentrionale dell'allineamento sul quale si 
localizzano anche in seguito le maggiori manifestazioni. I 
due gruppi A e B negli anni successivi mantengono un cre- 
scendo che ~ esclusivamente ternfico per A mentre per B 
c'~ pure un incremento termico ma questo ~ minore e com- 
pensato dall 'ampliamento in hmghezza e larghezza subito 
dMla grande frat tura.  Per il gruppo VI l 'aumento di tern- 
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pera tura  non b eccessivo, ~ perb continuo.  Complessivamente 
i l l 0  ° del 1913 si differenziano in dieci anni su di una se- 
rie di temperature  decrescenti dal cratere  verso la periferia 
clo~ da A (416 o) a B (352 ° ) a VI (140°). A questo com- 
plesso di manifestazioni /~ da aggiungere 1" al lungamento 
verso il basso t an to  del VI che del VII g ruppo  in corri- 
spondenza del vasto ampliamento della zona fumarolica di 
Levante  e della formazione del gruppo di Lent ia .  

Nel gennaio 1923 si inizia la mia seconda permanenza 
a Vulcano dove giunsi con copiosissimo materiale  e con il 
fine esclusivo di compiere s tudi  e ricerche sull '  esalazione. 

Subito ebbi a cons ta ta re  nuove e pih notevoli  varia- 
zioni ed ancora unicamente sulla radiale nord  del no to  al- 
l ineamento nord-sud determinatosi  per uniforme testimo- 
nianza]ocale nel dicembre 1922. La  fig. 9 della t a r .  X (192.~) 
paragonata  con la fig. 6 della t a r .  VIII  (192~) presenta le 
nuove formazioni r ipor tando f ron t a lmen te ' i [  ramo esterno 
della B e la nuova vasta fumarolizzazione dlsegnata  quasi 
ad arco a t torno  a det to ramo accentuandosi  in basso in 
un gruppe t to  di fumarole pith rive una delle quali,  che 
chiamo C, termicamente assai for te  e quasi  sul prolunga-  
mento nord  della B. La  fo to  del '~3 ~ eseguita dalla per,- 
dice in terna del penultimo recinto della Fossa,  gi~ pih volte 
r icordato  ehe con ii recente forma una piccola vallet ta,  sul 
cui fondo si seguono dire t te  verso il gruppo VI le nuove 
fumarole.  

Non ripeto la descrizione dei vecchi gruppi ,  rimasti 
immutat i .  I,e tempera ture  da me misurate sono r ipor ta te  
come le precedenti  nella tabel la  1. Nell 'aprile-maggio ese- 
gul diverse serie di determinazioni  sul ramo di ponente  della 
f r a t tu ra  B :  ncl Maggio t rovai  i seguenti  wdori  segucndo 
la f r a t tu ra  dall 'estremo nord  a quello s u d :  

Es t remo nord ~10 o a 31 metri  4~0 o 
a 1 metro 340 ° a 52 ~ 4~5 ° 
a 3 metri 390 ° a 56 ~ 385 ° 
a 6 ~ 430 ° Es t remo sud 3~5 ° 
a 2 4  ~ 4800 
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I1 nuovo gruppo C prima del 1 9 ~  era rappresenta to  
da alcune poehe fumarole insignificanti in una zona di te r -  
reno per6 di forte  esalazione diffusa. AI 15 febbraio del 1953 
la formazione eonsisteva in una fumarola  C a 214 °, ben 
visibile nella fig. 9 della t a r .  X in basso a sinistra e ehe 
al 7 di giugno si era p o r t a t a  ~t 240 °. La  serie eompleta 
delle misure eseguite alla C ~ raccol ta  hello speechiet to se- 
guente  con 1' indieazione dell '  ineremento medio giornaliero 
corrispondente alia prima determinazione : il deeremento del 
r i tmo ascensionale b palese : 

15 Febbraio 214 ° 7 Aprile 2£8o 0o~7 
~ 0  ~ 2 1 6  ° 0 0 4 0  1 6  ~ 2 3 3 0  0 o 3 ~  

1 Marzo 220 ° 0o40 1 Maggio 234o 0o~6 
19 ,, 2~c2o 0o25 12 ~ 236o 0o25 

2 0  ~ 2 2 4  ° 0 0 3 0  2 6  ,~ 2 3 8 0  0 o ~ 5  

7 Giugno 240 ° 0098 

Nelle altre fumarole dello stesso gruppo le tempera- 
ture oscillano da 99 ° a 104o. Tutte queste nuove forma- 
zioni sono completate da tre lunghe e sottili fratture (a, 
b, c,) da cui esalava pochissimo gas e che irradiando da B 
in corrispondenza della cresta craterica sl allargavano verso 

W lungo lo stesso orlo. 
Esaminando i valori r ipor ta t i  nel quadro  della tabella ] 

e riferendoci al Giugno 1928, a quan to  6. s t a to  de t to  per 
il primo decennio si pub aggiungere c h e l a  A prosegue ncl 
suo lento ma cont inuo incrcmento termlco,  the  la B, fer- 
matasi  per diversi anni a l l ' ine i rca  alia stessa t empera tura  
per svilupparsi maggiormente  in estensione, prende a cre- 
scere di tempera tura ,  mentre  si viene a formare  un nuovo 
gruppo abbastanza vasto la cui fumarola  principale si t rova 
sul prolungamento della direzione di B verso n o r d e  t u t t o  
il nucleo manifesta a sua volta  un preciso or ientamento  
verso il VI anch'esso in sensibile r ipresa termica : ill deft- 
nitiva tltlova accentuazione verso nord e chiara  intrrdipen-  
denza dei diversi nuclei. 
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Le due fumarole principali del gruppo VI possedevano 
al 15,/2 216o e ~09o: al 7 giugno tall temperature erano 
aumeniate di 19o e 16 °. I,'essere tale incremento minore 
di quello avuto dalla C (26 °) ~ in evidente rapporto con 
la maggiore eccantricith del VI ma lo stesso ordine dell'in- 
cremento rivela lo stretto rapporto intercedente tra C e VI, 
the superficialmente si manifesta anche con l'allineamento 
delle molte fumarole che accompagnano la C in direzione 
di V1, seguendo cio~ la direzione della superficie di appog- 
gio dell'attuale eono con quello della formazione preeedente: 

gi~ stato detto che dove tale formazione ~ caneellata dal 
grande slabbramento subito a NW dal vecchio edifizio, 
quella superficie di appoggio affiora ed appaiono le grosse 
fumarole del gruppo VI. 

In pih la fumarolizzazione ad areo, ehe la foto 9 della 
tar .  X mostra con chiarezza, unita con il fascio delle 
deboli lesioni indica come la spinta ha trovato da realiz- 
zarsi con pih tangibili e visibili effetti nel settore B-C-VI 
gih interessato dal.lavorio della preesistente esalazione dif- 
fusa, segno di una latente azione interna c h e s e  prima 
costituiva gi~ un" indicazione del legame di B con VI nel 
19~3 si chiarifica e si precisa tale rapporto come passante 
per C:  cioh ht direttrice di spinta seguendo B porta ad 
urtare eontro il vecchio recinto craterico (C) e lungo la 
corrispondente superficie di contatto con il nuovo Cono, 
trova agevolato il proprio cammino verso 1' esterno. 

Dopo il 19~3 io sono ritornato a Volcano solo ,tel 'L~7. 
Nel 19~4 (ottobre) il DF. FmRF. (8) dh solo nuovi 

wdori per la temperatura della A e B rimaste in persi- 
stente aumento e senz" altre misurazioni si arriva al 1980 
(10) (1~) alia qual data si rivela sia pure seuza eontinuita 
l'allievolirsi dell'a~tivitk funmrolica della Fossa the le mie 
misure del '.q7 ampiamente confermano. L '  Ir~lnb (13) nel 
1930-31 nora come dopo il 19~4, in epoca per6 non pre- 
eisabile, per la A almeno si deve essere verificata una 
diminuzione di temperatura seguita da un incremento, ri- 
vetato nel 19-g3 dalle misure di BIZRNAOER e DESSAtr (10). 
Nel 1937 (13) la temperatura pih alta delia zona 6 stata 
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di 170o e l' ho t r ova t a  all '  es tremo sud della B che mi 
diede in altri punt i  i seguenti  valori  mantenendo per il 
r imanente  della f r a t t u r a  100o-99o: 

estremo sud 170 ° 
a 9 metri  188 ° 
a ~ ,~ 140 ° 
a ~6 , 1~0 ° 
a 8 0  ~ 105 ° 
estremo nord 105 ° 

Alia stessa data nelle fumarole del gruppo C trovai 
99o-98 ° ed in quelle pih importanti del VI ritengo chela 

temperatura fosse dello stesso ordine giacch~ l' esalazione 
era egualmente molto calma ed aveva perduto quel cupo 

rumore che ne era stata una caratteristica in addletro. 
Ritornando invece sull'orlo craterico e risalendo dalla 

B verso est dopo una cinquantina di metri si segue per 

altri trenta una larga zona di fumarole (d) situate alquanto 
pih in basso sulle pendici crateriche interne; a 150 metri 

dalla B l' orlo craterico ~ tutto tagliuzzato per 20 mt. da 
un reticolo (e) di sottili fratture in una direzione radiale 
che si prohmga di qualche metro dentro e fuori il cratere. 

Pih oltre (una diecina di metri) a ] t ra  iesione (f) lunga 8~ 
met ri giacente sull '  orlo in teramente  e del tu t t i )  simile alle 
lesioni a, b, c del '~$ ma diret te  in senso opposto dalla 
B cio~ verso owest,  e comple tamente  caneellate nel '37. 
Ovunque 1' esalazione tocca al m:~ssimo i 99 ° ed ~ ap- 

pena solfidrica. 
]~ interessante segnalare , lcuni  dat i  raccol t i  a Vulcano 

nel 1938 dal Pr incipe GxsoRl CoN'rl (14) il quale sulla 
f r a t t u r a  radiale t rova  una t empera tu ra  di 140o ed in cor- 
r ispondenza un" esalazione solfidrica (1,04 % di H2$) con 
appena tracee di anidride solforosa e di acido cloridrico. 
Questi  r isultat i  confermano l '  andamen to  di un costantc 
progressivo decremento dell" at t ivi t~ locale. 

Certo,  ~ spiacevole no t a t e  come dopo il "~24 l' a t ten-  
zione degli studiosi si sia a lquanto  d is to l ta  da Vuleano 
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da rarefare i valori termici conosciuti dell' esalazione per 
quest' ultimo periodo nel quale si segue con incertezza 
l' andamento del fenomeno fumarolico le cui stesse oscil- 
lazioni racchiudevano un evidente fattore di interesse in 
previsione dei probabili sviluppi futuri dell' attivit~ locale. 

intanto palese cbe nel 19~4 perdurano almeno in 
A e B delle ulte temperature e se pure queste hanno su- 
bito un ulteriore incremento, tale fase non pub avere avuto 
una lunga durata n~ i massimi si devono essere spinti 
troppo oltre i valori misurati nel '~4, giacch~ a quest'e- 
poea giA ]e grosse fumarole del gruppo VI (le pih eccen- 
triche) segnano una diminuzione ed in seguito saranno le 
prime (1980).a scendere anche sotto i .100 ° che nel '87 
rappresentano il massimo dello stesso gruppo A, solo la 
B riuscendo a mantenere una temperatura pih alta (170o). 

da notare che que'sto abbassamento di temperatura del- 
l' esalazione non ha cancellato i segni della distribuzione 
fumarolica raggiunta durante la fase di massimo sviluppo. 

Nella fase ultima dell' afllevolirsi dell" attivitk fuma- 
rolica di Vulcano ~ da rilevare tut tavia  l' accenno di rlpresa 
che la A presenta nel 1981 al qual tentativo sono da 
collegarsi le diverse, rade e non eccessivamente (per ora) 
importanti formazioni fumaroliche che ho descritto poco 
sopra per il 1987 a levante di B. divenuto il principale 
gruppo fumarolico della Fossa. 

Aspetti dell' attlvlt~t solfatarica 

Nel suo complesso l' attivitk solfatarica di Vulcano 

sembra avere avuto dal ]9]8 ad oggi (]938) un andamento 

caratterizzato per oltre un decennio da una decisa marcia 

verso un massimo termico sulla radiale craterica norde da 

un successivo decremento non perb altrettanto decisivo 

giacch~ framezzato da una ripresa termica, seguita quindi 

da un nuovo declinare, con accenni di ulteriori amplifica- 

zioni della fumarolizzazione in alcune nuove marcate lesioni. 

Non ~ percib da ritenere senz' altro definitivo l' attuale 

affievolirsi dell' attivitk solfatarica, tanto pih che nessuu 
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segno dell' ampia filmarolizzazione raggiunta nel '22 ;~ ri- 
masta cancellato. 

Questo andamento ~ stato abbastanza ben studiato 
con qualche dettaglio da DE FIORF., M^I.L^Da^, PLATANI^ 
e da me nel periodo 1915-]9~4 delia fase ascensionale con 
la quale si sono venuti a superare i 600o in una esalazione 
ch' io ho ritrovato essere nettamente solfidrieo-solforosa. 

Gli speeehi delle tabelle 7 e 8 presentano alcune delle 
analisi da me eondotte alle fumarole ed eseguite applieando, 
con una apposita appareechiatura ed opportune sostanze, 
un metodo di assorbimento immediato per 1" idrogeno sol- 
forato e per l 'anidride solforosa, riserbando al laboratorio 
1' analisi del residuo gassoso e delle soluzioni assorbenti. 
Mi ~ stato eosl possibile dosare quei due gas, the diversa- 
mente raeeolti reagiseono reeiprocamente laseiando, nel caso 
nostro, un residuo di anidride solforosa. 

Si ~ confermata l'assenza dell'ossigeno come gih aveva 
messo ben in ehiaro il DE FIOEE e si ~ mostrato con evi- 
denza di cifre una forte coesistenza di due gas (SO., ed 
HzS) che ~ ben raro trovare assoeiati nelle gih rare ed 
attendibili analisi di gas vuleaniei. Debolissimo ~. il eonte- 
nuto in acido eloridrico. 

Nel 19B7 (1B) ho ripetuto alcune analisi (v. tabella 9) 
raeeogliendo valori in armonia all'aftlevolimento dell' atti- 
vith solfatariea locale pur conservando l'esalazione il tipieo 
earattere idro-solfidrico-sol foroso-earbonico. 

Un altro punto the ~ stato ben preeisato e sul quale 
si ritornerh pih avanti, ~ il forte contenuto acqueo della 
esalazione anche ad alta lemperatura. Nel ]9~B ho raccolto 
per litro di gas anidro alla B ed alia C da ~ a B8 gr. 
di aequa. 

Anehe la radioattivith dei gas fumaroliei ~ stata stu- 
diata con i seguenti risultati : 

Fumarola B 480 ° = Unith Maehe ~ , 4 5  
,, C ~87 ° == ~ , ,  ~1,64 

Le proprieth radioattive dei gas sono dovute anche 
in questa zona esclusivamente ad emanazione di radio. 
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Le emissionl di zoifo Iiquido 

Per eompletare il quadro della fenomenologia verifi- 
eatasi a Vulcano mi resta solo da parlare di un interes- 
sante e raro fenomeno ripetutosi  alla Fossa t ra  fl 1918 e 
il 19~2 e dovuto alle emissioni di zolfo liquido ehe in nu- 
meto di quat t ro  a diverso intervallo fornirono complessi- 
vamente oltre 800 quintali  di purissimo prodot to  e sempre 
dalla parte alta del eono t ra  le fumarole del gruppo VI 
cio$ nella parte esterna rivolta a nord della zona erateriea. 
Quivi gi• hel l 'es ta te  del 1916 il DE FioRr. aveva raecolto 
una s ta la t t i te  eompat ta  di zolfo purissimo. Nel 1918 nella 
stessa loealith si verifieb in poehi giorni la fuoriuseita di 
circa 40 tonn.  di zolfo e di questa riferisee il MoRI (5). 

Al t ra  replica del fenomeno ebbe inizio nella not te  t ra  
il 20 ed il 21 settembre del 1922 (7):  no ta  il Rocca'rl 
come la tempel'atura dello zolfo fosse di 98 ° mentre il 
vapor aequeo sovrastante e ehe si sprigionava eontempo- 
raneamente allo zolfo era a 104 ° : in un mese fluirono circa 
10 tonn.  di zolfo appena leggermente selenioso, eontempo- 
raneamente flniva pure zolfo ma in poea quant i th  da una 
eavith nell '  interno del eratere sulla parete set tentr ionale 
ma ehe non fu raeeolto per la sua poehezza e per la diffi- 
eolth a ragglungerlo. 

La  s ta lat t i te  t rovata  nel 1918 dal DE FloaF, ~ eerta- 
mente il residuo di una prima effusione, il eui searso 
prodotto fu probabilmente utilizzato dagli isolani. 

La quar ta  ed ultima emissione si ebbe il 26 maggio 1923 
e diede una produzione di circa 80 tonn.  di zolfo. Nella 
ma t t ina ta  di q u d  giorno mi trovavo t ra  le fumarole era- 
teriehe oeeupato nell 'analisi dei gas quando alle 10.80 udii 
un breve e eupo rumore. Poeo prima aveva eontrollato le 
prineipali temperature,  ehe rieontrollate non mostrarono 
nulla di eeeezionale. Solo pih t a r d i ,  verso mezzogiorno, 
diseendendo dalla Fossa,  notai  nella solita al ta  zona nord, 
una larga ehiazza gialla la eui formazione, come seppi poeo 
dopo, era s ta ta  preeeduta da un ruzzolare di pietre lungo 
la ripida parete preeipitante per una einquant ina di metri 
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quasi a pieeo sulla Forgia Veechia : al tonfo di alcuna pih 
grossa era da riferire il rumore da me udito. 

Nel pomeriggio e nei giorni suecessivi visitai la loca- 
lit~ dove 1' eli~usione si eompiva. Lo zolfo sgorgava in un 
esile getto di materiale rossiccio fuso, tanto sottile da non 
riuseire possibile di misurare la temperatura. Dalla spae- 
eatura orizzontale della roccia larga poeo pih di un metro, 
al ta e profonda la met~ erano eontemporaneamente emessi 
vapor aequeo a 99 ° con anidride earbonica e minime tracce 
di eomposti solforati. Quando 1o stesso 26 maggio verso 
le due pomeridiane risalii alia Fossa trovai che l"ampia 
distesa di zolfo si stendeva sotto la bocca di emissione 
per 4-5 mq. : ed era possibile valutare a 1000-1500 Kg. 1o 
zolfo venuto a giorno e ehe tuttavia non poteva essersi 
depositato per Io sgorgare di un sottile filo di zolfo, quale 
io eonstatavo, la cui portata  si aggirava sui 40-50 litri ora. 
Penso perei6 ehe agli inizi sia in una sola volta traboecato 
lo zolfo aceumulatosi nella cavit~ per il cedimento della 
parete che lo tratteneva, formata di frammenti pietrosi 
appena cementati da altro zolfo, con il eonseguente ruz- 
zolare delle pierre notato dal basso. Dallo zolfo non si 
sviluppava nessuna bolla di gas e l'emissione tranquillissima 
era accompagnata da poco gas ,  da poco vapor acqueo 
neppure a 100o. Non 6 il caso di mettere in gioeo delle 
manifestazioni di energia eruttiva direttamente eollegate 
con il condotto centrale quasi che si trattasse senz' altro 
di solfo originario segregato dal magma. Per me l'origine 
di questo solfo ~ secondaria e sono eonvinto che essa sia 
da collegarsi alia eontemporanea presenza nell' esalazione 
della Fossa dell'anidride solforosa e dell' idrogeno solforato, 
che, sfuggendo nelle eavit/~ e nei meandri della roceia ca- 
vernosa, vi eircolano pih lentamente, si ratfreddano e si 
riducono reeiproeamente con conseguente formazione di 
solfo, il quale va accumulandosi negli interstizi liberi del 
terreno. La rifusione poi e la fuoriuseita di questo solfo 
fenomeno legato al caratteristico svolgimento dell 'attivit~ 
fumarolica locale. 

Dal punto di vista esclusivamente termico un vulcano 
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va eonsiderato (BRu~ A . -  Recherche.9 .¢ur l '  e z a l a t i o n  

v o l c a n i q u e  ~ Gen~ve 1908) come una serie di superfiei iso- 
geotermiehe la cui temperatura 6 mantenuta dalla conduei- 
bilith termien delle rocce e dai gas the circolano dove 
facile ad essi insinuarsi per fratture o per la natura fram- 
mentaria del terreno. Queste superfiei isogeotermiche curve, 
si seguono cceentrieamente al centro di massima temperatura 
con valori decrescenti : vi sar~ perci6 una superficie isogeo- 
terma ehe diremo Fs eorrispondente alia temperattira di 
fusione dello zolfo: 1o zolfo formatosi ed accumulatos{ 
esternamente alia Fs si nlan~errk solido e tale resterebbe 
se 1' isogeoterma in questione non subisse degli spostamenti 
centrifughi; in tal easo 1o zolfo rifonde, cola attraverso 
gli anfratt i  della roeeia stessa e pu6 aft]orate all'esterno. 

Effettivamente a Vuleano il singolare fenomeno delle 
effusioni di solfo si ~ verifieato helle eircostanze volute dalle 
preeedenti considerazioni. L '  ampia trattazione fa t ta  sullo 
sviluppo della manifestazione fumaroIica, deve oramai aver 
reso familiari i suoi punti piia salienti : decrescenza termiea 
dal centro (A) verso la periferia (VI) e crescendo termico 
sulla stessa radiale per oltre un deeennio dopo il I913, 
fino cio~ alia fase diseendente. 

Ora tut te le effusioni di solfo risalgono a quel deeennio 
e perci6 sono legate al corrispondente crescendo dei feno- 
meni fumarolici. Tale rapporto pu6 ancora essere reso 
evidente nei suoi particolari riassumendo la tabella ], per 
quanto ci riguarda, helle seguenti proposizioni : 

1o -- 1917-]918 Allungamento verso nord ed al- 
largamento di B dopo un 
generale fortissimo incre- 
mento termieo. 

1918 marzo Sgorgano 40 tonn. di solfo. 
2 o - - I 9 2 2  settembre Sgorgano 10 tonn. di solfo. 

I922 dieembre S i  formano le fumarole del 
gruppo C dopo un prece- 
dente generale fortissimo 
aumento termieo. 

1928 maggio Sgorgano 80 tonn. di solfo. 
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Mi limito aUe tre manifestazioni pie note : la prima 
]egata all 'ampliamento di B e d  alia prima fase dell' incre- 

mento termico, le altre due rientrano nel ciclo che portb 
alia formazione del gruppo C nella fase successive : 1' ine- 
vitabile conseguente a~lontanamento centrifugo di superfici  
isogeotermiche ~ dunque causa ultima delle ~c f o n t a n e  di 
solfo J come elegantemente chiama il ROCCATI queste non 
comuni manifestazioni, strettamente e solamente legate 
nell'origine alle caratteristiche chimiche dei gas ed a quelle 
dell'attivit~ solfatarica di Vulcano. 

I V . -  Alcune osservazioni  sulle c a r a t t e r i s t i c h e  
dell' esalazione del l ' i so la  di V u l c a n o  

Della c lassif lcazione deile fumarole  e del l 'origlne di alcunI 
dei gas del i 'esalazione 

Le manifestazioni dell 'att ivitg endogena di Vuleano 
sono state notate fin dall 'antichitg : le notizie perb si vanno 
ampliando e facendosi sempre pih numerose con il sec. XVII: 
fanno da allora epoca il viaggio del DE Luc (1757), di Do- 
LOMIEU (1787), deUo SPALLANZANI (]788). Nel sec. XIX  Vul- 
cano diviene oggetto di rieerche pih scientifiche tra le quali 
emergono quelle di Charles SAIST-CLAIRE- DEVILL~g e di 
FouQufi: costoro studiando tut te  le principali manifesta- 
zioni vulcaniehe d' Italia visitarono 1' isola rispettivamente 
nel 1855-56 e nel 1865 interessandosi delle caratteristiche 
di eomposizione dei gas fumaroliei; questi studi, com'~ 
noto, contribuirono all'enunciazione di alcuni principi oltre 
i quali poi le nostre conoscenze sulla chimica dei gas vul- 
canici non hanno progredito eccessivamente. 

All 'epoca della visita di S. C. DEVILLE la distribu- 
zione fumarolica dell' isola era formate da alcune manife- 
stazioni comprese nelle a t tua l i :  la principale consisteva i~L 
un aggruppamento di fumarole sulla parete nord dell' in- 
terno del cratere, la eui temperature doveva essere supe- 
riore ai 3~7 °, poich6 il piombo vi restava fuso ; ci troviamo 
percib nello stesso settore craterico nel quale oggi si ri- 
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scontrano due notevoli gruppi furnarolici (A e B) che, se 
non un ' iden t i ca  forrna, r ipetono perb sostanzia]rnente il 
fenomeno in condizioni di spiccate analogia. Allontanandosi  
de quests  zone in direzione nord il DEVlLLZ incontrava 
esternamente al cratere, el cosidetto ct Piano de]le Fuma- 
role ~ in localith Porte]la, una serie di centri esalanti  a 94 ° 
net temente  identiflcabili con le fumarole del gruppo VI ;  
infine ancora pih a nord presso i] mare t rovava ]e fuma- 
role dell' ~ Acque Bollente ~ a 94o e 200 metri pih oltre ]e 
ultime manifestazioni a 25 °, le une e ]e altre ancor oggi 
presenti : in altri termini si ripete palesernente l 'allinearnento 
Fossa-Faraglioni  cio~. N-S. 

I1 DEVlLLE analizzb i gas sul posto:  nella tabelle 2 
sono raccolti i dati delle prineipali analisi che il DE FlosE (2) 
ha molto discusse t an to  de t rovarne aleune del t u t t o  ed 
altre solo lirnitetamente accettabili ,  sia per la rnancanza di 
anidride carbonica ~ t rovata  eostantemente da  altri nelle 
identiche condizioni a (in (2) a pag. 203) sia per i forti  re- 
sidui in azoto dovuti ad ossidazioni postcaptazione. I1 DE- 
VILLIg coUega i dati raccolti a Vulcano con i diversi ordini 
di eselezione riscontrati  a] Vesuvio ed a l l 'E tna  deducendo 
che una classifieazione delle fumarole pub farsi distribuen- 
dogie i vari tipi in sei grvppi,  non sempre t u t t i  riseontra- 
bill, ciascuno dei quali in funzione di una temperature  de- 
terminata  ~ caratterizzato da prodott i  di esclusiva perti- 
nenza. Secondo questo criterio Panidride carbonica ~ deve 
comparire solo a basse temperature,  dalle quali procedendo 
verso ]e pih alte, questo gas ~ sosti tuito dell" idrogeno sol- 
forato,  cui successivarnente subentra Panidride soiforosa : 

quanto  si dimostrerebbe con ]a tabella 2 se i dati rac- 
colti non dessero luogo a incertezze. 

Le stesse fumarole furono analizzate da FouQuff. hove 
anni pih tardi  con r isul tat i  ( teb.  3-4) che non sono una 
complete eonferrna dei precedenti,  poich~ a]te alte tempe- 
rature si ritrovano gas che divengono esclusivi di fumarole 
a temperatura  pih bassa. II DE FIoR~" fa giustamente os- 
scrvare come le analisi di FotlQUE siano migliori di quelle 
di DEV1LLE e come per il minor tenore in ezoto rappresen: 
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tino un progresso : si rilevano perb alcuni dati dubbi tra i 
quali notevo]e queI]o per ]a prima delJe due fumarole a £50 ° 
con anidride solforosa, in cui vien dato in un primo tempo 
CO,., ---- ~, valore successivamente sdoppiato in HoS ~-- ] 0 e 
COz -~ I~.. Tale incertezza e le difllcolt~ che si sono sempre 
avute ad ammettere l'esistenza dell' idrogeno solforato ac- 
canto a quella dell'anidride solforosa, fecero porre in di- 
menticanza le analisi con i dati riferiti a questi due ~om- 
ponenti. ]l CLARK~ ad es. nei suoi c, The data of geoche- 
mistry ~ accetta la forma COs~ della prima analisi e 
trascura la seconda, sicch~ in questa moderna e tanto in- 
teressante pubblicazione non ~ possibile trovare uu esempio 
di esalazione con H2S ed SOs associati. 

In accordo con ]e proprie esperienze i] FouQ~ stabil| 
una nuova classificazione modificando il concerto base della 
classificazione di DZVILL~. nel senso che le sostanze carat- 
teristiche di ogni gruppo (il FouQu~ ne fece quattro)sono 
tall in quanto mancano nei gruppi inferiori. 

Dopo queste anaIisi si hanno alcune ricerche di scarsa 
importanza compiuta da Cossa (1887) e da SILVZSTnl (1888): 
bisogna arrivare al 1916-19~I per trovare con le analisi 
D~ FIORE del materiale interessante. 

Le analisi di DE FxoRz rivelano una cura meticolosa 
nel tentativo riuscitissimo di eliminare costantemente la si- 
multanea captazione nei tubi di aria atmosferica con i gas 
fumarolici ; ma pur essendo condotte sotto questo punto 
di vista con rigoroso metodo, devo per le ragioni che dirb 
pih avanti fare le mie riserve sui dati analitici dei gas della 
frattura B e del gruppo VI. Le analisi furono eseguite nel 
1916 e nel 19~], ma solo quest.e ultime riporto (v. tab. 5), 
perch~ pih complete e pih vicine .cronologicamente alle mie 
del 19~$. 

Nel complesso il DE FIozz trova la S02 sopra i 100% 
sostituita sotto tale temperatura dall'H2S il quale poi scorn- 
pare molto presto., rimanendo l'esalazione a pih basse tem- 
perature formata da gas carbonico gib. presente in tutte le 
forme anche pih calde dell'esalazione. Queste analisi sono 
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perci6 in accordo con la legge di DEVILLE per i gas solfo- 
rati, ma ne]l'assieme ammettono pure la ]egge di Fov~u~. 

Pih ristretti sono i dati analitici che il DE Fioaz ri- 
porta per la zona dei Faraglioni, raccolti analizzando esclu- 
sivamente le fumarole lungo la spiaggia dell 'Acqua Calda 
e trascurando quelle pih importanti e pih rieche in idro- 
geno solforato dei nuclei interni. 

Le mie analisi risalgorio al 19~8 e sono raccolte helle 
tabe]le 8 e 9, delle quali ]a prima corrisponde all'allinea- 
mento radiale nord del cratere della Fossa fino ai Fara- 
glioni di Levante, la seconda a quell 'altro minore, allun- 
gato secondo la radiale di NW dalle fumarole del gruppo 
VII a quelle di I,entia. Sono cosl collegate tu t te  e tre le 
zone fumaroliche di Vu]cano con l 'aggiunta di alcune fu- 
marole sparse sulle pendici del cono tra la Fossa e gli ag- 
gruppamenti esterni ed estremi. Non mi trat tengo sull'ar- 
gomento inerente al modo di condurre il prelievo e le 
analisi dei gas do.vendone discutere piuttosto a lungo: per 
mantenermi pih vicino all 'oggetto del presente studio dovr6 
trattarne a parte e qui limitarmi solo a ricordare che per 
le emissioni solfidrico-carboniche e carboniche ho seguito i 
comuni metodi di captazione per aspirazione di gas essic- 
cati in tubi di.raccolta immediatamente analizzati in posto, 
avendo provveduto a portare con me una completa idonea 
attrezzatura; per le miscele solfidrico-solforose-carboniche, 
ho invece utiHzzato metodi di assorbimento immediato per 
i gas solforosi, utilizzando un'apparecchiatura speciale ed 
opportuni reattivi. 

Tra  i dati presentati dal Dz Fruits ed i miei per la 
Zona Craterica si rivela concordanza esclusivamente helle 
percentuali di azoto, concordauza qualitativa vi ~ per l'aui- 
dride solforosa ed il gas carbonico, ma fortissimo ~ invece 
il divario per la notevole percentuale da me data in idro.- 
geno solforato completamente assente nelle analisi del 
Dz FIoRE, il quale pure a proposito de]le fumarole del 
gruppo VI gih nel 19]6 ebbe a dire : ~( le fumarole emet- 
tono SO., dominante, H..,O abbondante,  COz notevole, H,,S 
presente ~ (in (~) a pag. ~7~). 
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Io sono convinto the h analisi del Dz FIoRz conten- 
gono solamente l'anidride solforosa residua alia reazione di 
reciproca riduzione tra  i due gas solforati avvenuta nei col- 
lettori (molto lunghi) e nei tubi di raccolta non essendo i 
gas anidrl. A prova di ci6 vi ~ qualche cosa di pih del 
semplice fat to dell'aver constatato personalmente nelle fu- 
marole della Fossa fin dal 1 9 ~  i due gas solforati : resta 
infatti  la possibilitk di portare una correzione ai dati del 
DE FIORE per cui alcuni divengono abbastanza nettamente 
confrontabili con i miei. II criterio per cui tale correzione 

possibile deriva dull'aver trovato contenuti in idrogeno 
solforato ed anidride solforosa ancora a 104 ° tanto vicini da 
lasciar pensare che le due percentuali possauo essere in ori- 
gine eguali e c h e l a  lieve divergenza se non preesiste sia 
solo causata da un forse inevitabile inizio della nota rea- 
zione compiutasi invece iutegralmente negli appareechi 
DE F1oaz. Questo supposto ~c egual valore :~ 6 calcolabile 
in base all'equazione 

2H.,S + SO~ = 3S .+ 2H20 

poich6 la sempliee differenza tra i valori sperimentali d~ il 
volume di anidride solforosa distrutta ed il doppio di que- 
sta cifra quello dell 'idrogeno ~olforato ehe ha reaglto:  
sommando queste due eifre ai corrispondenti valori speri- 
mentali si ottiene una identica .cifra che rappresenterebbe 
quello che si pub ehiamare il ~ valore di eguaglianza ,~ delle. 
percen*uali dei du e gas nella miscela esalante: naturalmente 
per poter considerare questo valore come una. nuova per- 
centuaIe 6 d'  uopo apportare ad esso un'evidente correzione. 

Oltre ai dati raceolti nella tabel[a 8, posso presentare 
le seguenti analisi : 

to SO.., % H_~S ~/o Valore di % 
eguaglianza corretto 

sulla fr:tttura B:  

480 ° 21,~0 ~0,00 2~,40 21,6 
420o 19,10 18,20 20,00 19,5 
390o 19,50 18,60 20,40 19,8 
210o ]9,20 17,50 18,90 18,5 
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ed in una vicina fumarola a 104o: 

104 ° 18,£0 17,00 19,40 16,4 

e nel gruppo VI :  

~17 ° 15,40 13,40 17,40 16,4 

Questi dati mostrano una discreta costanza di compo- 
sizione su una scala abbastanza ampia di temperature sicch~ 
non posso spiegarmi perch~ il DE Fiord. trovi sulla sola fiat-  
tura B una percentuale di SO-,. del 75,~ accanto ad altre 
del ~0-16-15 (v. tab. 5) ; ora tenendo in considerazione solo 
questi ultimi tre valori laih concordanti,  supponendo che 
l' idrogeno solforato sia andato completamente distrutto 
helle operazioni di raccolta e che netl'esalazione SO-, ed H.,S 
fossero in pereentuali identiche, ho calcolato i valori di 
eguaglianza, che riportati in percentuale neIIa miscela to- 
tale del gas diventano in corrispondenza ~5-~0, 9-~0, 5 con 
una media di ~ , 1 3  contro quella di 19,8 ricavabile dalle 
mie quattro analisi della frat tura B soprariportate. Tra i 
dati corretti del DF. Fioa~ ed i miei viene quindi ad es- 
serci un discreto accordo che conferma le supposizioni avan- 
zate. Certo che devo escludere il valore della prima analisi 
(75,~), sia per l'aecordo che gli altri tre dati possono rag- 
giungere con i miei, sia perch~ le mie analisi mostrano in un 
intervallo termico di ~70 ° c0mposizioni gassose molto vicine. 

Nel gruppo fumarolico VI il DE FIORE dh assenza di 
H,,S ed un contenuto in SOo. del 1~ % che ci porta, cor- 
retto, ad un valore di eguaglianza di 17,6 contro 18,~ ri- 
sultante dalle mie analisi. 

Tra le mie analisi (come tra quelle del D~ FIORE) man- 
cano dati riferibili ai gas "emessi dalla frat tura A (555 °) 
che per essere tu t ta  interna al cratere creava serl ostacoli 
ad un traquillo lavoro per la massa dei gas turbinanti e 
frequentemente avvolgenti Poperatore. Tut tavia  la vlcinanza 
di composizione dei gas di B con quella di gas a pih basse 
temperature lascia pensare anche per i gas di A una com- 
posizione press' a poco identica, non essendo in definitiva 
la A molto termicamente distante dalla B. 
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Nel complesso percib posso ritenere le mie analisi come 
le pih complete e del tutto rispondenti alla esalazione gas- 
sosa delle fumarole di Vulcano. Anche la zona dei Fara- 
glion~ di Levante ~ rappresentata in tutti i suoi nuclei, che, 
come ~ stato detto a suo tempo, si seguono in prolunga- 
mento sulla solita radiale nord della Fossa. 

La composizione dunque dei gas emessi lungo i due 
allineamenti fumarolici principal,.', esposta helle tabelle 8 e 
9, ~ ben espressa ed ~ conferma dell' idea del FouQu~-per 
il quale la classificazione delle fumarole va. fa t ta  in base 
al concerto che le sostanze caratteristiche di ciascun gruppo, 
in un elenco a valori termici decrescenti, sono tali in quanto 
maneano nei gruppi inferiori. Questo principio perb non 
permette di dedurre la possibilith di fissare dei limiti ter- 
mici inferi0ri di esistenza dei vari componenti :  ad es. a 
100 o si hanno fumarole eselusivamente carboniche (Lentia), 
fumarole solfidrico-carboniche ricchissime (gruppo C) e po- 
verissime (gruppo VII) di composti solforati;  ed ancora a 
104o si ha una composizione di gas quasi identica a quella 
riscontrata a 4.800. II principio di Fo0Qt,~. si limita dunque 
ad uzla.interpretazione qualitativa. 

Le analisi dei gas raccolti alia Fossa mostrano indi- 
scutibilmente come possono coesistere for t iquant i ta t iv i  di 
idrogeno solforato e di anidride solforosa ancora a 104 °. 
II MERCAt.LI (1910) interpretando l'opinione dei vulcanologi 
del tempo i quail molto dipendevano dalle prime idee svi- 
luppatesi nel secolo passato e non corrette successivamente, 
non ammette cbe quei due gas possano coesistere in forti 
quantitativi ma fa derivare il primo dall' ossidazione del 
secondo in virth dell 'aria peaetrante nell' interno della mon- 
tagna vulcanica : la reazione sarebbe agevolata dall' alta 
temperatura e dall'azione catalittica delle rocce porose, 
trovando cos| una spiegazione la presenza nei gas.fumarolici 
di aria disossigenata. .IL' idrogeno solforato a sua volta 
sarebbe originato dall'azione riducente dell' idrogeno o dalla 
azlone scomponente, del vapor acqueo sopra i solfuri ane- 
tallici. 
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Pih recentemente l 'argomento 6 stato ripreso dal Dz 
FroZE (2), che avvicinando ai gas solfidrico e solforoso pure 
Io solfo, accogliendo tra le sue anche Ie idee del B~ux (op. 
citata) pensa che l'ossigeno disponibile nel magma si di- 
stribuisca tra carbonio e solfo, quest' ultimo a sua volta 
derivato dal protoclorururo di solfo, dal BRu• estratto 
helle lave rifuse. Il De FIoRF. rileva ancora come al Kilauea 
l'esalazione a 1200 ° contenga ancora dell'idrogeno solforato: 
cib in unione alia constat~/zione nell'esalazione raccolta nel 
vuoto (PONTE, Etna 1906) dell 'esistenza contemporanea 
dell 'anidride so]forosa e dell' idrogeno solforato,  lascia 
ammettere ehe i due gas possano coesistere helle condizioni 
magmatiche. 

E cib ~ quanto le mie analisi eseguite a Vulcano danno 
ragione maggiormente di pensare: ritengo anzi che esse 
aiutino a farci aecettare 1' idea dell'esistenza deI protoclo- 
ruro di solfo nel magma; secondo me i due gas derivano 
da una reazione tra protocloruro di solfo e vapor acqueo 
per effetto di una variazione dell' equilibrlo fisico-chimico 
interno nel magma o dell'esalazlone sovrastante al magma. 
Che questo vapor acqueo sia commisto nel magma o sia 
di origine extramagmatica 6 questione che per ora non 
interessa giacch6 mi basta l 'aver constatato che a Vulcano 
questo vapor acqueo non manca ed ~ presente in forti 
quantitk (96-98 % in volume) : la reazione sarebbe allora 
la seguente : 

S..,CI-~ + ~H.,O = H.,S ~-- SO-, + 2HCI 

e spiegherebbe la formazione dei due composti solforati i 
quali potranno benissimo coesistere fino ache  non verranno 
a trovarsi in presenza di H,,O in fase liquida : cib b stato 
dimostrato da BAKZR (Chem. News. 1909, vol. 99, pag. 1~6 
e ]911, vol. 103, pag. 173). Ma quello che b al tret tanto 
importante ~ la formazione di eguali volumi di H2S e di 
SO~ come b stato appunto riscontrato da me a Vulcano 
ed all' Etna dal PoN'rz (Ricerche ~ull'esalazione dell'Etna. 



* 1 5 2  * 

Atti  della classe di Scienze della R. Acc. dei Lincei, 1914), 
il quale t rova :  

SO., 1,~ % a,8 % 
H~S 1,6 tr.  

La reazione implica una evidente forte produzione di 
acido eloridrico, sostanza che le mie analisi danno appena 
scarsamente presente; poichb perb helle fasi di parossismo 
eruttivo l'aeido cloridrieo ed i cloruri alcalini abbondano, 

possibile ammettere un assorbimento nel magma dell'a- 
eido formatosi nella precedente fase di esalazione. Tut to  
ci6 b ancora chiaramente ipotetico mancando maggior copia 
di fatti  constatati  e conferme : tut tavia  1' ipotesi ~. atten- 
dibile pih che non lo sis 1' idea dell'ossidazione dell' idro- 
geno solforato ad anidride solforosa, giacchb in realtk l 'azoto 
e l 'aria disossigenata t rovata  in passato nei gas era sem- 
plicemente dovuta al pessimo sistema di eaptazione, per cui 
si raccoglieva aria atmosferica, che suecessivamente andava 
a distruggere i gas ossidabili : tanto a me che al Ds FioRd, 
come ed altri (Fou~ufi. nel 186,5 e D~ LvcA nel 1871 a Poz- 
zuoli, Buss~N in Islanda) b stato possibile raccogliere gas 
del tut to privi dl ossigeno e poveri assai di azoto. 

La coesistenza alle alte temperature deIl'idrogeno sol- 
forato e dell' anidride solforosa lascerebbe supporre che 
allontanandosi dal centro di maggiore attivitk fumarolica 
verso temperature pih solitamente di 100% si dovrebbe ar- 
rivare a fumarole esclusivamente solforose : in realt~ si os- 
serva esattamente il contrario ; gi~ nella zona craterica si 
assiste al passaggio da fumarole altamente e pressochb 
egualmente solfidrico-solforoso a fumarole con eccesso di 
idrogeno solforato (fumarole 98o-99o del gruppo C, v. tab. 7) 
quindi a solo idrogeno solforato (gruppo VII, v. tab. 8), 
fenomeno quest 'ul t imo che ha la sua pitt vasta importanza 
e diffusione neUe fumarole della zona dei Faraglioni di Le- 
vante dove dei gas solforati b esclusivamente presente il 
solildrico. 

II DF FIoR~ che, come si b detto,  si b molto interes- 
sato dell'origine dei gas vulcaniei, pensa che 1' idrogeno 
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solforato delle fumarole situate lungo la spiaggia del Porto 
di Levante sin dovuto a reazione dell' acqua marina sul- 
l 'anidride solforosa. L" ipotesi troppo limitata alle partico- 
lari condizioni di una sola zona mi sembra sempre del tu t to  
gratuita ; del resto lascia perplesso 1o stesso autore, il quale 
aggiunge non potersi c~ negare un' ignota reazione interna ~; 
e su questo punto ei si pub trovar ben d'accordo, spiaeenti 
solo che le nostre conoscenze sul chimismo dell'esalazione 
vulcanica siano tante limitate da non permetterci alcun pro- 
ficuo approfondimento della questione. 

Su di un altro fatto egualmente constatato sul terreno 
si pub invece arrit'are ad una interpretazione soddisfacente. 
Nella zona centrale pih strettamente collegata al centro di 
attivit~ si osserva un decremento parallelo nel contenuto 
in gas solfidrico e solforoso, tanto the le corrispondenti 
percentuali si portano a valori assai bassi come in due fu- 
marole a 100o del gruppo VII (tab. 8):  questo fenomeno 
che si palesa in armonia ad una pih eccentriea posizione 
delle fumarole in questione si manifesta nel tempo nelle 
stesse fumarole della frat tura B: in questa infatt i  nel 19~2 
si sono trovati alti valori per i due componenti solforati 
ridottisi nel 1937 a poche unitK percentuali (tab. 9), pur 
mantenendosi quella deeisa tendenza all'eguaglianza dei eor- 
rispondenti valori. 

L" interpretazione che pub darsi a questo fat to 5 pos- 
sibile pensando ad iniezioni magmatiche dipartentisi dalla 
colonna centrale, variamente ricche in protocloruro di solfo, 
spinte attraverso fratture irradianti da quest '  ultima nel- 
l'edificio vulcanico : proporzionata al contenuto in protoclo- 
ruro di solfo sar~ la produzione dei due gas solforati 
sempre in quantit~ press'a poco identiche. Nel tempo ve- 
rificandosi un decremento nella attivit~ fumarolica, ~ logico 
pensare ad una diminuzione, sin nella colonna magmatica 
principale che helle ramificazioni, del contenuto di quelle 
sostanze dalle quali dipende la composizione dei gas fu- 
marolici. 
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Delle propriet l  radioattive dei gas fumarolic i  

Le proprietk radioattive dei gas fumarolici di Vulcano 
sono dovute esclusivamente a quantitY, variabili di emana- 
z ione di Radio. 

Queste rieerche sono state condotte nel 199.3 con un 
apparecchio Elster e Geitel, di mia proprietk, costruito 
dalle Otficine Galileo con alcune modifieazioni sul modello 
originario suggerite, dal Prof. NAst~I. Con questo apparec- 
chio si sono controllate a distanza di ore le propriet~ ra- 
dioattive di due campioni di gas raccolti simultaneameate: 
il primo due ore al massimo dopo la raccolta, il secondo 
dopo tre giorni, avendo cosi modo di dedurre in base a 
note eostanti il valore della eorrente di ionizzazione deri- 
ra ta  dalla massima radioattivit~ dei gas all' istante della 
raccolta, eorrente ehe espressa in Unit~ Mache b riportata 
nella tabella 10 per le singole fumarole studiate, per cia- 
seuna delle quali ~ pure indieata la temperatura, assieme 
ad altri dati che ei interesseranno nel prossimo paragrafo. 

I valori misurati in tal modo sono proporzionali al 
contenuto in emanazione di Radio, giaechb eventuali quan- 
tit~ di emanazione di Torio o di Attinio non possono es- 
sere svelate o misurate per la rapidit~ di disintegrazione 
di questi prodotti. Si pub perb avere una conferma del- 
l'assenza di essi o individuarne la presenza con Io studio 
della curva di disattivazione del deposito radioattivo rac- 
colto sulle pareti interne della campana dell'apparecchio, 
mantenendo in questa per qualche ora il gas aspirato secco 
direttamente dalla sorgente. Anche questo studio ~ stato 
fat to e per le earatteristiche differenze delle curve di di- 
sattivazione dei depositi radioattivi provenienti dalle tre 
diverse emanazloni radioat t ive ,  si 6 potuto confermare 
l'esclusiva presenza dell'emanazione di Radio. 

Nella tabella 10 con i valori sopra indicati ne sono 
rit'eriti altri sulla idricith dei gas, che ci interesseranno nel 
prossimo paragrafo, oltre alcune cifre indicative sulla por- 
tara  oraria presumibile in gas anidro a 0 ° e 760 m m ,  per 
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cmq., nonch~ sulla superficie totale rappresentante l'effettiva 
apertura allo sbocco dell'esalazione. I,e misure di portata 
furono dedotte in base alla velocit~ massima limite, per cui 
aspirando del gas fumarolico era ancora possibile racco- 
glierlo privo di aria. I valori poi della superficie di emis~ 
sione rappresentano un apprezzamento piuttosto soggettivo, 
che solo la lunga permanenza nell' isola e le frequenti vi- 
site ai centri di esalazione mi autorizzano a fare :  tengo 
perb a far ben preserite the tut t i  questi valori sono rap- 
presentati da cifre di orientamento e the come t:di vanno 
solo considerati. 

Per spiegare la diversit~ delle intensit~ radioattive ri- 
scontrate helle tre zone, la prima idea ~ quella di rappor- 
tare tall valori alle corrispondenti caratteristiche chimiche 
attraverso la Iegge FouQv~., che presuppone la scomparsa 
di alcuni costituenti nel passare dalle alte alle basse tem- 
perature, spost.andosi eccentricamente rispetto al maggior 
centro di attivitt~. Sotto questo punto di vista si arrlverebbe 
alla conclusione ehe la variazione della intensit~ radioattiva 
dovrebbe compiersi in ragione inversa di cluella termica e 
direttamente all'eccentricit~ dell'esalazione. 

Poich6 in ogni singola zona si sono avuti valori abba- 
stanza vicini, possiamolassumere per gli ulteriori raffronti 
i valori medi corrispondenti. 

Zona craterica. 
Zona dei Faraglioni di Levante 
Zona di Lentia 

U . M .  2~,7 
J~ 15,7 
,~ 161,5 

Assumendo ora le 2~,7 U. M. misurate al Cratere come 
punto di riferimento, e tenendo presente che nell'esalazione 
della Fossa vi 6 in media il 37,7 di composti solforati con- 
tro 5,6 ai Faraglioni e zero a Lentia, si sarebbero dovute 
misurare nelle zone periferiche le seguenti intensit~ radio- 
~ttive : 

Zona dei Faraglioni. U . M .  $2,8 
Zona di I,entia ,, 34,8 
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Contrariamente alle previsioni si 6 trovato ai Fara- 
glioni un valore basso ed a Lentia un valore assai pih alto. 

Dare a questi fa t t i  una decisa interpretazione non 
possibile : si pub solo indagare per trovare in particolari 
earatteristiche delle varie zone qualche plausibile idea chia- 
rificatrlce, che possa rendere conto degli spostamenti che la  
radioattivit~ originaria dei gas magmatici pu6 subire du- 
rante il eammino pereorso per a~orare  all'esterno. Per il 
momento P unica idea accettabile, e che solo in parte spiega 
]e anomalie aecertate, ~ la seguente :nelle zone periferiche, 
specie a fumarole carboniehe, l'esalazione si trova a per- 
correre un cammino molto lungo e con una certa lentezza; 
da ci6 la possibilitk di arricchimento in emanazione estra- 
nea raecolta t ra  le rocce attraversate. Questo effetto 6 
maggiormente sentito quando il materiale roecioso 6 alte- 
rato dal chimismo dei gas e se per di pih 6 di natura ela- 
stica anzich6 compatta .  Con tale presupposto possiamo be- 
nissimo coneepire una radioattivith riferita a pari volumi 
di gas anidro, maggiore in zone fumaroliche eeeentriche. 
Nel nostro caso particolare ei possiamo cosl rendere eonto 
deUe 161,6 U. M. delle fumarole di Lentia,  contro le 22,7 
dei gas della Fossa. 

Nessuna idea ci spiega inveee Panomalia riseontrata 
ai Faraglioni dove per la seeonda volta tale zona o meglio 
tale tipo di emissione sfugge al controilo di semplici de- 
duzioni suggerite da i  f a t t i :  6 aneora suificiente riehiamare 
il carattere sottomarino dell'esalazione o poehi sono i no- 
stri punti di appoggio ? 

Ritornando alia diversa radioattivit~ dei gas di Lentia 
e della Fossa, ~ ancora da notare come sarebbe del tutto 
arbitrario dedurre chela radioattivitk si manifesta in pih 
alto grado nella prima anzich~ nella seconda. ~. facile di- 
mostrare la fallacit~ di una simile interpretazione: con 
ogni verosimiglianza i gas emessi nella zona fumarolica 

della Fossa trascinano all'esterno tutta la emanazione ra- 
dioattiva che viene espulsa dall' identico volume magmatico 
che emette i gas ; 6 da escludere un sensibile arricchimento 
di emanazione in corrispondenza all' intervallo di tempo 
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impiegato per il percorso sotterraneo. Tenendo ora presenti 
le probabili portate medie orarie in gas anidro (tab. 10) 
per varie zone e le corrispondenti effettive superfici di emis- 
sione ]ibera, si hanno per le singole zone i seguenti quan- 
titativi di gas anidro emesso all'ore e, segnata accanto, 
l '  intensit~ radioattiva di tale complessiva emissione espres- 
sa sempre in Unitk Mache : 

Zona Craterica mc/ora 2500 U . M .  6 675 000 
,~ Faraglioni ~ 7 ~ 109 900 
~ Lentia ~ ~,5 ~ 403 750 

Queste cifre che, ripeto, vanno prese come indicazione 
approssimata di un ordine di grandezza mostrano come 
l 'al ta radioattivitA di Lentia, pur tenendo conto di quanto 

stato detto, abbia in definitive un' importanza molto re- 
lative. 

Del vapor acqueo contenuto  nel l '  e sa laz lone  

Nella tabella 10 sono raccolti anche i valori relatlvl al 
eontenuto in acqua per i gas delle tre zone fumaroliche 
dell' isola. Richiamo Pavvertenza gi~ fa t ta  per i dati rela- 
tivi alle portate ed alia superficie esalante, i quail vanno 
presi come cifre di orientamento ; agglungo che la deter- 
minazione su] terreno ~ state fa t ta  aspirando il gas, rac- 
eogliendo a parte Pacqua di condensazione, quella lasciata 
negli essicatoi finali e tenendo conto nel conteggio dell'ac- 
qua che si venire formando (alia Fosse) per il verificarsi 
della reazione di riduz~one tra i due gas solforati. 

I1 punto evidentissimo ~ dato daila constatazione che 
a Vulcano ad alta temperatura vi ~ ancora nell'esala- 
zione vapor d ~ acqva con una portata approssimata di 
Kg. 1,1 cmq/ora. Tali valori si sono mantenuti costanti 
indipendentemente dalla pioggia locale sicch~ quest '  acqua 
non ~ il prodotto delPevaporazione d'acqua di pioggia pe- 
netrate nel terreno e subitamente respinta con l'esalazione 
gassosa, come vorrebbe il BRYN per la esalazione umida oltre 
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i 3500, 1' isogeoterma oltre la quale secondo questo A. l'esa- 
lazione ~ ovunque anidra normalmente e se acqua ~ consta- 
tara,  questa dipende esclusivamente dalla pioggia the cade 
direttamente su questa superficie. 

Maneando ora a Vuleano questo rapporto,  ~ da pensare 
che l 'acqua sia o di origine magmatiea o fornita dali 'e- 
sterno, forse dalla falda acquifera esistente nell ' isola messa 
in evidenza dai numerosi pozzi seavati nella bassa pianura 
eireondante il eono. Una dimostrazione diretta dell 'una o 
deU'altra ipotesi b impossibile; piuttosto ~ da vedere con 
altri ehmenti fin dove ~ possibile portare un qualche eon- 
tr ibuto alla questione. 

Per me vi 6 una maggiore possibilitg ad ammettere 
una origine magmatiea od almeno molto profonda piuttosto 
ehe una sottrazione di acqua alla falda aequifera superficiah. 

Dai dati pluviometrici dello stazioni meteorologiche 
della costa set tentr ionah siciliana e da quelli da me rac- 
eolti a Vulcano sembra di poter stabilire tra il 1921 ed il 
199-8 una precipitazione annua di 400 ram. La superficie 
dell" isola 6 di kmq. ~1,$:  il bacino idrografico dal quale 
si pu6 far derivare la locale falda acquifera non ha per6. 
quest'  ampiezza poich~ i fianchi esterni del Cono del Piano, 
il dosso roecioso di Lerrtia, la met~ orientah del Cono 
della Fossa, Vulcanello, sono costftuiti da rocce compatte 
o comunque pendenti verso il mare, oppure da pozzolana 
rieoperta da uaa salda crosta indurita, siech~ l 'acqua va 
a finire direttamente in mare. Per questo ammetto ehe solo 
i 2/5 della superiicie dell ' isola alimentino il sottosuolo:  
fissando quindi a 400 mm. 1' aitezza delle preeipitazi0ni 
atmosferiche annue si avrebbe un t o t a h  di 3,5 milioni 
d i m c .  dei quali ~ calcolabih the 700 000 possano essere 
deflnitivamente assorbiti dal terreno accettando il coem- 
ciente di assorbimento di 0,~0 (Kv~.SACH). 

D' altra parte ~ calcolabile (v. tab. 10)in 500000 
mc/anno I' acqua emessa dalle fumarole con calcoli che 
devo ritenere molto prudenziali. Ne consegue che 7/i0 de]- 
l'acqua esistente nel sottosuolo verrebbero vaporizzati. A 
me sembra questa una percentuale troppo elevata che poco 
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margine lascia anche alle sorgenti dell" iso|a le quali nu- 
merose se non imponenti vanno a sgorgare in mare in 
diversi siti e che per la debole mineralizzazione e per la 
bassa temperatura sono da ritenere legate alia falda acqui- 
fera ed alle manifestazioni fumaroliche come certamente 
appare per le sorgenti del porto di Levante. 

Escludere percib 1' origine dell' acqua fumarolica in 
quella della falda acquifer~ superfieiale, significa riconoscere 
un'origine diversa, per es., in un'acqua di circolazione pro- 
fonda oppure significa ammettere un' acqua magmatica. 
Poich~ gli elementi locali non sono sufllcienti a chiarire il 
problema che viene in conseguenza ad assumere un carat- 
tere generale e teorico, non ~ possibile mantenerlo di pih 
in discussione in queste pagine. 

C o n c l u s i o n e  

Le notizie ed i dati numerici raccolti nei paragrafi 
precedenti letti con l 'aiuto delle numerose cartine e delle 
fotografie offrono attraverso un esame abbastanza parti- 
colareggiato una sufficiente visione dell 'attivith fumarolica 
di Vulcano ripresasi dopo il 1910, culminante nel 19R4 o 
poco dopo, gih nel 1930 in una fase di discesa, divenuta 
ben netta nel 1957. 

Di questa fenomenologia una chiara sintesi ~ ofl'erta 
dai diagrammi della tavola quinta. 

Questa fase dell'attivit~, fumarolica di Vulcano pub 
essere definita come un ampio respiro delle tensioni interne 
che manifestandosi superficialmente hanno portato alla for- 
mazione di lesioni e di gruppi fumarolici con un inizio pih 
spiccato per intensit/L termica ed ampiezza morfologica 
nell' interno del cratere e pih particolarmente nel fianco 
immediatamente vicino alla bocca 1888-90. In seguito le 
manjfestazioni si sono svolte orientandosi sempre pih verso 
l'esterno, mantenendone perb il massimo all'origine dove i 
gas arrivarono a fuoriuscire ad oltre 600 o. Di pih tale 
ampiificazione, anzich~ limitarsi alia zona craterica della 
Fossa, s'allarg6 verso plaghe pih periferiche pur sempre 
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contigue, con la formazione della nuova zona fumaroliea 
di Lentia e con l'accentuazione delle manifestazioni giA 
presenti ]ungo il Porto di Levante presso i Faraglioni. 

Nel loro complesso, gruppi fumarolici e lesioni si sono 
manifestati principalmente sulla radiale nord de] cratere, 
ampliandosi sempre pih verso settentrione, rive]ando ancora 
una volta I' importanza che per Vulcano ha quests dire- 
zione che rappresenta la continua deambulazione del suo 
asse eruttivo nel complesso degli edifizi vulcanici dell' Isola 

e che alla Fossa ripete la sua funzione in minor proporzioni. 
Vulcano a condotto chiuso e quindi a magma acido, 

il nostro presents fenomeni solfatarici con particolaritA di 
sviluppo ben diiTerenti dai fenomeni compresi sotto Io stesso 
home e presentati da centri basJci. A Vulcano ~ da imma- 
ginare un magm a vischioso, incuneatosi nell' edifizio che 
resta mantenuto superficialmente in una fase di intensa 
esalazione gassosa finch~ il raffreddamento chiude lo sbocco 
ai gas od i gas cessando di arrivare dal profondo aiutano 
il raffreddamento della massa lavica. L' intrusione magma- 
tica si consolida nella formazione di un semplice dicco salvo 
quel verificarsi nella progresslva mutevolezza delle condizioni 
fisico-chimiche di una casualit~ capace di dar luogo ad un 
riacutizzarsi delt 'attivit~ con un seguito magari di fenomeni 
cosidetti ~ esplosivi ~ con o senza fuoriuseita di magma 
probabilmente assai vischioso. A determinate un sitfatto 
sviluppo pub intervenire una nuova somministrazione ener- 
getica dal profondo. 

Ritornando all' esalazione quale si ~ presentata alJo 
studio si b visto come essa sis ricchissima di vapor acqueo 
e come questo vapor acqueo ditt~eilmente pare di origine 
immediata superficiale ; si ~ visto come sis scarsa di acido 
c]oridricu ed invece abbastanza solfidrico-solforosa con all- 
quote quasi eguali di questi due gas, tan to  da far pensare 
di poterne riportare l'origine alla scissione del protoeloruro 
di solfo per opera del vapor acqueo, reazione the soddisfa 
qualitativamentc e quantitativamente. La presenza dei due 
gas facilmente reciprocamente riducibili ~ s ta t s  causa della 
formazione nei meandri interni di depositi di solfo che lo 
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spostamento centr i fugo delle isogeoterme loeali durante  
1' ineremento del l 'a t t ivi th  fumaroliea (e solo in questa  fase) 
ha fa t to  rifondere e quindi t raboeeare  al l 'esterno,  t~ s ta ta  
pure eons ta t a t a  una diseret~a radioat t iv i th  dei gas dovuta  
ad emanazione di Radio.  

Nel raeeogliere queste note  tYutto di un non lieve 
onere personale durante  molti mesi di permanenza nell '  isola, 
ho eereato nei limiti del possibile di elaborarle per dare  ad 
esse maggiore unith.  Aggiungo ehe con il mio modesto 
eont r ibuto  ho voluto por ta re  l 'a t tenzione di un ehimieo in 
un eampo dove i ehimiei non si interessano t an to  come 
vorrebbe il eara t te re  dei fenomeni,  lieto di pih ehe questa 
at tenzione si si~ r ivol ta  ad un vuleano ehe all '  interesse 
dello s tudio aeeomuna la bellezza di uno dei pih meravi- 
gliosi paesaggi del nostro paese. 

Torlno, 1938- XVil. 
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T A B E L L A  ] 

Anno Mese  

1913 

1916 10 

1916 10 

1918 3-4 

1918 7 

1921 8 

1921 8 

1921 9 

1922 1-5 

1922 8 

1922 12 

1923 2 

1923 5 

1923 6 

1924 10 

1430 11 

1932 5 

1933 3-4 

1937 8 

AUTORE 

DP. FloRz 

P L A ' r A N I A  . . . .  

D~- Fzo~z . . . .  

Mot t t  . . . . . .  

M A L L A D R A  . . . .  

Dz FIoR~.... 

SXCAeDZ . . . . .  

I'{OCCATI . . . . .  

S I C A R D I  . . . . .  

. . . . . 

D~. F l oB z  . . . .  

IMeb . . . . . .  

D . . , ° . . 

DzssAu - Bm~NAvzr~ 

SicArtvz . . . .  

G R U P P O  I I  Gruppo  

A t B C VI  

110° { l lO° - -  110 o 

P r i m a  emts s ione  di solfo 
e fo rmaz ione  delle f r a t t u r e  A-B  

410 ° ' 3730 - -  I ? 

416° 352o l 140° 

Si a l l u n g a  e m a l l a rga  il r amo  
es te rno  di B 

S econda  emis s ione  di solfo 

? ~>~5 ° - -  ? 

T e r / ~  emi., s ione  di solfo 

550 o 396 ° 145o 

? 385 ° 155 ° 

390 ° 

Formazione del grupim C 

Q u a r t a  e m i ~ i o n e  di solfo 

580 ° 475 ° 240 ° 235 ° 

615o 5.550 ? 210 ° 

364 ° ? ? 99 ° 

388 ° 2380 ? 97 ° 

465 ° 227 ° 2750 1 0 ~  

I00 o 170 ° IO0O iooo 
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TABELLA 

(DEVILLE 1855-56) 

ZONA 
Z O N A  C I g A T E I t I O A  FAI~AGI,101ql 

Gas lnterno Cratere Gruppo VI Acqua Bollente 

94o 82 ° 25 ° 327 ° 

HCI ! 

SO2 39.13 27.5(} 

1 l z S  - -  - -  

CO2 

N 12.79 5.76 

Aria 48.08 66.74 

200 ° 660 

I 6.5 6.8 

5.2 5.9 

88.0 87.6 

62.3 89.2 

6.3 
10.8 

30.4 

83.1 

6.4 
7.2 
3.3 

86.0 

12.1 

1.9 

Gas 

360 o 

llCl I 73.80 
S( )z 

11'_,S tr. 

C02 23.40 

N 0.33 

Aria 2.47 

TABELLA 3 

(Fou~u~ 1 8 6 5 )  

ZONA GItAT~RIGA .~ INTEItNO DI~L CltA'I'EIt~ 

250 ° 

66.0o 

1 0 . 0 0  

12.00 

0.60 

1 1 . 4 o  

2~0° _ 

34.o I 

12.o 

2 8 . 0  

2.7 

23.8 

150 ° 

27.19 

59.62 

2.72 

10.47 

I00O I00 o 

7.3 

1~.7 

68. ! 

1.1 

12.8 

t r .  

63.59 

1.75 

34.66 
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TARELLA 4 

( F o u Q u ~  1865) 

Gas 

II,,.S 

COx 

N 

Aria 

ZONA D E I  FARAGLIOI~I 

Acqua 
Bollente 

86 ~ 

17.55 

77.02 

2.10 

3.33 

Spiaggia 

40o-50 o 

t r .  

97.12 

0.60 

2.28 

mtr. 50 200 250 
dall'Acqua Bollente 

to ? t ° ? 

tr. 0 .00  

86.76 72.34 

4.25 17".52 

8.99 10.14 

t c ? 

0.00 

38.79 

43.17 

18.04 

r ] J A B E L L A  5 

( D ~  FxoRz 19~21) 

Gas 

IICI 

SO± 

112S 

CO', 

N 

ZONA CRATERICA 

Frattura B 

3960 ] 350o 

0.81 tr. 
75.2 20.0 

I 

22.0 78.0 

2.0 2.0 

350 ° 

tr. 

16.0 

82.5 

1.5 

Gruppo VI 

375 n 145 ° 99 ° 

tr. 

15.0 12.0 

o7o L 
3.01 2.7 1.0 

I I 

P~.~Dlct 
EST 

DEL CONO 

100 ° 98 o 

3.0 tr. 

96.0 99.5 

1.0 0.5 

ZONA FAItAGLIOIN! 

Acqua Galda 

65o 

199.0 99.(} 99.5 

i 

2.0 tr. 

96.5 

1.5] 1.0 1.0 (,.5 
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TABELLA 6 

(S,cAI, D, ] 9 ~ )  

Z O N A  
FARAGL10~t Temperatura Analisi Max Analisl Min. 

Nuclei H2S I CO, N2 

a 

b 

S 

N 

Porticello 

Istmo (B) 

Acqua Calda 

Max Min. 

80 ° 78 ° 

9 ~  ' 97o° 
100 o 97 

100o 97 ° 

I00 o 

40 ° 

100 o 96 ° 

H2S COs N2 

• 1.4 96.7 1.9 

5.9 92.1 2 .0  

8.I 90.2 1.7 

8.4 90.1 1.5 

4.2 94.0 ] .8 

3.8 94.0 2.2 

4.3 93.7 2.O 

0.4. 

0.5 

4.2 

4.2 

2.2 

[ co_~ 
97.6 

97.7 

94.3 

94.0 

95.6 

2.0 

1.8 

1.5 

1.8 

O O 

T A B E L L A  7 

( S I C A R D I  1 9 ~ 3 )  

G a s  

HCI . 

SO,, 

1128 . 

CO2 . 

N . . • . 

480 ° 

1.7 

21.2 

20.0 

55.2 

1.9 

Z O N A  C ~ A T E R I G A  

Gruppo C 

23"/0 104o 

1.5 

18.9 18.2 

]7.3 17.0 

59.6 62.4 

2.7 2.4 

Gruppo VI 

99 ° 

6.3 

1 .0  

~0.6 

2.1 

P E H D I G I  

N.  DEL C0NO 

217 ° 99 ~ 

15.4 

13.4 2.9 

69.6 95.2 

1.6  1.9 
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T^REI .L^  8 

(Slc^Rvl 1923) 

980 
Gas 

ZONA CltATEI~|CA ~ GItUPPO VIII  

99 ° 

l[-,S 2.1 

CO2 ! 93.7 

,N 4 1.6 

1.5 

94.7 

1.9 

96o 

1.1 

96.9 

2.0 

86 ° 

0.3 

97.9 

1.9 

1.7 

95.9 

2.4 

97.9 

2,1 

TABELLA 9 

(,.~ ICARD [ 1 9 8 7 )  

PE~qDICI 
w 

DEL CONO 

74° 990 

98.0 

2.0 

Gas 

HCI . 
SO~. 

HzS. 
C02. 

F U M A B O L E  

B C 
99.5 170 o 

0.2 

6.3 

5.5 

86.0 

2.0 

_ _ 1 3 8  ° 

0.2 

3.0 

2,2 

92,3 

2.3 

1.6 

0.4 

96.2 

1.8 

TABELLA ] 0  

( S I c A a o r  1 9 2 3 )  

ZONA 
DI 

LENTIA 
100o 

98.2 

1.8 

I 

FUMAROLE T o 

CRATERE' t 480O 2~..4 
237 ° 2i .6 

FAI~,A~L.. 100 ° 

LEVANT'.. 100 ° 

980 

LEN~I,I. 100o 

100 ° 

99 ° 

15.9 

16.1 

15.0 

166,6 

158.3 

159.6 

Gr. H .O 
Uait~ llt~o 

Mache anidro 

22 

183 

161 

Portata media 
ora'cmq. Superflcle 

esalante 
Gas I. mq. 
anldr! H.O K~. 

5O 1.1O0 5.O0 

7 1.281 0.10 

5 0.805 0.05 

MC H.,O 
emcsai 

orgt 

55.00 

1.28 

0.40 
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TAV.. I 

L' Isola  di V u l e a n o .  ~ Scala 1 : 60.(~00. ~ una riduzione della eart~a 
appositamente ridisegnata dal DE FmRE sal rilievo dell 'I .  G. M., 
inserita nel volame • Vuleano, de]lo stesso autore. 

TA~.  I I  

Zona e gruppl f u m a r o l i c i  dl V u l e a n o .  La cartlna ~ rieavata dalla 
precedente, salvo per il Cratere della Fossa di~gnato completa- 
mente con la recente cartina del DzssAu (II). 

TAV. I I I  

La zona f u m a r o l i c a  dei Farag l ton i  di L e v a n t e .  Cartina ricavata 
direttamente dali'A, e riportata in scala 1 : 2000. 

TAV. IV 

Le fumarole del Cratere della Fossa di Vuleano. La eartlna 
interamente rieavata dal rilievo del D~ss^u. Su di ~q.qa sono ripor- 
tati gli aggruppamenti fumaroliei quail he potuto io stes.~o rico- 
noseere negli anni 1922, 1923, 1937. 

TAV. V 

Andamento termico delle fumarole della Fossa di Yulcano (1913- 
1937). S, di , n  profile N-S della Fossa, eostruito in base alia 
cartina della Tar.  IV, sono stati riportati i prlnelpali aggrupp.t- 
menti fumarolici della Fossa, entre e faori i] eratere. Le linee 
intere disegnate nel diagrammi riportano l a  distribazione deile 
temperature nella fase termlca aseendente, per il mese ed anne di 
o.gservazione se.gnato in corrispondenza di cia~,,n diagramma. 

Le linee "tratteggiate si riferiscono invece alia fase di deereseenza 
dell 'attivi~ fumaroilca. 

TAV. V1 

Fi~. I . - - I I  Monte della Fossa da Vulcanello.  La fete ~, presa dal 
ba.~amento lavico sud dl Vuleanello e offre la vislone di 
una i,arte del Monte della Fossa con i erateri avven~izi 
della Forgia Veeehia. In b~so l'arco del Porto di Levante 
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con le fumarole dell 'Acqua Calda e del Porticello e con 
i Faraglioni. In alto, sulla Fossa, le fumarole del gruppo VI 
(a sinistra) e del gruppo VII (a destra), separate dalla 
colata delle Pietre Cotte. Pih sopra ancora le fumarole 
delia frattura B sulla pendiee esterna del cratere. 

Fig. 2 . - - L e  f u m a r o l e  de|  F a r a g i i o n |  eli Levan te .  ]~ riprodotto il 
nueleo S al piedi del Piccolo Faraglione. 

TAV.  V I I  

Fig. 3 . - - L e  fumaro l e  de l l '  Acqua  {alda  e del Po r t i c e l i o .  Le fu- 
marole sono situate sulla splaggla del Porto di Levante 
a nord de] Faraglione Piccolo, c b e s i  seorge al fondo 
della foto. 

Fig. 4 . - - L a  fumaro le  d e l i ' A e q t t a  Calda. ]~ il eonetto eflimero di 
cut si fa cenno nel testo. 

TAV.  V I I I  

Fig. & - - i l  Cratere  del la  Fossa .  Foto panoramic~ presa dall 'orlo 
sad del eratere sopra le fumarole del gruppo V. A NE, 
sul rondo eraterico, ia boeca 1888-1890 da cut partono lc 
fumarole del gruppo I ,  accentuate pot net magglori ag- 
gruppamenti superiori A e B, del gruppo I L  

Fig. 6. - -  La f r a t tu ra  B e d  il 6 ruppo  Vi .  Proseyuimento oltre l 'orlo 
craterico, verso l'esterno rl.qpetto alla foto prccedente. Si 
notano i resldui degli antichi anelli craterici. La foto 
dcl 1922, come le precedcnti, sicch~ manta  il gruppo C 
nella prima valletta sul prohmgamento di B. 

TA~ r. I X  

Fig. 7 . - - L e  frat ture  A e B. 

Fig. 8 . ~ L e  frat ture  A e B. 
Vedute dal l ' in terno W del craterc (1922). 

TAV.  X 

Fig. 9 . - - L a  f r a t tu ra  B ed 11 gruppo C (1923). Ramo esterno della 
frattllra B con il grllppo C in basso cd nitre fumarole 
sparse, quasi a corona attorno alia frattllra B. 

Fig. 1 0 . - -  Vulcanel lo  e 1' l so la  di Lipari  dal la  Fossa .  La foto nella 
sun vislone panoramica comprende in basso la zona colti- 
rata,  i Faragl'ioni, i due Porti  di ponente e di levante e 
Vulcancllo pill a Nord. Oltre il canale delle Bocche di 
Vulcano si scorge 1' [sola di Lipari. 
Sul monte a destra le fumarole del gruppo VII.  



TAV. I. 

L, SICARDI- 11 recente ciclo dell'attivitd fumarolica dell" isola di Vulcano. 

L' isola di Vulcano.  



TAV. II. 

L. SIcARm- ll recente ciclo dell'attivitd fumarolica ddl'isola di Fulcano. 
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TAV. III. 

L. SICARDI- II recente ciclo dell'attivitd /umarolica dell' isola di ITulcano. 
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TAV. IV. 

L. 51CARDI- H recenle cido dell aRioHd /amarolica dell" isola di Valcano. 
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V Iv" 
Le fumarole del Cratere della Fossa di Yu|cano. 



TAV. V. 

L. SICARDI--fl recente ciclo dell'attivitd fumarolica dell" isola di l/ulcano. 
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T A V .  VI. 

L. StcARDI ~ ll recente ciclo dell'attivitd fumarolica dell'isola di Vulcano. 

Fig. I . -  Ii Monte della Fossa, da Vulcanello. 

? 

Fig. 2 . -  Le Fumarole (S) del Faraglioni di levante. 



TAV. VII. 

L. SICARDI- ll recente ¢iclo dell'altivitd fumarolica dell'i, ola di Vulcano. 

FiB. 3 . - - L ¢  Fumaro[~ dell'Acqua Calcla ¢ clel Portlcel|o. 

Fig. 4 . -  La Fumarole dell'Acqua Calda. 



TAV.  VIII.  

L. SSCARm- ll recente ciclo dell'atiivitd fumarolica dell" isola di Vulcano. 

Fig. 5 . -  I1 Cratere della Fossa (da sud). 

Fig. 6. - -La  Frattura B ed il Gruppo VI. 



TAV. IX. 

L. StCAaDS ~ II recente cido dell'attioitd fumarolica dell'isola di Vulcano. 

i 

Fig. 7. ~ Le Fratture A e B (Cruppo II). 

Fig. 8. ~ Le Fratture A e B (Gruppo II). 



TAV. X. 

L.  $1CARDI ~ ] i  recente cic/o dell'alliviM fumarolica deU'isola di Vulcano. 

w ~ l ~  . ~  " ~  . . ~  - . ~ .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ~ , ~  . . . . . . .  

Fig. 9 . -  La Frattura B e d  il Gruppo C. 

Fig. I0. - -  Vulcanello e 1' Isola dl Liparl dalla Fossa. 


