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RIASSUNTO. — L o s t u d i o iv i r i a s s u n t o si r i fer isce alla s i smic i t à del la 
reg ione a b r u z z e s e ( in tesa in senso l a to ) e r i g u a r d a il pe r iodo 1900-1970. 
I t e r r e m o t i ver i f ica t i s i in t a l e pe r iodo , d i i n t e n s i t à supe r io re al 111 g r a d o 
del la Sca la Mercal l i , f u r o n o 380 c i rca . P o c h i di essi, p e r e v i d e n t i mo t iv i , 
sono s t a t i s t u d i a t i con i m e t o d i micros ismic i : la g r a n d e m a g g i o r a n z a è s t a t a 
s o t t o p o s t a a d i n d a g i n i mac ros i smiche , i n t e se al r i l e v a m e n t o delle zone epi-
cen t ra l i , de l la p r o f o n d i t à i p o c e n t r a l e e del la m a g n i t u d o . N a t u r a l m e n t e , p e r 
t a l e v ia , il r igore q u a n t i t a t i v o n o n h a rag ion d 'essere . P i u t t o s t o , ci si è 
p r e o c c u p a t i d i avva le r s i ili m e t o d i un i t a r i , così d a consen t i r e u n a c c e t t a b i l e 
va lore r e l a t i v o dei r i s u l t a t i . D ' a l t r o n d e , specie pe r q u a n t o c o n c e r n e la m a -
g n i t u d o — g r a n d e z z a , de f in i t a e n t r o l a rgh i m a r g i n i e s o g g e t t a a n o t e v o l e 
v a r i a b i l i t à di i n t e r p r e t a z i o n e — , s a r e b b e i l lusorio l a r icerca d i a p p r o s s i m a -
zioni s p i n t e . 

T e r r e m o t i d i m a g n i t u d o supe r io re a G si ve r i f i ca rono nel le s eguen t i 
l o c a l i t à : z o n a de l Velino 6.G (1904); A v e z z a n o 7.5 (1915); A r q u a t a del T r o n t o 
G.2 e C i t t a r e a l e 6.3 (1916); A c q u a v i v a d ' I s e r n i a 6.2 (1925); L a m a dei Pe l ign i 
7.0 (1933); G r a n Sasso d ' I t a l i a 7.1 (1959); M o n t i del la L a g a 6.5 (1951); 
L ' A q u i l a 6.2 (1958); So rgen t i del P e s c h i e r a 6.4 (1961). 

L ' a t t i v i t à s i smica f u m a s s i m a l ungo l ' a l l i n e a m e n t o Vinc l i i a tu ro -
I s e r n i a - A v e z z a n o - M o n t e Velino - So rgen t i del Pesch i e r a , che co inc ide 
con la l inea t e t t o n i c a p iù a t t i v a (ivi si ve r i f i ca rono il t e r r e m o t o d i sas t roso 
di A v e z z a n o (1915), i f o r t i t e r r e m o t i del Velino (1904), d i A c q u a v i v a 
d ' I s e r n i a (1925, ecc . ) ; f o r t i s s i m a a S E del la Maiel la con i rov inos i t e r r e m o t i 
di L a m a dei Pe l ign i (1933), T a r a n t a Pe l igna , ecc . ; f o r t i s s i m a f r a il G r a n 
Sasso e i Mon t i del la L a g a . L e p r o f o n d i t à i pocen t r a l i f u r o n o g e n e r a l m e n t e 
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piccole: del l 'ordine di 15 k m quel la del t e r r e m o t o di Avezzano , la m a s s i m a 
p r o f o n d i t à non avendo supe ra to i 25 k m . 

Nella l l l a p a r t e del l avoro si f a u n ampio esame della s i smic i tà ili 
relazione alla t e t t on i ca regionale . P e r q u a n t o concerne il meccan i smo dei 
t e r r emot i a l l ' ipocentro , si r i scon t ra che la sp in t a verso l ' e s te rno (compres-
sione), che h a ca ra t t e r i zza to i t e r r e m o t i del Gran Sasso e dei Mont i della 
Laga , coincide con i m o v i m e n t i t e t t on i c i che h a n n o or ig ina to i massicci 
m o n t a n i in quest ione, come d a conclusioni di F a b i a n i - Segre - D e m a n g e o t . 
E r a già s l a to so t to l inea to il con t r a s to f r a i t e r r e m o t i appennin ic i , ca ra t t e r i z -
zat i da compress ioni a l l ' ipocentro , con i t e r r e m o t i del l 'a l to Adr ia t ico , in 
cui p redominano le d i la taz ioni ipocent ra l i : orogenesi anco ra in a t t o nel 
pr imo caso, flessioni associate alla fossa adr io- jon ica nel secondo. Ma le 
due zone p re sen t ano a l t r i con t r a s t i s t r u t t u r a l i . Nel 1937 e ra s t a t o p r o v a t o 
d i e le onde t rasversa l i subcrosta l i del l 'Alto Adr ia t ico si p r o p a g a n o con u n a 
veloci tà d i 4.8 km/sec . , n e t t a m e n t e super iore alla med ia . Ciò p r e s u p p o n e v a 
u n a deficienza di massa a f a v o r e della r ig id i tà . U n a r icerca del g iapponese 
K a w a b a t a (1954) sulle var iaz ioni della ver t icale , in I t a l i a , e zone l imi t rofe , 
m o s t r a v a n e t t e deviazioni verso gli Appenn in i e le Alpi Dinar ic l ie : in altr i 
t e rmin i , anche per ques t a via, r i su l t ava per l 'Adr ia t i co u n a dens i t à della 
c ros ta sens ib i lmente infer iore a quel la co r r i sponden te agli A p p e n n i n i e alle 
Alpi Dinariclie, a c o n f e r m a di un con t r a s to s t r u t t u r a l e p ro fondo f r a le zone 
in teressa te . 

Nella p a r t e q u a r t a si t r acc ia l ' a n d a m e n t o (valevole, n a t u r a l m e n t e , solo 
come indicazione appross ima t iva ) de l l ' accumulo delle t ens ion i e las t iche nelle 
zone sogget te a deformazione , s foc ia ta success ivamente in mani fes taz ion i 
sismiche. Gli in terval l i di t e m p o ca ra t t e r i zza t i d a r e l a t i va ca lma sismica, 
var iano nel s e t t an t en n i o f r a gli undic i e i d ic iasset te ann i circa. Da l 1961 è 
in a t t o un per iodo di r e l a t iva quie te . Uno scarico di energ ia in fase di ac-
cumulo m e d i a n t e esplosioni nuclear i so t t e r r anee nel la zona Gran Sasso -
Fucino , s a rebbe q u a n t o ma i propizio. P u r t r o p p o , i n t e r v e n t i del genere sono 
ancora ina t tuab i l i . 

SUMMARY. — The he re s u m m a r i z e d s t u d y deals w i t h t h e seisinici ty of 
t he Abruzzi Region (unders tood in a larger meaning) , as observed in t h e 
1900-1970 per iod . T h e n u m b e r of e a r t h q u a k e s w i t h h igher in tens i t ies t h a n 
Grade I I I of t he Mercalli Scale was a b o u t 380. F o r obvious reasons only 
a few of t h e m h a v e been s tud ied b y microseismic m e t h o d s . The i r g r ea t 
m a j o r i t y has been sub jec ted to macroseismic research work in order to locate 
t h e ep icent ra l areas, t h e d e p t h s of ep icent res a n d to ascer ta in t h e m a g n i t u d e . 
This research work could no t be q u a n t i t a t i v e l y r igorous, of course. I t s 
concern lay, r a the r , in t h e use of un i t a r i an m e t h o d s ; so as to achieve an 
acceptab le re la t ive va lue of t h e resul ts . On t h e o the r h a n d , t he re could 
be no illusions of a r r iv ing a t f a r reach ing app rox ima t ions , especial ly as f a r 
as m a g n i t u d e — size is concerned, which h a d been defined wi th in wide 
marg ins a n d sub jec t ed t o a considerable va r iab i l i ty of i n t e r p r e t a t i o n . 

E a r t h q u a k e s wi th m a g n i t u d e s larger t h a n 6 h a v e been recorded in 
t h e fol lowing spo t s : t h e Velino a rea 6.6 (1904); Avezzano 7.5 (1915); A r q u a t a 
del T r o n t o 6.2 a n d Ci t tarea le 6.3 (1916); A c q u a v i v a d ' l s e rn i a 6.2 (1925); 
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L a m a dei Pel igni 7.0 (1933); Gran Sasso d ' l t a l i a 7.1 (1959); t h e L a g a Moun-
t a i n s 6.5 (1951); L ' A q u i l a 6.2 (1958); t he Peschiera Spr ings 6.4 (1961). 

T h e seismic ac t iv i ty was highest a long t h e con junc t ion line Viuchia-
t u r o - I se rn ia - Avezzano - Monte Yelino - Peschiera Springs, which coin-
cides wi th t h e line of m a j o r tec tonic ac t iv i ty (locations of t he terrif ic Avez-
zano e a r t h q u a k e of 1915, t h e s t rong e a r t h q u a k e s of Yelino in 1904 and of 
A c q u a v i v a d ' I s e rn i a in 1925, e tc . ; t h e tec tonic line is s t rongly evidenced 
to t h e SE of t h e Maiella Massive where t h e ru inous e a r t h q u a k e s of Lama 
dei Pel igni (1933), T a r a n t a Pe l igna a n d o thers took place, as well as in t h e 
a rea be tween t h e Gran Sasso and t h e L a g a Mountains) . The l iypocent ra l 
d e p t h s a re general ly l imi ted , t h a t is in t he order of 15 k ins for t he Avezzano 
e a r t h q u a k e , w i t h m a x i m u m d e p t h s not over 25 kms . 

T h e I l l r d p a r t of t he s t u d y presents an ample examina t ion of sois-
mic i ty w i t h reference to t h e tectonical aspect of t h e region. Concerning 
t h e mechan i sm of t he e a r t h q u a k e s in t he hypocen t re , it has been f o u n d 
t h a t t he t h r u s t t o w a r d outs ide (compression), which was t h e chief f ea tu re 
of t h e Gran Sasso and the L a g a Mounta ins ea r thquakes , coincides wi th t he 
tec tonic m o v e m e n t s which were a t t he origin of t he said m o u n t a i n massives, 
according t o t h e conclusions of Fab ian i , Segre and Demangeo t . 

T h e c o n t r a s t be tween the e a r t h q u a k e s of t h e Apennines Region, whose 
ma in f e a t u r e are t h e compressions a t t h e hypocent re , and the e a r t h q u a k e s 
of t h e High Adr ia t i c Region where l iypocentra l d i la ta t ions are p r e d o m i n a n t , 
has a l ready been po in ted o u t : in t h e first ins tance t he orogenesis is still 
in course, and in t h e second t h e r e are flexions associated wi th t h e Adrio -
Jon ic d i t ch . B u t these are n o t all t he s t ruc tu re con t ra s t s be tween t h e two 
areas . I t h a d been shown in 1937 t h a t t he sub-crus ta l t r ansversa l waves 
of t h e High Adr ia t ic Region spread a t t h e speed of 4.8 kms/sec, which is 
clearly above t h e average . This required a deficiency of mass in f a v o u r 
of s t i f fness . A s t u d y conduc ted b y the J a p a n e s e K a w a b a t a in 1954 on 
the va r i a t i ons of the ver t ical in I t a l y and a d j a c e n t areas, ascer ta ined out -
spoken dev ia t ions t o w a r d s t h e Apennines Range and t h e Dinar ic Alps; in 
o the r words , also t h r o u g h th i s app roach a t ang ib ly lower dens i ty of (.lie 
c rus t in t h e Adr ia t i c a rea in compar ison wi th t h a t of t he Apennines and t h e 
Dmar ie Alps was b r o u g h t t o evidence and confirmed a deep s t ruc tu ra l con-
t r a s t be tween t h e t w o areas. 

T h e I V t h p a r t out l ines a t r end — which is only a p p r o x i m a t i v e ^ in-
d ica t ive — of t h e bui ld ing u p of elastic tens ions in t h e areas sub jec t to 
de fo rma t ion which f o u n d successively an out le t of seismic phenomena . 
The t i m e in te rva l s of re la t ive seismic calm v a r y be tween 11 and 17 years in 
t he 70-year per iod considered. A per iod of re la t ive stillness is being ob-
served since 1961. T h e discharge of upbui ld ing energy t h r o u g h nuclear 
u n d e r g r o u n d blas ts in t h e Gran Sasso — Fuc ino area would a p p e a r more 
he lpfu l t h a n ever, b u t u n f o r t u n a t e l y t h e in te rven t ions of th i s k ind c a n n o t 
be realized as ye t . 
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I . - L I N E A M E N T I TETTONICI D E L L A ZONA L A Z I A L E - A B R U Z Z E S E , CON P A R -

TICOLARE RIGUARDO A L L ' A B R U Z Z O . 

L'interpretazione te t tonica delle masse calcaree cost i tuent i la fa-
cies laziale-abruzzese, per la complessità d'insieme, ha subito nel t e m p o 
diverse modificazioni, sempre più valide quan to più profonde sono 
s ta te le indagini, alla luce di conoscenze nuove clie pervenivano di-
re t t amente dallo studio e dalla ricerca. Queste nuove conoscenze non 
limino invest i to t an to il piano stratigrafico quan to quello te t tonico. 

Così ment re l ' interpretazione del Beneo, ad esempio, h a assegnato 
al complesso una te t ton ica di innalzament i e sprofondament i di t ipo 
Hors e Graben, postulando l 'esistenza di faglie inverse sul ve r san te 
adriat ico e faglie diret te sul versante tirrenico, l ' in terpretazione da t a 
dal Prof. Accordi, basa ta su nuovi s tudi stratigrafici, paleontologici, 
ha por ta to a considerazioni di te t tonica t ras la t iva , ad andamen to W - E , 
con spostament i sempre meno vistosi dal Tirreno all 'Adriatico. 

Lo studio sismologico che ci siamo propost i , i n ver i tà non investe 
d i re t t amente la genesi della te t tonica , m a gli effet t i te t tonici ed in 
part icolare le interazioni f r a le faglie e i moviment i sismici che hanno 
interessato ed interessano la regione. I n ogni modo, poiché alcune 
nostre conclusioni, dovute a semplici considerazioni desunte dal pro-
blema aff ronta to , ci por teranno, sia pu r genericamente, a delle affer-
mazioni di cara t te re genetico (per quan to r iguarda la te t tonica) , sia 
perchè una descrizione geologica è a t t a ai nostr i firn, abbiamo voluto 
documentare questo nostro lavoro della sintesi cui sono giunt i gli 
Autor i che da ul t imi si sono interessat i di questa regione. 

Procederemo dalle tesi del Beneo a quelle di B. Accordi, sia per 
r ispet tare una cronologia doverosa, sia perchè le teorie di quest 'u l t imo 
ci sembrano più vicine alle nostre considerazioni. 

L 'Appennino calcareo è compreso t r a la facies Umbro-Marchigiana 
ed il Massiccio Calabrese: è cost i tui to da una ossatura calcarea-mesozoica 
autoctona, ment re i terreni del Terziario ricoprono porzioni molto li-
mi ta te . A Sud-Ovest il complesso si immerge, con u n sistema di fosse 
e di massicci, sotto al retropaese tirrenico, a N E l ' avampaese molassico 
cont inua a Sud con la formazione delle Argille scagliose e del Flysch 
per proseguire nella Eossa Bradanica , p rofonda geosinclinale del Me-
diterraneo orientale. I n t u t t o il complesso quindi si r iscontra la pre-
senza di due grandi categorie di serie, una au toc tona e l ' a l t ra alloctona; 
il nostro lavoro analizza le carat ter is t iche te t toniche e t e n t a la deter-



SISMICITA IN' R E L A Z I O N E ALLA TETTOXICA E ACCUMUI.O D E L L E TENSION! 311 

minazione del meccanismo della alloctonia e la sua distribuzione geo-
grafica. 

I l complesso alloctono delle « Argille Scagliose » è costi tuito da 
terreni prevalentemente argillosi appar tenent i ad e tà diverse che vanno 
dal Cretaceo, fino, ta lvol ta , al Miocene medio-superiore. La traslazione 
delle argille scagliose è avvenuta , in più di una ripresa, con modal i tà 
di vere grandi colate, in u n ambiente quasi sempre sottomarino, cor-
r ispondente ad a l t re t t an t i periodi di stasi orogenetica. Duran t e tal i 
soste si formano su di esse quei depositi « parautoc toni » che, ad ima 
ripresa del movimento , si sposteranno con esso. 

Nel versante tirrenico dell 'Appennino Settentrionale, la pa r t e più 
al ta del l 'autoctono è rappresen ta ta dal « macigno ». Poiché l 'e tà del 
macigno è oligocenica, l ' invasione delle argille scagliose si sarebbe 
iniziata dall 'Oligocene. I l periodo duran te il quale sono avvenute le 
grandi colate sembra essere terminato col Langhiano o con l 'Elveziano. 

Nel Lazio le argille scagliose si t rovano in piccoli lembi sui calcari 
elveziani, il pr imo parautoctono, ed anche la pa r t e più al ta della serie 
autoctona. 

I n Abruzzo ad Es t della Maiella e nel Molise, come in Lucania 
e in Basilicata, esistono i medesimi rappor t i osservati nel Lazio f ra 
le argille scagliose e gli al tr i terreni. Anche qui il movimento avviene 
nel senso da ponente ad oriente. 

L a forza che ha originato la traslazione è quella di gravi tà ed 
in part icolare le sue componenti tangenziali. La componente tangen-
ziale di g rav i tà è parallela in ogni pun to alla superficie inclinata delle 
masse meno plastiche sulle quali gravano le argille scagliose. I l moto 
delle argille scagliose avverrà quando l'inclinazione della superficie 
sudde t t a supererà il loro angolo d 'a t t r i to . Ma affinché si esplichi la 
componente tangenziale di questa forza è necessaria la formazione di 
innalzament i del substra to: la na tu ra di queste forze ci è ignota. Gli 
innalzamenti o dislocazioni del substrato, se pure hanno ampiezze regio-
nali, non sono né continui, né contemporanei, m a procedono nel tempo 
e nello spazio secondo direttrici. I n conseguenza, anche la traslazione 
delle argille scagliose subisce degli arrest i per il raggiungimento di un 
equilibrio causato dall 'annullarsi delle componenti tangenziali. 

L 'autoctono, per la propria rigidità costituzionale, è caratteriz-
zato da una te t tonica ribelle al piegamento; il motivo fondamenta le 
della s t r u t t u r a è la faglia con t u t t e le combinazioni o complicazioni 
dovute alla resistenza delle zolle calcaree. Le linee di disturbo tet-
tonico si raggruppano in due sistemi: uno longitudinale, con dire-
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zione NW-SE, l 'al tro trasversale che interseca il precedente sot to an-
goli diversi. Si è spesso par la to della pr ior i tà di formazione di queste 
due linee, senza riuscire però a t rovare argoment i inequivocabili , a t t i 
ad una sicura dimostrazione; si è op ta to t u t t a v i a per la precedenza 
del sistema trasversale nel suo insieme. 

Una eccezione a tale idea sembra forn i ta da un fascio di faglie 
trasversali cost i tuent i una linea t e t tomca con direzione NE-SW, che 
taglia in due par t i pressoché uguali la pa r t e Nord-Orientale del-
l 'Abruzzo. 

Questa linea è faci lmente ricostruibile, nonos tan te diverse lacune 
che ne impediscono la cont inui tà . A SW la si vede al margine Set-
tentr ionale della depressione cost i tui ta dall 'alveo del Fucino e cioè ai 
Tre Monti . Sopra Celano in ter rompe le banca te calcaree dolomitiche 
sid versante Meridionale della Serra. Dopo aver a t t r aversa to la valle 
del Cancello, la linea scende nel fondovalle f r a il mon te Pe la ra e il 
monte S. Pietro, risalendo poi verso il mon te S. Nicola. I l versan te 
N E del Sirente interessato da u n a po ten te distesa detr i t ica, nasconde 
comple tamente i te r reni che sono s ta t i interessat i dalla faglia. Poco 
oltre si r i t rova il fascio di faglie nei calcari del vallone che sbocca a 
Gagliano Aterno . Procedendo ancora verso N E la faglia separa la 
montagna del Morrone dalle propaggini meridionali del G. Sasso. Nel 
versante orientale del mon te Picca, come pure in quello di Morrone, 
ha luogo il grandioso r iba l tamento delle masse calcaree sulle molasse 
della zona costiera adriat ica. TI r iba l tamento avviene a mezzo di u n 
fascio di faglie inverse la cui superfìcie di scorr imento tende, talora, 
lino all 'orizzontale. Qui la nost ra linea diviene meno evidente. L a 
linea viene a cessare oltre Pescosansonesco, venendo a cessare nelle 
molasse gli effet t i delle forze che l 'hanno p rodo t t a . 

Osserviamo ora lungo la linea trasversale, il fenomeno delle linee 
longitudinali tagl iate dalle trasversal i in due par t i , sicché possiamo 
considerare lo due linee in set tentr ional i e meridionali . Mentre le linee 
meridionali seguono il loro normale andamen to NW-SE, quelle set-
tentr ionali presentano nella vicinanza della linea t rasversale u n a sensi-
bile deviazione verso Nord. Questa deviazione si fa più for te proce-
dendo dal Fucino verso Nord-Es t , fino a coincidere col meridiano nel 
r amo Sud della ca tena del Gran Sasso. I vert ici di cu rva tu ra , che sono 
la conseguenza di tali deviaziom, si spostano verso Nord quando si 
procede nel medesimo senso di pr ima. Lo spos tamento massimo è si-
tua to al centro della, ca tena del Gran Sasso la cui v e t t a r isul ta f o r m a t a 
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da due r a m i principali, uno con direzione E W l 'a l t ra a Sud con di-
rezione NS. 

I n al tr i termini , t u t t o ciò ha il significato di un perdurare e di un 
accentuarsi locale delle forze orogenetiche che dettero, in tempi relativa-
mente prossimi, Vattuale configurazione tettonica dell'Appennino. Pe r cui 
la r o t t u r a nelle faglie longitudinali è dovuta alla spinta ulteriore che 
le masse dei terreni venivano a ricevere, creando così un movimento 
di traslazione da SW a N E , r ispetto al già avvenuto assestamento 
della massa meridionale. 

Molte di queste faghe sono s ta te nel tempo soggette a r ipe tut i 
moviment i . Vi sono in fa t t i faglie composte da più piani, più o meno 
paralleli, che vanno considerate non di formazione contemporanea, 
ma ciascuna come conseguenza di una successione di periodi di a t t iv i t à 
te t tonica . Un esempio recente è offerto dalla faglia Gioia-Sperone; 
para l le lamente ad essa duran te il macrosisma 15 gennaio 1915, si 
fo rmò una f r a t t u r a marginale alla p ianura che si aperse e chiuse ri-
pe tu t amen te . Rimase riconoscibile per vari mesi per un t r a t t o di 70 km. 

Consideriamo ora « La valle dell 'Aterno » che si rivela come uno 
degli esempi più tipici dell 'Appennino abruzzese per la impressionante 
sequenza di faghe a gradinata . 

Ne costituiscono la strat igrafia terreni del Secondario, prevalen-
t emen te calcari, del Terziario, calcari, brecce, molasse, argille, e del 
Quaternario, con marne e conglomerati. 

F r a le linee di f r a t t u r a , sono specialmente da ricordare quelle del 
versante N E del Sirente, che si riallacciano a N W con quelle dei mont i 
d ' O c r e a SE con quelle della conca Subequana. Nella conca aqui-
lana, pro lungamento a N W della valle d 'Aterno, avviene la riunione di 
varie f r a t t u r e appar tenent i ai due sistemi; questo determina la for-
mazione di una estesa zona milonitica. L a par te sinistra della valle, 
infine, è interessata da una serie di f ra t tu re , con lunghezze e r igett i 
però meno vistosi. L ' e t à delle f r a t t u re e degli spostament i si può 
determinare considerando che t u t t i i terreni, dalle formazioni secon-
darie a quelle quaternarie , ne sono interessati ; poiché però il fenomeno 
si rivela più vistoso al di fuori dei terreni interessati dai terreni fluvio-
lacustri del Yillafranchiano, possiamo presumere che l'inizio degli spo-
s tament i abbia avu to luogo al massimo al Pliocene; in alcune zone 
d 'a l t ronde il fenomeno si prolunga nel resto di questo periodo. 

Sarà bene ricordare la grande faglia di Betti-Molina in corrispon-
denza di Acciailo. Questa faglia, che si prolunga a SE verso la conca 
di Sulmona e a N W verso la zona di Fagnano-S. Demetrio, fa pa r t e di 
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una serie numerosissima di faglie s i tuate alla sinistra dell 'Aterno, in-
teressa verso SE la serie di calcari eocenici, ment re a N W interessa i 
calcari cretacei e la serie miocenica. 

La zona di S. Demetrio, Fagnano, Fontecchio, Beffi, sulla sinistra 
dell 'Aterno, sono interessate da un r i levante numero di faglie del si-
s tema longitudinale; non mancano però quelle del sistema trasversale 
specialmente t r a i terr i tori di S. Demetr io e di Fagnano. 

Se il mot ivo te t tonico fondamenta le della s t r u t t u r a abruzzese è 
la faglia, non mancano però le pieghe. Queste hanno la par t icolar i tà 
di essere molto blande nei versant i occidentali delle catene, e di ac-
centuarsi sempre più, fino a veri e propr i contorcimenti e s t i rament i 
degli s t ra t i , nelle vicinanze dei bordi orientali, dove si h a una spiccata 
tendenza al r ibal tamento. Nei Lepini esiste una piega-faglia con incli-
nazioni e scorrimenti crescenti da N W a SE che interessa t u t t o il 
bordo orientale, per cui i calcari del Cretaceo si sovrappongono alla 
formazione argilloso-arenacea miocenica della Valle La t ina . Lo stesso 
fa t to si verifica nel versante orientale del Morrone, dove però i calcari 
che si sovrappongono alle argille-arenarie del Miocene, appar tengono 
sia al Cretaceo sia al l 'Eocene sia al Miocene stesso. 

Nei Simbruim il fenomeno del r iba l t amento è assai meno accen-
tua to . I l versante orientale del Sirente, sulla destra della valle del-
l 'Aterno, è invece u n mirabile esempio di faglie mult iple a g rad ina ta . 
Sempre nella valle dell 'Aterno il fenomeno della piega-fagha r iba l ta ta 
si r ipete poco più a Nord, vale a dire nel bordo orientale dei Monti 
d 'Ocre. 

E na tura le che con i t ipi di dislocazione descri t t i non manchino 
le fosse tet toniche. Due valli te t toniche di re t te NW-SE, fiancheggiano 
la catena Simbruino-Ernica separandola dalla ca tena dei Lepini e da 
quella dei Marsicani; la p r ima è la valle del Sacco o valle La t ina , la 
seconda è l 'a l ta valle del Liri o va i Roveto . Queste due valli, pu r avendo 
en t rambe la stessa origine, differiscono nel mot ivo t e t tomco del loro 
lato sinistro, che è u n semplice e lemento di anticlinale nella valle 
La t ina e una imponente faglia nella valle Roveto , men t r e il loro la to 
destro è costi tuito da una piega faglia p iù o meno inclinata. Un 'a l t r a 
fossa te t tonica è la valle di Caramanico, f r a il Morrone e la Maiella. 
Questa è tagl ia ta da una serie di faglie poste sul p ro lungamento di 
quelle del bordo occidentale della Maiella. 

I l g ruppo della Maiella viene considerato u n intenso e complesso 
ripiegamento, dove le pieghe e le faglie tendono al r iba l tamento verso 
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ponente , in evidente opposizione con l ' andamento generale dell 'Ap-
pennino. 

Dallo studio part icolare di ogni singola zona presa in esame, si 
possono t ra r re le seguenti conclusioni. Dopo una fase orogenetica 
post-liassica e pre-cretacea, con formazione di pieghe singolari nei 
sedimenti triassico-liassico, si ha il parziale sollevamento eocenico dei 
Lepini, dei Simbruini , dei Marsicani. Fanno eccezione ima pa r t e della 
valle La t ina , la zona a Sud del Fucino, una pa r t e del Sirente. Il sol-
levamento viene originato da jorze aventi direzioni sub-verticali di diversa 
intensità. Si ha perciò la formazione di grandi zolle spinte ad altezze 
varie e di conseguenza un adeguato numero di fratture con scorrimento. 
I l mare eocenico copre parzialmente la valle Lat ina a guisa di golfo, 
ai lat i del quale s tanno le scogliere dei Lepini e dei Simbruim. Nella 
Marsica il mare invade una pa r t e della valle Roveto. Dopo un periodo 
di calma orogenetica nel Miocene medio, si ha un movimento negativo 
delle zolle che si sommergono bruscamente. Almeno pa r t e dei Sim-
b ru im res tano emersi, m a anche questi gradualmente si abbassano e 
vengono sommersi alla fine del periodo. Qui si ha una trasgressione, 
men t re nei precedent i i depositi calcarei miocenici sono subparalleli 
a quelli cretacei. 

Al principio del Pliocene si verifica il parziale sollevamento dei 
Lepini, dei Simbruini, dei Marsicani, del Morrone, complicato però da 
forze tangenzial i che producono pieghe, faglie, ed il r iba l tamento di 
mol te di queste ul t ime. 

Nel Quaternario antico si ha ripresa generale del sollevamento, 
compresa la zona costiera a levante del Morrone, esclusa però la zona 
Pontina. I depositi del Pliocene, nel versante adriatico, vengono portati 
a più di 300 m di quota. La fase orogenetica, dopo qualche sosta, 
cont inua con sollevamenti ed abbassament i parziali, come ad esempio 
l ' asses tamento della valle Roveto, della valle dell 'Aterno, ed il solle-
v a m e n t o della p ianura Pon t ina . 

L a nuova teoria del Prof . Accordi, di pubblicazione recente, in 
u n certo senso riconsidera la teoria del carreggiamento verso Nord 
delle masse litoidi, teoria che era s ta ta già ammessa per i Simbruini e 
gli Ausoni dal F ranch i e dal Grzybosky, e che viene estesa a t u t t o il 
complesso laziale-abruzzese. 

Questo movimento traslat ivo viene a t t r ibui to all 'emersione, al-
l'inizio del Pliocene, di una (presunta) dorsale t irrenica che, pa r tendo 
dal Golfo di Squillace, interessava la pa r t e settentrionale della Sardegna 
e vergeva infine verso oriente fino all'isola d 'E lba . Ai primi moviment i 
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di emersione si è avu to il r iversamento del pacco delle « argille sca-
gliose », giacenti in un profondo bacino intermedio, sia sulla Sicilia e 
la Calabria, sia sul l 'Appennino centro meridionale (Tortoniano). Quan-
do il fenomeno si esaspera, le masse calcaree, con la loro coper tura 
detr í t ica , sono interessate da u n vero e proprio movimento t raslat ivo 
che, da posizioni pr imit ive nell 'area tirrenica, grosso modo vicino alle 
isole Politine, con movimento dell 'ordine di alcune decine di chilometri, 
per le s t ru t tu re occidentali, si sono spostate nell 'area a t tua le con an-
damento circa l i - N E . 

A questo movimento fece seguito u n vero e proprio scivolamento 
e sbandamento ai lati , sempre verso N E , con assestamento e collassi 
recent i . 

Affront iamo ora lo studio strat igrafico-tet tonico delle singole s t ru t -
tu re che costituiscono il complesso laziale-abruzzese. 

Procedendo dal Tirreno verso l 'Adriatico, la p r ima s t r u t t u r a che 
incontr iamo, il Monte Circeo, carat ter izza e conferma la teoria del 
carreggiamento. L ' in terpre taz ione di questo promontorio, considerato 
come una scaglia te t tonica , si basa più sui da t i della geofisica che non 
su quelli del terreno. 

Molto p iù semplice è la s trat igrafia dei Monti Lepini, Ausoni e 
Aur unci. 

Esamina t i i da t i di campagna, è evidente il completo sovrascor-
r imento dei Lepini Nord-oriental i sui Lepini Sud-occidentali . I p r imi 
hanno scavalcato i secondi por tandosi da u n a posizione più a r r e t r a t a 
alla posizione a t tua le . 

I l gruppo degli Ausoni è separato dai Lepini dalla p iana di Ama-
seno, interessata dal vulcanismo della Valle del Sacco, e in p iù punt i , 
da lembi di ma rne ed argille appar tenen t i alle « Argille Caotiche », e 
dal piccolo blocco di Priverno. Gli Ausoni nei loro cara t te r i generali 
presentano una disposizione a sinclinaloide; fa eccezione il mon te 
Siserno, il quale è la lunga f ron te di sovrascorrimento dei Lepini-
Ausoni verso N E ed è una dorsale con una piega coricata anche sul 
lato opposto, cioè verso W S W . L a sua base era visibile sot to una cava: 
sotto i calcari si vedevano le argille caotiche mioceniche in tensamente 
laminate e te t tonizzate . 

P iù a SE il gruppo degli Aurunci appare nel complesso f r a t t u r a t o 
da faglie, per lo più verticali. Vi sono anche moltissime strie orizzon-
tali, con moviment i ora verso N ora verso N E ; anch'essi sono tes t imoni 
di moviment i t raslat ivi , la cui impor tanza è notevole ed è messa chia-
ramente in luce dal l 'ampia f ron te verso la valle La t ina dove vi è un 
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arco con faglie inverse, piani di sovrascorrimento e lembi avanza t i 
che si vedono oggi isolati, galleggianti sui materiali argillosi della valle 
del Sacco, come il Monte Leuco. Un 'a l t ra prova del movimento verso 
N E è da t a dai colli conglomeratici che poggiano contro il rilievo auso-
nio: quest i conglomerati sono a diretto conta t to col rilievo calcareo 
mesozoico, m a contengono solo rari ciotoli di queste rocce, e sono 
fo rma t i in prevalenza da arenarie, marne, calcari marnosi . D a t a la 
loro composizione litologica, è evidente che i conglomerati si sono 
deposti indipendentemente dal massiccio calcareo, che pure ora li 
sovrasta ; recentemente si sono scoperte una quan t i t à di ciotoli con 
magnifiche s t r ia ture tet toniche rivolte in media verso N E . Queste strie 
possono essere dovute solo ad una spinta del massiccio calcareo contro 
i colli conglomeratici. LI movimento traslativo di queste strutture può 
considerarsi nell'ordine dei 50 km. 

Nello schema tet tonico dei Simbruini, Emici sono compresi, oltre 
al blocco centrale, il complesso che da Arpino si spinge fino a Cassino e, 
a Nord, i mont i Prenest ini e i rilievi di Saracinesco fino alla piana di 
Carsoli. Questa s t ru t tu ra , come i mont i Lepini, è carat terist ica di 
facies di p i a t t a fo rma . La pa r t e settentrionale orientale dei Simbruini 
presenta delle difficoltà in terpreta t ive , per il gran numero di faglie 
che nascondono la situazione originaria. I n ogni modo alcuni piani di 
sovrascorrimento, inclinati verso N E , fanno pensare che le masse meso-
zoiche sovrast ino te t ton icamente la serie miocenica della marnosa 
arenacea. Verso W, sui mont i di Saracinesco, due scaglie di calcare 
miocenico sono sovrascorse sui pacchi argillosi del miocene superiore. 

Anche il complesso dei Simbruini, come quello dei Lepini, ha subito 
un forte movimento traslativo, che lo ha portato da posizioni tirreniche 
verso l'Adriatico. Ricordiamo ancora una vol ta la perforazione del 
pozzo Trevi da pa r t e dell 'Agip mineraria, che ha confermato la dispo-
sizione anomala dei terreni , spiegabile esaurientemente solo con la 
teoria t ras la t iva . 

Con il t e rmine « S t ru t tu re della Marsica Sud-Occidentale », si pren-
dono in considerazione i rilievi che sorgono t ra la valle Roveto e la 
valle del Sangro. 

I l versan te orientale della va i Roveto, o valle del Liri, è formato 
da un enorme reggipoggio di dolomie e calcari mesozoici che nel t r a t to 
di Morea e Balsorano è interessato da un sistema di faghe diret te, ma-
scherate spesso da enormi conoidi di deiezione. P iù a Nord, la pare te 
a reggipoggio va gradualmente diminuendo, assumendo valori modesti 
t ra Capistrello e Tagliacozzo. Del t u t t o diverso è l 'assetto tet tonico 
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nella pa r t e meridionale della valle del Liri: abbiamo ancora faglie 
diret te, le pare t i calcaree non sono più a reggipoggio m a sono 
inclinate verso valle t an to che, presso la frazione Forcella, è possibile 
vedere i sedimenti clastici del miocene superiore, disposti in serie 
regolare sul miocene calcareo e sul creta. 

L a lunga s t r u t t u r a al cui centro vi è la Serralunga è una 1110110-
clinale che pende verso l 'Adriatico. I n corrispondenza di Villavalle-
lunga, dà una piega f ronta le p iu t tos to r ido t ta che si sovrappone alla 
marnosa arenacea. Verso il Fucino questa piega sparisce, per la pre-
senza di una piccola faglia, sepolta dalle alluvioni quaternar ie . In 
complesso questa struttura mostra una caratteristica nuova nelle strutture 
precedenti. La catena non è stata traslata parallelamente a se stessa, ma 
ha subito uno spostamento differenziato, con un punto che ha agito da 
fulcro e non ha subito traslazione. 

Consideriamo ora la s t r u t t u r a che interessa Trasacco, Or tona dei 
Marni e, scendendo verso Sud, passa per Pescasseroli piegando verso 
Es t , fino ai rilievi di mon te Amaro e M. Petroso. I l l imite anteriore, 
di questa s t r u t t u r a è dato dalle linee te t toniche delle valli di Giovenco 
e del Sangro. Altr i due dis turbi te t tonici interessano la linea di Gio-
venco e t u t t i e t re confluiscono verso la valle del Sangro. Anche la 
valle del Sangro è carat ter izzata , f r a le Fosse di S. Paolo e Villetta 
Barrea, da due linee te t toniche: u n a faglia d i re t ta , che borda il mon te 
Marsicano, e la linea di sovrascorrimento che da L a Pelusare si dilige 
verso Civitella Alfedena, costeggiando a Nord il Monte Amaro. Questa 
ul t ima è molto impor tan te perchè è legata alla traslazione del gruppo 
del monte Amaro e perchè il movimento avvenne verso N anziché 
verso N E . Questa linea continua, anche se non t roppo evidente, pas-
sando alle spalle di Pescasseroli e collegandosi a quelle faglie che deter-
minarono spostament i verso N E . 

La Marsica Nordorientale è una grossa zolla del imita ta ad W 
della linea Giovenco-Alto Sangro, che si spinge fino ai rilievi che nel 
foglio Agnone si saldano con la pa r t e meridionale della s t r u t t u r a del 
Morrone. L a s t ru t tu ra , nel complesso, appare smembra t a da faglie 
disposte nel senso appenninico. 

I l gruppo del Velino è separato a Sud da una faglia d i re t ta che 
da Celano, passando a mon te di Massa d'Albe, va nella depressione 
Cartore-Corvaro; alcune faglie d i re t te vicar iant i ne r ibassano le pro-
paggini Sudoccidentali . Per il resto presenta carat ter is t iche non dis-
simili alle s t ru t tu re finora esaminate: pendenza generale verso l 'Adria-
tico, linee di disturbo sempre nel senso appenninico, ancora depositi 
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di bauxi te . Verso Nord, abbiamo un passaggio a facies che si col-
legano con quelle del Gran Sasso. 

La f ron te è interessata, f r a Bagnogrande e Ovindoli, da un disturbo 
con parziale sovrascorrimento del Cretaceo sulle argille mioceniche. 
Anche p iù a Nord, il complesso dei mont i Giano e Nuria sono sovra,-
scorsi sulla marnosa arenacea. 

L a p a r t e occidentale del gruppo del Virente pende generalmente 
verso Ovest , t an to che f ra Rocca di Mezzo e Ovindoli sembra vera-
men te che s ' immerga sot to il Velino. La pa r t e orientale invece è for-
m a t a da calcari non più mesozoici, e si collega con le s t ru t tu re dei 
mon t i Picca e Cappucciata, a t t raverso lievi disturbi tet tonici . P iù a 
Sud la conca di Sulmona la separa dal gruppo del Morrone. F r a Sagit-
tario e Capestrano, nel bordo occidentale della conca, i calcari fine-
men te s trat i f icat i della facies di transizione presentano pieghe ribal-
t a t e ad Es t . 

Il gruppo del Morrone è l imitato, alle spalle, dalla conca di Sulmona, 
alla f ronte , l 'al l ineamento Picca Cappucciata costituisce l 'ul t imo ri-
lievo p r ima delle colline della p iana adriatica, ment re il monte Morrone 
è separato dalla Maiella dalla valle di Caramanico. 

In teressante sot to l 'aspet to tet tonico il grande scorrimento fron-
tale dato da una piega-faglia con inclinazione di una t ren t ina di gradi. 
I n corrispondenza di Colle d'Oro s ' imposta una vicariante ancora più 
vicina all 'orizzonte. La pa r t e settentrionale, oltre la f ronte , è carat-
ter izzata dalla presenza di due scaglie enucleate di La Queglia e di 
Colle Cantalupo, che possono considerarsi come lame rigide espulse 
dalla profondi tà a causa della for te compressione. 

P iù a Sud, nella zona di Roccacaramanico, il motivo delle scaglie 
enucleate è sosti tui to da alcune lunghe pieghe accavallate e r ibal ta te 
verso N E , borda te dalle argille del Miocene superiore e del Pliocene. 

Anche in questa s t ru t t u r a il sovrascorrimento è confermato da 
un sondaggio nella gola incisa dal fiume Pescara, a monte della f ronte . 
I n f a t t i , il sondaggio ha incontra to sotto i calcari la stessa formazione 
argillosa an t i s t an te alla f ronte . I l movimento minimo dell ' intera s t rut-
tu ra darebbe valori intorno ai 4 km. 

L a Maiella è ima brachianticlinale, con asse orientato da Nord 
a Sud, ro t to solo sul fianco occidentale, mentre i bordi set tentrionale 
e orientale hanno pendenze che fanno immergere le formazioni sotto 
la coltre detri t ica. Benché oggetto di grande studio, la Maiella presenta 
cara t ter i s t ru t tura l i e stratigrafici ancora in discussione. 

Ai bordi della Maiella, nella zona Peligna Sud orientale, com-
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paiono formazioni inglobate parzia lmente nel complesso delle argille 
scagliose; questo complesso, incontra to anche nella p iana di Vasto, 
da perforazioni di pozzi, comprende, oltre che i gessi e i conglomerati , 
anche le cosiddette « Arenarie di Eocca » rosse o b rune per alterazione, 
r iccamente fossilifere e, sul t e t t o della formazione miopliocenica, delle 
brecce di calcare di esiguo spessore. 

Dobbiamo ricordare ancora due serie: quella di Ta ran ta , con argille 
scagliose rosse brune, porcellanite rosa (roccia sihcea argillosa), e f ram-
ment i vetrosi vulcanici, selce nera, brecce calcaree e le t t i carboniosi; 
e la serie della Torre t ta , emergente dalle argille scagliose e f o r m a t a 
principalmente da calcari marnosi a globigerine, a l te rnat i a brecciole 
e tufi vulcanici. 

La messa in posto di questi materiali alloctoni sembra dovuta al 
sollevamento della Brachianticlinalc, che ha fatto affossare il pacco dei 
sedimenti compresi fra la Maiella e il Gargano, con il conseguente ri-
chiamo dei materiali alloctoni. Sopra questi si sono sedimentate le sab-
bie del pliocene superiore. Per quanto riguarda la fronte della Maiella, 
possiamo dividerla in due parti: una meridionale, in cui mancano con-
tatti tettonici, e una settentrionale, con contatti anormali con le argille sca-
gliose-, questo starebbe a dimostrare un movimento parziale della parte 
settentrionale, mentre la meridionale avrebbe agito da perno. Nel com-
plesso la Maiella, che si considera ancora radicata, ebbe uno spostamento 
verso Est di almeno 3 lem. 

I I . - CARATTERISTICHE SISMICHE FONDAMENTALI DELL A B R U Z Z O , FATTO 

RIFERIMENTO AL PERIODO 1 9 0 0 - 1 9 7 0 . 

Allo scopo di precisare meglio le carat ter is t iche dinamiche del-
l 'Abruzzo, ci siamo preoccupat i di aggiungere, alle determinazioni 
condot te con metodi basat i su registrazioni sismografiche (forzatamente, 
in numero limitato), i da t i relat ivi ai rilievi macrosismici di g ran pa r t e 
dei te r remot i senti t i nel pr imo se t tantennio del secolo. 

Tracciate le isosiste di questi terremoti , abbiamo de terminate le 
relative coordinate geografiche epicentrali . Ci siamo quindi preoccupat i 
di calcolare le corrispondenti p rofondi tà ipocentrali , le energie svilup-
pa t e e le magni tudo dei singoli terremoti . 

Le profondi tà h sono s ta te calcolate con la formula generale 

li Sn 

10 3 — 1 
[ 1 1 
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dove Io è l ' in tensi tà (della scala Mercalli) osservata all 'epicentro, 
In le in tens i tà delle isosiste successive e s„ il relativo raggio limite. 

L 'energia è s ta ta o t t enu ta con la formula 

\gB = 9.5 + 3.2- lgfc + 1.1 Io, [2] 

dove i logaritmi sono decimali, ment re per la magni tudo ci siamo valsi 
della formula 

M = 0.6 Io + lg h + 0.4. [3] 

Le Tabelle che seguono contengono i r isultat i ot tenut i . 
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Fig . 1 - Dis t r ibuz ione geografica degli ep icen t r i (la c i f ra a fianco ind ica il n u m e r o 
delle pr incipal i scosse a v v e r t i t e nella local i tà) , le linee r a p p r e s e n t a n o le fagl ie regionali . 
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Loca l i t à 
Coord. E p . 

<P X 

11 E 
D a t a Loca l i t à 

Coord. E p . 

<P X 
Io 

k m 
il/ 

ergs 

1 29-1-1900 
05 h 22 m 

Alan no 42°05'N 
13°58'E 

V I 4 4.6 IO18 

2 21 - IV » 
08 h 45 m 

L ' A q u i l a 42°21'.4 N 
13°25'E 

I V 6 3.6 3.2 x IO16 

3 10-VI I I - » 
05 h 30 m 

T e r a m o — V-VI 5 4.4 8 x IO1 ' 

4 10 -VI I I - » 
22 h 30 m 

Accumol i — IV-V 5 3.5 IO16 

5 2 - I X - » 
1 0 h ± 

Borgo 
Velino 

— : V 5 4.0 2 x IO17 

6 31-VII-1901 
1 l1140m 

Alvi to * — - V i l i 5 6.0 8 XlO 2 0 

7 31-VII - » 
1 7 » ± 

Vil le t ta 
B a r r e a -

I V 5 3.5 IO16 

8 1 - V I I I - » 
17*>± 

Pescosolido • — I V 5 3.5 IO16 

9 1 4 - V i l i - » Opi V-VI 5 4.4 8 x IO17 

02 h 15 m 
Opi 

10 15-X- » 
14 h 55 m 

S. Va len t ino 42°14'N 
13°59'E 

V I 8 4.9 IO19 

1 1 21-X- » L ' A q u i l a 42°21'.4 N V 6 4.8 IO18 

03 h 58 m 
L ' A q u i l a 

13°25'E 
12 25-X- » 

17 h15 r a 
» » » IV 6 3.6 3.2 x IO16 

13 26-X- » 
09"15m 

» » » IV 6 3.6 3.2 x IO16 

14 15-XI- » 
0 4 h 5 8 m 

» » » V 6 4.2 IO18 

15 17-XI- » 
08 h 25 m 

» » » I V 6 3.6 3.2 x IO16 

16 9-1-1902 
19 h 25 m 

» » » IV 6 3.6 3.2 x IO16 

17 14-11- » 
21 h 09 m 

» » » IV 6 3.6 3.2 x IO16 

18 31-V- » 
08 h 30 m 

Villet ta 
B a r r e a 

— — I V — — — 

19 31-VI I - » L ' A q u i l a 42°21'.4 N I I I 6 3.0 2.5 x IO16 

15 h 23 m 
L ' A q u i l a 

] 3°24'.7 E 
20 5 - I X - » 

221130m 
» » » IV 6 3.6 3.2 x IO16 

21 30- IX- » 
08 h 35 m 

» » » IV 6 3.6 3.2 x IO16 

22 2 3 - X I I - » 
05" ± 

» » » IV 6 3.6 3.2 x IO16 

Periodo sismico L'Aquila. 
Anno 1901 Elml = 2.1 X IO18 erga 
Anno 1902 Ewm = 0.163 x IO18 ergs 
Anno 1903 Elm3 = 3.4 x IO18 ergs 
Energia Totale El<Ml.mrum = 3.4 x 7018 err/s. 
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No D a t a 

| 

L o c a l i t à 
Ooord. E p . 

cp A 
Io 

11 

k m 
M 

E 

erga 

23 12-11-1903 L 'Aqui l a )) )) V 6 4.2 1018 

141.05 m 
24 j 14-11- « » )) )) IV 6 , 4.2 3.2 x IO16 

2 2 h 1 8 m 

3.2 x IO16 
25 7 -1 I I - » » )) » I V 1 6 1 4.2 3.2 x IO16 

05" ± 
2.5 x IO16 

2 fi 8 - I I I - » » )) » I I I 6 3.0 2.5 x IO16 

18"20 m 

27 9-111 - » » )) » I V 6 4.2 3.2 X IO16 

0 5 " 1 2 m 
1022 28 21-11-1904 R 0 8 C Ì 0 I 0 42°07' N I X 6 6.6 1022 

] 6 " 5 3 m 2 1 s (Velino) 13°20'.5 E 
IO20 

29 25-11- » Velino » » V I I 7 5.4 IO20 

0 1 " 2 9 m 

IO19 
29a 25-11- » n » )> V I I 4 5.2 IO19 

0 3 " 0 4 m 

1.6x 102» 30 25-11- » » » » V I I 9 5.6 1.6x 102» 
06» ± 

2.5 X IO20 
31 25-11- » » » » V I I 10 5.6 2.5 X IO20 

0 6 " 0 3 m 

32 25-11- » » » » I V 7 5.4 5.0 X IO16 

2 0 " 1 6 m 

2.0 x IO19 
33 l - I I I - » Mars i ca » » V I 10 5.0 2.0 x IO19 

0 2 " 5 3 m (Velino) 
14 6.3 X IO19 

34 I T T I - » Borgocolle- 42°13' N V I 14 5.1 6.3 X IO19 

05" ± f e g a t o - 13° 15' E 
I J 'Aqu i l a -
Scurcola 
M. 

IO21 
35 3 - I I I - » Mars ica - )) )) V I I 15 5.8 IO21 

19"56 m Velino 
1.6 X IO21 

36 10-111- » Velino )) )) V i l i 8 6.1 1.6 X IO21 

0 5 " 2 2 m Mars ica 
IO20 

37 l l - I I I - » Magl iano (lei V I I 7 5.4 IO20 

] 4 " 2 5 m Mars i -
Velino 

IO20 
38 20-111- » Magl iano (lei » » V I I 7 5.4 IO20 

0 6 " 5 0 m Marsi -
Velino 1020 39 20-111 - » Scurcola - )) )) V I I 9 5.6 1020 

0 8 " 5 0 m Velino 
IO20 

40 25-1I I - » Magliano dei )) )) V I I 7 5.4 IO20 

2 2 h 5 8 m Mars i -
Vel ino 

2 XlO 1 8 
41 28-111 - » S c a n z a n o - )) )) V 11 4.4 2 XlO 1 8 

2 3 " 2 6 m Velino 
2 x IO18 

42 29-111- » S c a n z a n o - » )) V 1 1 4.4 2 x IO18 

0 5 h 3 0 m Velino 
43 29-111- « Magl iano dei )> )) V i l i 4 5.8 1.6 x IO20 

09"30 m Mars i -

1 

Vel ino 
1 
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D a t a 
Coord. E p . 11 E 

ergs 
N° D a t a Local i tà 

<p A 
Io 

km 
M 

E 

ergs 

44 7-1V-1904 
20" ± 

Magliano dei 
Marsi -
Velino 

42° 13' N 
13°] 5' E 

VII 7 5.4 IO20 

45 7-1V- » 
20"55m 

Magliano dei 
Marsi -
Velino 

» » V 7 4.2 5 x IO17 

46 13-IV- » 
06"57m 

Scanzano 
Scurcola(VI) 

-Velino 

iì » VII 11 5.6 3.2 x IO20 

47 20-1V- » 
23"55m 

Velino -
Scanzano 

» » V I I 11 5.6 3.2 x IO20 

48 14-V- » 
05" ± 

(Velino) » » IV 10 3.8 1.3 x IO17 

49 8-VI- » 
1 4 " 3 0 m ± 

Velino 
Avezzano -
Cappelle 

» » VI 9 5.0 1 .3x IO19 

50 22-VI- » 
16"30m 

Velino -
Scanzano 
(IV) 

» » VI 7 4.8 6.3 X IO18 

51 5-VII - » L 'Aqui la — V 6 4.2 IO18 

02"40m 

52 2 -XI - » 
08"15m 

Manoppello-
Gioia dei 
Marsi 

IV 5 3.5 1 . 6 x 1 0 " 

53 2 -XI - » 
16"32m 

Gioia dei M.-
Scanno 

41°56'.6 N 
13°42' E 

VII 10 5.6 2.5 x IO20 

54 30 -XI I - » 
23" ± 

Scanzano — V 5 4.1 2 x IO17 

55 16-11-1905 
04" ± 

Torni inpar-
t e 

— V 5 4.1 2 x IO17 

56 25-YII I - » 
21 "41 r a 

Sulmona 42°02'.7 N 
13°55'.7 E 

VI I 15 5.8 IO21 

57 27-YII I - » 
10"50m 

» » » V 10 4.4 2 x IO18 

58 5-11-1900 
16»10m 

Montereale — VI 5 4.8 5 x IO18 

59 1 -VI I - » 
01"50m 

Antrodoco — V-VI 5 4.8 5 X IO18 

60 24-X- » 
03"45m 

Pe t to r ano IV 5 3.5 1.6 x IO16 

61 23-1-1907 
01"15m 

Teramo — V 5 4.1 2 x IO17 

62 20-111- » 
14"30m 

Casalcipra-
no 

41°34'.6 N 
14°31'.3 E 

VI 8 4.9 IO19 

63 10-VII- » 
04" ± 

Pesco-
Costanzo 

41°55' N 
14°04'.5 E 

VII 5 5.3 3.2 x IO19 

64 18-VII- » 
1 3 " ± 

» » » IV 5 3.5 1 . 6 x 1 0 » 

65 19-VII- » 
13"30m 

» » » 111 5 2.9 1.3 X IO15 

66 22-VII- » 
09"30m 

» 

1 ' v 5 4.1 2 x IO17 
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No D a t a Local i tà 
Coord. E p . 

f A 
Io 

11 

km 
M 

E 

Ergs 

67 12-VIII-1907 Avezzano IV 5 3.5 1.6 x IO16 

12h20m 

1.6 X IO16 
68 15-IX- » Pesco - 41°55' N IV 5 3.5 1.6 X IO16 

22" ± Costanzo 14°04' E 
69 19-IX- » » » » VI I 5 5.3 1.6 X IO19 

23" ± 
2 x IO17 

70 5-X- » Celano — V 5 4.1 2 x IO17 

22"20m 

71 10-X- » Rivisondoli 41°52' N V 5 4.1 2 x 1 0 " 
03" ± 14°03'.5 E 

2.5 X IO18 
72 10-X- » Pesco- 41°55' N VI 5 4.7 2.5 X IO18 

04"30m Costanzo 14°04'.5 E 
73 24-X- » Rivisondoli 41°52' N IV 5 3.5 1.6 x IO16 

20"23m 14°03'.5 E 
74 29-X- » Pesco- 41°55' N V 5 4.1 2 x 1 0 " 

02"30m Costanzo 14°04'.5 E 
75 22-XI- » Rivisondoli 41°52' N V 5 4.1 2 x 1 0 " 

13"30m 14°03'.5 E 
76 26-XI- » Pesco - 41°55' N V 5 4.1 2 x 1 0 " 

19"40m C o s t a n z o 14°04'.5 E 
77 22 -XI I - » » » » VI I 5 5.3 3.2 X IO19 

78 
0 7 h ; t 

14-1-1908 Montereale — VI 6 4.8 5 x IO18 

02" ± 
5 X IO18 79 16-1- » L 'Aqui la — VI 6 4.8 5 X IO18 

1 l "27 m 

80 16-11- » » — VII 6 5.0 6 x IO19 

17"50m 

81 16-V- » Montereale — V 5 4.0 2 x 1 0 " 
03"50m 

82 2-VI- » Pizzoli — • IV 5 3.5 IO16 

1 3 " ± 
IO16 

83 2-VI- » Bare te — . IV 5 3.5 IO16 

1 8 " ± 
84 5-VI- » Pesco- 41°53'. 1 N VI 4 4.6 IO18 

04" ± Costanzo 14°03'.8 E 
85 14-IX- » A matr ice — IV 5 3.5 1.6 X IO16 

05" ± 
4.1 2 x 1 0 " 86 1-11-1909 Montereale — V 5 4.1 2 x 1 0 " 

21"15m 

87 16-111- » L 'Aqui la — IV 6 4.8 5 x IO18 

16"55m 

88 24-VI- » Magliano dei — V 5 4.1 2 x 1 0 " 
23"55m Marsi 

89 17-X- » » — V 5 4.1 2 x 1 0 " 
06"16m 

90 4 -XI - » Montereale — V 5 4.1 2 X 1 0 " 
06" ± (Gran Sasso; 

2.5 X IO18 91 22-11-1910 Magliano de: VI 5 4.7 2.5 X IO18 

16"35m Marsi 
92 6 - I I I - » Accumoli — i IV 5 3.5 1.6 X IO16 

1 9 " ± 1 
1 
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N° D a t a 
Coord. E p . 

q> A 

h 

k m 

E 

ergs 
N° D a t a Loca l i t à 

Coord. E p . 

q> A 
Io 

h 

k m 
M 

E 

ergs 

93 14-VIII-1910 
1 7 " ± 

Caramanico — V 5 4.1 2 x IO17 

94 2 -XI - » 
08 h 07 m 

Sulmona — IV-V 5 4.1 2 x IO17 

95 2 2 - X I I - » 
18"18m 

Accumoli 42°41' N 
13°15' E 

VI 10 5.0 2 x IO19 

96 26-XII - » 
17h50m 

» » » VII 10 5.6 3.2 x IO20 

97 21-IV-1911 
16h32m 

Caramanico — IV 5 3.5 1.6 X IO16 

98 28-V- » L 'Aqui la — VI 6 4.2 5 x IO18 

14"52m 
L'Aqui la 

99 9 -XI - » 
12»32m 

» — VI 6 4.2 5 x IO18 

100 8-111-1912 Paganica — IV 5 3.5 1.6 X IO18 

05"04m 
Paganica 

101 3-1-1913 
14"39m 

Gioia dei 
Marsi 

41°56'.6 N 
13°42' E 

VI I 15 5.8 IO21 

102 4-X- » 
19h26m 

Vinchiaturo 
- Jelsi 

41°30' N 
13°41'.2 E 

V i l i 12 6.3 6.3 x IO21 

103 25-XI- » 
01 h 57 m 

C'ercemag-
giore 

42°27'.4 N 
14°43' E 

VI 16 5.2 IO20 

104 14-1V-1914 
03»49m 

Gioia dei M.-
Pescina 

42°01'.5 N 
13°39'.9 E 

VI 13 5.1 5 x IO19 

105 21-IV- » 
12 h46m 

Avezzano — IV 5 3.5 1.6X IO16 

106 17-XII- » 
03 h 16 m 

Isernia 41°35'.3 N 
14°13'.2 E 

VI 15 5.2 IO20 

107 19-XII - » 
04 h 50 m 

» )) )) VII 8 5.5 IO20 

108 13-1-1915 
07"52m43 s 

Avezzano 41°59' N 
13°36' E 

X 15 7.5 IO23 

109 13-11-1916 
03"20m 

Tornim-
pa r t e 

42°17' N 
13°17'.7 E 

V 10 4.4 2 x IO18 

110 20-11- » 
02" ± 

» » » IV 10 3.8 1 .6x IO17 

111 14-111- » 
01"39m 

» » » VI 12 5.1 5 x IO19 

112 21-IV- » 
13"46m 

L'Aqui la -
Tornim-

42°19' N 
13°20' E 

VI 8 4.9 1.3 X IO19 

22-1V- » 
05 h 33 m 

p a r t e 
113 22-1V- » 

05 h 33 m 
L'Aqui la -

Tornim-
» » VII 13 5.7 8 x IO20 

4-VII - » 
06"06 l u 

p a r t e 
114 4-VII - » 

06"06 l u 
A r q u a t a del 

Tron to 
42°46'.2 N 
13-17'.6 E 

V i l i 10 6.2 4.0 x IO21 

115 28-1X- » 
14" ± 

L 'Aqui la — IV 5 3.5 1 .6x IO16 

116 16-XI- » 
07"35m 

Cittareale 42°37' N 
13°09'.5 E 

V i l i 13 6.3 IO22 

1 17 22-XI- » 
1 l"20m 

» » )) V 20 4.7 1.6X IO19 
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N° D a t a Loca l i t à 
Coord. E p . 

<p X 
Io 

11 

k m 
M 

E 

ergs 

118 2-1-1917 Amat r i ce I I I 
5 

2.9 1.3 X IO15 

02"45 m 

IO2 ' 119 3-1- » Gioia dei M.- 42°02' N V I I 15 5.8 IO2 ' 
02 h 35 m Popoli- 13°50' E 

P r a t o l a 
Pel igna -
Scanno 

120 17-11- » A m a t r i c e — I I I 5 2.9 1.3 X IO15 

21»40m 

121 26-11- » I sern ia — I V 5 3.5 1.6 x IO16 

07 h 18 m 

122 26-11- » » .— I I I 5 2.9 1 . 3 X IO16 

08 h 44 m 

2 x IO1 ' 123 21 - I I I - » Amat r i ce — V 0 4.1 2 x IO1 ' 
01 h 30 m 

124 20-IV- » Gioia dei — I V 5 3.5 1.6 X IO16 

04" ± Marsi 
125 20-IV- » » — IV 5 3.5 1.6 X IO16 

13 h 55 m 

126 26-1V- » Popol i — I I I 5 2.9 1 . 3 X IO15 

0 2 h ± 
Popol i 

1.3 X IO16 127 26-IV- » » — I I I 5 2.9 1.3 X IO16 

04» ± 
3.2 x IO18 128 3-V- » Gioia dei 41°57'.5 X I V 25 4.2 3.2 x IO18 

12»49m Marsi 13034' E 
129 12 I X - » Isola Liri- 41°42' N VI 10 5.0 2 x IO10 

05»45m Sora 13°35'.6 E 
130 5 - X I - » Monterea le 42°31' N IV 10 3.8 IO17 

04»31m 13°18' E 
131 19-XI- » Scanno — V 5 4.1 2 x IO17 

03»42m 

132 20 -XI - » Amat r i ce — I I I - I V 5 3.5 1.6 X IO16 

13»40m 

133 16-XII - » » — 111-IV 5 3.5 1.6 X IO16 

19»40m 

134 2 2 - X I I - » » — V 5 4.1 2X IO17 

04»05m 

135 2 2 - X I I - » » — I I I 5 2.9 1.3 x IO15 

1 5»45m 

136 10-1-1918 Ci vitella 41-52' N V 10 I 4 4 1.6 x IO18 

02»25m Roveto- 13°11'.5 E 
Gennazzano 

137 19-1- » Trasacco- 41°51' N V 20 4.7 1.6 X IO19 

02»20m Poli 13°14' E 
138 7-1V- » Balsorano 41°48' N V 17 4.6 IO19 

16»54m 13°34'. 5E 
139 27-VI I - » Agnone .— IV 5 3.5 1.6 X IO16 

18»42m 
Agnone 

140 18-X- » Pescasseroli- 41°45'.5 N V 15 4.6 6.3 X IO18 

04»29m Ala t r i : 13°34'.5 E 
141 11-111-1919 L 'Aqu i l a V 6 4.2 IO18 

01»04m 
L 'Aqu i l a 

1 1 1 
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N° 
Coord Ep. 

X 

11 

k m 

E 

ergs 
N° D a t a L o c a l i t à 

Coord Ep. 

X 
Io 

11 

k m 
M 

E 

ergs 

142 11-111-1919 
2 1 h 3 0 m 

Borgocolle-
f ega to 

I V 5 3.5 1.6 x IO16 

143 20-1V- » Avezzano- 41°39 / 6 N V 15 4.6 IO18 

0 7 h 3 2 m Trasacco 13°29' E 
IO18 

144 2 - V I I - » 
16 h 30 m 

Venaf ro I I I 5 2.9 1.3 X IO15 

145 16-VII I - » 
2 3 h 4 2 m 

P o s t a 42°33' 
13°06' 

5 N 
E 

I V 10 3.8 1 0 " 

146 2 0 - V I I I - » 
0 4 h 5 8 m 

Castel lone al 
Vo l tu rno 

41o39' 
14°03 / 

N 
6 E 

I V 10 3.8 IO17 

147 15- IX- » 
00"08 m 

A m a t r i c e 42°37 / 

13°17' 
6 N 
5 E 

V 9 4.4 IO18 

148 7 -X- » 
11 "28"' 

I sernia 41°35' 
14014' 

N 
E 

I V 5 3.5 1.6 x IO1« 

149 15-X- » 
2 1 h 0 5 m 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO18 

150 16-X- » 
02 h l 0 m 

» » » I I I 5 2.9 1 . 3 x 1 ( 1 " 

151 16-X- » 
0 6 h 1 5 m 

» » » I I I 5 2.9 1.3 X IO15 

152 24-X- » 
06 h 08 n l 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO18 

153 2 - X I - » 
0 5 h 5 4 m 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO16 

154 2 - X I - » 
16"46m 

» » » I I I - 1 V 5 3.2 5 x IO16 

155 4 - X I - » 
12"11m 

» » » I I I - I V 5 3.2 5 x IO15 

156 6 - X I - » 
1 l h 4 5 m 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO16 

157 8 - X I - » 
14"26m 

» » » I I I - I V 5 3.2 5 x IO16 

158 9 - X I - » 
0 5 h 2 9 m 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO16 

159 2 8 - X I - » 
0 4 h 2 5 m 

» » » IV 5 3.5 1.6 x IO16 

160 2 9 - X I - » 
01 h 33 n l 

» » » 11 5 2.3 IO14 

161 3 0 - X I - » 
21"10 m 

» » » 111 5 2.9 1.3 X IO16 

162 2 - X I I - » 
1 41.05 m 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO16 

163 4 - X I I - » 
14 h 52 m 

» » » I I I 5 2.9 1.3X IO16 

164 4 - X I I - » 
15»07"> 

» » » I I I 5 2.9 1 . 3 x IO16 

165 5 - X I I - » 
01h 13 m 

» » » I I I 5 2.9 1.3 X IO15 

166 5 - X I I - » 
13"09-n 

» » » I V 5 3.5 1.6 X IO16 

167 5 - X I I - » 
15"01m 

» » I I I 5 2.9 1.3 X IO15 
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(Joord. E p . 11 
M 

E 
N° D a t a Loca l i t à 

E p . 
Io 

k m 
M 

<P A k m ergs 

168 5 - X I I - 1 9 1 9 
15 h 56 m 

I se rn ia I V 5 3.5 1.6 x IO18 

169 5 - X I I - » 
20»26m 

» » » I I I 5 2.9 1.3 X IO15 

170 12 -XI I - » 
13»20m 

» » » IV-V 5 3.8 6.3 X IO16 

171 13-1-1920 
l l » 3 5 m 

T o r n i m -
p a r t e 

42°17' 
13°17' 

X 
7 E 

VI 10 5.0 2.5 x IO19 

172 15-1- » 
0 1 » ± 

» » » VI 10 5.0 2.5 X IO19 

173 l l - I I - » 
01»05m 

V e n a r o t t a 42°54' 
13°31' 

N 
E 

VI 10 5.0 2.5 x IO19 

174 1 4 - X I I - » 
03" ± 

Torn im-
p a r t e 

42°17' 
13°17' 

N 
7 E 

V 10 4.4 2 x IO18 

175 28-XI-1922 
06"56 m 

L ' A q u i l a -
Sassa -
Borgocol-
lefegato-
Torn im-
p a r t e 

42°36' 
13°16' 

8 N 
5 E 

I V 24 4.2 2.5 x IO18 

176 2 9 - X I I - » 
13"22m06 s 

Pescina--
Grioia dei 
Marsi-
Villavalle-
longa-
Balsorano 

41°48' 
13°38' 

X 
E 

V I I 26 6.0 5 x IO21 

177 13-V-1923 
15"31m 

Borgocolle-
fega to 

42°11' 
13°14' 

5 N 
E 

VI 18 5.3 IO20 

178 16-YI- » 
io»59m 

Balsorano — I V 5 3.5 1.6 x IO16 

179 29-VI- » 
08» ± 

» — 11I-IV 5 3.2 5 x IO15 

180 8 -X- » 
01"43 m 

Torni in-
p a r t e 

I V 5 3.5 1.6 x 1 0 " 

181 9-VIII-1924 
23"10 m 

Sora IV-V 5 3.8 6 x IO16 

182 28 - IX- » 
10"11m 

Balsorano — V-VI 5 4.4 8 x IO17 

183 28 - IX- » 
20"58 m 

» — IV 5 3.5 1.6 x IO16 

184 14-1-1925 Popol i — IV-V 5 3.8 6 X IO16 

20"27 m 
Popol i 

185 17-11- » 
22"30 m 

Lecce dei 
Marsi -

— IV 5 3.5 1 . 6 x IO16 

186 9-VI- » Popoli — V 5 4.1 2 x IO17 

04»37m 
Popoli 

187 24 - IX- » 
14 h 33 m 

A c q u a v i v a 
d ' I se rn ia -

41°40' 
14°09' 

X 
E 

V i l i 11 6.2 4 x IO21 

188 12-1-1926 
07"45 m 

Pizzoli-
Ba re t e 

42°26' 
13°17' 

5 N 
7 E 

I V 5 3.5 IO16 

189 18-1- » 
1 9 » ± 

Su lmona I V 5 3.5 IO10 
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N» • D a t a Loca l i t à 
Coord. E p . 

<p l 

h 

km 

E 

ergs 
N» • D a t a Loca l i t à 

Coord. E p . 

<p l 
Io 

h 

km 
M 

E 

ergs 

190 16-IX-1926 
05 h 10 m 

Isernia — I I I 5 2.9 1.3 X IO16 

191 18-X- » 
05 h 28 m 

» — I I I 5 2.9 1.3 x IO15 

192 30-X- » 
07 h 33 n l 

Sulmona — I I I - I V 5 3.5 1.6 x IO16 

193 18 -XI I - » 
22"07 m 

Trasacco 41°57'.4 N 
13°32'.5 E 

VI 13 5.1 5 x IO19 

194 2 0 - X I I - » 
18 ! ,08m 

» » » I V 10 3.8 2 x IO17 

195 21-V11-1927 
13 h 59 m 

Borgocolle-
fega to 

— I V 5 3.5 IO16 

196 11-X- >. 
15'145-n 

Luco dei 
Marsi 

41056' N 
13°27' E 

V I I 16 5.8 IO21 

197 14-11-1928 
17"37m 

Pizzoli-
B a r e t e 

42°26'.5 N 
13°17'.7 E 

V 5 4.1 1.6 X IO17 

198 9-IY- » 
21 h 26 m 

Scanno-
Vil le t ta 
Bar rea -
Rocca P i a 

41°51'.3 N 
13°55'.7 E 
42°17' N 
13°17'.7 E 

IV 10 3.8 IO17 

199 11-IV- » 
06"43 m 

Torn im-
p a r t e 

I V 6 3.6 3.2 x IO16 

200 10-1-1929 L 'Aqu i l a — IV 5 3.5 IO18 

22" ± 
L 'Aqu i l a 

201 14-1- » 
04 h 53 m 

Avezzano-
Sulmona-
Scanno 

42°00' N 
13°45'.5 E 

V 18 4.7 IO19 

202 14-1- » 
05 h 01 m 

Pescasseroli 41°48'.5 N 
13°47'.5 E 

V 25 4.8 3.2 x IO19 

203 14-1- » 
06 u 52 m 

Sulmona-
Casamar i 

— I I I 5 2.9 1.3 X IO15 

204 21-1- » 
09i>10"> 

L 'Aqu i l a -
Torn im-

42°19' N 
13°20' E 

I V 10 3.8 1 .6 X IO17 

205 
p a r t e 

205 21-1- » 
10 h 20 m 

» )) )) I V 10 3.8 1 . 6 x IO17 

206 21-1- .. 
12 h 33 m 

» )) )) I V 10 3.8 1 . 6 X IO17 

207 26-1- >. 
0 6 h 2 0 m 

» )) 1) V 17 4.6 8 x IO18 

208 25-1- » 
06 ' '30 m 

» » » I I I 10 3.2 1.3 X IO16 

209 31-1- » 
21"50 r a 

» )) » I I I 10 3.2 1.3 X IO16 

210 4- I I - » 
06 h 10 m 

» )) )) I V 10 3.8 1 . 6 X IO17 

211 4 - I I - » 
15 h 54 m 

» 
Scosse con-
t i n u e nel 
pomeriggio 

)) )) I V 10 3.8 1.6 x IO17 

212 18-1II- » 
23» ± 

» )) )> 111 10 3.2 1-3 X IO16 
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X° D a t a Loca l i t à 
Coord. E p . 

cp X 
Io 

h 

k m 
M 

E 

ergs 

213 18-IV-1929 Avezzano I V 10 3.8 1.6 X IO17 

22» ± A v v e r t i t a in 
a l t r i paesi 
della Marsi-
ca 

214 23-V- » Torn im- 42°17' N IV 6 3.6 3.2 x IO16 

11 » 19 m p a r t e 13°17'.7 E 
214a 24-V- » Sulmona 41°58'.4 X VI 25 5.4 4 x IO20 

19»16m Scanno 13°54'.6 E 
215 2-VI- » L 'Aqui l a - 42°19' X IV 10 3.2 1.3 X IO16 

03"50 m Torn im- 13°20' E 

216 30-YI- » 
p a r t e 

Scanno 41°47'.5 X IV 17 4.0 6.3 X IO1 ' 
22»42m 13°52'.3 E 

217 18-X- » L 'Aqu i l a 42°21'.6 X I V 7 3.6 4 x IO16 

15»09m 
L 'Aqu i l a 

13°24'.7 E 
218 6-IV-1930 » » » IV 7 3.6 4 x IO16 

16»05m 

219 7-IV- » A r q u a t a del 42°46'.2 X VI 14 5.1 IO20 

18»17m T r o n t o 13°17'.6 E 
220 7-1-1931 Villavalle- 41°53'.4 N V 11 4.4 2 x IO18 

23»45m longa 13°37'.4 E 
221 20-1- » L 'Aqui l a - 42«17' N I V 10 3.8 1.3 x IO17 

09»53m Sassa-Bor- 13°J 6'.9 E 
gocollefe-
ga to -F ia -
mignano 

222 29-1- » L 'Aqui l a - 42°20' X I V 8 3.7 6.3 X IO16 

12»48m Sassa 13°20' E 
Torn im-
p a r t e 

223 26-V- » Villa S. 41°30'.7 X VII 3 5.1 6.3 X IO18 

16»24m Lucia 13°13'.3 E 
224 18-YI- » Montor io a 42°35'.0 X I V 9 3.8 IO17 

08"20 m V o m a n o 13°40'.0 E 
225 12-VII- » Ner i to di 42°32'.6 X IV 10 3.8 IO17 

07"19 m Crognaleto 13°28'.6 È 
226 3-XII-1932 I sern ia 41°35'.3 N V 5 4.1 2 x IO17 

17»58m 14°13'.2 E 
227 3 - X I I - » » » » I V 5 3.5 1 . 6 X IO16 

18»50m 

228 3 - X I I - » » » » I I I 5 2.9 1 . 3 x IO16 

23»50m 

Per iodo sismico Genna io -Ot tob re 1929 
L ' A q u i l a - T o r n i m p a r t e (analogo a ([nello del 1916) l ' ene rg ia t o t a l e svi lup-
p a t a : E,ot = 9 X IO18 ergs. 
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No D a t a 
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h 

k m 

E 
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No D a t a Loca l i t à 

Coord. E p . 
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Io 

h 
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M 

E 
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229 4 - X I I - 1 9 3 2 I se rn ia » » V 5 4.1 2 X IO1 ' 
02"59 m 2 X IO1 ' 

230 5 - X I I - » » » » I I I 5 2.9 1.3 X IO16 

02 h 50 m 1.3 X IO16 

231 5 - X I I - » 
19"14m 

» » » 111 5 2.9 1.3 X IO15 

232 2G-IX-1933 
04 h 33 m 

L a m a di 
Pel igna-
T a r a n t a 
Pel igna-
P a r a S. 
Mar t ino 

42003'.0 N 
14°11'.4 E 

I X 14 6.95 IO23 

233 7-X- » 
0 7 h 1 4 m 

Arsi ta — I V 5 3.5 1.6 X IO16 

234 23 -XI - » T a r a n t a Pe- 42°01' . l N V I I 17 5.8 IO21 

02 h 13 m l igna 
Isernia 

14°10'.3 E 
235 22-11-1934 

13 h26m 

l igna 
Isernia - — - IV 5 3.5 1.6 X IO16 

236 22-1V- » Guard ia - I I I - I V 5 2.9 1.3 X IO15 

23"50 m grele 
1.3 X IO15 

237 5-V11I- » 
01"50 m 

T a r a n t a 
Pel igna-
P e r n a p i e 
d imonte -
Civitella 
M. Rai-
m o n d o 

42°04' N 
14°10'.2 E 

V 14 4.5 5 X IO18 

238 3 - X I - » Gioia dei — I I I 10 3.2 IO16 

1 l h 3 5 m Marsi-
Luco-
Sulmona 

IO16 

239 4 - X I - » 
02i>41m 

Gioia dei 
Marsi 
Luco dei 
Marsi 

41°57'.6 N 
13035' E 

V 25 4.8 3 . 2 X IO19 

240 24-V11-1935 
15 h 32 m 

Civitella del 
T r o n t o 

42°46'.6 N 
13°40'.4 E 

V 9 4.4 IO18 

241 18-V1-193 0 
12"52m 

Pescasseroli 41°48'.6 N 
13047'. 3 E 

V 12 4.5 3.2 x IO18 

242 31-VII - » 
06"46 m 

Castel di 
Sangro 

41=47' N 
14O08' E 

VII 3 5.1 IO19 

243 31-VII - » 
08" 14'" 

» » » VI 3 4.5 5 X 1 0 " 

244 12-YI1I-1938 
08 h 30 m 

L'Aquila. 42021'. 6 N 
13°24'.7 E 

VI 25 5.4 4 x IO20 

245 4 - X I I - » 
23"52 n '24 s 

» » » I V 10 3.8 1 . 6 x 1 0 " 

246 4 - X I I - » 
23 h 59 m 17 s 

» » » I V 10 3.8 1.6 x 1 0 " 

Ene rg i a s v i l u p p a t a per iodo sismico 12-VIII-1938 / 12-11,1-1839 L ' A q u i l a . 
Eiot = 4.025 x IO20 ergs. 
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N° D a t a Loca l i t à 
Coord. E p . 

q> A 
Io 

h 

k m 
M 

E 

ergs 

247 5 - X I I - 1 9 3 8 L 'Aqu i l a 42°21'.0 X I V 10 3.8 1.6 x IO1 ' 
00 h 03 m 45 s 

L 'Aqu i l a 
13°24'.7 E 

248 12-111-1939 » » » V 10 4.4 2 X IO18 

17 h 12 m 55 8 

2 x IO18 
249 11-VII- » Chieti 42°21'.0 N V 10 4.4 2 x IO18 

04M7 r a 53 s 14°10'.0 E 
IO16 

250 9-1-1940 P e t t o r a n o — IV 5 3.5 IO16 

07"47 m sul Grizio 
251 10-1- » Popol i - 42°01 ' .2 X I V 10 3.8 1.6 X IO16 

0 7 h ± Scanno- 13°55' E 0 7 h ± 
Pesco-
C o s t a n z o 

252 16-11- » Ant rodoco .—. IV-V 5 3.8 6.3 X IO16 

03 h 05 m 

253 9 - I I I - » I sern ia - — I V 5 3.5 1.6 x IO16 

00 h 33 m Froso lone 
254 27-111- » Isernia — I V 5 3.5 1.6 x IO18 

00h32 r a 

5 X IO17 255 15-X- » Castel di — V-VI 5 4.5 5 X IO17 

09 h 51 m Sangro 
256 24 -XI - » » — V-VI 5 4.5 5 X IO17 

16 h 30, l l m 

1.6 X IO16 
257 14-11-1941 Monte- — I V 5 3.5 1.6 X IO16 

12 h 04,03 m cassino 
6 X IO17 258 14-IV- » S. Ana to l i a 42°45' X V 7 4.2 6 X IO17 

04 h 22 ,5 m (Velino) 12°45' E 
6 x IO17 

259 14-IV- » » — V 7 4.2 6 x IO17 

12 h 22,5 m 

260 14-IV- » » 42°45' X V 7 4.2 6 X IO17 

12 h 23,8 m 12°45' E 
261 14-IV- » » » » V 7 4.2 6 x IO17 

16 h 01 m 

262 14-IV- » » » » V 7 4.2 6 x IO17 

16 h l 6 m 

263 26-VII - » Avezzano 42°01'.8 X I V 17 4.0 6.3 x IO17 

04 h 10 m 13°28'.5 E 
264 1 - X I I - » L 'Aqu i l a » » I V 7 3.6 5 x IO17 

04 h 10 m 
L 'Aqu i l a 

265 20-VI-1942 L'Aqui la - 42°26'.3 X I V 10 3.8 1.6 X IO17 

07 h 48 m Monterea- 13°18'. l E 
le-Sassa 

266 25-VI I - » Alvi to 41°41'.2 X V 5 4.2 2 x IO17 

20 h 40 m 13°44'.6 E 
267 4 - X I - » L 'Aqui l a - 42°21' X I V 10 3.8 1.6 X IO17 

03 h 19 m Sassa 13°21' E 
268 29-1-1943 T e r a m o - 42°39 '21"X VI 25 5.4 4 X IO20 

0 4 h 2 3 m Accumoli- 13°29 '31"E 
Ci t tarea le 

269 15-V11-1948 Bolognano 42° 13' X V 7 4.2 5 X IO17 

1 6 h ± 
Bolognano 

1 13°57'.8 E 
4 x 1017 270 15-VII- » Alanno | 42°] 7'. 3 X V 6 4.2 4 x 1017 

23 h 45 m 13°58'.5 E 
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lo 

h 

km 
M 

E 
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271 12-111-1950 ' Acclini oli V I I 10 \ 5.6 j 3.2 x IO20 

05 h 10 m 

272 5 - I X - » ¡Gran Sasso 42°31' N I X 22 7.1 5 X IO23 

05 h 08 m 57 s 13°19'.6 E 
273 18-IX- » Montereale — VI 10 5.0 , 2.5 x IO19 

01"40 m (Gran Sasso' 
274 2-VIII-1951 Torricel la — V 5 3.5 1.6 x IO16 

Sicura 
275 8 - V I I I - » Canzano 42°36' N V i l i 19 6.5 2.5 X IO22 

21 h 56 m 13°30' E 
276 8-VI1I - » Repliche VI 10 5.0 2.5 X IO19 

22'1! l m » » » )) » » » » 
23"09 m » » » )) » » » » 
23 h 53 m » » » )) » » » » 

277 9 - V I I I - » 
00"59 m » » » )) » » » » 
05 h 45 m » » » )) » » » » 
06"45 m » » » )) » » » » 
15"! 3 m » a » » » » » » 

278 21-XI-1953 Avezzano 42°01'.9 N V 10 4.4 1.6 X 10 l s 

04 h 13 m 13°25'.6 E 
279 3 - X I I - » Colletorto 41-42' N V 10 4.4 1.6 x IO18 

06 h 56 m 08 s 14°48' E 
280 21-XII-1954 Campii — V 18 4.7 IO19 

02 h 30 m 
Campii 

281 3-X-1956 Caramanico- 42° 12' N V 10 4.4 1.6 x IO18 

01"34m Tocco 13°59' E 
Casaur ia 

282 25 -XI - » Maccliiago- 41°35' N VI 19 5.3 IO20 

03 h 06 m 40 s dena 14o24'.4 E 
283 29 -XI - » Macchiago- 41°33'.6 N V 15 4.6 6.3 x IO18 

03 h l 5 m dena- S. 14°23'.5 E 
Angelo in 
Gro t t e 

284 2 - X I I - » S. Angelo in 41°35'.8 N V 7 4.2 5 x IO17 

09 h 35 m Gro t t e 14°21' E 
285 25-1-1957 Pizzoli- 42°26'.5 N VI 17 4.6 8 x IO18 

05 h 40 m Bare t e 13°17'.5 E 
286 11-IV- » Pet re l la 42°15'.7 N VI 12 5.1 4 x 1 0 » 

171119 m Sal to-Var- 13°02'.4 E 
co Sabino 

287 21-IV-1958 Montor io 42°39' N V 18 4.7 ; IO19 

03 h 22 m 40 s al Vorna- ] 3°39'.3 E 
no-Campli 

288 1 26 I V » Torricella 42°39'.3 N V 10 4.4 j 1.6 x IO18 

03 h 20 m Sicura 13°39'.3 E 
289 8-V- » Montorio al 42°34'.9 N V 15 4.6 1 IO19 

19 h 55 m 34 s Vom ano 13°37'.7 E 
290 24-VI- » L 'Aquila 42°20 '57"N V i l i 10 6.2 3.2 x IO21 

06"07 m 05 s 
L'Aquila 

13°26 '26"E 
291 1-1-1959 Torricella 42°39'.3 N VI 11 5.0 2.5 x IO19 

23 h 58 m Sicura ] 3°39'.3 E 
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292 20-11-1959 C a m p i i - Ci-! 42°45' X I V 3.8 I O " 
0 9 h ± v i te l la del 13o41' E 0 9 h ± 

T r o n t o -
Tag l i acozzo 

293 14-111-1900 C a p p a d o c i a 42°02' N V I I 5 5.3 2.5 x IO19 

O41.45 M 13°15'.7 E 
294 16-111- » M o n t e m o - — VI 20 5.3 2 x IO20 

0 1 " 5 3 m 0 5 naco - Cit-
t a r e a l e 

295 29-1-1961 I s e r n i a 41o36' N V 15 4.6 IO19 

2 2 h 3 2 . 5 m 14O06' E 
29(5 30-1- » Vi l l e t t a 41o46' .5 N I V 12 4.0 2 . 5 X 1 0 " 

2 2 " 3 0 m B a r r e a 13°56' E 
296a 25-1I I - » Pizzoli — V 10 4.4 2 x IO18 

1 l " 4 0 m 

297 20- IV- » Capis t re l lo 41057'.8 N V I I 12 5.7 5 x IO20 

i 2 h 3 4 m 4 2 s 
Capis t re l lo 

13°23' E 
298 10-IV- » R o c c a di 42°01 ' N VI 7 4 .8 5 X 1 0 1 » 

0 6 h 5 5 . 9 m B o t t e - 13°04' E 
Arsol i -
C e r v a r a 

299 12-1V- » P e r e t o - 42°02 ' .5 N V I 7 4 .8 5 X IO18 

0 0 " 4 3 m R o c c a d i 13°05' E 
B o t t e 

300 12-IV- » L ' A q u i l a — I V 7 3.6 5 X 1 0 " 
0 1 " 3 0 m 

301 11-VI- » Presso Sor- 42°21 '54"N I V 5 3.5 1.6 x IO16 

0 6 h 4 6 m 0 4 s g e n t i del 13°00 '28"E 
P e s c h i e r a 

302 15-VI- » » » » I V 5 3.5 1.6 x IO16 

07 l l 26 m 34 s 

303 4 - V I I I - » » )) )) I V 1.2 2.9 2 x IO14 

1 4 h 3 0 m 3 8 s 

304 1 3 - I X - .. » )) )) I V 1.1 2.8 1 . 3 x IO14 

0 1 h 0 5 m 5 3 s 

305 5 - X - » » )) )) V I 5.3 3.5 3.2 X IO18 

2 0 h 5 9 m 3 6 s 

30(5 31 - X - » » )) )) V i l i 8 6.1 1.6 x IO21 

1 4 h 3 7 m 1 8 s . 6 
307 31 -X- » » )) )) I V 5 3.5 1.6 x IO16 

1 (5h12n ,09 s 

308 3 1 - X - » » » )) I V 5.3 j 3.6 1.6 X IO16 

1 6 h 2 2 m 5 ( S s 

309 31 -X- » » » )) IV 5.8 3.6 2 . 5 X IO16 

16' '31 m l 3S 

310 3 1 - X - » » » )) I V 5 3.5 1 . 6 x IO16 

16"37 m 47 s 

311 31 -X- » » » )) I V 5 3.5 1.6 X IO16 

1 7 h 0 5 m 5 7 s 

312 3 1 - X - » » » » I V 5 3.5 1.(5 X IO16 

17"09 m 33 s . 5 
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313 31 -X-1961 ¡Presso Sor- 42°21 '54"5 V i l i 5 6.4 4 x IO20 

J 7 " 3 0 m ± gent i de] 
Peschiera 

13°00'28"5 
4 x IO20 

314 31-X- » 
17 h 31 m 03 s 

» » » IV 5 3.5 1.6 x IO16 

315 31-X- » 
17 h 38 m 36 s 

» » » IV 5 j 3.5 1 . 6 x 1 0 » 

316 31-X- » 
18 h 04 m 47 s 

» » » I V 3.9 3.4 IO16 

317 31-X- » 
19 h 24 m 48 s 

n » » IV 5 3.5 1.6 x IO16 

318 31-X- » 
19 h 29 m 33 s 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO16 

319 31-X- » 
19 h 42 m 28 s 

» » » IV 5.3 3.5 1.6 x 10» 

320 31-X- » 
20 h 42 m 03 s 

» » » IV 5 3.5 1.6 x 10» 

321 31-X- » 
21 h 40 m 27 s 

» » IV 5 3.5 1 . 6 x 10» 

322 31-X- » 
21 h 48 m 21 s 

» » » VI 7 4.85 8 x 1018 

323 31-X- » 
21 h 51 m 55 s 

» » » IV 5 3.5 1.6 x 10» 

324 31-X- » 
21 h 54 m 54 s 

» » » IV 5 3.5 1.6 x 10» 

325 31-X- » 
22 h 59 m 43 s 

» » » I V 5 3.5 1.6 x 10» 

326 31-X- » 
23 h 56 m 56 s 

)) » » IV 5 3.5 1.6 x 10» 

327 1 - X I - » 
00 h 48 m 22 s 

)) » » IV 4.5 3.45 3.2 x 10» 

328 1 - X I - » 
03 ' '46 m 50 s 

)) » » IV 4.5 3.45 3.2 x 10» 

329 1 - X I - » 
03 h 51 m 20 s 

)> » » IV 4.5 3.45 3.2 x 10» 

330 1 - X I - » 
03 h51 m 57 s 

» » » IV 4.5 3.45 3.2 x 10» 

331 1 - X I - » 
04 h 12 m 49 s . 5 

» » » I V 4.5 3.45 3.2 x 10» 

332 1 - X I - » 
06 h 04 m 40 s 

» » » V I 5 4.7 2.5 X 10» 

333 1 - X I - » 
06 h 27 m 05 s 

)) » » I V 5 3.5 1.6 x 10» 

334 1 - X I - » 
08 h 40 m 38 s 

» » » V I I I 5.7 6.0 6.3 X IO20 

335 1 - X I - » 
20h41 m 48 s 

)) » » IV 5 3.5 1.6 x 10» 

336 2 - X I - » 
l l " 0 3 m 0 6 s 

)) » » IV 5.8 3.6 2.5 x 10» 

337 
I 

2 - X I - » 
16"32m22 s 

)) » » 

i 

IV 5 3.5 1.6 x 10» 
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338 2 - X I - 1 9 6 1 
1 7 h 4 2 m 0 4 s 

Presso Sor-
g e n t i del 
Peschie ra 

4 2 0 2 1 ' 5 4 " 5 
13°00 '28"5 

I V 5 3.5 1.6 x IO10 

339 2 - X I - » 
2 2 h 0 8 m 3 4 s 

» » » V i l i 4 .5 5 .85 3.2 x IO20 

340 3 - X I - » 
0 5 h 0 7 m l 9S .5 

» » » V i l i 8.1 6.1 2 x IO21 

341 6 - X I - » 
1 3 h 3 1 m 5 3 s 

» » » V i l i 9 .5 6.2 4 x IO21 

342 6 - X I - » 
2 1 h 5 7 m 4 5 s 

» » » IV 6.3 3.6 4 X 1 0 1 « 

343 7 - X I - » 
1 9 h 3 6 m 3 6 s . 5 

» » » I V 2 3.1 IO15 

344 9 - X I - » 
0 1 h 5 7 m 5 8 s 

» » » I V 5 3.5 1.6 X IO16 

345 9 - X I - » 
1 4 h 5 1 m 3 7 s 

» » » I V 5 3.5 1.6 X IO10 

346 1 0 - X I - » 
0 2 h 1 9 m 1 2 s 

» » » I V 5 3.5 1.6 X IO16 

347 10 -XI - » 
2 2 h 1 2 m 0 7 s 

» » » I V 5 3.5 1.6 X IO16 

348 14 -XI - » 
l l » 4 0 m 4 6 s 

» » » I V 5 3.5 1.6 X IO16 

349 15 -XI - » 
0 0 h 4 8 m 0 9 s . 5 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO16 

350 16 -XI - » 
1 2 " 4 1 m 0 5 ' 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO16 

351 1 7 - X I - » 
14"41 m 37 s 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO16 

352 1 7 - X I - » 
2 0 h 3 0 m 1 3 8 

» » » VI 5 4.7 2.5 X IO18 

353 2 0 - X I - » 
1 9 h 5 3 m 1 4 s 

» » » I V 5 3.5 1.6 x IO16 

354 2 2 - X I - » 
19 h 14 m 52 a 

» » » I I I 5 2.9 1.3 X IO15 

355 2 7 - X I - » 
18 h 14 m 12 s 

» » » VI 5.6 4 .75 4 X IO18 

356 3 - X I I - » 
17"27">458.5 

» » » I V 4.1 3.4 IO16 

357 5 - X I I - » 
1 8 h 5 1 m 0 2 s 

» » » V i l i 6.1 6.0 8 X IO20 

358 5 - X I I - » 
1 9 h 3 6 m 1 6 s 

» » » V I 2.4 4.4 2.5 X IO17 

359 5 - X I I - » 
2 2 h 2 8 m 5 5 s 

» » » IV 5 3.5 1.6 x IO18 

360 1 0 - X I I - » 
1 5 h 3 0 m 5 2 s 

» » » I V 4.6 3.46 1.3 X IO16 

361 1 0 - X I I - » 
2 2 h 0 0 m 3 0 s 

» » » I H 5 2.9 1.3 X IO15 

362 1 1 - X I I - » 
i6 a i2«»39« 

» » » I V 3.3 3.3 5 X IO15 
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N° D a t a Loca l i t à 
Coord. E p . 

<p 
Io 

11 

k m 
M 

E 

ergs 

363 19-XII -1961 Presso Sor- 42°21 '54" .5 IV 5 3.5 1.6 x 10'» 
02"16 n l19 s gent i del 13°00'28".5 

Peschie ra 
364 30-VII-1962 P r a t o l a 42°06' N I V 8 3.7 8 X IO18 

11" ± Pel igna - 13°52'.7 E 

365 
L 'Aqu i l a 

365 21 -XI - » a Nord di 41°41'.2 N V I I 2 4.9 2 X IO18 

22»20m ± Alvi to - 13°44'.6 E 

366 
L 'Aqu i l a 

366 1 4 - X I I - » Alvito » » V I I 4 5.2 1.6 X IO19 

367 
1 3 " 3 5 » ± L 'Aqu i l a 

367 5-II-1963 Villa S. 41°30'.7 N IV 15 4.0 6.3 X IO17 

8 h 3 0 m ± Luc ia 13°46' E 

368 
L 'Aqu i l a 

368 5 - I I - » Contigl iano 42°24'.3 X V 12 4.5 4 x IO18 

19"15m ± 12°45'.7 E 
369 24-VI I - » Aina t r ice 42°37'.6 N V I I 8.5 5.5 2 x IO20 

03 h 40 m ± 13°17'.5 E 
370 17-111-1965 Villa S. 42°20' N I I 15 2.8 4 x IO15 

0 2 h ± Luc ia - 13°47' E 
scossa pre- L 'Aqu i l a 
moni t r i ce 

371 17-111- » Visso 42°55'.8 N 
02 h 30 m ± 13°05'. l E V 18 4.7 1.3 X IO19 

372 12-XI- » Celano - 42°05' N 

373 
07 h20 r a ± L 'Aqu i l a 13°36' E IV 10 3.8 1.6 X IO17 

373 3-III-1966 Barisciano - 42°19'.4 N 
0 5 " 1 0 m ± L 'Aqu i l a 13°35'.5 E I I I 5 2.9 1.3 X IO15 

locale 
L 'Aqu i l a 

374 3-XII-1967 Castellafiu- 41°59'.2 N 
17"39m10 s m e - L 'A- 13» 19'. 2 E I I 5 2.3 IO14 

375 
quila 

375 3 - X I I - » Locale, pre- 42° 18' N 
19"49m41 s monit r ice . 13°36' E IV 18 4.1 IO18 

Mont i della 
L a g a 

376 3 - X I I - » Mont i della 42°18' N V 35 4.7 102» 
21 h 29 m 59 3 L a g a 13°24' E 

U.S.C.G.S. 
377 4-1-1968 Collevecchio 42°20' N VI 5 4.1 2.5 x IO18 

1 0 " 2 0 m ± 12°32'.9 E 
378 5-1- » » 42°20' N VI 6 4.2 5 x IO18 

0 6 " 0 5 m ± 12°32'.9 E 
379 8 - V I I I - » T a r a n o 42°21'.5 N 111 15 3.4 5 x IO16 

05" ± 12°35'.3 E 
380 17-IT-1969 Terelle 41°33' N V i l i 3 5.7 8 x IO19 

09 u 10 m ± 13°46'.3 E 
8 x IO19 

381 27 - IX- » P o s t a 42°33' .5 N IV 10 3.8 1 .6x IO17 

09" ± 13°06' E 
382 27- IX- » A c q u a s a n t a 42°46'. 1 N VI 13 4.5 5.5 X 1019 

12"45m ± del T r o n t o 13°24'.7 E 

m » •• * 
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I I I . - L A SISMICITÀ IN RELAZIONE CON LA TETTONICA REGIONALE. 

L a teoria sulla traslazione dell 'Appennino laziale-abruzzese non 
sembra contraddire, nelle grandi linee, alle ipotesi p iù vol te avanza te 
da Caloi e collaboratori sui moviment i di de t te masse litoidi. 

L 'esame sismo-tettonico di de t t a regione h a consta ta to , a t t raverso 
le ricostruzioni già i l lustrate dalle interazioni carat ter is t iche f r a zona 

Km 0 y 
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K g . 2 - Scosse ne l l a z o n a de L ' A q u i l a a v v e n u t e ne l 1900-1902, 1904-1907, 

1929, 1938-1941, 1958. M a g n i t u d o : 3 < M < 6.2 
(I n u m e r i i n o r d i n a t a e s p r i m o n o la p r o f o n d i t à i p o c e n t r a l e a p p r o s s i m a t i v a ) . 

epicentrale sismica e f r a t t u r a te t tonica , come esista una relazione, 
come da causa ad effet to o ancora come da effet to a causa, f r a i ter-
remot i recent i e gli sconvolgimenti p iù o meno vistosi che si sono pro-
do t t i e, che in scala minore, cont inuano a manifestarsi . Poiché a feno-
meni sismici superficiali corrispondono all ' ipocentro modal i tà a l t r e t t an to 
carat ter is t iche e specifiche, possiamo senz'al tro considerare brevemente , 
alla luce di da t i sperimentali , in u n p a n o r a m a che investe t u t t e le 
fo rme tipiche sismiche che hanno interessato e interessano la nos t ra 
Penisola, soffermandoci solo dove la mate r ia del nostro studio d iventa 
specifica, le relazioni che legano la sismicità all 'orogenesi, in modo da 
avere gli elementi sufficienti per avvalorare la nost ra dissertazione. 
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Dalla direzione del movimento de terminato in superficie dalle onde 
longitudinali Pg e P„ nelle stazioni d'osservazione, è possibile dedurre 
di che n a t u r a è s t a t a la scossa all ' ipocentro. Tale metodo d ' indagine 
ci ha condot to alla conclusione che le scosse possono essere dovu te a 
f r a t tu re , a sollevamenti o abbassament i di s trat i . Ricordiamo che, dal 
pun to di v is ta del senso del movimento provocato, un 'onda longitu-
dinale può essere di dilatazione o di compressione: al pr imo caso cor-

TVaqliano di-Marzi S.Amto/ia B o r g o c o l f a f e g a t o 

Scurcolah.Abscio/o 
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Fig. 3 - Scosse del 1904 nel la zona del Velino (S. Ana to l ia nel 1941). 
M a g n i t u d o : 4 < ili < 0.6 

r isponde nella stazione d'osservazione u n avval lamento del suolo, al 
secondo caso u n innalzamento. 

Dall 'osservazione delle t re component i del movimento — due oriz-
zontali a 90° f r a loro ed mia vert icale — si può stabilire a quale dei 
due casi l 'onda appar t iene . I n occasione di te r remot i dovut i a f ra t -
ture , in certe stazioni e per le stesse distanze epicentrali, si registra 
in superficie u n movimento del suolo nella direzione epicentro-stazione 
(compressione); in al t re il movimento in senso opposto (dilatazione). 
Nel caso p iù semplice, se la f r a t t u r a si verifica su u n piano verticale 
ed è dovu ta ad una coppia di forze tangenziali orizzontali, quest i 
moviment i di dilatazione e di compressione si dividono in modo da 
distribuirsi nei qua t t ro quadran t i de terminat i da due r e t t e perpen-
dicolari, incrociantisi all 'epicentro, ed in maniera che nelle due coppie 
di quadran t i opposti si verificano moviment i del suolo dello stesso se-
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gno (compressioni o dilatazioni), men t r e in quadran t i adiacent i i movi-
ment i sono di segno opposto. Per rappresentare , sia pure in maniera 
elementare, il modo con cui il fenomeno si verifica dal pun to di v is ta 
dell 'elasticità, diremo che queste f r a t t u r e sono dovute all 'azione di 
coppie di forze tangenziali che agiscono all ' ipocentro. Da i fondament i 
della teoria dell 'elasticità sappiamo che ad una tensione che agisce 
secondo u n de terminato asse, corrisponde sempre u n a tensione com-

2 0 -l 

Fig. 4 - T e r r e m o t i verif icat is i il 1905 (1), 1910 (5), 1920(3) , 1923 
1929 (12). M a g n i t u d o : 3 < M < 6. 

plementare secondo l'asse a 90°, di en t i tà uguale alla p r ima m a di 
segno contrario. Analogamente , alla coppia che diremo principale, a 
cui si deve la f r a t t u r a degli s t ra t i , corrisponde una coppia complemen-
tare, che agisce in direzione normale alla p r ima . I n ta l modo si viene 
a spiegare la suddivisione, nel senso del movimento , nei qua t t ro qua-
dran t i suddet t i . 

Nel caso di te r remot i dovut i a sprofondamento o sollevamento, 
in t u t t e le stazioni comprese in mia zona di de terminato raggio e in 
t u t t i gli az imut , si verifica invece u n pr imo movimento dello stesso 
segno (dilatazioni o compressioni), e per t u t t e le stazioni esterne, un 
movimento di segno opposto (compressioni o dilatazioni). 

Sotto il pun to di v is ta della profondi tà dei terremoti , dobbiamo 
innanz i tu t to chiarire che i te r remot i — oggetto del nostro studio — 
appar tengono per la maggior pa r t e a quei fenomeni che hanno in-
teressato gli s t ra t i superficiali della crosta terrestre, se si eccet tuano 
quelli rappresentant i la sismicità del basso Tirreno che hanno inte-
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ressato le pa r t i profonde (come ad esempio il ter remoto del 13 Aprile 
1938 delle isole Lipari, avvenu to ad una profondi tà di circa 300 km). 

T u t t i gli esempi sopra i l lustrat i nella classificazione dei terremoti , 
hanno corrispett ivi prat ic i nei te r remot i che hanno interessato la no-
s t ra penisola. 

L a f r a t t u r a , con il mu tuo scorrimento di s t rat i , è s t a t a osservata 
in t u t t o il s is tema alpino, dove essa sembra predominare: l 'esempio 

Km 0 

5 

1 0 

15 

2 0 1 

Fig . 5 - Te r r em o t i verif icat isi f r a il 1907 e il 1908. Magn i tudo : 3 ^ M < 5.3 

più caratterist ico è s ta to forni to dal terremoto del Cansiglio del .18 
Ot tobre 1936, dovuto a f r a t t u r a provocata da una coppia di forze 
inclinate, giacenti in u n piano pure inclinato. 

A proposito della profondi tà ipocentrale, v a osservato che i ter-
remot i interessant i il sistema alpino, in senso lato, r iguardano esclusi-
v a m e n t e la crosta terres t re ; mol t i f r a essi originano a piccole pro-
fondi tà ipocentrali , da un minimo di 10 k m ad un massimo di 20 km. 

I t e r remot i dell 'alto Adriat ico presentano invece il modello carat-
terist ico dei te r remot i di sprofondamento e sembrano originare ai fi-
mi t i della, crosta terrestre . A questo r iguardo è interessante osservare 
il parallelo nei fenomeni bradisismici della regione. È noto in fa t t i che, 
in ere geologiche passate , f u molto accentuato il bradisismo negativo 
in t u t t a l ' I s t r ia e la Dalmazia . Del l 'ent i tà di questo bradisismo si 
hanno chiare tes t imonianze nella fo rma frastagliat issima della costa 
adr ia t ica orientale e nel gran numero di isole da cui è orlata. 

Nel Tirreno meridionale i te r remot i r ientrano nel modello carat-
teristico delle f r a t t u r e ; qui il fenomeno presenta u n interesse a sè, 

Pesco co starno Rivfsondoli 

T T ~ 

A 



348 CALO! P . - COL ADONATO U . - SPADEA M. C. 

t r a t t andos i di t e r remot i di origine profonda , come quello già c i ta to 
a pag. 345 delle isole Lipari del 13 Aprile 1938. 
I n effet t i la zona si presenta anomala da t u t t i i p u n t i di v is ta : geologico, 
geodetico, sismico, essendo s t a t a spesso tea t ro di eruzioni vulcaniche 
sot tomarine, r ivelate da te r remot i e da maremot i . 

L 'Appennino presenta invece il fenomeno contrario dell 'al to Adria-
tico. Lo studio dei t e r remot i del l 'Appennino tosco-romagnolo, della 

fsarrua 

Fig . 6 - Te r r emo t i a v v e n u t i nel 1914 (2), 1917 (2), 1919 (23), 1926 (2), 
1932 (6) e 1934 (1). M a g n i t u d o : 3 < M < 5.5 

Garfagnana , del Monte Amia ta , del Gran Sasso d ' I t a h a , del l 'Aterno e 
delle Sorgenti del Peschiera, ha messo chiaramente in luce il cara t te re 
di sollevamento di s t ra t i . Da l p u n t o di v is ta geologico, quest i solle-
vamen t i t rovano test imonianze dall 'esame delle f ron t i di alcune faglie, 
quali ad esempio quello del Sirente e quello della ca tena del Gran 
Sasso verso Campo Impera to re . Le scosse che avvengono nel l ' ambi to 
degli Appennin i originano, come abbiamo visto, quasi esclusivamente 
a piccola profondi tà , m a non mancano esempi di p rofondi tà superiori 
ai 20 k m . 

È di estremo interesse a questo pun to , dare il dovuto risalto al 
part icolare fenomeno che dist ingue la sismicità dell 'Adriatico da quella 
della catena, ad esso parallela, degli Appennini : agli sprofondament i 
in profondi tà dell 'Alto Adriatico, f anno riscontro i sol levamenti super-
ficiali della ca tena appenninica. Alle compressioni laterali de te rmina te 
dai primi, conseguono i sollevamenti dei secondi. 
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Questa fenomenologia, a nostro giudizio, può essere ben val ida 
per spiegare come siano originate forze tal i da giustificare il movimento 
t ras la t ivo del complesso laziale-abruzzese. Tra l 'al tro, il meccanismo 
con cui si sono originate de t te spinte ci sembra anche r ispondente alle 
considerazioni della teoria dell 'Isostasia; per cui alla grande forza ap-
pl icata in profondi tà , abbia corrisposto in superficie un movimento 
tendente al l ' innalzamento e allo scorrimento delle masse in questione. 
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Fig. 7 - Ciclo scosse presso Sorgent i del Peschiera,, ver if icatosi nel 1961. 
Complessive 63 scosse, di cui 6 con m a g n i t u d o del l 'ordine di 6. M a g n i t u d o : 

3 < M < 6.4 

Questi moviment i sono s ta t i resi ancora più vistosi per la presenza 
di u n a massa rigida, r appresen ta ta dalla Tirrenide, che lia agito da 
contraffor te alle sollecitazioni dinamiche, per cui i terreni dello 
Schelf hanno subito u n vero s tr izzamento verso la p a r t e orientale 
dell' Adriat ico. L a fine del parossismo t rova le terre cost i tuent i la 
Tirrenide f r a n t u m a t e ed immerse nel Tirreno. 

A questo iniziale parossismo ne seguirono degli altri, e possiamo 
dire che sussistono tu t t o r a , ma sia per l ' en t i tà minore del fenomeno 
sia per la mancanza dello scudo rigido della Tirrenide, le component i 
delle forze r isul tant i sono pressoché verticali , per cui abbiamo u n effet to 
in superficie che si r iduce ad u n innalzamento del terreno. 

F in qui il confronto fra le recentissime indagini geologico-tettoniche 
e le ricerche sismologiche. A nostro parere, u n confronto p iù significa-
tivo, ai fini dell ' interpretazione dei moti-origine all ' ipocentro, si può 
ist i tuire f r a r is idtat i di ricerche sismologiche e meno recenti s tudi in 
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campo geologico, condot t i da Demangeot , Segre, ecc. sot to la giuda 
del compianto Prof . Ramiro Fabiani . 

Per quanto concerne le ricerche sismologiche r iguardant i l 'Abruzzo, 
e zone limitrofe, si è già de t to in precedenza. Esse sono riassunte, 

Fig . 8 - L ' I t a l i a pen insu la re e la fossa adr ia t i ca , nel complesso delle zone 
di c o r r u g a m e n t o in E u r o p a (secondo F a b i a n i e Segre). 

per quan to a t t iene al meccanismo dei ter remot i all ' ipocentro, nella 
Fig. 10. D a essa riesce chiaro il senso dei moviment i improvvisi nella 
pa r t e esterna della Terra, per la zona che ci interessa: sprofondament i 
in corrispondenza della fossa adr ia t ica e sollevamenti nei confront i 
dell 'Appennino centrale. Va sottolineato che, ment re i primi appaiono 
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v e r i f i c a r s i a l l a b a s e d e l l a c r o s t a t e r r e s t r e , i s e c o n d i si p r e s e n t a n o c o n 
p r o f o n d i t à n e t t a m e n t e i n f e r i o r i , n e l l a g e n e r a l i t à e s s e n d o t u t t i c o n t e -
n u t i ne l lo s t r a t o e s t e r n o (« g r a n i t o »). 

F ig . 9 - Evoluz ione del bordo or ienta le del Gran Sasso. In alto: in nero, i 
conglomera t i mio-pliocenici sparsi da i t o r r en t i sul p i ano ro calcareo emerso e 
sulla r i va del m a r e della molassa , ve ros imi lmente in conseguenza di uno 
s t r a p p o t e t ton ico . Nel mezzo: cos t re t to da u n a sp in t a la tera le , il blocco 
calcareo solleva la sua base nascos ta . I deposi t i to r ren t i z i sono in f ran t i e 
cominciano a scivolare sulla s c a r p a t a molassica. In basso: il m o v i m e n t o in 
compress ione si accen tua , u n a scaglia r igida (la Queglia) pe r fo ra la molassa, 
i cong lomera t i con t inuano a corrugars i in d isordine (M. B e r t o n a , ecc.), la 
base occidenta le del blocco sp ro fonda p e r d is tensione (va l la ta del Tir ino) 
(Secondo Demangeot). Questo meccanismo spiega la n a t u r a fisica delle scosse 
regionali ( sp in ta verso l ' e s te rno ; modello bipolare) . 

V e d i a m o o r a le s i n t e s i g e o l o g i c h e d i F a b i a n i , D e m a n g e o t , S e g r e , 
ecc . e s p o s t i n e i « C o n t r i b u t i d i S c i e n z e G e o l o g i c h e » d e l Cons ig l i o N a -
z i o n a l e de l l e R i c e r c h e (Voi . I - 1 9 5 0 ; Vo i . I I - 1 9 5 2 : a n n i 2 0 ° e 22° 
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r i spet t ivamente de « L a Ricerca Scientifica »). L a Fig. 8 dà una visione 
complessiva delle zone di corrugamento in Europa , secondo concet t i 
generalmente accet ta t i , nella quale quella che a noi interessa (la zona 
abruzzese-adriatica) en t ra come particolare, la Fig. 9 si riferisce, in 
modo specifico, al Gran Sasso. 

Questo quadro geologico-tettonico della regione, giustifica in pieno 
i r isul ta t i delle indagini sismiche: i te r remot i s tudia t i presentano, nella 
fossa adrio-jonica, il modello a sprofondamento (Fig. 10) — come era 
da a t tenders i —, tes t imonianza del persistere di fenomeni di affossa-
mento nella depressione adriat ica; ment re in corrispondenza dell 'Ap-
pennino centrale predominano i modelli a sollevamento, anche quest i 
a r iprova di un'orogenesi ancora in a t to . I l f a t t o che, nella zona del 
Gran Sasso, gli ipocentri si t rovino prossimi alla superficie esterna, 
può t rovare la sua spiegazione nelle argomentazioni di Demangeot . 
Oltre all 'azione residua dell'orogenesi, a cui si deve l 'Appennino cen-
trale, i moviment i sismici nella zona del Gran Sasso pot rebbero pure 
conseguire da un'esasperazione delle pressioni a cui questo massiccio 
viene sot toposto dal residuo moto traslatorio degli s t r a t i superficiali 
che premono da occidente, e che, ostacolati nella loro traslazione verso 
oriente, finiscono con il t rasferire gran pa r t e deUa loro pressione in 
una spinta verticale. 

Riassumendo, è nos t ra opinione che l ' a t t iv i t à sismica della regione 
abruzzese (presa in senso lato), t rova le sue cause pr imarie nel fenomeno 
di sprofondamento cui soggiacque (e soggiace) la fossa adrio-jonica 
(terremoti contrassegnati dal segno —), cui f a da contras to il solle-
vamento , ad oriente delle fosse marchigiana e bradanica , associato 
alla formazione degli Appennin i ( terremoti contrassegnati dal segno -f ). 
Questo sollevamento è s ta to (ed è) agevolato dalla t rasformazione in 
senso verticale della spinta orizzontale proveniente da Ovest e da 
Sud-Ovest . 

È quanto , con al tro linguaggio, si deduce dalle c i ta te Figg. 8, 9, 
e quanto , del resto, è de t to nella p r ima pa r t e del nostro lavoro. 
Si not i che la traslazione Ovest -Est — oggi a t t r ibu i t a ad una compia-
cente Tirrenide — avrebbe provocato, nelle zone tirreniche (Circeo 
ed altre) mot i t ras la t iv i dell 'ordine di alcune diecine di k m (addi-
r i t t u ra u n a cinquantina) . 

L ' en t i t à di de t te traslazioni è a n d a t a g rada t amen te scemando a 
mano a mano che interessava s t ru t t u r e verso l 'Appennino centrale, 
sempre più ostacolate dal l 'antemurale appenninica (Maiella-Gran Sasso), 
t an to che le s t ru t tu re f r a il Sirente e il Marsicano non appaiono t ra-
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Fig. 10 - Posiz ione geografica e meccanismo di a lcuni t e r r e m o t i s t u d i a t i in I ta l ia 
dopo il 1933. L a c i f ra in g rasse t to indica la p r o f o n d i t à ipocent ra le (Secondo Caloi). 
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slate paral lelamente a se stesse, ma mos t rano l 'azione di uno sposta-
mento differenziato, con p u n t i che Inumo agito da fulcro, immuni 
quindi da traslazione. 

Quanto è s ta to riferito spiega esaur ientemente il meccanismo dei 
terremoti abruzzesi, quale è s ta to s tudia to sulle basi delle registra-
zioni di for t i scosse avvenu te nella regione. 

È improbabile però che tale meccanismo — quello del modello ad 
origine unica — esaurisca ogni fo rma di a t t iv i t à sismica regionale. 
Le zone del l 'avampaese appenninico occidentale, fo r t emen te fagl ia te 
e f r a t t u r a t e , in seguito all 'azione di traslazione Ovest-Est , devono 
essere soggette ad una fenomenologia sismica legata ai modelli carat-
teristici di duplici o quadruplici forze (scorrimenti o f ra t ture) , associate 
— nelle loro manifestazioni superficiali — a mot i di compressione e di 
dilatazione distr ibuit i per quadran t i . I t e r remot i finora s tudia t i non 
hanno rivelato tali meccanismi. 

Noi però r i teniamo che moltissime delle scosse, che si verificano 
annualmente nelle zone su det te , siano provocate da meccanismi del 
genere. Esse sono generalmente di piccola intensi tà e quindi, mol to 
spesso, forniscono registrazioni simografiche incomplete o, add i r i t tu ra , 
sotto forma di tracce. Solo uno studio più accurato, condot to con 
s t rument i portat i l i , par t icolarmente a d a t t i alla registrazione dei ter-
remoti locali di piccola intensi tà , può chiarire questo aspet to della 
a t t iv i tà sismica abruzzese. Lo studio della microsismicità regionale, 
quindi, è a l t amente auspicabile. 

Ri teniamo utile sottolineare al tr i aspe t t i carat terist ici della Peni-
sola e dell 'Adriatico, che armonizzano con quelli geodinamici sopra 
r ichiamati : in tendiamo riferirci alle deviazioni della verticale, legate 
a l l ' andamento del geoide nella zona. 

I n un lungo studio sul l 'argomento della deviazione della verticale 
(« deviations of p lumb- l i ne », Lotabweichungen) , pubbl ica to da 
K a w a b a t a nel 1954, come caso part icolare lo studioso giapponese esa-
mina la zona i ta l iana. I r isul ta t i dei suoi calcoli sono r iassunti nella 
Fig. 11. Egli ne deduce che le deviazioni della vert icale in I ta l ia sono 
molto regolari sia nella distribuzione che r ispet to alla loro direzione. 
Attr ibuisce questo andamento alla s t r u t t u r a anomala della crosta ter-
restre nel dis t ret to considerato e, sulla base di al tr i esempi, ne con-
clude che le deviazioni dalla vert icale non solo sono molto grandi 
m a altresì molto regolari in zone sismiche o vulcaniche. Dal l 'esame 
della F igura 11 possiamo notare che le deviazioni della verticale nella 
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Penisola sono fo r temente indirizzate verso il s istema degli Appennini , 
clie della Penisola costituiscono l 'ossatura assiale. 

Poiché sulla costa orientale dell 'Adriatico si verifica il fenomeno 
opposto (flessione verso le Dinariche), da questa diffusa a t t raz ione 
verso gli Appennin i da un lato e verso le Dinariche dall 'al tro, dob-
biamo concluderne che la densi tà del materiale subcrostale sot to il 
le t to dell 'Adriatico è re la t ivamente minore di quella sot to i sistemi 

Fig . 11 - Deviaz ione della ver t ica le nella zona i t a l i ana (le f recce sono in 
senso oppos to a quello della deviazione) . (Secondo K a w a b a t a ) . 

montuosi post i ai suoi lati . Questa conclusione è in per fe t to paral-
lelismo con gli aspet t i geodinamici della zona. Abbiamo già no ta to 
come, alle dilatazioni ipocentrali nei te r remot i dell 'Adriatico facciano 
riscontro le compressioni negli ipocentri dei te r remot i appenninici . Ma 
anche nella velocità di propagazione delle onde elastiche, l 'a l to Adria-
tico si presenta anomalo nei confront i della Penisola. 

I n u n lavoro sul ter remoto dell 'alto Adriat ico del 30 Novembre 
1934, Caloi (1937) ha p rova to che ad una leggera diminuzione della 
velocità delle onde P f a r iscontro u n sensibile aumento della velocità 
delle onde S: ment re in fa t t i le pr ime hanno una velocità di 7.77 km/sec 
(inferiore alla media), le seconde assumono u n valore elevatissimo, 
4.8 km/sec. Ciò è in pe r fe t t a armonia con le conclusioni t r a t t e dallo 
studio delle deviazioni della verticale: ad u n a minore densi tà del 
materiale subcrostale adriatico, f a riscontro, nella stessa zona, una 
re la t ivamente maggiore rigidità, il che spiega l ' aumento della velocità 
delle onde trasversali . Nel caso sopra citato, inoltre il rappor to di Poisson 
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assume un valore di a = 0.18, che corrisponde ad una rigidità net-
t amen te più accentua ta di quella normale; non solo, m a altresì com-
por ta una re la t ivamente n e t t a diminuzione di X nei confront i di fi, il 
che spiega la flessione nel valore della velocità delle onde longitudinali . 
A conclusioni analoghe è giunto successivamente Valle (1948), nei 
confront i f r a le carat ter is t iche elastiche della Calabria e del l 'adiacente 
fondo del Mar Jonio. 

I V . - A N D A M E N T O DELL'ACCUMULO D I TENSIONI E L A S T I C H E N E L -

L ' A B R U Z Z O D U R A N T E I L PERIODO 1 9 0 0 - 1 9 7 0 . 

L a possibilità di t rasferire in erg l ' in tensi tà di u n terremoto, 
not i i da t i macrosismici, è di indubbio interesse. Na tu ra lmen te , il 
valore dell 'energia E che ne consegue — sempre, fo rza tamente , 
approssimativo — sarà t a n t o p iù at tendibi le quan to più accura tamen te 
r isul tano t raccia te le varie isosisme, sulla base di u n numero di notizie 
più grande possibile. 

Se questa condizione può essere soddisfa t ta per i t e r remot i veri-
ficatisi negli ul t imi decenni, essa si presenterà sempre meno sicura a 
mano a mano che si retrocede nel t empo. Pe r le ant iche cronache, 
l 'operazione più delicata sarà quella di t r adur re in gradi della scala 
Mercalli (originaria o modificata) le notizie, spesso scarse e contrad-
dittorie, dei grandi t e r remot i del passato . I n mol t i casi però l 'opera-
zione mer i ta di essere compiuta , e ne vedremo subito il perchè. 

Nel 1940, il giapponese Tsuboi aveva proposto di esprimere l 'ener-
gia E di u n te r remoto con la seguente fo rmula 

E = y ^ F [4] 

dove ¡i rappresenta l 'ef fe t t iva costante elastica della crosta terres t re , 
e la deformazione elastica media precedente il t e r remoto e V il vo lume 
della zona sot toposta a deformazione. 

Ev iden temente e, scelto come valor medio, p resuppone che il 
volume del materiale , che sarà interessato dal terremoto, sia uniforme-
mente deformato, in modo che e sia dovunque lo stesso a l l ' i s tante in 
cui il te r remoto si verifica, così che l 'energia l iberata E p rovenga dal-
l ' intero volume soggetto a deformazione. Si t r a t t a , non c'è dubbio, di 
un ' ipotesi molto res t r i t t iva , di difficile realizzazione. 
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A d ogni modo, questa formula f u ripresa da Hugo Benioff. Messa 
la [4] sot to la fo rma 

1/2 / I ^y /2 
E = F j - e , [5] 

Benioff osservò che, in p r ima approssimazione, considerate invaria-
bili, per una de te rmina ta faglia a t t iva , le grandezze fi e F, la [5] 
può scriversi 

i/2 
B = G • e [6] 

dove C = ( ~ n v\ è r i t enu ta costante. 

L a radice quadra t a dell 'energia di u n ter remoto è quindi propor-
zionale alla tensione elastica deformante . Perciò, per una sequenza 
di scosse avvenu ta in una de te rmina ta faglia, la somma degli incre-
men t i Et1'2, r iferi t i ai t empi delle scosse, rappresenta — a m e n o del 
f a t to re G — la tensione elastica deformante , carat ter is t ica della se-
quenza. Beinoli fece parecchie applicazioni di questo principio, non 
solo a singole sequenze di t e r remot i di una de te rmina ta faglia, m a anche 
a sequenze di ter remot i , verificatisi nel mondo con de te rmina te pro-
fondi tà , con de terminate magni tudo , ecc. 

Questo metodo può essere uti l izzato vantaggiosamente anche nella 
determinazione della sismicità di u n dis t re t to sismico, po tendo usu-
fruire dei da t i macrosismici ivi raccolti du ran te uno o p iù secoli. L ' in-
teresse di queste determinazioni (a prescindere dalla loro l imi ta ta ap-
prossimazione) è quello di fornire indicazioni sull 'accumulo di tensioni 
attuale, nel t r a t t o di crosta ter res t re invest igato (Fig. 12). 

A questo proposito, recentemente è s t a t a persino adombra t a la 
possibilità di abbassare l ' en t i tà della tensione in fase di accumulo in 
una de te rmina ta zona sismica. Cesare Emiliani, Christopher Harr ison 
e Mary Swanson dell 'Universi tà di Miami, s tudiando gli effet t i di 
recenti esplosioni nucleari sot terranee, provocate nel Nevada e in al tre 
regioni degli S ta t i Unit i , t rovarono che tal i esplosioni suscitano, a loro 
vol ta , una sensibile a t t i v i t à sismica per almeno 32 ore dopo l 'evento e 
fino a distanze di almeno 860 km. A conclusioni analoghe pervennero 
E . M. Hamil ton , F . A. Me Keown e J . H . Healy deb'« U.S. Geological 
Survey ». Poiché, p iù a lungo le tensioni si accumulano in mia zona 
sismica, p iù pericolosa è da a t tenders i la susseguente a t t iv i t à sismica, 
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Emiliani e collaboratori suggeriscono l 'oppor tuni tà di impiegare esplo-
sioni nucleari sot terranee allo scopo di liberare la li tosfera dalle tensioni 
ivi accumulate , per deformazione te t tonica natura le . Periodiche esplo-
sioni in zone sismicamente a t t ive potrebbero essere usate per prevenire 
disastrosi ter remot i . Di qui l ' interesse di conoscere l ' andamento del-
l 'accumulo delle tensioni elastiche in de t te zone (come da Fig. 12). 

Nel caso specifico, abbiamo tracciato il d iagramma di £ tE l 1 " per 
il periodo preso in esame, associato alla sismicità della zona abruzzese. 
L a Fig. 12 non richiede estesi commenti . Si osserva che quan to più 
lungo è il periodo di relat iva quiete sismica di una regione, t an to , mag-
giore è generalmente l 'accumulo delle tensioni elastiche e, di conse-
guenza, il pericolo di te r remot i disastrosi. 

I l r isul tato esposto, na tu ra lmente , è di grossolana approssimazione. 
In queste ricerche — almeno allo s ta to a t tua le delle nostre conoscenze, 
è illusorio perseguire valori assoluti. Ciò che più preme è conoscere 
l ' andamento delle variazioni, e l 'approssimazione di questo è s tret-
t amen te legata al l 'uniformità del metodo seguito. 

N. B. - I d a t i macros ismici sono s t a t i d e d o t t i d a ca ta logh i diversi ; si 
è r i t enu to superf luo f a r s t a m p a r e le isosisme. 
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