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1. 

Ragione deI Iavoro. - Il giorno 8 settembre 1905, circa 1e ore 2 e 43 minuti 
di tempo medio delI'Europa Centl'ale, un violento terremoto scosse una gran parte 
della Calabria e 1a regione orientale deHa SiciIia. La scossa fu particolarmente intensa 
dalla parte deI versante tirrenico, lungo una Iinea che va da Aiello, nella provincia 
di Cosenza, a Monteleone neUa provincia di Catanzaro. 

Moltissime abitazioni di contadini sparse nelle campagne e un gran numero di 
villaggi furono quasi interamente distrutti ed anche molte citta furono c081 scon
volte dal movimento deI suolo, che la maggior parte degli edifizi, pure fra quelli piü 
solidamente costruiti, crollarono a terra, 0 vennero tanto danneggiati, da non essere 
piü abitabili. 

E moltissime furono anche le vittime umane: piü di cinquecento persone perirono 
miseramente fra le rovine e circa duemila furono piü 0 meno gravemente ferite. 

n grande disastro che colpiva ·tutta una sventurata regione, gia tante volte 
provata dal medesimo fiagello, suscito un profondo compianto negli animi di tutti, 
in Italia e all'estero; e in tutte le classi s6ciali vi fu una nobile gara per recare 
sollievo alla sventurata Calabria. S. 1\'1. il Re accorse fra i primi nei luoghi piü 
desolati, soccorrendo i bisognqsi, confortando gli afflitti e dando a .tutti un bellissimo 
esempio di affetto e di sollecitudine. 

11 Ministro della PubbIica Istl'uzione incarico di studiare · questo fenomeno una 
Commissione, nella qu~le ebbe cura di chiamare molti fra i piü iIlustri . cultori della 
fisica terrestre- e di quel ramci delle scienze naturali ehe comunemente si chiama 
Ja geodinamica. 
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Questa Commissione attende ora ai suoi lavori e, pet' quanto io so, ha preso 
a studiare la eorrelazione fra l'intensita deI movimento sismieo e 1e eondizioni 
geologiehe deI suolo, e i fenomeni osservati in oeeasione della seossa, volgendo parti
eolarmente l'attenzione alle variazioni di livello, ehe possono essere sopravvenute 
nei luoghi eolpiti dal terremoto, per Ia qual eosa ha deliberato ehe si ripetano le 
misure delle quote dei punti trigonometriei della Calabria edella Sieilia. 
'f' 10' ehe sono nato ed ho eomp.iuto i miei studi ai piedi delle Alpi, in una regione 
dove i fenomeni sisll1iei sensibili hanno una frequenza e una intensita di gran Iunga 
minore ehe non nelle altre regioni d' Italia, erD a ,questi studi homo novus; ma poiehe 
la mia sorte ha voluto ehe fossi ehiamato a Messina a insegnarvi la fisiea terrestre 
e a dirigere un Osservatorio nel quale la parte sismiea ha una importanza gran
dissima, ho ereduto mio stretto dovere didediearmi aHo studio delle varie questioni 
ehe riguardano i terremoti, e eon tanto maggior impegno, quanto, Pel' il passato, 
era stata minore l'attenzione da me posta a queste ramo della fisiea terrestre. 

Terminato l'anno aeeademieo, mi erD trattenuto a Messina fino aI prineipio deI 
mese di setternbre, a eagione dell'eclisse di sole deI 30 agosto, intorno al quale avevo 
preparato alcune osservazioni e per attendere ai Iavori di installazione di un nuovo 
si-sinografo all' Osservatorio: me ne allontanai il giorno 6 settembre, per reearmi ad 
Innsbruek, dove si adunava una Conferenza promossa dal Comitato Meteorologieo 
Internazionale. Cola appresi la funesta notizia deI terremoto della Calabria, ehe era 
stato registrato da' quasi tutti gli Osservatorii sismiei disseminati sulla superfieie deI 
globo, ed ivi stesso form ai il disegno di questo lavoro, ineoraggiato dai benevoli con
sigli di molti autorevoli eultori deHa sismologia, i quali, da ogni paese, erano pure 
eonvenuti ad Innsbruek, e furono tanto gentili da offrirmi, per il mio studio, i dia
grammi ottenuti nei 101'0 Osservatorii. 

Appena finiti i lavori della Conferenza, ritornai a Messinft il piu presto ehe mi 
fu possibile e cli qui intrapresi un' eseursiolle neipaesi eolpiti dal terremoto, parte 
a piecH e parte a eavallo, raeeogliendo notizie e faeendo osservazioni sui fenomeni 
ehe avevano, 0 ehe sembravano ave re relazione eol movimento sismieo. 

Per un doveroso riguardo verso gli illustri Seienziati ehe formano Ia Commis
sionegovernativa aHa quale hoaeeennato (pareeehi dei quali io venero eome mi ei 
maestri) non trattero qui dia:leuno degli argomenti ehe formano oggetto degli studi 
della Commissione medesima; e, per non oltrepassare i limiti ehe sono imposti per 
le _Memorie dai regolamenti aceademiei, nel presente Iavoro mi oceupero di una 
questione 'sola, eioe della veloeita di propagazione delle onde sismiehe generate dal 
'terremoto deHa Calabria; il quale argomento (ehe ora per la prima volta, aso dire, 
si puo studiare eon la neeessaria estensione e disponendo di un rieeo -materiale di 
osservazione') ha una grande' importanza pet' la eonoseenza delle proprieta fisiehe 
della erosta terrestre e puo anehe fornire degli ~lementi preziosi per risolvere la 
dibattuta questione della origine dei terremoti. 

lEpicentro della scossa. - In unprimo studio dei terremoti si e ammesso 
ehe i movimenti sisrriiei si propaghino aguisa di onde sensibilmente sferiehe intorno 
'ad un cEmtro tli seliotimento, ehe si trova ad una profondita piu ° 111eno grande aI 
disotto dena superfieie terrestre e al quaIe, eome e noto, si diede il nome di ipocentro. 
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Quando le onde hanno raggiunto la superfieie t errestre, sopra un'area ehe in generale 
ha il suo eentro sulla vertieale passante per l' ipoeentro, allora si propagano tutto 
all'intorno di quell'area, in modo analogo a quello eon eui si propagano le onde ehe 
inerespano 1a superficiG dell'aequa. Si puo dire ehe Ie onde sismiehe si prop8ogano 
intorno al punto in cui la vertic80Ie passante per l'ipoeentro ineontra 1a superficie 
terrestrG, e a questo punto si suol dare il nome di epicentro. 

Ora il Suess (1) h80 dimostrato ehe i movimenti deI suo10 e specia1mente i ter
remoti dell' Italia meridionale si produeono lungo certe soluzioni di eontinuita 0 

frattttre, ehe si so no aperte nella roccia pii:t antiea sulla qua1e si disposero i terreni 
sedimentari. Analizz8ondo 1a suecessione e 1a distribuzione dei movimenti deI suo10 - . 
ehe furono prodotti nei l11emorabili terremoti -deHa Calabria dell' anno 1783 e eon-
frontando questi risu1tati delle osservazioni sismiehe eoi rilievi geo10gici, il Suess 
ha dil11ostrato ehe una di queste linee di frattura pereorre la Ca1abria e 1a Sieilia 
a guisa di un grande areo, quasi eireo1are, ehe, partendo da Cosenza, Rogliano, 
Girifalco, Terranova, S. Cristina, Oppido, Reggio, tagIia la Sieilia da All a Bronte, 
a Palizzi, avendo il suo eentro nella regione delle isole Lipari. 

OItre a questa frattur80 prineipale, ehe si puo ehiamare periferica, ve ne sono 
delle altre, presso a poco rettilinee, le quali irradiano eome a ventaglio dal eentro 
dena prima, intersecando la Caiabria e la Sieilia: una, fra 1e altre, presso R~nde in 
direzione da SW a NE, un'altra dal Golfo di S. Eufel11ia a quello di Squillaee, ecc. 

N elle regioni, dove ciascuna di queste fratture radiali ineontra la frattura 
periferiea, la roecia primaria presenta Ia l11assima liberta di movimento e, quando 
avviene una scossa, quivi si hanno eome delle regioni ventl'ali di immtLni lamine 
elastiehe. Quivi sono pii:t intensi i movil11enti sismici e soltanto le diverse eondi
,zioni dei materiali .sedilllentari, la varia inelinazione della roeeia primaria rispetto 
all'orizzonte e poi il modo e011 eui sono gettate le fondamenta e sono eseguite le' 
eostruzioni degli edifizi possono determil1are la partieolare distribuzione dei danni 
prodotti dal terremoto. 

COllle ho detto, il ' Suess fu eondotto ad ammettere l' esistenza di una frattura 
periferiea ehe attraversa 1a Calabria da Cosenza a Reggio e poi si proIul1ga nella 
Sieilia, speeialmellte dallo studio deHa distribuzione dei movimenti deI suolo durante 
i terremoti deIl'anno 1783; infatti, in quell'anno, le regioni disposte lul1go questa 
linea furono quelle ehe provarono i massimi rivolgimepti. Ora dall'esame deHa 
distribuzione dei lllovilllellti deI suolo nel terremoto dell 'anno 1905, di eui ei oceu
piamo, sembra manifesto ehe, oltre aHa 1inea di frattura periferiea di eui parla 
il Suess, ve ne debba essere un'altra, nella eoneavita deHa l11edesima, la quale par
tendo da Aiello, attraversa i1 Golfo diS. Euf6111ia e ineontra i territori di Briatieo, 
Monteleone, Cessaniti, eee. Infatti , nell'ultimo terremoto, lungo questa linea si ebbero 
i movimenti piu terribili, i maggiori danni, le Tepliehe piu frequ811ti e pii:t intel1se. 

Per 10 studio deHa propagazione deI movilllento sismieo aHa superfieie terrestre 
pössiamo ammettere ehe il eentro di propagazione, a eui si puo eonservare il nome 

(1) E. SUESS, Die Erdbeben der Sild-Italien, .- Denk. d. Wienel' Akad. d. Wiss. "' XXXIV,:l, pag. 1, 
1875; e nell'opera: Das Antlitz der Erde, Bd. T, Leipzig, 1885. 
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di epicentro, sia stato nell'incontro della seconda linea di frattura periferica con 
la frattura radiale passante per il Golfo di S. Eufemia e possiamo ammettere ehe 
sia determinato dalle co ordinate seguenti: 

QJo = 38° 50' N 

Xo = 16° 16' E. 

Ora della scossa. - 'Le diverse relazioni intorno all'ora in eui avvenne la 
prima scossa deI terremoto, ehe fu la piu forte, danno dei valori generalmente eom
presi fra 2h 40m e 2b 50m, la maggior parte danno 2h 45m• Una cOSl grande disparita 
nelle ore segnate dipende quasi in tutto dallo stato degli orologi. Si otterrebbe forSle 
un valore poco lontano dal vero, prendendo la media di tutti i valOl'i segnalati; ma 
possiamo stabilire 1'0ra esatta della scossa seguendo un'altra via. 

I due Osservatori< sismiei piu vicini aIl'epicentro, neiqualisi facciano rigorose 
determinazioni di tempo, sono quelli di Messina e di Catania, ehe si trovano rispettiva
mente aHa distanza di 84 Km. e 174 Km. dall' epieentro. Ora gli istanti in cui il 
movimento pervenne a questi Osservatorii sono esattamente determinati e si ha per 
Messina: 

(t. m. E. 0.) 
e per Catania : 

2 43 30. 

La media . veloeita apparente, eon cui l'onda sismiea si e propagata dalla distanza 
di Messina a quella di Catania, e dunque di Km. 6,9 al minuto secondo. 

Ammettendo ehe la velocita di propagazione dall' epieentro a Messina sia la 
stessa, eome da questa eittafino aHa distanza di Catania, si avrebbe quale istante. 
della scossa: 2h 43m 5s• Ma questo e un valore troppo basso, perche eertamente la 
velocita di propagazione deI movimento dall'epicentro a Messina fu piu grande ehe 
non fra le distanze di Messina e Catania, pereio il medesimo va considerato come 
un limite inferiore den' ora ehe eerchiamo. 

D'altra parte potrebbe darsi ehe, essendo sufficientemente profonda l'origine 
della scossa, od essendo questa molto estesa lungo la linea di frattura periferica, 
il movimento fosse arrivato a Messina eon pochissimo ritardo, dopo ehe giunse a11' epi-
centro, e allora si avrebbe per 1'0ra della seossa un valore di poeo inferiore a 2b 43m 178 -

e questo va eonsiderato eome un limite superiore; pereio possiamo ammettere ebe 
1'0ra probabile in cui avvenne la seossa sia 2h 43m 1ts (1). 

Nel fare i confronti eon le ore in eui avvennero le registrazioni negli Osser
vatorii sismici, siecome per molte di queste ore l'approssimazione elimitata al decimo 
di mimito primo ed e inoltre'opportuno riferire tutte le ore al meridiano di Greenwich, 
terremo come istante della scossa deI grande terremoto Calabro deI giorno 8 set
tembre 1905 

(tempo medio civile di Greenwich). 

(1) 11 valore cosl. trovato concorda bene con quello che si l)UO dedul'l'e, a lavoro compiuto, 
. conoscendo la velocita media di propagazione deI movimento sismico per i primi 100 Km. intorno 
all'epicentro. Questa velo,cita risulta uguale a 20,8 Km. al min. sec., percio si otterl'ebbe come 
istallte della scossa 2h 43m 13s • E prelldelldo il valore medio, si ottielle: 2h 43m 12' (t. m. E. C.). 
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Estensione deI movimento. ~ I1 terremoto ehe reeo tanta desolazione nella 
Calabria, si propago, eon intensitasensibile all'uomo, da una parte fino allaeosta 
orientale della Sieilia (Messina, Catania, Siraeusa) e dall'altra a tutta la Basilieata, 
a Leeee, a Bari, a Foggia, ad Avellino, a 8ale1'no, Napoli, Benevento: ma l.a seossa 
fu tale ehe il movimento, sotto forma di ondulazioni pereettibili eogli strumenti 
sismici, si estese a quasi tutta la superficie terrestre. 

Tutti i direttori degli istituti dove si fanno osservazioni sismiehe, anehe quelli 
ehe non ho aneora 1'onore di conoseere personalmente, mi hanno mandato le 101'0 

osservazioni, eon una bonta e una cortesia di eui sono 101'0 molto grato. Molti vi 
hanno aggiunto le copie,od anehe gli originali delle registrazioni ottenute il giorno 
deI terremoto ed ebbero eziandio delle benevoli parole di ineoraggiamento per me 
e delle espressioni di simpatia per il nostro paese eosl dolorosamente colpito da quel 
flagello: io serbero sempre un earo ricordo della 101'0 gentilezza e vivamente li 
ringrazio (I). I 

Per 10 studio ;Jdella velocita di propagazione dei movimenti sismiei ho potuto 
disporre delle osservazioni fatte nelle stazioni seguenti: aceanto al nome di ciaseuna 
stazione vi e il numero d'ordine, seeondo le distanze erescen:ti, apartire dall'epieentro, 
col quale sono poi riassunte, in altrettanti quadri, le rispettive osservazioni. 

Italia. 

Caggiallo (8alerno) [3J Pavia. [23J 
Carloforte [11J Quarto-Castello (Firenze) [13J 
Catania [3J Roeca di Papa (Roma) . [6J 
Firenze [12J 8alo (Brescia) . [22J 
Ischia [5J Siena . [9J 
Messina [IJ Torino [24J 
Mineo (Catania) [ 4J Urbino [8J 
Padova [20J Venezia [18J 

Europa e regioni finitime deZ Mediterraneo. 

Aehalkalaki (Asia) [50 J Cracovia. [32] 
Amburgo [41 J DOl'pat [49J 
Atene [10J Edimburgo [52J 
Batum (Asia) [46J Fiume [15J 
Belgrado [16J Göttingen [38J 
Bergen [56J Grenoble [29J 
Cairo (Egi tto) . [42] Heidelberg . [33J 
Coimbra. [47J Hohenheim . [30J 

(1) Debbo anche ringraziare i signori direttori delle poche stazioni in cui non e stato registrato 
alcun movimento, quantunque gli apparecchi fossero in buon ordine ; Bukarest (St. C. Hepites), 
Isola Mauritius (T. F. Claxton F. R. A. S.), Quito (Gonnessiat), Rio Janeiro (A. Silvado), Zi-ka-wei 
(P. L. Froc. S. J.); 0 neUe 'quali non si ottenne a lcuna registrazione a cagione di qualehe inconve
nieute accidentale : Cbarcow (L. v. Struve), Nikolaj eff (L. KortazziJ, ece. Delle osservazioni magnetiche, 
che mi vennero anche gentilmente mandate da molte stazioni, fara uno studio aparte. 

RIZZO . 2 

, 
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Jena [36 J Punta Delgada 
Kew [44J S. Fernando 
Kremsmünster . [26] Saraievo . 
Monaco di Baviera [28] Shide . 
Lipsia [37J Strashurgo 
Liverpool [48] Temesvar 
Lubiana . [19] Tiflis (Asia) 
O'-Gyalla [25] Tortosa 
Mosea [55] Tl'ieste 
Paysley . [53] Ueele . 
PI auen i. V. [34J Upsala 
Pola [14] Vienna 
Potsdam. [39] 

Altre regioni. 

Apia (Is. Samoa) . [78] 
Baltimora (St. U. A.) [64] 
Batavia (Is. Giava) [73] 
Bomhay (India) . . [59] 
Caleutta( " ) . [62] 
Capo di Buona Speranza (Afriea) [67] 
Cheltenham (S. U. A.) . [65] 
Christehureh (N. Zelanda) . [79] 
Honolulu (Is. Sandwich) [77J 
Kodaikanal (In dia) . [61 ] 
Irkutsk (Russia As.) [60] 

Manilla (Is. Filippine) . 
Osaka (Giappone) 
Perth (Australia Oee.) . 
Pilar (Argentina) 
Takubaya (Messieo) . . 
Tasehkent (Russia As.) 
Tokyo (Giappone) 
Toronto (Canada) 
Trinidad (Pice. Antille) 
Vietoria (Canada) 
Vieques (Porto Rieo) . 

6 

[57J 
[45J 
[7] 

[ 43J 
[31J 
[21] 
[54] 
[35] 
[17] 
[40] 
[51 ] 
[27] 

[72J 
[70J 
[76J 
[75J 
[74] 
[58] 
[71J 
[63J 
[68] 
[69] 
[66J 

Calcolo delle distanze. - Per ealeolare la distanza di una stazione dall'epi
eentro ho determinato prima l'ampiezza dell'areo di eireolo massimo ehe passa per 
l'epieentro e per la stazione eonsiderata. 

Se si indiea eon a questo areo, con !Po e 11 0 le co ordinate geografiehe dell' epi
eentro e eon !p e A le eoordinate medesime per l'altra stazione, si ha, eome e noto: 

eosa = sin!psin!po + eos!p eos!po eos(A - Ao). 

Ottenuto a, se ne deduee faeilmente la distanza lineare d misurata sulla circonfel'enza 
deI eireolo massimo, moitiplieando per a la lunghezza deI grado medio deI meridiano. 
E per ottenere la distanza d' misurata lungo la <;lorda basta applicare una notissima 
proposizione di trigonometria. Si avra pert.anto : 

d = Il1Km,307 X a 

d' = 12733Km X sin ~ . 
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II. 

Riassunto delle osservazioni. 

N egli specchi che seguono ho riassunto tutte le osservazioni che mi sono per
venute intorno alle registrazioni sismiche, alle quali hanno dato luogo i movimenti 
prodotti dal terremoto della Calabria. 

In generale queste osservazioni si sogliono raccogliere secondo schemi differenti, 
nei differenti paesi; ma ho cercato di ridurle ad uno schema unico, adottando quello 
ehe, nelle notazioni, mi parve piu vicino aHa nostra lingua. 

Spiegazione dei segni. - Il carattere della scossa I' ho indicato, per quanta 
riguarda l'intensita, nella scala deI Mercalli da I a X; gli indici 1, 2 e 3 si rife
riscono aU'ampiezza della registrazione, indicando con 1 una registrazione debole, 
con 2 una mediocre e con 3 una registrazione grande. Ho poi ipdicato 

con v 
l' 

/I. 

Ia registrazione deI terremoto vicino 
lontano 
l:ontanissimo 

Riguardo aHa fa se (1), 

P indica il principio della prima fase prelimina"L'8 
S seconda 
,L fase principale 
M u fase massima 
C fase succeSSlva 
F i1 termine della registrazione 

(vicimts) 
(remotus) 
(ultimo r·emotus). 

(undae primae) 
(undae secundae) 
( tmdae longae) 
(undae ma.'Cimae) 
(coda) 
(finis) . 

(1) E noto ehe, se si analizza la registrazione di un terremoto in una stazione vieina all'eJli
eentro, si vede ehe le lande ineomineiano tutto ad un tratto, eon un'ampiezza piu 0 meno gra~de 
e eon periodo rapido, poi vanno gradatamente diminuendo di ampiezza (salvo il easo in eui si 
succedano diverse scosse) fino a smorzarsi eompletamente. Quando ci troviamo ad una cer ta distanza 
dall'epieentro, allora. si vede ehe la registrazione delle grandi onde, ehe ora si son fatte piu lente, 
e preeeduta da altre piu pieeole e piu rapide, 1e qua1i eostituiseono la fase preliminCt1'e del la registra
zione sismiea. 

A distanze piu grandi la fas e preliminare si seinde in due parti: la prima (ehe dieiamo pj'üna 
fase pl'elimina1'e) e eostituita da vibrazioni rapidissime e di pieeo1a ampiezza ; poi viene Ia seeonda 
(secondct fase pl'elimina1'e), 1a quale eonsta di vibrazioni piu ampie e piu lente. 

La fase prineipnJe e Ia pal'te piu eospieua della registl'azione e eomprende uno 0 piu massimi 
gen81'almente ben definiti, eon pel'iodo ehe diventa sempre' l)iu lungo eöl ereseere della distanza 
dall'epieentro. Quando termina 1a fase prineipale, si ha aneora una nuova serie di oseillazioni poeo 
ampie, 1e quali si distinguono pel' una maggiore Ientezza deI periodo. 

Nei sismogrammi dovuti a movimenti di origine molto lontana, speeialmente eon, eerti sismo
grafi ehe sono piu sensibili alle onde piu 1unghe, 1a prima fase preIiminare riesce t alora eosl debole, 
ehe non e piu visibiIe. 
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Le lettere N od E poste eome indiei signifieano ehe la fase eorrispondente e 
stimata sulla direzione N~S 0 neUa direzione E~W j l'indiee V denota la eomponente 
verticale. Quando vi sono diversi massimi sono indicati con altri indiei 1I1l , M 2 , ece. 

n simbolo i (impetus) signifiea ehe la registrazione e netta, preeisaj e (emersio) 
signifiea ehe la registrazione si produee 0 eambia di earattere quasi insensibilment"1:l . 

Teil periodo dell' onda sismica j A l' ampiezza della oscillazione. 

Tl EI il t.empo traseorso fra I'istante della seossa e la fase P, 

~ ~ 
T L. 

Nei diversi quadri, oltre ai dati ehe riguardano la stazione d'osservazione e la 
sua distanza dall'epicentro, vi e qualehe indieazione intorno al sismografo adoperato 
e alle costantidel medesimoj To indica il periodo d'oscillazione ed 10 l' ingl'andi
mento strumen tale. 

1. - Messina. 
Istituto di Fisiea tm'restre della R. Universita (G. B. Rrzzo). 

CD = 38° 12' N; A = 15° 33' E. 

a = 0° 45' d=84 Km. d' = 84 Km. 

Sismografo " Agamennone " a due componenti; To = 38 .9. 

Carattel'e Fase Ora 

VII i 

T A 

2. - Cat,ania. 

Osservazioni 

P er la violellza den 'urto 1e pennine 
furono lallciate via. 

R. Osservatorio Astronomieo ed Etneo (prof. A. Rrcco). 

CD = 37° 30' N j h = 15° 5' E. 

a = 1° 34' d= 174 Km. d' = 174 Km. 

Grande sismometrografo " Agamennone " e mierosismografo " ,vieentini ". 

Carattere I Fase 

V i 

Ora 

1h 43m 30' 
1 43 33 

T A Ossel'vazioni 

Sul sismometrografo. 
Su1 microsismografo " Vicentini • 



9 SULLA VELOOITA DI PROPAGAZIONE DELLE ONDE SISMIOHE, EOO. 317 

3. - Oaggiano, Salerno. 
Osservatorio Meteorologico-Geodinamico (P. ALLARD). 

<p = 40° 34' Ni A = 15° 30' E. 

a = 1 ° 48' d = 200 Km. d' = 200 Km. 

Sismografo " Agamennone ". 

Carattere 

IV 

Fase Ora T A Osservazioni 

i Gli stili scrivellti furono lan ciati via. 

4. - Mineo, Catania. 
Osservatorio Meteorologico-Geodinamico (Cav. Vif. G. GUZZANTI). 

<p:= 37° 15' Nj A = 14° 44' E. 

a = 10 56' d = 215 Km. d' = 215 Km. 

Sismometrografo " Brassart ". 

Carattere 1 1!'ase Ora 

VI i 1h 39m 

L'Etna si mantenne calmo. 

Osservaziolli 

L'ora e incerta per un guasto all'o
rologio ed e evidentemente errata 
in meno. 

A cagione dell'errore deI tempo. non SI sono calcolati valori di T. 

5 . - Ischia, Napoli. 
R. Osservatorio Geodinamico (prof. G. GRABLOVITZ). 

<p = 40° 44' N; A = 13° 54' E. 

d = 273 Km. d' = 272 Km. 

Pendoli orizzontali di Grablovitz j Vasca sismica, ecc. 

Cal'attere 
1 

Fase 
· 1 

Ora T A Osservazioni 

J3 i 1b 43m 47s Gli stili uscirono dal campo della re-

M 1 45 2mm,2 gistrazione j l' ampiezza massima 

F 2 30 
e dedotta dalla vasca sismica. 
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6. - Rocca di Papa, Roma. 

R. Osservatorio Geodinamico (prof. G. AGAMENNONE). 

<p = 41 ° 46' N j A = 12° 43' E. 

Cl = 3° 54' d = 434 Km. d' = 433 Km. , 
Grande sismometrografo " Agamennone " a doppia velocita. 

Carattere I Fase 

P 
L 

Ora 

1h 44m OOs 
44 17 

T A Osservazioni 

Si assume come istante di L quello 
in oui si inizio la gr ftnde velocita. 

7. - Sarajevo, Bosnia. 

Osservatorio Geodinamico (F. BALLIF) . 

<p =43° 52' N j A = 18° 27' E. 

Cl = 5° 20' d = 594 Km. d'=592 Km. 

Microsismogl'afo " Vicentini " a due componenti. 

Carattere 

I· 
Fase 

I a, V 

1 

P 
S 
L 
M~ 
F 

Ora 

1h 46m 328 

46 42 
47 33 
49 28 

2 22 

Tl = 3m .3 

T A 

1.0 

8. - Urbino. 

I· Osservazioni 

I Deve esservi qualche errore nello I stato deI cronometro 0 nelle let
ture. L' istante della fine dell a 
registrazione non eben determi
nato. 

Osservatorio Meteol'ologico-Geodinamico (prof. T. ALIPPI). 

<p = 43° 43' N j A = 12° 38' E. 

Cl = 5° 32' d = 616 Km. d' = 614 Km. 

Sismometl'ografo " Agamennöne " a doppia velocita, Ta = 28,5; 10 = 12. 

Carattere 1 Fase Ora T A Ossel'vazioni 

Una variaz. di velocita non permette 
di determinare gli altri elementi. 
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9. - Siena. 
Osservatorio MeteoroJogico-Geodinamico della R. Universita (prof. S. LUSBANA). 

cp = 43° 20' N; A = 11° 20 ' E. 

a = 5° 45' d = 640 Km. d' = 638 Km. 

Microsismografo " Vicentini " a due componeILti. 

Ca,l'attel'e Fase Om T A Ossel'vazioni 

------

13 ,1) P 1 h 44m 5s Le ore sono alquanto ince1'te a ca· 
M 47 3 45mm gione di un e1'1'o1'e di parallasse. 

F 2 

10. - Atene, Grecia. 

Osservatorio AstronolTlico (prof. D. EGINITIS) . 

• cp = 37° 58' N ; A = 23° 44' E. 

a = 6° 3' d = 673 Km. d' = 671 Km. 
Sismometrografo " Agamennone " a doppia velocita; To = 2".7. 

Ca1'attere Fase Ora T A Osservazioni 

13 , v P 1h 44m 4s Vi e qualche incertezza neUe ore, 

L 45 5 a cagione di un e1'1'01'e di paral-

M 46 7 2.4 30mm lasse non ben determinato. 

11. - Oarloforte, Cagliari. 

Osservatorio 1nternazionale delle Latitudini (dott. L. VOLTA). 

cp = 39° 8' N; A = 8° 17' E. 

d = 677 Km. d' = 675 Km. 

Microsismografo " Vicentini " a due componenti; To= 18,1, 10 = 50. 

Cal'attel'e 
1 

Fase Om T 
' 1 

A 

1 

Osservazioni 

13 , v r 1h 44111 4" 
1 

r Incertezza deU'om + Om.I5. 

L 45 6 
M 46 85 1.2 l47

mm 
: F 2 11 

I 

I 

Tl = 1111 .2 T= 2m A. 
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12. - Firenze. 
R. Osservatorio deI Museo (prof. C. PITTEr). 

<p = 4qo 46' N j A = 110 15' E. 

a = 6° 8' d = 682 Km. d' = 680 Km. 
Sismometrogl'afo " Agamennone " a doppia velocita j To = 38.5 j 10 = 10. 

Carattere 1 Fase 

la, V P 
L 
M 
C 
F 

Ora 

1 h 44m 8118 

46 12 
47 36 

3 00 1 
20 

T A 

7.9 113mm 

1 

Osservazioni 

Si assume come pnnelplO della 
fase L l'istante in cui incomineia 
Ja gra.nde veloeita. 

13. - Quarto-Castello, Firenze. 
Ossel'vatorio Geodinamico (R. STIATTESI) . 

<p = 430 49' N; A = 11 0 41' E. 
a=6°11' d=688 Km. d'=686 Km. 

Pendoli orizzontali U Stiattesi", modello massimo j (To)N=21 8.4, (TolE =17s.4; 10 = 50. 

Carattere Fase Ora T A Osservazioni 

13, V PN 1h Um 29s 
33

mm 
1 

L'A. da come ora di PN ]b 43m 29", 

LN 46 33 eon 10 stesso antieipo per Ie altre; 

lrIN 48 5 14.6 460 ma evidentemente vi e stato l'er-
rore di 1m nello scrivere i tempi 

0 2 1 49 sulla striseia deI sismografo. 
F 15 

Tl = 1m.3 T = 3m ,4. 

14. - Pola, Austria-Ungheria. 
I. R. Ufficio Idl'ogl'afico, Sez. Geof. (W. KESSLITZ). 

<p = 44° 52 ' N j A = 13° 50' E. " 
a = 6° 16' d = 698 Km. d' = 696 Km. 

Microsismografo" Vicentini" atre componentij To=1",2j (Io)N=(Io)E=101, (Ioh=145. 

Cal'attere 1 

.1 

Fase 1 Ora 1 T 

1h 44m 528 

45 53 
48 00 
47 37 

2 10 

66mm 

1

56 

I 

Tl = 1m .7 

A Osservazioni 

A cagione della rapidita deI mo vi
mento non si puo determinare il 
periodo nelle prime fasi . 
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15. - Fiume, Austria-Ungheria. 
I. R. Accademia di Marina. 

cp = 45° 20' N; ~ = 14° 26' E. 

(X = 6° 32' d = 727 Km. d' = 725 Km. 

-Microsismografo U Vicentini" a due componenti. 

Carattere I Fase Ora A Osservazioni 

2b 45111 00" 
46 10 , 
46 40 
47 40 
48 50 
55 16 

3 4 

53mm,O 
'28,0 

T=31l1 .5. 

16, - Belgrado, Serbia. 

R. Osservatorio Astron. Meteor. (prof. M. NEDELKOVITOH). 

cp = 44° 48' N; A = 20° 29' E. 

(X = 6° 48' d = 757 Km . d' = 755 Km, 

Microsismografo " Vicentini-Konkoly,,; I o = 33. 

Carattere 
I 

Fase Ora T A Osservazioni 

l a, v PE 1b 45111 25" I divel'si elementi della registra-
PN 45 27 zione mi furono gentilmente co· 

SE 45 30 municati dal prof. N edelkovitch ; 
soltanto l'ora della fase C fu de-

LN 46 03 dotta dal sismogl'amma, 
L E 46 08 
ME 48 15 641l11l1 .O 
MN 48 20 65.0 
C 53 00 
F 2 12 

Rrzzo. 3 
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17. - Trieste. 
1. R. Osservatorio di Marina (prof. E. MAZELLE). 

qJ = 45° 39' N j h = 13° 45' E. 

cx = 7° 2' d = 783 Km. d;' = 781 Km. 

Microsismografo " Vicentini " a tre componentij 10 = 100. 

Carattere 
I 

Fase Ora T A Ossel'vazioni 

I s! v PN 1 h 441ll 55" 9 SuHa registrazione riesce difficile 

PE 44 59 7 stabilire l'istante delle fasi S e L : 

Pv 44 54 7 e non si puo nemmeno distin-
guere i1 periodo delle varie fasi 

MN 47 24 3 71.0 a cagione della- scal'sa ve10cita 
lIfE 47 33 61.5 deHa carta su cui si e disegnato il 
Mv 46 46 3 12.0 sismogramma (circa oem.5 a1 min.). 

FN 2 18 34 
FE 26 9 
Fv 18 28 

18. - Venezia. . 
Osservatorio Meteorologico deI Sem. Patr. (E. H. 0' CARROLL). 

qJ = 45° 26' N j A = 12° 20' E . 

a = 7° 10' d = 798 Km. d' = 796 Km. 

Microsismografo " Vicentini " a tre componellti j To = 1".2, 10 = 100 ca. 

Carattel'e 
I 

Fase Ora T A Osservazioni 

la! v PN 1 h 441ll 16s Sembl'a che in questa sta.zione fosse 
L 46 3 gia distint a 1a fase S; ma sul dia-

(MN)l 48 .3 2.4 1161ll .O gramma non se ne puo beue stabi-

(ME)l 48 4 2.0 ? 
lire l'istant e. 

(Mv)l 49 0 1.2 19.0 
(MNh 51 2 7.5 112.0 
(MEh 50 0 7.5 ? 
(Ml'h 52 0 7.5 12.0 
C" 2 11 3 6.0 1.0 
FN 48 

T = 3m.1. 
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19. - Lubiana, Austria-Ungheria. 
Osservatorio Sismico (prof. A. BELAR). 

<p = 46° 3' N j >. = 14° 30' E. 
ct = 7° 10' d = 798 Km. d' = 796 Km. 

Microsismografo " Vicentini ", a tre componenti; 10 = 100. 

Carattel'e I Fase Ora T A Osservazioni 

I 3, V PN 1h 44m 195 

LN 46 44 
LE 46 34 
MN 48 46 
lI-fE 48 50 
C 52 1 
F 3 5 

Tl = I m.l 

20. - Padova. 
1stituto Geofisico della R. Universita (prof. G. VICENTINI) . 

<p = 45° 24' N j >. = 11 ° 52' E. 
ct =-7 0 17' d = 811 Km. d' = 809 Km. 

Micl'osismografo a pendolo smorzato con tre componenti, To = 15 .2, Io = 100. 

Carattere 

13 , V 

Fase 

P 
L 
M 
F 

Ora 

I h 44rn 558 

47 38 
49 30 

2 55 

T1 =lrn.7 

T 

OS· 
I 1 
I 72

mm 

I 

Oilservazioni 

L'ora di P e quella segnata dal mi
cl'osismografo normale su pilastro: 
i1 microsismografo smol'zato segno 
il sopraggiungel'e di P a 1 b44m 57'. 

21. - Temesvar, Ungheria. 
Osservatorio M_eteorologico-Geodinamico (prof. Ed. v. BERECZ). 

<p = 45° 46' N j >. = '21 0 15' E. 
a = 70 54' d = 879 Km. d' = 877 Km. 

Microsismografo " Vicentini-Konkoly " a due componenti. 

Carattere I Fase Ora T A Osservazioni 

13, V P 1h 45m 

F 2 1 

Tl = 1m .8. 
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22. - Sala, Brescia. 
Osservatorio Geödinamico (P. BETTONI). 

cp = 45° 36' N; X = 10° 30' E. 
(J. = 7° 56' d = 883 Km. d' = 881 Km. 

Sismometl'ogl'afo" Agamennone " a doppia velocita; Tü - 38 .9; 10 = 10. 

Carattere I Fase 

I 3, V P 
S 
L 
M 
F 

Ora T A 

I h 45m O" 
47 4 
47 9 
50 0 3.7 79mm 

2 10 

23. - Pavia. 

I 
I 

I 
I 

Osservazioni 

Essend ovi un e1'1'ore ne110 stato deI 
ometro, l'ora di P e ottelluta 
interpolazione fra i risultati 
adova e quelli di Pavia. 

eron 
per 
di P 

T = 4m .7. 

Osservatol'io Geodinamico (Dott. P. GAnIBA) . 
<p = 45° 20' N; X = 9° 9' E. 

(J. = 8° 16' d = 920 Km. d' = 918 Km. 
Sismometrografo " Agamennone " a registrazione continua; To = 38.0; 10 = 20. 

Carattere I Fase Ora T A Osservazioni 

I 3, V P I h 45m 18 

S 47 4 
L NW 48 2 
L NE 48 1 
MNw 49 9 
MNE 51 
F ' 2 15 

Tl = I m .9 T=4111.9. 

24. - Torino. 
Osservatorio Astronomico della R. Universita (prof. G. B. BOOOARDI) . 

cp = 45° 4' N; X = 7° 42' E. 
(J. = 8° 49' d = 981 Km. d' -:- 979 Km. 

Sismometrografo " Agamennone " a doppia velocita; To = 5".0; 10 = 12 . 

. Cal'attere I Fase 

I 3 , V P 
S 
L 
MN 
ME 
C .. F 

Ora 

1 h 45m 12s 

46 31 
48 30 
50 5 
50 7 

2 2 0 
12' 

Tl = 2m .O 

T A 

50mm 

54 

Osservazioni 

L' intensita deI movimento non fn 
snfficiente per mettel'e in azione 
i1 eongegno ehe imprime 1a grande 
ve10cita. 
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, 25. - O'-Gyalla Ungheria. 
R. Osservatorio Meteor.-Geod. (N. THEGEV. KONKOLY jr. Dir.; A. RETHLY, Ase.). 

cp=47°53' N; X=18°11' E. 
(X = 9° 10' d = 1020 Km. d' = 1018 Km. 

Pendoli orizzontali pesanti di Strasburgo. 

Carattere Fase Ora T A Osservazioni 

,- .,.----:-- - - --i------- -';-- -...,.-- --';-- - --- - - ---!...---

1h 45m OOs 
47 2 
48 0 
49 4 
53 
58 

88 
130

111111
1 

I 

Dopo aver segnata la fase P cad4e 
la pennina deI pendolo N. 

Sopra una coppia di pendoli " KOll' 
koly·Vicentini • si ha: 

P= Ib46m29'; M= Ih49m07", 

26. - Kremsmünster, Austria. 
Osservatorio dei Benedettini (prof. THIE1.fO SCHWARZ). 

cp = 48° 3' N; X = 14° 8°' E. 
(X = 10° 37' d = 1037 Km. d' = 1034 Km. 

Pendoli orizzontali fotografiei di Ehlert. 

Carattere Fase 

P 
L 
.111 
F 

Ora 

1 h 45111 43" 
48 13 
51 2 

2 55 

l' A 

27. - Vienna, Austria. 

Osservazioni 

1. R. Uffieio Centrale di Met. e Geod. (prof. J. M. PERNTER Dir., V. CONRAD Ass.). 
cp=48°15' N; X=16°21'.5 'E. 

a = 9° 25' d = 1048 Km. d' = 1045 Km. 
Microsismografo " Vicentini ". 

Ca rattere 1 Fase Ora 

Ib 45111 18" 
48 23 
48 48 
50 5 

'2 44 

T I' A I 

9.0 
8.0 

Osservazioni 

Nel pendolo di Wiecbert furono lan· 
ciate via le pennine, , 

L'ora di F e dedotta dal pendüle di 
Ehlert, 
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28. - Monaco, Baviera; Osserv. di Sism. e Magne.t. terr. (Dr. P. D. MEsSERSClÜllTT) . 
cp = 48° 9' N; A = 11 ° 37' E. 

Cl = 9° 52' cl = 1098 Km. d' = 1095 Km. 
Pendolo astatico deI Wiechert. 

Cal'attere 1 Fase Ora l' 

1 

AJ..I 

1 

Ossel'vazioni 

la, t· P~ 1 h 45m 43s 

PE 45 57 
L:>{ 48 34 
L E 48 50 38-5' 

(MNh 50 2 8 >1000 
ME 50 >1000 

(MNh 53 2 990 
C 55 0 
F ? 

Tl =2m.5 T= 5m .4. 

29. - Grenoble Francia (Laborat. di Geol. e Mineral. dell'Univ., prof. KILlAN) . 
cp = 45° 11' N; A = 5° 44' E. 

IX = 9° 58' d = 1109 Km. d' = 1106 Km. 
Sismografo modello " Kilian-Paulin ". 

Cal'attere Fase Ora 

L 

T A Osservazioni 

Il sismografo non l'fgistra se non le 
seosse forti (C. Jacob). 

30. - Hohenheim, Germania (Gab. di Fis. della R. Sc. Sup. di Agric., prof. C. MACK). 
cp = 48° 44' N; A = 9° 13' E. 

Cl = 11° 4' d = 1232 Km. d' = 1228 Km. 
Coppia di pendoli orizzontali e Gravimetro trifilare dello Schmidt. 

Cal'attere - I Fase Ora T Ossel'vazioni 

13 , r PN I h 45m 428 Evidentemente 1 'inizio della prima 

PE 43 12 fase pl:eliminare , sulla compo-

Py 45 42 nente E, e stato preeeduto da qual-
ehe perturbazione aecidentale ehe 

SN 49 38 . fu considerata come il vero prin-
SE 48 34 cipio del movimento; ma quest~ 

LN 50 46 deve essere: 1 b 45m 42' . 

LE 50 06 
MN 52 42 88 110mm 

ME 51 26 10 126 
My 51 30 30 
C 1 55 
F 3 00 
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31. - Strasburgo, Garmania. 
Imp. Stazione Centrale per 1e ricerche sismiche (prof. G, GERLAND Dir., E. RUDOLPH). 

<p = 48° 35 ' N j A = 7° 46 ' E. 
a = 11° 27' d = 1274 Km. d' = 1270 Km. 

Pendolo astatico di Wiechert. 

Carattere I Fase 

P 
S 

Ora 

1 h 44m 568 

, 47 10 

T A Osservazioni 

Gli stili scrivenH furono lanciati via 
a 1 h 49"' 23' e in quel punto si 
a,vevf1,: AN = 170"1111

, AE = 148nllU
• 

32. - Cracovia, Austria-Ungheria. 
I. R. Osservatorio Astronomico (prof. M. RUDZKI). 

- cp = 50° 40' N j A = 19° 57' E. 
Cl = 11 ° 35' d = 1289 Km. d' = 1285 Km. 

Pendolo orizzontale di Omori-Bosch 32 A, dir. NE-SW, Ta = Om.52. 

"» 32 B, dir. NW-SE, Ta = Om,43. 

P"E 
PNW 

SNE 

SNW 

L NE 

L NW 

:ß1; ... w 
ONE 

ONW 
F NE 
FNW 

Ora 

1 h 45m 58 
45 8 
48 3 
48 5 
49 3 
49 2 
49 6 
55 3 
51 0 

2 5 0 
11 0 

T A 

90mln 

Osservazioni 

Sulla componente NE-SW la penna 
e uscita dal tamburo a 1 h49"'8' e vi 
e ritol'llata a 1 h53"' 9'; fra questi 
istanti e compresa la fase mas
sima. Poco dopo le 2h, came si 
vede, cessarono i movimenti peu
dolal'i; ma le piccole oscillazioni, 
cambiamenti nella posizione d'e
quilibrio, ecc., continuarono fino 
al giol'llo 9 settembre, mantenen
dosi piu grandi su 32 A. 

33. - Heidelberg, Germania. 
Istituto Astrofisico di Königstuhl~Heidelberg (prof. MAX WOLF). 

<p = 49° 24' N j A = 9° 13' E. 
Cl = 11 ° 39' d = 1297 Krp.. d' = 1292 Km. 

Pendolo orizzontale di Strasburgo. 

Carattere I Fase 

P 
M 

Ora T A Osservazioni 

\ 
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3 4 . - Plauen i/v, Germania. 
Osservatorio Sismico, filiale della Staziöne di Lipsia (prof. E. WEISE). 

<p = 50° 30' N A = 12° 08' E (X = 12° 00' d = 1336 Km. d' = 1331 Km. 
Pendolo di Wiechert. 

Carattere Fase Ora 2' A Össervazioni 

l a, r P P45m 8s L'ora della 'fase P e interpolata. 
JrI 48 5 34mm 
F 2 8 

Tl = 2m.6. 

35. - Tortosa, Spagna. 
Osservatorio di Fisica Cosmica dell'Ebro (P. R. CIRERA S. J.). 

<p = 40° 49' N A = 0° 30' E (X = 12° 6' d = 1347 Km. d' = 1342 Km. 
Microsismografo "Vicentini " a tre componenti; (TO)N=(To)E=1s.15, (Toh=Os.4, 

(loh = (Ioh: = 90, (Ioh = 130. 

Carattere I Fase Ora l' A Osservazioni 

l a, r P 1 n 46m Os 
SE 48 4 
L E 50 6 
lVI'; 54 9 
C 2 4 
F 12 

Tl == 2JU.8 

36. Jena, Germania. 
Osserv . .Astronomico, Stazione Sismica (prof. O. KNOPF Dir., dr. O. E pPENSTEIN .Ass.). 

<p == 50° 56' N A = 11° 35' E (X == 12° 31' d = 1393 Km. d' = 1388 Km. 
Pendolo astatico deI Wiechert; (Toh=5s.6, (Toh=5s.8; (Ioh=183, (Io)E=171. 

Carattere I Fase Ora T A Osservazioni 

I s, t· eP 1 h 46m 2s 0.5-1.5 2/-1 Nella fase MI il periodo oseilla fra 

jA:..=75 5'.5 e 8'. 
eS 48 6 6 ca. Le ampiezze delle oseillazioni, du-I A E=55 rante le fasi Mi. M2• Ma• M" furono 
eL 49 9 6 limitate dai ripari laterali ehe ser-

(kI1)N 49m.9-51m.1 860 vono a impedire la eaduta degH 

(JrIdE 49.9-51.3 . 670 stili. 

(JrI2)N 51.1-52.4 5 1000 
(.M2)E 51.3- 53.1 4.5 ca. 680 
(Ms)N 52.4~54.7 5 1000 
(MalE 53.1-54.6 4.5 680 
(M4)N 54.7-55.9 5 
(M4)E 54.6- 55.7 4.5 

G 2h 4m 
F 3 8 

Tl = 2m.8 T2 = 5m,4 T=6m.7. 
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37. - Lipsia, Germania. 
R. Ufficio Geologico regionale (prof. Erm. CREDNER Dir., dr. F. ETZOLD Ass.). 
q> = 51° 20' N A = 12° 23' E a= 12° 46' d = 1421 Km. d' = 1416 Km. 
Pendolo astatico deI' Wiechert. 

329 

Carattel'e 
I 

Fase Ora ']' A Osservazioni 

-I 3, r PN I h 46m 5s Il prof. Cl'ednel', nel trasmettermi 
PE 46 11 eon squisita gentilezza il suo dia-

SN 48 58 gl'amma, vi segnava l'inizio di LN 
a 1 h48m58', ma un ultel'iore esame 

SE 48 50 deI sismogramma medesimo mi ha 
L 50 28 pel'suaso ehe in quel punto ineo-

(.il'fd ~ 50 43 58 120mm mincia soltanto la fasE SI'. 

(.Mlh 50 28 6 169 Non si puo detel'minare esattamente 

(.Ll12b 52 37 4.9 175 
l' Ol'a della fine delIa l'egistrazione. 

(lV12)E 52 21 4.6 169 
(.MS)N 54 32 4.5 112 
(MS)E 54 30 4.6 147 
(lVI4)N 56 09 4.5 127 
(.M4 )E 57 23 4.6 67 
0 2 1 42 

Tl = 2m .9 T2 = 5m.6 T= 7m .3. 

38. - Göttingen, Germania. 
R. 1stituto Geofisico (prof. E. WIECHERT Dir., dr. G. ANGENHEISTER Ass.) . 

q> = 51° 32' N A = 9° 57' E a= 13° 24' d = 1492 Km. d' = 1486 Km. 
Pendolo astatico deI Wiechert. 

Carattel'e 
I 

Fase Ora T A Ossel'vazioni 
~ 

1s, r eP I h 46m 228 

(S) 49 1 
L 50 7 

M'I 53 5 9" 1100f.l 
0 10--15 
F 4 ca. 

Tl = 3m .2 T2= 5m .9 T= 7m .5. 

39. -Potsdam, Germania. 
R. 1stituto Geodetico della Prussia (prof. R. HELMERT Dir., O. HECKER). 

q> = 52° 23' N A == 13° 4' E a == 13° 43' d = 1526 Km. d' = 1521 Km. 
Pendolo orizzontale, dir. N -S;' I o = 36. 

Carattel'e .Fase Ora T I A I Osservazioni 

Is, r P I h 46m 22" ! ! 
Non e possibile determinare 

S 49 6 stante L sul sismogl'amma. 

M 50 5 20s 
!106

mm ! F ' . 5,5 ca. 
Tl = 3111.2 T 2 = 5m .9. 

RIZZO. 4 

1" 1-
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40. - Uccle, Belgio. 
Osservatorio Reale deI Belgio, Servizio meteorologico (prof. A. LANCASTER) . 

<p = 50° 48' N; X = 40 22' E. 
a = 140 32' d = 1618 Km. d' = 1611 Km. 

Pendolo orizzontale di Rebeur-Ehlert. 

Carattere 
I 

Fase 
I 

Ora T A Ossel'vazioni 

la, l' p 
· 1 

I h 46111 38s n massimo deHa fase prineipale non 

S 

I 
48 51 venne registrato, essendo troppo 

L 49 52 
ampia la registrazione e troppo 

F 2 54 
debole la sorgente luminosa. 

Tl = 3m.4 T2 = 5m.7 T= 6m.7. 

41. - Amburgo, Germania. 
Stazione Centrale per Ie ricerche sismiche (dr. R. SCHÜTT). 

<p = 530 44' N; X = 100 01' E. 
a = 150 18' d = 1703 Km. d' = 1695 Km. 

Pendolo orizzontale di Ehlert. 

Cal'attere I }<'ase 

P 
L • 

Ora 

1 h 46m 55" 
50 39 

T A 

42. - Cairo, Egitto. 

Osservazioni 

A cagione deU'ampiezza della re
gistrazione edella sea,i'sa luee non 
si potero no determinare altri eIe
menti. 

Osservatorio Meteorologico presso Helmin (B. H. WADE). ,\ 

<p = 29 0 50' N; A = 31° 10' E. 
a = 150 19' d = 1705 Km. d' - 1697 Km. 

Pendolo orizzontale deI Milne (N. 22); 1 mm corrisponde a 0".5. 

Carattere I Fase Ora 

I h 48m 5S 

59 5 
2 1 5 

5 0 
15 

3 30 

T A 

18mm ' 

11 

Osservazioni 

Vi e stato probabilmente qualehe 
e1'1'ore nel segnare il tempo sul 
sismogl'amma. 
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43. - Shide, 1sola di Whight, 1nghilterra. 
Stazione Sismica deI Milne (J. MILNE F. R. S. Dir., S. HIROTA Ass.). 

q:> = 50° 41' N A = 1° 17' W a = 17° 2' d = 1896 Km. d' = 1886 Km. 
Pendolo orizzontale A: movimenti E-W, Ta = 17", sensibilita 1mm per 0".47. 

B: " "Ta = 25 1 0.21. 
C: N-S Ta =-= 20. 

Carattere I Fase Ora T A Osservazioni 

1h 46m 47" 
47 9 
46 54 
50 14 
52 12 
50 43 
55 54 
54 22 

2 14 13 
29 52 

4 7 ca. 
8 ca. 

Tl = 3m .7 

14.0 
22.0 

La traccia deI pendolo A e debo
lissima e termim\' dopo 35m a 
2h 6m 40'. 

Tenendo conto della maggiore faGi
lita con cui iI pendolo C poteva 
rivelare i movimenti nella dire
zione S-N, riteniamo: 

p = I h 46m 54s 

L =1 50 43 

44. - Kew, Richmond-Surrey, Inghilterra. 
Laboratorio Fisico N azionale, Oseervatorio di Kew 

(Dir. R. T. GLAZEBROOK, M. A., F. R. S.; Sup. C. CHREE, Sc. D., F. R. S.). 
q:> = 51° 28' N A = 0° 19' W a = 17° 04' d= 1900 Km. d' = 1889 Km. 
Pendolo orizzontale deI Milne; sensibilita 1 mm per 0".55. 

Carattere Fase Ora T A Osservazioni 

13 , r P !h 47 lll Os Per un guasto nell'aPPa.J:ecehio non 
.lv! 55 0 si hanno altre indicazioni. 

1 1 = 3m.8. 

45. - S. Fernando, Spagna. 
1stituto e Osservatorio di Marina (Cap. T. di AZOARATE). 

q:> = 36° 28' N A = 6° 12' W a = 17° 47' d -..:. 1979 Km. d' = 1968 Km. 
Pendolo orizzontaIe deI Milue : oscill. E-W, sensibilita 1mrn

. per 0".20 . 

Carattere I Fase Ora 

1 h 47m 4s 

50 8 
55 6 
58 4 

2 6 7 
51 ca. 

T I. A 

4.0 
6.0 

Osservazioni 

In alcuni bollettini sismici sono in
dicati dei valori alquanto diversi, 
specialmente per la fase P, per la 
quale si da Ih6m gs ; ma un attento 
esame deI sismogramma dimostra 
ehe in quel punto vi el'ano sol
tanto delle perturbazioni aceiden
tali, non dipendenti dal terremoto 
della Calabria. 
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46. - Batum, Russia. 
Filiale dell'Osservatorio Fisico di Tiflis. 

<p=41°40' Nj A=41°38' E. 
(l = 17° 57' d = 1998 Km. d' = 1986 Km. 

Coppia di pendoli orizzontali di Bosch. 

Carattere Fase Ora T Ossel'vaziolli 

111 r PN 1h 47m 11" 
.PE 47 5 
MN 56 23 
ME 51 45 

I 
6

oo m.51 
6.9 

Tl = 3m.9. 

47. - Coimbra, Portogallo. 
Osservatorio Meteorologico-magnetico (prof. A. S. VIEGAS Dir.). 

<p==40° 12' Nj A=8°25' W. 
(l == 18° 54' d = 2104 Km. d' = 2091 Km. 

Pendolo orizzontale deI Milne ': oscill. N -S j sensibilita 1 mm per 0" .26. 

Carattel'e Fase Ora T A Ossel'vazioni 

12 , r P 1 h 47m 3" Non si puo determinare la fine della 

L 51 7 registrazione, perehe il diagramma 

Ml 55 2 13Dlm.1 e pel'turbato da oscillazioni acci-
dentali. 

M2 58 7 7.2 
Ms 2 1 7 7.1 
M4 5 4- 5 
C 7 3 

Tl = 4m.l T= 8m.5. 

48. -'- Liverpool, Inghilterra. 
Osservatorio di Liverpoolj Bidston, Birkenhead (W. E. PLUMMER, Dir.). 

<p == 53° 24' N j A = 3° l' W. 
(l == 19° 34' d == 2178 Km. d' == 2164 Km. 

Pendolo orizzontale deI Milne j sensibilita 1 mm per 0".52. 

Carattel'e Fase 

P 
M 
F 

Ora Ossel'vazioni 

La circolal'e n. 13 della Bl'ith. Ass. 
da per P 1 b 44m 28

; ma evidente· 
mente in queI punto deI sismo· 
gl'amma, vi e soltanto una pertur· 
bazione acciden tale. 
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49. - Dorpat, Russia. 

, Osservatorio Astronomico in Jurjew (prof. dr. G. LEWITZKY). 

q> == 58° 23 N j A == 26° 4-4' E. 

u == 20° 43' d == 2306 Km. d' == 2289 Km. 

A. Pendolo orizzontale di Zöllner a registrazione fotografica j oscill. N-S, 
B. 
O. 

" 
meccanicaj " 

E-W, 
E-W. 

333 

Carattere Fase I " 
Ora T A Osservazioni 

PA 
PB 
Pe 
SA 
Ss 
Sc 
LA 
La 
MA 

MB 
Me 

1h 47"'51 S 

47 51 
47 48 
51 41 
51 44 
51 45 
53 29 
53 24 
? 
? 
56 42 

Tl == 4m.6 

Sugli apparecchi A e B,a cagione 
della troppo grande ampiezza delle 
oscillazioni non si pub determi
nare Ja fase massima. 

La fin e della registra.zione eincerta. 
Dal sistema di queste osservazioni 

si ha: 
p= Ib 47111 48' 
S = 51 41 
L= 53 24. 

50.. - Achalkalaki, Russia. 

Filiale dell'Osservatorio Fisico di Tiflis. 

q> ==41° 24' N; h==43°27' E. 

a== 20° 59' d== 2336 Km. d' == 2319 Km. 

Coppia di pendoli orizzontali di Bosch. 

Carattere I Fase Om 

1h 47m 58$ 
48 05 
51 52 
51 54 
55 38 
58 14 
56 56 

T A Osservazioni 

La fine della registrazione eincerta. 

T == 12"'.4. 
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51. - Upsala, Svezia. 
Istituto Meteor. della R. Univ. (prof. H. H. HILDEBRANDSSON Dir., dr. F. AKERBLOll1) . 

<p = 59° 51 N A == 17° 38' E C( = 21° 2' d == 2341 Km. d' == 2324 Km. 
Pendolo astatico deI Wiechert coUa massa di 1000 Kg. 

Carattere Fase Ora T A Osservazioni 

13, r P I h {'7m 50S (MN) da l'istante in cui, per l'arn-

iBN 51 44 8-12 230 f.1 piezza della registrazione, 10 stilo 

L 55 8 
sed vente usel dalla carta.. 

(MN) '57 8 12 >800 
ME 56 2 12 
C 10-15 
F 3 50 

Tl == 4m.6 T2 == 8m.5 T == 12m .6. 

52. - Edimburgo, Scozia. 
Osservatorio Reale (F. W. DYSON, M. A., F. R. S. Dir., TH. HEAT Osserv.). 

Ep == 55° 56' N A == 3° 11' W C( == 21 ° 21' d == 2376 Km. d' == 2359 Km. 
Pendolo orizzontale deI Milne, sensibilita 1 rum per 0".69. 

Carattere Fase Ora T A Osservazioni 

13 , l' P I h 48 111 O" L'istante di L rital'da Om 4' su quello 
B 51 8 indicato nella Gire. N. 13 della 

L 54 4 Bl'ith. Ass. e fu nuovamente cal-

J.11~ 57 1 13mm .5 
colato sul sismogl'amma. 

M2 2 00 0 17.0 
C 14 5 
F 3 31 

Tl =400 .8 T2 == 801 .6 T == 11 m.2. 

53. - Paysley, Scozia. 
" The Coats Observatory " (DAvlD CRlLLEY Superint., DONALD MAOLEAN). 

<p = 55° 51' N A = 4° 26' W C( == 21 ° 48' d = 2426 Km. d' = 2408 Km. 
Pendolo orizzontale deI Milne, sensibilita 1 rum per 0".55. 

Carattere Fase Ora 

I h 47m 88 

51 7 
54 5 
57 0 

2 1 5 
12 

3 3 ca. 
Tl ~4m.6 

T A Osservazioni 

G1i elernenti qui riportati, ehe sono 
dedotti da un-a copia deI sismo
gramrna gentilmente inviatarni, 
differiscono alquanto ela quelli 
pubblicati nella Cire. n. 13 della 
Brith. A.JiI.S., elove, ael esernpio, per 
una svista e elata corne ora di L 
quella di S. 
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54. - Tiflis, Caueaso, Russia. 

Osservatorio Fisieo (S. v. HLASEK Dir., P. E. STELLING Ass.). 

<p = 41 ° 43' N; ~ = 44° 48' E. 
Cl = 21° 59' d = 2447 Km. d' = 2428 Km. 

A. Pendoli orizzontali di Rebeur-Ehlert, W 30° S, N, E 30° S. 
B .. Pendolo orizzontale deI Milne, N-S. 
C. di Boseh , N-S. 
D. E-W. 

Carattere Fase Ora T A Osservazioui 

la, l' iPA 

iPB 

PD 
SA 
SB 
S~ 
8D 
L B 

MB 
Me 
MD 
F B 

Ih 4S ffi 23" 
48 7 
48 14 
52 28 
52 5 
52 29 
52 23 
57 2 

2 00 8 
1 58 42 

59 14 
5 40 ca. 

Tl = 5m.O 

12mm.2 
3.7 
6.0 

Nell'apparecchio A, a cagioue della 
grande ampiezza della registm· 
zione, appena oltrepassata la fase S, 
l'immagine luminosa USC! chi li· 
miti aella striscia. ' 

Dall' insieme di queste indicazioni 
si ottiaue: 

P= Ih 48m 14' 
S= 52 23 
L= 57 2 

55. - Mosca, Russia. 

Istituto Fisieo-geografieo dell'Univ. Imperiale (prof. dr. ERNESTO LEYST Dir.) . 

.. <p = 55° 45' N; A = 37° 34' E. 
Cl = 22° 8' d = 2464 Km. d' = 2444 Km. 

Pendoli orizzontali di Boseh: To = 60\ Io = 15. 

Carattere I Fase Ora T A Osservazioni 

PE I b 48m 198 0.6 Pr< ed SN non hanno un'ampiezza 

SE 52 23 5.0 appl'ezzabile. 

L 55 7 
MN 58 7 25 
ME 58 7 13 
F 2 7 

Tl = 5m.l T2 = 9m.2 T= 12m.5. 
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56. - Bergen, Norvegia. 

Stazione Sismica annessa al Museo (CARLO F. K OLDERUP). 

<p = 60° 24' N ; }.. = 5° 18' E. 

Cl = 22° 28' d = 2501 Km. d':-- 2480 Km. 

Pendoli orizzontali di Bosch j I o = 15. 

Carattere Fase Ora T A Osservazioni 

18, t· SN l h 52 ill 30s Nelle informazioni ehe gentilmente 

SE 52 48 mi favori il Kolderup, la registra-

LN 55 50 
zione ehe incomincia a Ib52m30s 
viene considerata come la fase P, 

L E 56 44 ponendo a 1 h 53'U 25' il prineipio 
MN 57 10 67mm dell a fase 8; ma evidentemente 

ME 57 10 10.3 la fase P era ineomineiata prima 

F N 2 21 50 e, eome suecede spesso, fu masehe-

BE 14 42 
rata da perturbazioni loeali. 

T2 = 9m.3 T= 12ill .6. 

57. - Punta Delgada} S. MicheIe, Is01e Azzorre. 

Servizio Meteorologico delle Azzorre (Magg. F. A. CHAVES Dir.). 

<p = 37° 44' N; }.. = 25° 40'.5 W. 

Cl = 3231' d = 3619 Km. d' = 3565 Km. 

Pendolo orizzontale deI Milne j sensibilita 1 mm per 0".49. 

CfI,rattere I Fase Ora 

1 b 50m 58 
54 7 
59 3 

2 7 5 
10 2 
17 5 
20 5 
33 3 

3 11 ca. 

T A 

4mm.4 . 
4.5 
5.1 
3.9 

Osservfl,zioni 
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58 . - Taschkent, Russia Asiatica. 

Osservatorio Astronomico e Fisico (M. ÜSSIPOFF Dir.). 

cp == 41° 19' N; A == 69° 18' E. 

a == 40° 8' d == 4467 Km. d' ==4369 Km. 

A. Pendolo orizzontale di Zöllner-Repsold, N-S .. 
B. 
C. 

, " E-W. 
di Bosch. 
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Carattere Fase Ora T .A Osservazioni 

l a, t· PA I b 50"' 7" A cagione deHa grande ampiezza 

PB 50 4 deI movimento Ia traccia deIl'im-

SA 52 5 magine Iuminosa nella fase M 
di Briesee sbiadita. 

SB 52 2 DaI sistellla delle osservazioni si 
LA 2 00 9 ricava: 
LB 00 9 p= Ib50m 4' 

La 00 20 S= 52 2 
L=200 3 

jlfA 10 7 65 mm 

MB 10 5 ? 
Me 10 02 8 
CA 30 ca. 
CB 30 ca. 
F 3 53 ca. 

Tl == 7m.2 T2 == 9m.o T == 17m.l. 

59. - Bombay, India. 

Istituto Meteorologico, Magnetico, Astronomico e Sismologico a Colaba 
(N. A. F. Moos Dir.). 

cp == 18° 54' N; A == 72° 49' E. 

a == 52° 36' d == 5855 Km. d' == 5642 Km. 

Pendolo orizzontale deI Milne; sensibilita I mm per 0".47. 

Carattere Fase Ora T .Li Osservazioni 

12 , u P I b 52m 5" 
S 2 00 6 
L 15 4 
M 28 1 2mm.o 
C 43 4 

' F 3 22 3 

Tl == 9m .3 T2 == 17m .4 T== 22M .2. 

RIZZO. 5 
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60. - Irkutsk, Siberia. 

Osservatorio Magnetico e Meteorologico (A. V. VOZNESSENSKY Dir.). 

<p :- 52° 17' N; A = 104° 16' E. 

a:=: 59° 15' d:=: 6595 Km. d' :=: 6294 Km. 

Pendoli orizzontali di Zöllner-Repsold. 

Cal'attere I Fase Ora, l' A Ossel'vazioni 

1b 53m l' 
53 1 

2 1 3 
o 9 
9 5 
9 7 

12 3 
12' 9 
14 3 
17 9 
19 7 

3mm.0 
2.2 
7.4 
6,3 

15.3 
16.5 
20.5 
25.5 

102.3 

Le piu ampie oseillazioni avvennero 
appunto durante il cambiamento 
della earta. Pare ehe il movimento 
deI 8uolo abbia continuato fin dopo 
alle ore 7. 

Dal sistema delle ossel'vazioni si ri-
cava: 

p= Ih53m l' 
S= 2 00 9 
L= 95 

61. -- Kodaikanal, Madras, India. 

Osservatorio di Fisica sola,re (C. MICHIE SMITH, B. Sc., F. R. S. E., F. R. A. S. Dir.). 

q> :=: 13° 4' N; A = 78° 15' E. 

a:=: 61° 56' d=6894 Km. d' = 6552 Km. 

Pendolo orizzontale deI Milne; sensibilita ' l mm per 0".55. 

Carattere 
I 

Fase Ora T A Osservazioni 

12 , u P I h 52n:i 8s n ealeolo fatto allo stesso Ossel'va-

S 2 1 7 torio di Kodaikanal e pubblicato 

L 18 4 anche neUa cil'colal'e della BI'. Ass. 
darebbe per L ilvalore: 2h21 lU7'; 

MI 22 8 2mm.8 ma l'esame deI diagramma di-
M2 31 0 2.0 mostra ehe in questo puuto si ha 
F 3 43 ca. inveee il prillcipio della seeollda 

porziolle della fase pl'illeipale. 

T= 35 lU.2. 
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62. - Calcutta, India. 
Osservatorio di Alipore (G. W. KücHLER Dir., 1. A. CUNNINGHAM}. 

cp = 22~. 33 ' N X = 88° 20' E a = 62° 37' d = 6970 Km. d' = 6617 Km. 
Pendolo orizzontale deI Milne, oscil!. E-W. 

Carattere I Fase Ora T A Osservazioni 

I h 53"' Os 
2 17 2 

25 0 
26 6 
28 1 
33 2 
57 

3 33 ca. 

4mm.0 
4.5 
6.0 
3.5 

Nelle notizie ehe mi vennero comu· 
nieate con molta gentilezza dal 
prof. Cunningham, le quali furone 
anche pubblicate nella circolare 
della Brith. Ass., sic11t, come prin
cipio della fase P, Ob 54m 5'; ma, un 
attento esame deI sismogramma 
dimostra ehe in quest'istante era 
incomineiata una prima perturba
zione, indipendente da'l movimellto 
principale. 

T = 34n,.0. 

63. - Toronto, Canada. 
Servizio Meteorologico (R. F. STUPART, F. R. S. C.). 

cp = 43° 40' N X == 79° 23' W a = 67° 43' d = 7537 Km. d' = 7094 Km. 
Pendolo orizzontale deI Milne j Te = 15', sensibilita 1 mrn per 0".66. 

Carattere Fase 

12, U P 
S 
L 
1lf 
F 

Ora 

I h 54m Os 
2 3 7 

21 6 
27 3 

3 36 ca. 

T Osservazioni 

----~--------------------------

Nell'a'naIisi deI sismogl:amma fatta 
clall' Istituto di Toronto (la quale 
fu auche pubblicata) la fase S e 
considerata come L; ma un esame 
piu atteuto, e il confronto con gli 
altri sismogrammi, mostrano quale 
debba essere la vera interpreta
ZlOne. 

64. -- Baltimora, Maryland, S. U. A. 
Laboratorio Geologico della " Johns Hopkins University " (Prof. H. F. REID). 
cp=39°18' N -X= 76° 36' W a=68°22' d=7610 Km. d'=71 54 Km. 

Pendolo orizzontale deI Milne;, To == 16". 

Carattel'e Fase Ora T 

12, U S 2b 3m 28 

L 16 2 
J111 23 9 
M2 27 2 
C 32 ca. 
F 3 40 ca. 

A Osservazioni 

Nell'allalisi deI sismogramma comu· 
nicatami dal prof. Reid (la quale 
in verita si presenta difficile, per
ehe la linea centrale era rimasta 
coperta e non si ha ehe la regi· 
stl'azione sopra un lembo) la fase S 
e st ata considera,ta come P; ma e 
evidente ehe quest' ultima non 
venne chiaramente registrata e la 
prima traccia visibile, a 2bgm 2', e 
il principio di S. 
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65. Cheltenham, Maryland, S. U. A. 
Stazione dell'" U. S. Coast and Geodetic Survey " 

(0. H. TITTlIfANN Sup.t j J. E. BURBANK). 

32 

cp == 38° 44 N ~ == 75° 50'.5 W IX == 68° 50' d = 7662 Km. d' = 7197 Km. 
Pendoli orizzontali di Bosch j (TO)N = 188 .0 j (To)g == 258.0; 10 == 10. 

Carattere I Fase Ora T A Osservazioni 

2h 3m 13s 

3 11 
16 6 
16 6 
27 20 
24 16 

3 22 
25 

14.0 

18.0 

A cagione della lentezza delle oscil
lazioni st1'umentali edel debole 
ingrandirnento non sono state re
gistrate le rapide vibrazioni deI 
suolo ehe eostituiscono la prima 
fase preliminare; e a torto si e 
ereduto .ehe questa fosse incomin
ciata, sulle iClJHl componenti, a 
2h 3m 13' e 2h 31U ll s• 

66. - Vieques, Portorico, Am. Centrale. 
Stazione dell'" U. S. Coast and Geodetic Survey" 

(0. H. TITTMANN Sup.t, J. E. BURBANK). 

cp == 18° 08' N ). == 65° 26' W IX == 72° 18' d = 8047 Km. d' == 7511 Km . .. 
PendoH orizzontali di Boseh: (To)N=19s.5, (Toh=21 s.0, 10 =10. 

Carattel'e Fase Ora 

2b 3m 09s 

3 09 
15 19 
17 19 

3 1 
40 ca. 

T A 

26 0.8 

Osservazioni 

Per le stesse ragioni indicate a pro
posito delle osservazioni di ehel
tenham non si puo stabilire a 
2h 3m 09' il principio della fase P, 
secondo il rilievo deU' " U. S. Coast 
and Geod. Survey ", a cui pero 
sono debitore di tutte le altre pre
ziose informaziolli e delle copie 
dei sismogl'ammi. 

67. - Capo di Buona Speranza, Afriea. 
Osservatorio Reale (Sir DAvID GILL, K. C. B., F. R. S. Dir.) 

cp = 33° 56' S ~ = 18° 2l-1' E a = 72° 48' d = 8103 Km. d' == 7566 Km. 
Pendülo ürizzontale deI Milne; To == 258 , sensibilita 1 mm per 0".20. 

Carattere I Fase 

12, U S 2h 

L 
M 
F 3 

Ora 

4m O 
15 8 
31 5 
ca. 

T A Osservazioni 

Anche in questo caso consideriamo 
Gome principio di S l'istante in cui 
divenlle ampiamente visibile la 
registrazione e prelldiamo come 
principio della fase L l'istante in 
cui hanno principio delle onde con 
un periodo di circa 48'. 
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68. - Trinidad, Piccole Antille. 
Stazione Sperimentale deI Dipartimento Botanico (1. H. HART F. A. S. Sup.t). 

cp=10039' Nj >-= 61°31' W . 
a = 73° 44' d = 8207 Km. d' = 7639 Km. 

Pendolo orizzontale deI Millle. 

Cal'attere I Fase Ora T A Osservaziolli 

11, u e 2h 36m N on si possono distillguel'e gli altri 
F 54 elemellti della rcgistrazione. 

69. - Victoria, B. C., Cal1adl1. 
Istituto Meteorologico (E. BAYt-lES REED SUp.t). 

cp = 48° 27' N; A = 1230 22' W. 
a = 85° 37' d = 9530 Km. d' = 8653 Km. 

Pel1dolo orizzol1tale deI Milne j To = 15s . 

Carattere Fase 

p 
S 
L 
JJ1 
F 

Ora 

1b 56'"ls 
2 6 1 

20 0 
39 9 

3 28 

T A Osservazioni 

NeUa pubblieazione della Bl'ith. Ass. 
ed anehe nelle annotazioni da eui 
sono accompagnati i diagrammi 
ülViatimi dalIo Stupart, si da eome 
principio di L 2h6'"1', ma l'esame 
e6mpa.rativo dei diagl'ammi m8-
desimi dimostra ehe in quel punto 
si h a, il pl'incipio di S. 

T= 36m.8. 

70. - Osaka, Giappone. 
Osservatorio Meteorologico. 

cp = 34° 42' N; A = 135° 31' E. 
a = 87° 34' d = 9747 Km. d' = 8810 Km. 

Pendolo orizzontale " Omori "' Comp. E-W j I o = 20. 

Carattere 1 Fase 

p 
S 
L 
M 
o 
F 

Ora 

I h 56 ffi 31$ 
2 6 46 

23 6 
41 31 

3 6 59 
20 11 

I T .1 A 
Osservazi oni 
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71. - Tokyo, Giappone. 
Osservatorio Sismologico dell'Universita Imperiale (F. OJl;IORI). 

er = 35° 39' N; A = 1390 45' E . 
• Cl = 89° 9" d - 9812 Km. d' = 8937 Km. 

Pendolo orizzontale " Omoti ,,; Comp. E-\V, To = 208
, 10 = 15. 

Carattere I Fase Ora T A Osservazioni 

P 1h 56 lll 78 

S 2 7 8 
L 18 46 
11[1 31 2 268 5mm .0 
lvI2 35 4 12 6.7 
jJfs 38 t) 16 7.7 
F 4 12 

Tl = 12m .9 

72. - lVIanilla, Isole Filippine. 
Ufficio Meteorologico delle Filippiue (P. I. ALGUE S. J. Dir., M. SADERRA MASO Ass.). 

cp = 14° 36' N; A = 1200 58' E. 
Cl = 920 02' d = 10244 Km. di = 9162 Km. 

Microsismografo "Vicentini " a tre componenti. 

Carattel'e 

I 1, U 

Fase Om 
I 

T A Osservazioni 

P 
L 
F 

\ 

1h 51m 288 I 

I' 

La l'egistrazione fu molto debole e 
2 2 00 perturbata da eause aecidentali. 

Questi elementi sono troppo in· 4- eerti e non si possono impiegare 
per il ealeolo della veloeita. 

73; - Batavia, Isola di Giava. 
Reale Osservatorio Magnetico e Meteorologico. 

(Dr S. FWEE Dir., Dr W. van BEMMELEN V. Dir.). 

er=6°8' S; A=106°48' E. 
Cl = 94° 23' d = 10506 Km. d' = 9342 Km. 

Pendolo orizzontale deI Milne; sensibilita 1mm per 0".3. 

Carattel'e Fase 

S 
eL 
M 
F 

Ora T Osservazioni 

Non v'ha dubbio ehe alle Zh7m6s si 
ebbe il prineipio di Senon di P. 

L'ora di Leineerta. 

T = 51m.9 (?). 
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74. - Takubaya, Messico . 
. Osservatorio Astronomico Nazionale (lng. F. VALLE Dir.) 

<p = 19° 24' N jA=: 99° 12' W. 
Cl = 96° 4' d = 1069,3 Km. dl =: 9468 Km. 

Pendoli orizzontali di Omol'i-Bosch . 

Carattel'e I Fase Ora T A Ossel'vazioni 

Non si possono detel'minare altri eIe
menti. Bulla eomponente N·S il 
movimento si fa pereettibile a 
2b42m53' e questo e pl'obabilmente 
il prineipio della fase prineipale. 

75. -- Pilar, Cord ova, Rep. Argentina. 
Osservatol'io Magnetico della " Oficina Meteorül6gica Al'gentina " (W. G. DAVIS). 

<p =: 31° 45' Sj A =: 63° 51' W. 
Cl =: 102° 23' d = 11396 Km. d' = 9922 Km. 

Pendülo orizzontale deI Milne j sensibilita 1 mm pel' 0" .64. 

Carattere I Fase Ora T A Osservazioni 

2h 9m 9s 

27 7 
46 4 
48 4 
53 9 

3 4 5 

76. - Perth, Australia Occidentale. 
Osservatorio di Perth (W. Ernest COOKE, M. A., F. R. A. S.). 

<p =: 31° 57' Sj A= 115° 50' E. 
CI. = 116° 02' d = 12915 Km. d' =: 10801 Km.-

Pendolo orizzontaIe deI Milne j sensibilita 1 mm per 0".58. 

Carattere 
I 

Fase Ora 
I 

T ' j A Osservazioni 

I 
E probabile ehe, dopo le prime fasi I 1, U S 2b 8m 48 

I L 3 3 7 della registrazione, siano soprag-

M 7 4 omm.8 giunte le onde ehe avevano per-
I corso la via Italia-Ameriea-Au· 

F 25 

I I stralia, e cOSI sul diagramma si 

I ebbe registrata la fase principale 
a eominciare dalle 3h 3m 7'. 

I 

T2 - 25 ru .2. 
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77. Honolulu, Is01e Sandwich. 
Osservatorio Magnetico dell'" U. S. Coast and Geodetic Survey" (S. A. DREL Oss.). 

<p==21°19' Nj A==1 58° 04' W. 
«== 119° 37' d == 13314 Km. d' == 11006 Km. 

Pendolo orizzontale deI Milnej oscill. E-W, To = 198.2, Imm per 0" .39. 

Cal'attere I Fase Ora T A Osservazioni 

P 2h 5m I" 
S 20 1 
L 47 6 

2'".0 I M 55 9 
C 3 10 7 
F 4 46 ca. 

Tl == 21m .9 T2 == 36m .9 T = I h04m .4. 

78. - Apia, I801e Samoa. 
Osservatorio della Societa Reale delle Scienze di Göttingen (Dr. F. LINKE) . 

<p== 13° 48' S; A== 171°46' W. 
u == 154° 2' d = 17145 Km. d' == 12408 Km. 

Pendolo asta ti co deI Wiechert. · 

Carattere I Fase 

11 , u eP 
S 
L 
MI 
)Jf

2 

N a 
C 
F 

Ora Osservazioni 

2b 3m 68 7 2.5 /-I 10/-1 Deboli movimenti irregolari. 
26 (?) 12-17 10-28 19-45 
56 52-36 

3 9 9 21 85 
15 2 19 35 80 
18 4 18 28 I 75 

18 i 
4 5 ca. 

I 

79. - Christchurch, Nuova Zelanda. 
Osservatorio Magnetico (H. F. SKEY, B. Sc.). 

<p == 43° 30' S j A == 172° 41' E. 
« == 161 ° 50' d == 18013 Km. d' == 12574 Km. 

Pendolo orizzontale deI Milnej To == 15".4, sensibilita I mm per 0".66. 

Cal'attere Fase 

eP 
J.lf 
F 

Ora 

2h 7Dl 8" 
3 51 9 
4 13 

T A 

1=.5 

Osservazioni 

Si sono probabilmente sovrapposti i 
movimenti provenienti dalJe due 
direzioni contrarie e percio non e 
possibile distinguere nel sismo
gramma le varie fasi della regi· 
strazione. 
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IH. 

Affinehe riesca piu facile formarsi un concetto esatto intorno al valore della 
veloeita eon eui si propagano le onde sismiehe, riassumo nella tavola seguente , gli 
elementi che danno per ogni stazione la veloeita media superficiale V1 delle onde ehe 
eostituiscono il principio della prima fase preliminare,. quella delle onde ehe eosti
tuiseono il prillcipio della seconda fase preliminare, V2 , e la velocita V delle onde 
ehe eostituiseono il prineipio della fase prin~ipale. Gli intervalli di tempo, eontati 
daU'istante della seossa nell'epieentro, sono espressi in minuti primi; e le velocita, 
per seguire I'uso generale, sono espresse in chilometl'i al minuto secondo. 

TABELLA 1. 

N. Stazione I Dis~anza I TI '1"2 T VI V2 V Km. 
---, --- - ---- - -

I Messina . 84 0.1 14.0 
2 Catania 174 0.3 9.7 
3 Caggiano 200 (1.0) (3.3) 
5 Ischia 273 0.6 7.6 
6 Roeca di Papa 434 0.8 0.8 1.1 9.0 9.0 6.6 
8 Ul'bino 616 0.9 0.9 1.5 11.3 11.3 6.8 
9 Siena. 640 1.0 1.0 1.6 10.7 10.7 6.7 

]0 Atene 673 1.2 , 1.3 2.3 9.2 8.5 4.8 
11 Carloforte 677 1.2 1.2 1.4 9.4 9.4 8.1 
12 Firenze 682 1.4 1.4 - 8.1 8.1 -
13 Quarto-Castello 688 1.3 1.3 3.4 8.8 8.8 3.4 
14 Pola 698 1.7 1.7 2.7 6.8 6.8 4.3 
15 Fiume 727 1.8 3.0 3.5 6.7 4.0 3.5 
16 Belgrado 757 2.2 2.3 4.3 5.7 5.5 2.9 
17 Trieste 783 1.7 - - 7.7 - -
18 Venezia . 798 1.1 - 5.1 12.1 - 2.6 
19 Lubiana . 798 1.1 - 3.4 12.1 - 3.9 
20 Padova 811 1.7 - 4.3 8.0 - 3.1 
21 Temesvar 879 1.8 - - 8.1 - -
22 Salb 883 1.8 4.2 4.7 8.2 3.5 3.1 
23 Pavia. 920 1.9 4.2 4.9 8.1 3.7 3.1 
24 Torino 981 2.0 3.3 5.3 8.2 4.9 3.1 
25 O'-Gyalla 1020 1.8 4.0 4.8 9.4 4.3 3.5 
26 Kremsmünster . 1037 2.5 - 5.0 6.9 - 3.5 
27 Vienna 1048 2.1 - 5.2 8.3 - 3.4 
28 Monaco 1098 2.5 - 5.4 7.3 - 3.4 
29 Grenoble 1]09 - - 5.0 - - 3.7 
30 Hohenheim . 1232 2.5 5.4 6.9 8.2 3.8 3.0 
31 Strasburgo . 1274 1.7 4.0 - 12.5 5.3 -
32 Cl'aeovia . 1289 2.3 5.1 6.0 9.3 4.2 3.6 
33. Heidelberg . 1297 2.5 - - 8.6 - -
34 Plauen 1336 2.6 - - 8.5 -- -
35 Tortosa . 1347 2.8 5.2 7.4 8.0 4.3 3.0 
36 Jena . 1393 2.8 5.4 6.7 8.3 4.3 3.5 

Rrzzo . 6 
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_~~_ I____ StaziOlle 

37 Lipsir. 
38 Göttingen 

I I . 
Distanza I 

__ I_ü_n_. _ ,._"'_1 __ ~ __ _ ~_ VI ___ .V
2 

_./_. v_ 

1421 2.9 5.6 7.3 8.2 4.2 I 3.3 
1492 3.2 5.9 7.5 7.8 4.2 3.3 

39 Potsdam . 1526 3.2 5.9 - 8.0 4.3 -_. 
40 Uccle . 1618 3.4 5.7 6.7 7.9 4.7 4.0 
41 Amburgo 1703 3.7 - 7.4 7.7 - 3.9 
43 Shide. 1896 3.7 - 7.5 8.5 - 4.2 
44 Kew 1900 3.8 -- - 8.3 - -
45 S. Fernando 1979 4.2 - 7.6 7.9 - 4,4 
46 Batum 1998 3.9 - - 8.5 - .-
47 Coimbra . 2104 4.1 - 8.5 8.6 - 4.1 
48 Liverpool 2178 4.0 - - 9.1 - --
49 Dorpat 2306 4.6 8.5 10.2 8.4 4.5 3.8 
50 Achalkalaki 2336 4.8 8.7 12.4 8.1 4.5 3.1 
51 Upsala 
52 Edimburgo . 

2341 4.6 8.5 12.6 8.5 4.6 3.2 
2376 4.8 8.6 11.2 8.2 4.6 3.5 

53 Paysley . 2426 4.6 8.5 11.3 8.8 .1.7 3.6 
54 Tiflis . 2447 5.0 9.2 14.0 8.1 4.4 2.9 
55 Mosea 2464- 5.1 9.2 12.5 8.0 4.5 3.3 
56 Bergen I' 2501 - 9.3 12.6 .- 4.5 3.3 
57 Punta Delgada 3619 7.3 11.5 16.1 8.3 5.3 3.6 
58 Tasehkent 4467 7.2 9.0 17.1 10.4 8.3 4.3 
59 Bombay . 5855 9.3 17.4 22.2 10.5 5.6 4.4 
60 Irkutsk 6595 9.9 17.7 27.3 11.1 6.2 4.0 
61 Kodaikanal. 6894 9.6 18.5 35.2 11.9 6.2 3.3 
62 Caleutta . 6970 9.8 - 34.0 11.9 - 3.4-
63 Toronto . 7537 10.8 20.5 38.4 11.6 6.1 3.3 
64 Baltimora . 7610 .- 20.0 33.0 - 6.3 3.8 
65 Cheltenham 7662 - 20.0 32.9 - 6.3 3.9 
66 Vieques . 8047 - 20.0 32.1 - 6.7 4.2 
67 Capo di Buona SpeI'. 
69 Victoria B. C . . 

8103 - 20.8 32.6 - 6.5 4.1 
9530 12.9 22.9 36.8 12.3 7.0 4.3 

70 Osaka 9747 13.3 23.6 39.9 12.2 6.9 4.1 
71 Tokyo 9812 12.9 23.9 35.6 12.7 6.8 4.6 
73 Batavia. 10506 - 24.4 - - 7.2 -
74 Takubaya 10693 - 25.6 .- - 6.9 -
75 Pilar . 11396 - 26.7 44.5 - 7.1 4.3 
76 Pm'th 12915 - 25.2 - - 8.5 -
77 Honolulu 13314 21.9 36.9 64.4 10.1 6.0 3.4 
78 Apia 17145 20.4 42.8 72.8 14.0 6.6 3.9 
79 Christehurch 18013 24.6 - - 11.4 - -
79(*) Christchureh 21987 24.6 - - 14.9 - -

N ella tabella precedente vi sono parecchie lacune, dovute al fatto ehe non in 
tutti i sismogrammi si poterono determinare eon sicurezza i divers i elementi della 
registrazione e inoltre vi sono delle variazioni accidentali nei valori delle velocita 

(") ValOl'i eorrispondenti aBa staziOlle di Christehureh, neBa supposizione ehe il movimento vi 
giung:., attraverso a11' Ameriea. 
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medie tl'ovate, le quali variazioni possono essere apparenti, eioe dovute ad el'rori 
di osservazione 0 di interpretazione dei sismogrammi, ovve1'o possono anche essere 
reali, eioe dovute a delle effettive variazioni della veloeita di propagazione, per le 
speciali eondizioni geologiche e fisiehe di una determinata regione. Tuttavia, mal
grado queste lacune e queste irregolarita, si vede chiaramente quale sia l'ordine di 
grandezza deBa veloeita apparente delle tre forme caratteristiche di ondulazioni, 
con cui si propagano i movimenti sismiei. 

Si sono fatte varie ipotesi per spiegare come codesti gl'uppi di ondulazioni im
piegano un tempo differente per giungere in un determinato punto e pe1'cio 1'isultano 
distinti nei diagrammi deI terremoto e semb1'ano propagal'si eon diverse velocita; 
ma il problema non e ancora bene risolto. I limiti assegnati al mio lavoro non mi 
pel'mettono di diseutere ora siffatta question8, e spero di farIo un'altra volta: intanto 
possiamo eonside1'are ciaseuno dei tre p1'incipali sistemi di ondulazioni costituenti il 
movimento sismieo come dotati di una propria velocita superfieiale, ehe per maggior 
precisione ehiamiamo velocita superficiale apparente, e ehe misuriamo eome il rap
porto fra la lunghezza deIl'areo di circolo massimo compreso fra l'epicentro e illuogo 
d'osservazione e il tempo impiegato nella propagazione deI movimento. 

Come si vede dalla tabella preeedente queste velocitH. presentano una proprieta 
comune: esse vanno rapidamente diminuendo fino ad una eerta distanza e poi ere
seono nuovamente. 

Le leggi di que'ste variazioni si possono studiare opportunamente rieorrendo ad 
una eostruzione grafiea: llella tav. I (in due seale diverse, una. piu ampia., per la 
regione Europea-Mediterranea, e l'altra piu piecola, in eui sono considerate anche 
Je stazioni ehe si trovano alle piu grandi distanze) coi dati delle osservazioni ho 
eostruito, per le tre forme earatteristiehe di ondulazioni, le curve OA, OB, 00, ehe 
chiamiamo diagrammi delJa propagazione deI movimento sismico, ovvero odografe di 
Sehmidt (1), prendendo eome aseisse le distanze, alle quali si propagano i movimenti 
e eome ordinate i tempi impiegati nella propagazione. 

Le eurve sono abbastanza ben determinate dai punti ehe se1'vono a eostruirle, 
e, quantunque, in generale, sia pericoloso rappresentare la legge di un fenomeno 
con una eurva traeciata a mano, perehe vi e sempre qual ehe eosa di arbitrario, in 
questo caso, per la copia delle osservazioni e per il sufficiente aeeordo fra la maggior 
parte delle medesime, possiamo ammettere ehe esse, eon molta approssimazione, 
rappresentino le Ieggi eon cui, al variare deHa distanza dall'epicentro, varia la velo
Qita di propagazione delle onde sismiche. 

Dalle eurve medesime si possono poi dedurre i valori piu probabili degli intervalli 
di tempo e delle me die veloeita superfieiali apparenti delle onde sismiehe fra l'epi
centro e una distanza qualunque. 

(1) A queste curve A. Schmidt di Stuttgart (A. Scar,lIDT, W ellenbewegung und El'dbebell, • Jahres
hefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Vürttemberg ". XLIV Jahrg., pag. 248, 1888) 
lla dato il nome di curve odografe; ma siccome la parola odogt'ufu ha in meccanica un altro signi· 
ficato datol~ dall'Hamilton, e opportuno distinguere le curve medesime chiamandole odogrufe dt 
Schmidt deI movimento sismico. 
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Eccone un esempio, con 1e stesse notazioni come nella tabella 1. 

T ABELLA H. 

Distanza d all , epicen tl'O Ti '['2 T VI V2 V 

-

100 Km. 0.08 0.08 0.08 20.8 20.8 20.8 
200 

" 
0.20 0.20 0.20 16.7 16.7 16.7 

300 " 
0.36 0.41 0.52 13.9 12.2 ' 9.6 

400 " 
0.56 0.68 0.99 11.8 9.8 6.7 

500 
" 

0.80 1.0ß 1.50 10.4 7.9 5.6 
600 " 

1.05 1.55 2.12 9.5 6.5 4.8 
700 " 

1.30 2.10 2.75 9.0 5.6 4.2 
800 " 

1.57 2.67 3.46 8.5 5.0 3.9 
!-JOO 

" 
1.85 3.19 4.10 8.1 4.7 3.7 

1000 
" 

2.10 3.68 4.75 7.9 4.6 3.5 
1500 " 

3.20 5:89 7.64 7.8 4.2 3.3 
2000 

" 
4.14 7.63 10.11 8.1 4.4 3.3 

2500 
" 

4.97 9.09 12.35 8,4 4.6 3,4 
3000 

" 
5.69 10.40 14.35 8.8 4.8 13.5 

3500 
" 

6.3:1 11.62 16.31 9.2 5.0 3.6 
4000 

" 
6.89 12.80 18.26 9.7 5.2 3.6 

4500 
" 

7.40 13.92 20.20 10.1 5.4 3.7 
5000 " 

7.90 15.02 22.12 10.5 5.5 3'8 
6000 " 

9.00 17.20 25.90 11.1 5.8 3.9 
7000 

" 
10.00 19.40 29.60 11.6 6.0 3.9 

8000 
" 

11.00 21.60 33.30 12.2 6.2 4.0 
9000 

" 
12.00 23.80 37.00 12.5 6.3 4.0 

10.000 
" 

13.00 26.00 40.70 12.8 6.4 4.1 
15.000 

" 
18.00 37 .00 59.20 13.9 6.7 4.2 

20.000 " 
23.00 48.00 77 .70 14.5 6.9 4.3 

Nella tavola II, ehe ha per fondo un ordinario p1anisfero terrestre, sono segnate 
le linee di eguali distanze dall'epicentro deI terremoto, di 1000 in 1000 ehi1ometri, 
con 1e principali stazioni sismiche, specialmente quelle ehe si trovano alle maggiori 
distanze dall'epicentro, 1e quali sono anche abbastanza distanti 1e une dalle altre, 
per non rendere confusa 1a rappresentazione. Per queste stazioni sono indicate le 
differenze fra il tempo effettivamente impiegato dalle onde sismiche nell'arrivarvi e 
il tempo medesimo dedotto dalle odografe dello Schmidt. L' esame di codeste diffe
renze potrebbe mostrare se, in 'qua1che speciale direzione, le onde sismiche abbiano 
una velocita piu grande 0 piu piccola deHa media ; ma, come si vede dalla tavola, 
per ora non e possibile risolvere la questione. 

Per ogni punto si puo anche determinare il valor vel'O delIa velocita deI movi
mento., sismico: a noi basta determinare 1e medie velocita . superficia1i W1 , W 2, W, 
corrispondenti alle tre fasi deI movimento, fra due punti abbastanza vicini, perche, 
nell'intervallo fra essi compreso, queste velocita non presentino ehe delle variazioni 
relativamente piccole. . 
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Ecco alcuni l'isultati. 

TABELLA III. 

Intervallo W j Wz lY 

--- - ----

0-100 Km. 20.8 20.8 20.8 
100-200 

" 13.9 13.9 13.9 
200-300 " 10.4 7.3 5.2 
300-400 

" 
7.9 6.2 3.6 

400-500 
" 6.9 4.5 3.3 

500-600 
" 

6.7 3.3 2.8 
600-700 " 

6.4 3.0 2.6 
700-800 

" 
6.2 2.9 2.4 

800-900 
" 

6.2 3.2 2.5 
900-1000 " 6.4 3.4 2.6 

1000-1500 
" 

7.6 3.8 2.9 
1500-2000 

" 8.8 4.9 3.4 
2000-2500 " 10.0 5.5 ' 3.7 
2500-3000 

" 
11.4 6.3 4.2 

3000-3500 
" 

13.0 6.8 4.3 
3500-4000 

" 
14.9 7.1 4.3 

4000-4500 
" 16.3 7.3 4.4 

4500-5000 
" 

16.7 7.4 4.4 
5000-6000 

" 
16.7 7.5 4.5 

6000-7000 
" 

16.7 7.6 4.5 
7000-8000 

" 
16.7 7.6 4.5 

8000-9000 
" 

16.7 7.6 4.5 
9000-10000 

" 
16.7 7.6 4.5 

10000-15000 
" 

16.7 7.6 

I 
4.5 

15000-20000 
" 

16.7 7.6 4.5 

Queste tabelle (U e IU) con Ia tavola I, riassumono la. maggior parte deI mio 
Iavoro. I tre piu impol'tanti sistemi di ondulazioni eon eui si propaga un movimento 
sismieo, i quali sono definiti dalle due fasi preliminari e dalla fase principale della 
registrazione, SO no dapprima sovrapposti; ma poi si separano gli uni dagli altl'i ; e 
quanta e maggiore la distanza a eui giunge il movimento, Ei anehe piu grande l'inter
vallo di tempo ehe separa gli istanti in cui principiano le registrazioni delle tre fasi 
considerate. Su questi prineipii sono fondate tutte le regole empiriche, con le quali 
si determinano le distanze dall'epieentro di un terremoto mediante l'analisi dei e?r
rispondenti sismogrammi. 

Codeste ' veloeita superfieiali diminuiseono rapidamente fino ad una eerta distanza 
dall'epieentro, dove prendono dei valOl'i minimi e pOl vanno nuovamente crescendo, 
sebbene eon molto maggiOl'e lentezza. 

Nel punt.o in 'eui avviene il eambiamento di segno nella variazione della veloeita 
le odografe di Sehmidt presentano un punto di fiesso; e vieeversa l'aseissa deI punto 
di flesso di un'odografa determina la distanza dall'epieentro a cui corrisponde la 
minima velocita di propagazione. 
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'l'anto Ia grandezza di questi valori minimi della velocita, quanto Ia distanza 
aHa quale vengono raggiunti dipendono probabilmente, oltre ehe dalla natura delle 
1'oeee, dalla intensita delle seosse; ed e evidente ehe eodesta distanza dipende dalla 
profondita deI centro di scuotimento sotto Ia superficie terrestre (1) . . 

Ne!' caso nostro1a velocita superficiale ando diminuendo nno aUa distanza di 
cirea 800 Km., dove si ebbe per i primi tremiti preliminari 

per il principio della seeonda fase 

W 6 2 
Km. 

1 = . sec.' 

Km. 
sec. 

e per 1e prime ondu1azioni della fase prineipale 

W = 2.4 Km. (2). 
sec. 

Da questo punto i va10ri delle ve10cita delle tre forme di movimento incomin
ciarono nuovamente a ereseere e raggiunsero successivamente gli a1tri va10ri indieati 
nella tabella precedente. 

Come si vec1e nella medesima tabella, coc1esti valOl'i delle velocita raggiungono 
poi i limiti: 

16 7 Km.! . sec. , 

7.6 
4.5 

ad una distanza' di circa 6000 Km. daIl'epicentro e sembra ehe questi siano vera
mente, nel ca so nostro, dei Iimiti delle velocita superficiali delle onde sismiche. Ma 
e probabile ehe anehe i valori di queste velocita limiti e Ia distanza dall'epicentro, 
a11a quale i medesimi vengono raggiunti, dipenc1ano c1ai caratteri della scossa e dalle 
proprieta dei mat,eriali, attraverso ai quali si propaga il movimento. 

(I) Sopt'a il calcolo della pt'ofonditit de.qli ipocent1'i nei movimentl sismici; Att,i di questa Re,ale 
Accadl'lmia, vol. XLI, pag. 1061, 1906. 

(2) Il Faidiga (" Mittheilungen der Erdbeben-Commission der Kais. Akad. d. Wiss. in Wien "' 
N. F., n. XVII, ~903) discutendo 1e osservaziolli raceolte fino aHa distanza di 1784 Km. dall'epieentro, 
i.n oeea,sionE) deI terremoto di Sinj nella Dalmazia, nel giorno 2 lug1io 1903, trovo ehe la minima 
velocita deI prima rapido incremento della 1'egistmzioue sismica - ehe probabilmente eOl'l'isponde al 
pri,neipio della seeonda parte della fase prineipale - aveva raggiunto il valore minimo di Km. 1,33 
al minuto secondo aHa distanza di 399 Km. dall'epieentro. 
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